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«La clemenza di Tito» all'Opera 

Enrique* ha chiuso 
Julie la 

LONDRA - Nel f i lm a In cor-
ea dl Gregory n — la cul 
• t roupes e tornata In Inghll-
t t i r a dopo ateune rlprese In 
Svlzzera e In I tal ia — Julie 
Christie (nella Toto) Interpreta 
la parle del I a f lg l laslra dl una 
donna che ha la sua stessa eta, 
La parte dellti glovane mal r l -
gha e af f ldal . i a Paola Pita-
gora 

Mozart in 
una botte 

Una edizione discutibile per la re-
gia, per le scene e per la dimessa 

direzione di Franco Caracciolo 

Nuo\a per Roma, I 'ult ima 
opera di Mo/ar t , La clemenza 
di Tito, hn lasciato un po' per 
plesso i l pubblico, pressappo-
co come successe a Praga. per 
la « p r i m a » , i l ti setlembre 
1791. L'opera fu commissionata 
a Moaart a l l 'u l t imo momento 
(si e no un mese per sci iver-
la e rappresenlar la), « i n oc-
casione di solcmzare (tic') 
i l Riorno del l ' incorona/ionc di 
sua mnesta 1'impeinLore Leo-
poldo t 

Ma e'e una diTferenza nella 
perplessita. Al lora si I rovo da 
nd i re propno sulln musica 
(t una porchena ledesca al-
1'italiana ». disse suppergiu la 
imnerat r ice) . adesso. la per-
plessila investe la stranez/a 
deU'altestimento. 

I I mondo e nndnto avnnt i 
dal 1791 e alia Tine Mozart 
1'ha spuntata anche con que
sts ul t ima opera che sembra 
(ma non e) r icalcare acldirit-
tura lo stampo dclla sua pr i 
ma rnaniera Invece, egli si 
l ibera di tutto e fa come Stra 
vinski che. pur rinunziando al-
l'esuberan7a del la giovinc?7a, 
conserva intat la la sua fo r i a 

da visila ulla prova dell'lsola purpurea* a hAilano 

Non spreca 
le sue ore 

« I I sottoscala » di Dyer a Roma 

E davvero una 
strana coppia? 
Grigia storia coniugale «travesti-
ta » - L/interpretazione di Renzo 

Ricci e Paolo Stoppa 

L'abollztono della censura 
teatrale in Inghllterro, e la 
contemporanea nforma della 
metlioevnle legislazlone. circa 
lo omosessuaUto (In base alle 
nuove norme, non saranno plu 
reato, In Gran Bretagna, i 
rapport! fra uomlnl, se « odul* 
ti consenzlenti»), hanno de-
terminato sulle ribalte londl-
nesl un fiorlre dl spettacoli de-
dicati all'argomento, del ge-
neri e del tonl piu dlversl: 
stoi icodocumentarlo (come 
quel drumma che rlevoca la 
«amlciziu particolare» fra 
Verlaine e Rimbaud), traglco, 
patetico, lranlcosentimentale, 
e tantl altrl, da superare an
che la famosa casistica dl 
Polonio mil'Amlcto. Tra 1 
mfiggiori successl dl questa 
atrana staglone e Staircase — 
cioe Scala, ma si e preferlto, 
da nol, tradurlo 11 sottoscala 
— che Paolo Stoppa Q Renzo 
Ricci hanno presentato In 
« prima » Itallana, 1'altra se
ra, all'Elisco di Roma, unen-
clo i loro noml alia nutrlta 
serlc di interpret pit] o meno 
celebrl della commedta, dl la 
e di qua dalla Manica e an-
ohe, naturalmente, oltre Allan-
tico. 

