
PAG. 6••/ spet tacol i I ' U n i t c W domenica 3 mono 1960 

Olinka 
si piace 

LONDRA — L'altrlce ceeoslovacca Olinka Berova si guarda alio 
•pecchto e sembra piuttoito soddlifaHa dl s* • del vestlto che 
Indossera domani sara In occasion* della prolezlone dl t Romeo 
• Giulletta i dl Zefflrelli, alia quale sari presenle la reglna 

le prime 
Musica 

Richter e 
Rostropovic 

Pubblico fitto cd entmiasta. 
l'nltra sera nella Sala di via dei 
Greci. a feMeggiare due astri 
del concertismo di oggi: Svia-
toslav Richter e Mstislav Ro
stropovic. 

In programma tre sonate per 
violoncello e pianoforte: 1'Op. 38 
in mi mmorc, YOp. 99 in fa mag-
giore di Brahms e. nella secon
ds parte. I'Op. 36 in la minorc 
di Grieg. 

Per quel che ri?uarda I'in-
terpretazione di Brahms. non 
c'e dubbio che s'e trattato di 
una autentica Iczione di stile. 
Sin dalle prime battute si e ca-
pito che Richter e Rostropovic 
5i erano atte^tati .sulla giu^ta 
base di partenza per seguire le 
e.scur.sioni della musica ora ver
so draminatiche impennate ro-
niantiche ora \erso crepuscola-
ri zone di malinron<a. senza 
searti tali da mettere a repen-
taglio quel cla.ssico e unitario 
equilibrio formale cui tanto te-
ncva it grande musicista am-
burghce. 

Quanto alia Sonofa di Grieg. 
direnio soltanto che I'ascolta-la 
nelh rivelatnce e-ecuzione dei 
due artisti sovietici e stato per 
noi come vedere per la prima 
volta alia luce un quadro cono-
sciuto. ma prece.lentemente 
sempre tcnuto in una stanza 
buia. Certo. la luce ha messo 
in risalto anche i difetti del 
quariro (Ieggi 1'inadeguata ca-
pa^ita costruttiva del com;x»si-
torc): ma I'esecuzione. ripetia-
mo. o stata sbalorditiva 

Acclamazioni a non finire da 
pa-te del pubblico proteso. alia 
fine del conrerto. in una insi-
stente e non accolta richiesta 
di bit. 

vice 

Teatro 

La ragazza 
di Stoccolma 

Gii pfesentata a Milano. sul
la pista del Teatro Sant'Erasmo. 
la commedia di Alfonso Leto 
La raoazza di Stoccolma. \inci-
tnce del Premio Rkxione 1967. 
giunge a Roma al Teatro delle 
Arti. Ci sembra che l'antere-
dentc letterario del testo di Le
to sia quelle Raoazze brudate 
rcrdi di Giampaolo Callegari. 
che potremmo considerare un 
chiaro esempio di teatro-crona-
ca. un genere denso d\ umori 
neorealistid Tuttavia. se ugua-
le appare rambizione critka 
oei due testi. forse il linguaggio 
della Raoazza e piu tagliente e 
disincantato. e lascia traspari-
re una amarezza di fondo che 
non rimanda necessariamente a 
un cinismo morale. 

Anche qui, come nelle Raoaz-
te bruciate verdi. l'ambiente e 
quello delle ragazze sqmllo. Lo 
spcttatore lo capisce subito. ap-
pena la commedia gli fa vedere 
due dei quattro persooaggi-chia-
ve: Renata. tenutaria della ca
sa squillo. e Rica, una ragazzi-
na spigliatissima, della prima 
frequente ospite. Attorno alle 
due donne girano gli uomini del
la commedia: Marcello. l'intel-
lettuale che crede ancora nel-
l'amore sincero e di cui a*in-
namorera Rica: Brian, un tipico 
•mericano mattacchione. nelle 
cui braccia si getter* Rica per 
farsi dare un avsegno di mille 
dollari col quale finanziare il 
viaggio di Marcello a Stoccol
ma, dove vive Karin. la ragaz-
za «ideale> dell'intellettuale. 
Ma ae gli uomini della comme
dia hanno un gran bisofno d'a-

• snore. le donne ne fanno sol-

nell'ingranaggio: una ragazza 
che fara di se c un bene di 
coruumo ». 