Charlie ed Harry, due anzia-
nl invertiii, gestlscono Jnsie-
me una botteja di barbiore, 
alia perKerla della capitale 
inglese: nella lunga noia della 
dornenica, rovesciano l'uno 
sull'altro la propria mallnco-
nla, le proprle delusion!, 1 pro 
pri complesal E' sopiattutto 
Charlie, il quale In anni lon-
tani 6 stato attore, ed ha 
avuto una moglie, ed ha una 
flglla, che pei altro non vede 
da quando era in fasce, u sfo-
gare sul fleblle compagno 11 
suo rancore veiso la vita e 
verso se stesso. Si riproduce, 
insomma, all'interno dolla cop
pia eterodossa, una classlca 
e pel Hno scontnta dialetlica 
ooniugale. dove Charlie rap-
prescntn tl maschio, ed Har
ry la femminu. 

Qui 6 II punto: la specials 
condizione del due protagoni
st! ha, tutto sommato, scarsa 
Important ; se fosse questlo-
ne dl due attempat! signori, 
maritQ e moglle, frustrati nel-
le loro amblzioni e, volla per 
volta, tnfaslidlti o Intenerlti 
dalla vicendevole presenza, 
cambferebbe solo, e in parte, 
l'aneddotlca. Cho Charlie, ad 
esempio, sla impaurito per 
una cltazlone gludiziaria, per-
venutagll tn conseguenza dl 
certe sue esibizioni in un 
club dl dubbia fama, non ha 
troppo rlltevo, se non come 
molla per dare il vfa alio que-
rimonie, alle recnminazionl, 
a! nmbrotti, I quali traggono 
alimento, In fondo, dalla go 
neialo trlsLezza dull'esistenza 

L'auLore del Sottoscala. dun 
que, barn non poco, altrl-
buendo clall estcrno un vago 
saporc dl mudutmln, c niaga-
ri di scandalo, a un modesto 
bozzetlo venstico e crepusco-
laie, che ha qualche momento 
autontlco, ma die, plii spesso, 
sttnge nel grlgiore del Hn-
guagglo « quotidiano ». Bara 
anche dl piu, quando inblnua 
oho ouicuuio Charlie eslsla, 

e che Harry sia la « proiezlo-
ne» di lui, cosl come i loro 
noml completi — Charles Dyer 
(lo stesso dol commedlografo, 
per una ulteriore furberia) ed 
Harry C. Leeds — sono l'uno 
l'anagramma dell'altro (e dl 
anagramml conslmill appaiono 
popolatl 1 sogni dfl mitbmane 
ex-attore...). Bara, perch6 vuo-
le conterlre al testo, senza in-
taccarne la quallth sostanzlal-
mente commercials, chlssa che 
patente di avanguardismo. 

II regista Sandro Bolchi, co-
munque, si k tenulo bul solldo; 
per lui, o per lo scenografo 
Maurlzio Monteverde, e tutto 
vew a cominclaro dalla plog-
gfa che rlga 1 vetri, sullo sfon-
do del fioco lucorc di un 1am-
pione. Un che dl nobilmente 
« astratto » 6 forse nellinter-
pretazione dl Renzo Ricci, 11 
quale affre, di Charlie, un ri* 
tratto mlsurato, umano, es-
senzlale. Paolo Stoppa, che 6 
Harry, tende piu al caricatu-
rale, anche per le mlnorl risor-
se fornltegli dal personaggio. 
II pubblico e parso gradire la 
rappresentazione, anche se gll 
applausi (e le rlsate) sono 
statl piu general! e calorosi 
durante 11 suo corso, che al 
termine, SI replica 

ag. sa. 

Agnes Varda 
« gira » un altro 

film negii 
Stati Unit! 

PARIGl, 5. 
La regista franccse Agnes 

Varda, dopo aver reall'/zato in 
loco un dociimentario sull'orga-
mzzazione negroatnerlcana del
la € Pantere nere >, si accinge 
a dingere, sempte negli USA 
cPaix ct amour*, una storm 
d'amore fra una raga//.a ame 
nenna che lavora in una socle-
la di pubblicitd e un avvocuto 
franccse che appo^gia i rivo-
luzionarl latino amcricani. An
che il marito della Varda, Jac-
quei Demy, sta girando un 
flkn In America. 

La morte di 
Roberto Paolella 

NAPOLl, 5 
Si 6 spento leri all'eta di 71 

anni I'avvocato i tolwito Paolel
la, nolo stonco del cinema. 

Paolella, oltre die animatore 
di vane initiative tended ti alia 
diffLisiofie della culUim cinema-
togiaflca, fu autore di numero-
se opere sul cinema, fra cut 
la Storm del cinema tauto ci-
tatisaima da tutti gli studiosi. 
Da qualche tempo 1'aw. Paolel-
ln era docente dl Storia del ci
nema aU'Uiiivorsila. <h Napoli. 

e In sua goninl i la. pur nel! an 
part-nte csihta dclle sue ulti 
mc Cfimnosi/ioni Tu l lo h Inn 
pido, in Mo'/art. come mtocca 
to dal le passioni cho tul tnvia 
circolano nella perfczione di 
questa musica. 

Quali sono queste passioni? 
I / imperatore ama Vitel l ia, ma 
la fanciul la trama complot l i ai 
danni di Tuo Convince Sesto 
ad ucciderlo ma. come succe 
do. sara un altro a rimettc-rci 
la pelle. TUo si adira. condan 
na Scsto ad essere ^ paslo in 
retire t dclle f iere ( i l l ibretto 
e tolto ci-i Melastasio), m,) alia 
fine oerdona tu t t i . L'attn di 
clemenza of fro a Mozart — 
lui si cnsl vicino alia morte 
— 1'occasione di levare un in-
l imo, convmlo e palpitante in-
no alia pace tra gl i uomini . 

Orbene, i due lunghi att i 
dell 'opera si svolgono in un 
palcoscenicn acconciato come 
1'mterno d'unn gigantesca bot
te e tra due vasi di enccio, 
inc io l lab i l i . d i e si fronteggia 
no ai lati d'una larga scalma 
ta che tagha onz/onla lmenlc l.i 
botte La gradjnata serve so 
pra l tu l lo a fa rv i sdraiare e | 
scdere sopra i cantanti (cp ! 

puie i romani avevano di-
vani eomodissimM). 

L ' imperatorc Tito — figtio 
di Vesoasiann che fu I ' imon 
tore anche dei famosi monu-
mentini — siede spesso su uno 
scannctto picghevolc, d i qucl l i 
che gl i antichi romani compra-
vano alia « Slanda » deU'epoca 
e si portavano appresso nel 
cocchio. A proposito del sede-
re, 6 slata un'al t ra bizzarna 
quella di fare nccomodare una 
cantante sopra un capitcl lo 
che, ai tempi degli antichi ro
mani , non era ancora un ru-
dere da usare come sgabello. 

Sul davanti dcll 'enorrne spac-
cato della botte, fun/ ionano — 
uno per a l to — due s ipanet t i 
t rasparent i . con la t rama di-
svclante paesaggi romani 1m-
penal i Sono I'mvenzione piu 
alta dello spettacolo (ch Pier 
Luig i Samar i tam). ma hanno 
1'inconveniente d i relegare i 
cantant i nel fondo di questa 
botte, col nsultato d i esporl i a l -
I ' indiffereii7B del pubblico AJ-
t ra stranczza o stata poi 1'ap-
parizione dei fasci l i t tor i ( i 
portator i sono stat i saenf icat i 
dal regista Franco Ennquez 
come meglio non avrebbe sa-
puto fare la Wal lmann: fc rmi 
e impalat i come statue) alU 
sui candelabri a sette braccia, 
r ievocanti i l r icordo del l 'mcle-
menza di Ti to conquistatore e 
distruttore di Gerusalemme. 

I costumi sono srarzosi, ma 
fasl idiosi . in quanto, capitat i 
in una botte, non hanno la 
possibil ity di respirare in un 
adeguato mondo circoslanle 
(adeguato al barocco e a l 
rococ6 e ai qual i i coslumi 
sono improntat i ) . 