11 regista Ruggero Jacobbi ha 
tentato di suonare insieme le 
corde della tensione dramma-
tica e quelle della comicita. an
che se que-ste ultime non sono 
proprio delle piu sottili, e spes-
so tendono decisamente a de-
classare il testo. Divertente Al-
do Giuffre nella parte dell'a- • 
mericano: Mario Valdemarin e 
un intellettuale tutto « liricizzan-
tc»: Liana Trouehe cerca di 
esprimere una femminilita cal-
da e morbasa: Paola Quattrini 
e piu attendibile nella parte di 
Rica: Gianna Piaz e piuttosto 
efflcace: Antonio Fattorini e il 
fidanzato di Rica, veemente e si-
curo. AI termine. il pubblico ha 
applaudito. Si replica. 

vice 

Cinema 

Un attico 
sopra l'inferno 
Bruce, un agente immobilia-

re. sposo e padre, approfltta di 
un appartamento disabitato per 
godersela con la sua giovane 
amante. Barbara. Ma due stra-
ni e violenti tipi. Tom e Dick. 
sequestrano in casa la coppia 
clandestina: legano l'uomo. fan-
no bere la donna e ne ottengo-
no. a turno. i favori. Impoten-
te a reagire se non. di tanto in 
tanto. con le parole, minaeciato 
di sevizie e di morte, Bruce as-
siste alio scatenarsi degli istin-
ti di Barbara. Poi Tom e Dick 
se ne vanno. ma per tornare. 
preceduti da una loro subdola 
complice, dal mascolino nome 
di Harr>-. Sembra che tutto stia 
per ricominciare da capo, seb-
bene in chiave smistramente 
gioche.-eUona. Quindi il terzet
to si allontana. lasciando piu che 
perplessi le vittime e gli spet-
tatori. 

Scntto e diretto da Peter Col-
linson (sulla base dun dramma 
di C. Scott Forbes) Un attico 
sopra l'inferno echeggia certe 
atmosfere di Pinter e persino 
di Beckett, ma il simboHsmo del
le situazioni rhvlta piuttosto pe-
sante. e il linguaggio appare 
privo di rigore. oscillante com'e 
fra Tastrazione e raneddotica. 
Ixinghe inqua irature rUse. enor-
rr: primi piani spiacckati sulk> 
schermo: il repertorio formale 
e tra i phi tediosi. Anche la re-
citazione non oltrepassa il livH-
lo di un buon mestiere. in Tony 
Beckley. Norman Rod way e 
Marline Beswick: e rimane an
che al di sotto. per quanto con-
ceme Terence Morgan e Suzy 
Kendall. Colore. 

ag. sa. 

A Reconoti 
la rassegno 
per bambini 
fisarmonicisti 
e chitamsti 

RECAKATL 2. 
La quinta Rassegna Interna

tionale per bambini fisarmoni
cisti e chitamsti organizzata 
daH*Azier»da autonoma di sog-
giomo e turismo di Recanati. in 
collaboraziooe con l'ANIP (As-
aociazkme nailonale Insegnanti 
di fisarmonica) e 1'Aschit (As-
•ociazione chltarristica ita-
liana). »i avolgeri a RecanaU 
0 20 • 21 aprile prostimL 

Alia rassegna d i A lger i 

Felice esordh del 
Cinegiornale libero 

Si tratta dei documentari prodotti dalia Unitelef ilm - Za-
vattini vice presidente dell'Associazione internazionale 

Dal noitro corriipondente 

ALGERI. 2. 
«La proiezione del vostro 

cinegiornale ha segnato uno 
dei momenti piu vivi di 
qucs'.a rassegna cinemato-
yrafica» — ci hanno det-
to unanimi alcuni crilici alge-
rini. Si trattava del secondo 
numero del Cinegiornale che 
intende fornire Vltalia come 
di un terzo canale della TV, 
almeno per quello che si rife-
risce ai notiziari. Realizzato 
solto la direzione di Antonio 
Bertini, il nuovo Cinegiornale 
non solo supplisce a ben note 
deficienze di informazione in 
Italia, ma ha raggiunto anche 
una notevole efficacia artisti-
ca, e ha conquistato il pub
blico algerino sin dalle prime 
drammatiche sequenze sul 
Vietnam, con la rievocazione di 
Dien Bien Fu all' epoca dei 
francesi. e dell'attacco vitto 
rioso guidato dal generate 
Giap. Da piu di 20 anni il Viet
nam combatte: Giap e" sempre 
alia testa dell'esercito. Ho Ci 
Min guida ancora il suo po-
polo. 