L'orcheslra stessa ha risen-
t i to d i questo c l ima chiuso e 
oppressivo, detcrminatosi sul 
palcoscenico. I cantant i se la 
sono sbrfgola, sfruttando le 
piu riposte risorse sti l ist iche 
(la musica della Clemenza e 
dif f ic i le) e vocali. Pietro Bot-
tazzo (T i to ) . Virg in ia Gordoni 
(V i te l l ia ) , Alvino Misciano 
(Sesto) e Anna Mar ia Rola 
(Servi l ia) si sono fat t i ap-
plaudire, insicme con Raffae-
le Ar ie e Giul io F ioravan l i . 
n coro, specialmente nei due 
f lnal i . ha cantato con inten
sity. 

La conclusione e che certe 
opcre potrobbero ormai esse-
re eseguite in forma d'orato-
n o o al massimo con cantan
t i in tuta, non interessando 
piu a nessuno che un impe-
ratore roinano canl i in abit i 
scttecentescht in un armamen-
tano scenico cosl inuti le e 
controproducente Per quanto 
riguarda l 'abbigliamento. e da 
dire che, con La clemenza di 
Tito. 6 stata aboli lo I'obbligo 
dcl l 'abi to da sera 

Molt i appassionati hanno 
prof i t tato della novita Men-
tre Giorgio Vigolo ha corso 
perd i l rischio di non cssore 
ammesso in teatro (si era 
presenlato in un gng io chia 
ro) , Picro Dal lamano, che 
aveva spezvalo piu d'una lan-
cia contro lo smoking, e ve-
nuto in smoking. 

Le contraddizioni del nostro 
tempo sono inf in i te E del re-
sto, in che modo il Teatro dcl-
l'Opera ha partecipato alio 
sciopero generale? Non, per 
car i ta . mandando al l 'ar ia la 
replica del brutto Olello, ma 
abolendo il furno di prova del 
terzo spettacolo in program 
ma Orjeo, di Gluck E cioe 
scioperando contro se slcsso 
Cosi i l pubblico cap i in meglio 
che I'orchestra sta andando 
alia deriva, come si 6 scnti-
to anche durante 1'esecuzione 
mo/ar t iana, condotta in tono 
dimesso, da Franco Carac
ciolo. 

Erasmo Valente 

palcoscenico di 
losca dopo 

la Rivoluzione 

LONDRA — Un r i tardo provvldenziale, quello dell'aereo cha 
doveva trasportare Janie Marden da Londra alle Balear l . La 
glovane cantante Inglese ha Infatt i utlllzzato le duo ore trascorso 
all 'aeroporto londlnese In atlesa che la nebbia si diradasse, pef 
imbasl lre una specie dl a show s e sopraltut lo per mostrnre 11 
suo vai-loplnlo ve5lito (al quale Hone molto perchd e lei che 
se lo e dlsegnato) 

Si g i ra a Ciacull i 

Affresto storko 

sulfa mafia nel 

Sasso in hocta 
II film, diretto da Giuseppe Ferrara, e 

realizzato dalla cooperativa oCine 2000» 

La regit* di Raffaele Maiello sforza un 
po' i significati de! fesfo di Bulgakov 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 5 

Una t Giulietla > ^ stata 
fatta c&ploderc stamane a 
Ciaculli. Una volla tanto, non 
si e tratlato di un attentato 
mafioso, ma di una rkostru-
zione cinematografica della 
strage del 30 gxugno 1963 (set
te moHi tra cnrabimcn e sol-
dati) che segnd il moinenlo 
culminante della snaventosa 
guerra per il conlrollo dell'e-
conomia palermilono smhtppa-
tasi ITQ le cosche della Sicilta 
occidenlale. 

Le sequeme girate oggi fan-
no parte del film 11 sasso in 
bocca, che il f/iouane regista 
Giuseppe Ferrara sta girando 
in Siciha dalla vieta di olio-
bre, con la collaborazione di 
conladim, di testimoni di al-
cune delie piu tragiche vicen-
de di mafia del dopoguerra, 
p. di molti volonterosi amid. 

In un inconlro con t giorna-
lisli, Ferrara (che ha sopral
tutlo cspenema documentary 
slicu), ha voluto sjnegare il 
sigmficato della sua opera. 
« II mio — ha detto - A innan-
zttutto un cspenmento, n 
schioso e nello stesso tempo 
un po' ambizioso > <t Spero — 
ha agamnta — d\ realizzare 
un arfrcsco stonaj sulfa ma
fia, che e la vera protago-
nista dell'opera, prendendo le 
mosse dall'assassinio di Petro-
sino, quello che indagava sul-
la mono neta, per arrivare 
sino oi giorni nostri; e tutto 
cid con la massima cconomia 
(Ferrara ha costitmto a tale 
scopo con degli amici una 
cooperativa ndr). sperando 
d\ conlencre lo •ipesa rtei cen 
to mtliom > 

Anche per quanto riguarda 
la diitnhtuume del film si 
cercliera di nnn rtenrrere alle 
grand\ catenc di CinccUta, an 
che per non subtre vmcoh, ri 
call\, * autocensure >. La see-
neggxatura deve molto alia 
consulenza dl Michele Panta-
leorte, notissimo saggista e 
«specia(i5(a > di mafia. 

Vn note vole contnbulo per 

I'esatta ricostruzione degli 
avvemmenli e venulo a Fer
rara anche da altri sociolvgi 
e storici, come Salvatore Ro
mano. 

Sara duro per questi gio 
vani della cooperativa « Cine 
2000 > (con Ferrara lavorano 
tra gli altri I'unwersilario pa-
lermitano G'xno Lo Re, il re
gista (ealrale Accursio Di 
Leo, lo scrittore Nat Scam-
macca) competere con le ope 
re finora realizzate su questo 
tema — basti pensare al film 
di Rosi, per il quale Ferrara 
ha avuto parole di ammira-
zione - ma la loro forza, co
me essi dicono, sta nell'aver 
nfiutato ogni mezzo di realh-
zaztone tradlztpnale, cercando 
di esaltare, in%ece, la sponta
neity degli inlerpretx, che so
no iralti per lo piu dalla stra-
da. Meglio, dal feudo. 

Aldo Li pa rott 

Dalla nostra redazione 
MTI.AVO. 5 

l.a Visila nli.i p o\a de 
a L'Wtla piu pin ea » d\ Mi 
Jiail litilgakoii ha imuqura-
to, questa sera, la vcntiduem 
ma stagtone del Picalo Tea
tro. Visita di chi? 

JAI prova, nel testo del ce-
Icbre autore del Maestro c 
Marghenta. e'e: un gruppa 
di teatranti, in un palcosceni
co dclla iV/osca 1928, î accm-
pe, (rn ritardi e disguidi. a 
mcitere in prova una comme 
dm, genere allegarico, am-
bwntazione esotica, SHI tema 
della Uberaztone di un pnpolo 
indigeno dalla dominazione ro 
lomale Teatro nel teatro dun-
que, con una prcci*a intenztn-
rif polemicrt moitere MI ndi-
colo il modo di fare teatro 
anche m permdo sovietwa, 
coi rimasuali delle vecchie abi 
tudini e dell'irriducilnle Quit-
teria (polemica per la verita 
troppo facile e, certo, ingiu-
sla: il teatro sovietico aveva 
raggiunto livelli ben rimers! 
da quelli il/iistrati qui da Bul
gakov per comodo di carica-
turn) con Vaswquh nin hell'e 
itabil'mato ai voleri della hu-
rocrazm cen-ioria Delhi qua 
IP un rnnflrptrnlnnlv auinrp 
vole entra nella com media, 
I'erso lo fine ariiva pasciitto 
e gonqnlnntp. assiite all'idli 
mo atto e npgn il ppnnes-so 
Una agaiustaiinn « idcoloai 
ca * (i marinai al .seri'uio dei 
rolonialisli si riiioKano e ce-
lebrano I'd/Zratcllamento in-
ternazionalista dei lavoratori 
emancipate indurra il censo-
re a dire di si. 