Si assiste nel film a opera-
zioni di guerra, alio scorrere 
dei sampan armati sui fiumi; 
risuona un gong e dai campi si 
levano improvvisamente i par-
tigiani. E' Vattacco contro 
Long Wei, il primo baluardo 
conquistato della grande base 
di Khen Sanh, che potrebbe 
diventare la Dien Bien Fu 
americana. Aware sullo 
schermo Ho Ci Min. 

11 film ci trasporta di colpo 
in Sicilia, dopo il terremnto. 
Centomila profughi lasciano 
la terra, per andare a fare da 
esercito di riserva alle Indu
strie del nord. Una catastro-
fe sociale, non solo naturale: 
& morta piu gente dopo. di 
freddo. di fame, di mnlattie, 
che durante il terremoto. Le 
case rimaste incolumi sono 
quelle dei ricchi, e le case po-
polari di cemento armato. che 
pero non avevano voluto 
ancora distribute: il terre
moto $ stato il terremoto 
dei poveri. La visione £ 
agghiacciante, anche dopo 
le immagini della guerra 
del Vietnam. Nella trage-
dia si inserisce coi suoi ricat-
ti la mafia, grande elettrice 
della reazione in Sicilia. Ma la 
dove il popolo amministra, co
me a Santa Ninfa. si annun-
ciano le possibilita della rina-
scita. 

Un efficace scorcio di im
magini sulla lotta nelle uni-
versita italiane, e una breve 
satira di Johnson hanno con-
fermato il successo di questa 
produzione della Unitelefilm. 
Se ne d discusso a lungo tra i 
piu che cento partecipanti al 
convegno dei documentaristi, 
in relazione anche con la pro-
posta di Cesare Zavattini per 
la generalizzazione di un ten-
tatiro in cor so in Italia: la 
produzione di cinegiornali li-
beri con una vasta collabora-
zione di dilettanti. 

11 Moujahid di questa mat-
Una, nel trarre il bilancio dei 
lavori della conferenza, centra 
il suo resoconto sull'intervento 
di Zavattini che nel Cinegior
nale vede la soluzione dei pro-
blemi posti dallo sviluppo del 

del 
Mozambico e 

del.'Angola 

al Teatro Club 
Domani alle 21.15. al Tea

tro Val!e. il Teatro Club, con la 
coUaborazione del Teatro Stabile 
della Citta di Roma. pre«enta 
« lo vengo da un paese che an
cora non e nato>. testi di poeti 
africani di lingua portoghese del-
1'AngoIa e del Mozambico. 

Questo eccezionale < collage > 
e a cura di Mario Pro«peri. A 
Joyce Lussu va il mento di 
averli raccolti e tradotti. La scel-
ta e basata sulVe < voci » piu si
gnificative di coloro che in que
sto momento combattono per tro-
vare indipendenza. ident.ta e d:-
gmta nel travagliato Terzo Mon-
do, con particoiare nfenmento 
ad Agostino Neto, angolese. e a 
Jo*e Craveirinha. mozambicano. 

Con « lo vengo da un paese 
che ancora non e nato > si af-
fronta un preciso problema sto-
nco-letterario di un preciso pae
se in una precisa situazione. nel 
quadro di quei rapporti di eman-
cipazione della cultura europea 
che e fra gli aspetti piu salienti 
d;ll"Africa di oggi. Nel mettere 
in scena — per la regia di Ma
rio Prosperi con musiche di Vit-
ton'o Gelmetti — questo spetta-
colo. il Teatro Club intende dare 
un'idea di quel che pud essere il 
«tentativo > di elaborazione di 
un<t cultura autonoma. attual-
mente in atto in diversi Paesi. 

A conclusione di « lo vengo da 
un paese che ancora non e na
to » ti svolgera un dibattito fra 
rritiri m mihhlicn con la oarte-

documentario e una forma di 
avvenire del cinema tendente 
a « creare le condizioni di una 
coscienza politico universale *. 
L'interesse suicitato fra i con-
gressisti e nel pubblico alge
rino dal Cinegiornale della 
« Unitelefilm ». e appunto una 
dimostrazione di come cid sia 
possibile. 

La partecipazione italiana 
al convegno e stata rilevante: 
oltre al Cinegiornale sono sta-
ti presentati molti nostri film 
di avanguardia. Citiamo fra 
essi il cortometraggio Radio-
grafia della miseria, di Piero 
Nelli, con testo di Leonardo 
Sciascia, che denuncia la si
tuazione della Sicilia nel 1967 
(21. della Repubblica italiana 
— dice il film); Morire gratis 
di Sandro Franchina che. piii 
vicino a certe esperienze fran
cesi. ha qui avuto una lietis-
sima accoglienza. 

Di Giorgio Turi sono stati 
presentati Vinggio e Non per 
mettero. tin interessante sag-
gio in cui si uttlizzano imma
gini prese dalla realta e fondi 
sonnri tolti dalla TV e dal ci
nema. per elaborarli reslituen-
do laro il significato piu pro-
fondo. che si orienta contro la 
guerra, per la vita. Carlo Di 
Carlo ha portato efficacemen-
te alio schermo Atto senza pa

role secondo. di Samuel Be
ckett. Con Onagre di Celestino 
Elia. Tlncosciente si ribclla e 
Organum multiplum di Alfre
do Leonardi. si sono manife-
stati altri aspetti aranguardi-
stici del noitro cinema. 

La legge della vendetta, for
te denuncia della situazione in 
Sardegna, e Tokende di Ansa-
no Giannarelli, hanno chiuso 
la serie delle proiezioni ita
liane. iniziate nella prima 
giornata con I'omaggio a Ce
sare Zavattini. 

Quasi tutti gli autori dei film 
italiani erano ad Algeri e han
no presentato essi stessi le 
loro opere. in gran parte ine-
dite. Dopo cinque giorni di in-
tensi lavori, in cui non sono 
mancati il dibattito teorico e 
la denuncia delle difficolta in 
cui lavorano i documentaristi. 
$ stato eletto il nuovo comita-
to direttivo della Assoclazio-
ne internazionale: presidente. 
I'inglese Basil Wright: vice-
presidenti Joris Ivens, Cesare 
Zavattini. Karl Gass e Henri 
Stork: John Grierson £ stato 
eletto presidente onorario. 

Si i proposto infine che ad 
Algeri si tenga prossimamen-
te un festival della cinemato-
grafia del terzo mondo. 

Loris Gallico 

Meditazione interrotta 

Ringo Starr 
scappa via 

dal santone 
Almeno altri due Beatles si prepare-
rebbero a tornare in Gran Bretagna 

Nostro senrizio 
LONDRA. 2 

Ringo Starr, il popolare bat-
terista dei « Beatles > non e 
stato capace di resistere: dopo 
qualche giorno di meditazione 
trascendentale nel villaggio del 
santone yoghi Maharishi Ma 
hesh. ai piedi dell'Himalaya. 
ha preso per mano la moglie 
Maureen, ha salutato il « mae
stro ». si e imbareato sul pri
mo aereo per l'lnghilterra e 
adesso si « distende > nella sua 
comoda casa di Londra. 

Pescato dai giornalisti subi
to dopo il suo arrive egli ha 
dtchiarato che anche Paul Mc
Cartney e la sua compagna. 
1'attrice Jane Asher. sono ar-
rivati al limite della soppor-
tazione; quanto a John Lennon 
— 1"« intellettuale > del com-
plesso —. Ringo scommette 
che presto se la battera anche 
lui. L'unico che forse rimarra 
Tino alia fine del corso — tre 
mesi filati — sara George Har
rison. 

< Non vorrel che la gente si 
facesse 1'idea — ha detto Rin
go — che il posto non ci pia-
ceva; ma volevamo propno 
tornarcene a casa. A Rishi-
kesh vivevamo in uno chalet, 
in un complesso che assomi-
gliava tremendamente a un 
campo di vacanze estive. La 
mattina sveglia. ma non tanto 
presto: poi la prima colano-
ne: dopo. il bagno: nel pome-
riggio. prolungato nposo e. 
prima della cena, passeggiata 
generale. Questo era il pro-
gramma giomaliero. Ah... e'e-
rano anche conferenze e altre 

cose del genere... ma era pro
prio come una vacanza * 

Non c'e forse da dare ecces-
sivo credito alle dichiarazioni 
di Ringo Starr, abbastanza no
t e del resto. per il suo carat-
tere un po' superficiale (ba-
sterebbe ricordare come de-
scrisse la situazione greca. 
egli che era stato ad Atene 
nei giorni immediatamente 
successivi al colpo di stato dei 
colonnelli): pero quello che 
Ringo Starr dice del Mahari
shi e del suo corso di medita
zione conferma indirettamente 
il giudizio di quanti affermano 
che si tratta di un'iniziativa 
«alia moda ». la quale si ri-
propone prima di tutto lobiet-
tivo di un molto poco medita-
Uvo lucro finanziario. Com'e 
noto. sulle \icende del Maha
rishi Mahcsh e sulla sua nota 
posizione di evasore fiscale si 
e svolto al parlamcnto indiano. 
nei giorni scorsi, un animato 
dibattito. 

Come che sla, mentre i Bea
tles scelgono la liberta, altri 
noti personaggi continuano a 

per esempio Mia Farrow e 
Shirley McLaine (che in fondo. 
benche spigliate, sono sempre 
americane) rispettano punti 
gliosamente la disciplina del 
campo. 

Ringo Starr ha infine detto 
che non vuole piu rilasciare 
dichiarazioni suH'argomento: 
forse si e reso conto che anche 
per difendere la sua popolari-
ta. non si pud parlare piu a 
lungo di un passatempo per 
miliardari come le meditazio-
ni yoghi a una gioventu la 
quale, come quella europea in 
questi giorni. dimostra di ave-
re preoccupazioni ben piu 
sent . 

w. h. 

Alia radio ogni domenica 

Li hanno messi 
insieme per 
farli litigare 

Posti a confronto, Arbore, Boncompa-
gni, Mazzoletti e Nissim finiscono per 

arrabbiarsi davvero 

Da poco piu di un anno, la 
radio aveva scoperto i disc
jockey e gli indici di ascolto 
erano di colpo saliti. Non solo. 
II pubblico radiofonico era im
provvisamente cambiato Alia 
vecchietta che sferruzzava in 
poltrona e alia donna che. tra 
una faccenda e Taltra. ascol-
tava le rubriche mattutine. si 
era sostituito un nuovo tipo di 
ascoltatore: il giovane. rite-
nuto fino ad allora nemico giu 
rato deH'apparecchio radio. 

Un anno dopo. Maurizio Co-
stanzo ha avuto 1'idea di met-
terli tutti insieme. E' stata la 
seconda buona trovata. Dive-
nuti personaggi popolarissimi. 
ai quali sono legate le sorti di 
un disco, i disc-jockev danno 
vita ogni domenica. nella tra-
smissione curata appunto da 
Costanzo. Gli amici della set-
timana, ad un curioso march. 
ad una recita a so»2etto che 
ha dapprima sorpre^o gli 
ascoltatori (ma ancor piu. pen-
siamo. i dirieenti di via del 
Babuino). poi li ha conqui-
stati. 

I disc jockey (cioe « i fan 
tini del disco >. quelli che < ca-
valcano > il disco e lo portano 
al successo). sono quattro. I 
principal!' e piu seguiti. cioe. 
sono Renzo Arbore. Gianni 
BoncomDagni. Adriano Mazzo 
Ietti e Renzo Nissim ai quali 
si aggiuneono Lil'an Terry. 
Cesare Gigli ed altri collabo-
ratori di programmi musicali. 

Renzo Arbore cura Per mi 
piovani. una trasmissione mi-
sta di canzoni e di brani poe 
tici. molto seguita. Arbore in-
trattiene con gli ascoltatori un 
eolloquio ideale che si basa 
soprattutto sulla semplicitA del 
linatiasffio Una trasmissione 
rhe coroa tuttavia anche di 
m.nntenersi anrorata ad un 
buon livolln cuHurale o dalla 
quale, qualche me^e fa. furo 
no tr^smessi i nastri di Then 
dorakis con lo cnn?nm in"i*e 
clandestinamente. ghinti for-
tunosampnte fino a Pariii e 
poi a Roma Arbore cerca an
che di dare a Per vai qiorani 
un carattere di attualita. come 
ouando. insieme con Patty 
Pravo. e andato ad interro^a 
re giornalisti. sorinlngi. stu
dent! sul tema della rivolta 
giovanile. 

Gianni Boncompagni. che e 
il princip.ile animatore di Ban-
diern pialla. e un po' T i m e r s 
di Arbore Pnnta tuttn culla di-
namirita. sulla * efficienza ». 
sul ritmo e sulle novita di-
scogranche. cercanno di ani-
mare la trasmissione con un 
certo distacco ironico che do-
vrebbe annullare (senza riu-
scin*i molto) 1'entusiasmo 
messo nellT scelta di questa o 
quella canzone. 

Adriano Mazzoletti e invece 
H compassato esperto di j^zz 
che trasporta nel campo della 
musica legeera la sua espe 
rienza musicale. In piu. cura 
una trasmissione che va in 
onda alle 6.30 (del mattino) e 
che dovrebbe idealmente mi-

GLI IDOLI 

tigare la collera di ch: e co-
stretto ad alzarsi presto. 

Infine Renzo Nissim. uno tra 
i piii anz'ani cronisti della 
radio, esperto di musica an-
glosassone. ma inguaribilmente 
sciovinista (le sue polemiche 
contro la musica americana si 
traducono, purtroppo. molto 
spesso. in una esaltazione dei 
melensi motivi d'anteguerra 
italiani...). 

Messi a confronto. per giu-
dicare un disco o rivolgere do-
mande ad un ospite. accade 
che i quattro comincino a po-
lcmizzare tra di loro La vit-
tima b quasi sempre Niss;m. 
Ne scaturisce ogni volta una 
battaglia che non di rado si 
fa autentica (abbiamo assisti 
to ad un battibecco Arbore-
Nissim nel quale la finzione 
sembrava assolutamente abo 
lita). 

Qitando la polem«a tarda a 
venire. Costanzo e IT in cab'na 
di reffia. pronto con harattolo 
del pepe. Gli amici della setti-
mana viene registrata senza 
1'ausilio di un copione. E" il 
secondo esempio. dopo lo e il 
mio amico Osvaldo di Niss'm. 
Ci6 significa un totale ribalta-
mento nella tradizione radio-
fonica italiana. La trasmissio
ne risulta infatti « sporca t, 
ma ha il preg'o della freschez 
?a e della immediatezza. Tutto 
questo non sempre significa 
spregiudicatezza. poiche i cri 
teri di scelta dei personaggi 
e delle musiche non variano 
molto da quelli degli altri pro 
grammi. Sebbene ci sia da no 
tare, per esempio. che Costan
zo e i disc-jockev semhrano 
essersi accorti del folklore. 
poiche in o^ni trasmissione c'e 
qualcuno che cant;i canzoni 
popolari. Anche qui. il rLschio 
e che si resti al folklore mono 
impegnat'vo e vero. Ma pro
prio nella trasmissione che va 
in onda oggi. ad esempio. Mat-
too Salvatore cantora Padrone 
mio ti voalio arricchire. una 
canzone che e il contrario del 
la canzone di protesta ma che. 
inserita nella sua d:mensione 
(si riferisce ad alcune lo?ai 
borboniche viaenti nolle Pu-
gl'e nel seco'o scor.so). assu 
me il valore di un dato sfo 
rico e umano. nonche politi
co. di estrema importanza. 

I giovani ,che assistono a Gli 
amici della settimana. hanno 
flnora mostrato uno straordirid-
rio interesse verso il folklo 
re. C'e da auaurarsi che si 
continui su questa strada. Co
stanzo ne e convinto. Arbore 
e Nissim anche. E gli altri? 
Forse si, forse no. In questo 
caso. continueranno a litigare. 
Ascoltati da venti milioni di 
persone. 

I. S. 

La ricompars* sugli schtrmi di t Via col venlo * ha scatenato 
tra le giovanitsimt ameiican* una vtr* passione per Clark 
Gable (nella foto a sinistra). Stcomle It rivitte specialinate, 
le fanciull* modtme sasttngono cht nettun cantantt o altera 
capellona pu* reggara il cenfronte con un uemo maturo t virile 
coma Garfc Gable. Quest* non tignrftca che anche gli atforl di 
oggi non posaano diventare Moll. Par at. Warren Beatty (nella 
foto a destra) dope il SUCCOSM di « Gangster story • * rlchle-
stiulmo dai produttori: fra I'alrr* sembra eh* Intorprttora la 

r̂ aivF 
a video spento 

DELIA REGGE — Abbiamo 
scritto la settimana scorsa 
che il mprito pnncivale di 
Ciarinei c Giorarinini, in qiu*-
sta Delia Scala story, ci 
sembrava e*ser quello di «• 
ver conccpito uno spettacolo 
televisivo. cioe i>ensato nella 
aimensione della TV e volto 
a sfruttare le diverse pos
sibilita del mezzo. Tutto som-
mato, questo si potrebbe de 
finire uno * spettacolo eollo
quio »: e in questo sensa. ap 
punto, esso ci pare adatto 
alia televisione. La seconda 
puntata ha sostanzialmen'.c 
confermalo le qualitii della 
prima, ma ha anche messo 
meolio m evidenza i hmiti 
della sene. Proprio pcrchr 
e stata eoncepita nel motto 
che abbiamo detto — uno 
ipettacolo che ">i ra crean-
tto. momento per momento. 
pezzo dopo pezzo. attorno 
alia pwtaooniMa — queski 
Delia Scala story e*iae una 
vera c propria catena di 
idee e di trnvote. che na 
scano. diremnio « natural 
viente». I'una dall'altra. K 
nella seconda puntata. Que
sta esiiienza non e \tata *em 
pre soddisfatta L'ispirazionc 
tlei testi. Vabhwmo ttm detto. 
p ristretta. lnollre Vtntrodu-
zione depli osp'ti d'onorc d 
avvenuta ancora in moth da 
non interrompere il discorso 
di Delia Scala: e stata. cioe 
ancora funzionale: ma la 
* chiamata » dei perwnatiai 
e apparsa, a volte, un po' 
meccanica. Infine, qualche 
intervento e apparso pndto 
sto scontato (come quello 
della Milo' il motivo della 
rtvalitd tra attrici e troppo 
Irusto per nsultare diverten 
te) o troppo tenue (come 
qupllo di De Sica) In oncsfi 
cflsi. il pencolo della parte 
cipazione dell'ospite in chia 
ve divistica. cacciato dalla 
porta, ha rischiato di nen-
trare per la finestra. Snna 
stati anche. questi. i momen 
ti nei quali tl ritmo dello 

p r ^ a r a t e v i a..A 
In attesa del carcere (TV 1° ore 21) 

Penultima puntata del t Circoto Pickwick ». Condannato 
dal t r i b u n a l a pagare una forte mulla e per nulla disposto 
a pagarla, Pickwick e In attesa di essere tradotto in car-
cere. Nel due mesi dl tempo che II tribunate gli ha lascinto, 
comunque, egli ha Poccaslone dl afTrontare nuove avven 
lure Insieme con I suoi compagnl: tra I'altro, vlene oer-
fino scambiato per un maniano. Ogni volta, gli inlervcnll 
del provvldenziale Sam Weller salvano I soci del circolo 
da gual peggiori. Sebbene continui a svolgersi sempre e 
soltanto ai limit! della farsa, II le'eromamo diretto da Ugo 
Gregoretli conserva una sua valtdita e una sua novita nel-
I'arco della correnle produzione lelevislva. Nella folo: una 
scena della puntata. 

spettacolo s't allentato: e. 
in questo tenso. diremmo chf 
il dttcorso d api>ar\o pu) 
fluido nella seconda pane 
che nella orima Comunaue 
pit interventi dt Falmzi. Sor-
di e Ma^tro'-anni hanno fvn 
zionato a dorere. e Delia 
Scala. nel complesso. ha rcl 
to bene, forse anche meglm 
che nella scorsa puntata 
Lo spettacolo si affida molto 
alle sue forze: e doblramo 
dire che la Scala dmvtvtra 
dt avere ftato e cmnumcati 
va suflicienli per sottcncrlo 

• • • 
OP1NION1 SULLA PROV1N 
CIA — Una trasmitsinnc in-
solita. la puntata conclw'va 
dell'inchiesta di Fo'ca Qui 
lici \.\ provincia che cam 
t>i-i? In un certo sensa. si. 
tt'm"no dal jenitn d< vista lor 
male Con Vetprrtiente dell'' 
interriste « o'ra'e » in \twt>r> 
nei modi piii divert M <* 
ccrcnto di topperw alia r-o 
t'olotra di una tra^mi^<u<ie 
tutla hawta su un nannrunui 
di fipiiiin'ii. La i 'iru'Vi c i* 
•>tata ma n e i,<irso «i e 
trattntn esclu*'vomrn'r '• un 
("•Pfdicnte tecri'cn. che a 
i olte si e rf-olto m una sn> 
ta di Q'randola e. per que 
<>to ha rischmta di rappre-
\cntare. p ii che altro. mt e 
lemento th distrnzinnr (par-
ti dt alcune dichiarazioni <n 
no aniintc verdute) D'alira 
virtc. h r'petiamo. noi ah 
hiamo pit) Iducia nelle di 
sctfsuni che nelle pano>a-
miche di optniom e forse. 
sr i/li mtemstati /o.wro 
stati ch'amati a disctttcrc 
concrctamente sulle puntn'c 
(icll'inchieita. I'mtercse del
le loro opwom sarrlihe ttito 
tiiaaawrp S'el complesso in
fatti. nnnastante non man-
tasse di spuntt tntcres«ai'ti. 
la trasmissio'ic e risultntn 
p'-uttosto dispcrsii a e flt'iie-
rica. . 

g. c. 

Un regista italiano meUera 
in scena Pirandello ad Ankara 

La Turchia celebrera que-
sfanno ufficialmente il cente-
nario della nascita di Luigi 
Pirandello, con una speciale 
e<lizione deH'Bnrico IV. che 
verni presentata in prima il 
10 apnle al Teatro Nnzionale 
di Ankara. 

II direttore del teatro nazio 
nale. Cunyet Gokcer. che 6 
anche il massimo attore tur-
co. e il segretario generale 
per il teatro Lufti Ay. hanno 
invitato il resista Maurizio 
Scaparro a curare la messin-
scena del lavoro. intendendo 
con questa scelta contribuire 
alia moderna verifica che in 
questi ultimi anni si va facen-
do dell'opera del grande 
drammaturgo siciliano. 

Maurizio Scaparro lo scor-
so anno mise in scena all'a-

perto. con grande successo. 
una nuo\a e provocante edi-
zione di un testo di Piran 
dello quasi m.ii rappre^ntato 
La sagra del Sttjnore rlella 
nave con Cesco Bascgg o e 
Paolo Poli Le prove di'il't'n-
rio IV. che vedranno impe 
gnato ancho un altro ita'Mii'i 
lo scenografo Roberto Fran 
cia. inizicranno IKM pros^imi 
giorni ad Ankara. 

Anche so osiste una lung.i 
tradizione di rapDorM di col 
lalwraziono fra In Turchia e 
il mondo teatralc europ^o (ba 
sti pensare alia lunga p.-rma 
nenza in Turchia di \:ro"ne> 
6 questa la prima volta cho 
viene chiamato un reg.s'a ita 
liano a dirigoro un lavo-o 
teatrale. cd e significativo ch^ 
questo awenga 
Pirandello. 

nel n<ime di 

• Raccogliete nuom 
abbonamenti alVUnita 
• Fate conoscere le notizie 
che la Televisione nasconde 
• In ogni locale offrite con 
rUnitd argomenti di dibattito 

Raccoglieitdo 5 nuovi abbonamenti concorrerete 

a uno dei cento viaggi nell'Unione Sovietica 

L'abbcnameruo sos'enltore eona l>re 30000; r«bbornmen:o anneal « 
seiie numen lire 18150; a sei nomeri. lire 15600; a cinque numeri. lire 
13100. I'abbonamenro semeviale a sette numeri costa lire 9450; * sei 
numeri lire 8100; a cinque numeri lire 6 750. Per abbenaru utihzzare 
il c c p intestate atllJniia. n. 3/5531 oppure inviare vaglia posrale o assegno 
bancano all'ammin;strazone cJeM'Unita, vla'e Fulvio Testi 75. Milano 20100 
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