Chi viene in visita. dunque, 
lo spettacolo — realizzato con 
la regia d\ Raffaele Maiello, 
le belle, spirifose scow di 
Ezio Frigerio, i costumi alle-
art dello stesso Frigerio e di 
Luisa Spiiialelli - lo spiega 
subito. nel oel mezzo del pro-
logo: un gruppo di nove attori 
che Simula Vent rata in sola, 
per portarvi la presenza del-
I'altro teatro. riell'aHra oil-
tura. quella che si andava fa 
licosamenle. contradditoria-
mente elaborando, tra o<itaco 
li. entufinsmi fanatismi nel 
cuore della societa soviet icn 

Alia prima visita ne seguo-
no altre. iufficialii>: che tro-
viamo, cioe'. indicate ticll'opn-
scoletto slamnato, in cui lo 
idcalore d\ esse. Giiilimio Sea-
bia, intendc darci il testo del
ie parole (spesso la ririiizione 
di esse a fonemi ne fa per-
dere il senso, nello spettaco
lo) e la loro gittstificazione. 
Curiosa sfiducia nella passi-
bilita di esprimersi della rap
presentazione: la quale ben 
informa che le «visite» in-
/rodncono npli'Tsola purpurea 
di Rulqakov element\ che do-
urehbero compami, con quelli 
dell'lsola. giustamentp ritenu-
ti parziah, colt't da mi punto 
di vista non socialista (B»I-
gakov. e chi ha letlo, senza 
troppo Insciorsi af'fascinate, 
le pagine del Maestro c Mar 
gherita. lo sa bene, era «al 
di /imri» del gran mala sto-
rico messo in marcia dalla 
Riuoliizioiie; irrideva. magari 
anche eolpendo nel segno, ma 
dall'estemo; non tempatava, 
come Moiafcouski, «dan"in(er-
noT>). in un quadro che of-
fra alio spettatore di oggi il 
micleo di una prohlematica. 
non solo teatrale. ma wprat-
tutto. politico La prohlemnti-
ca della Rivoluzione. delie 
deviazhni subite in URSS, dpi 
modelli di sac'talismo, e cosi 
via. 

Impresa assai oTTiMziosn, 
troppo, forse, data la mate
ria di cul ei si d vohiti ser-
vire per compierla. data so-
prattntio timpossibiliM, o la 
di//icoI/d di esporne le ragio-
m* in nn'azione teatrale di que
sto (inn Nella quale da un la
ta predominano il gioco teatra-

Presentato a Mosca 

Rivive Balzac in 
un film savietko 

MOSCA, 5. 
L'errore di Honor6 de Balzac 

— il primo film sulla vita dello 
scrittore francese — e s'ato 
presentato m questi piorm a 
i\/osca ad un gruppo di gtor-
itaiisfi. 

L'unprcsa di far rwwere snl 
lo schermo I'tllustre scrittore 
franccse $ slata affrantata dal 
regista di Kieu, Titnofet Levi 
chouk 11 film si ispira al feslo 
teatrale dello scrittore ticrauio 
Natan Rybak il quale ha rie-
vocato, nel sua dramma, nil 
ultimi ccnui della vita di Bal
zac e la storia del suo matri* 

momo con la coritessa polacca 
Evelina Ganska. 

Victor Khokhriakov, attore 
del Teatro Maly, ha imperso-
nolo Balzac e i crttici sono 
stati unonimi nell'apprezzare 
la sua v\lerpretazione. Quello 
di Balzac e (1 scssanmeinour 
simo ruoio che I'attore ncopre 
e senza duubio, li pin impor 
tai.te. 

Nel finale del film, una delle 
sane piu belle, sfilano davar.ti 
all) scrittore che sta per mo-
nre tutti i personagnx della 
siui Commcdia umana. 

le. Vi'ivpimone, i( gusto del di 
vertwiciiio sia pure amman 
tato dot panni di u\ia derisio 
ne pnlamtra (to spettacolo di 
Mawlh sul testo vera e pro
pria di Bulgakov (atto reci-
tare. p~ vera, in uno confmua 
deformazione groltesco mnrio-
ncttisia-parodistica senza sfu-
mature, il che nigpnera sazie 
la c monotonia, ma pur sem-
pre sfociante in una teatrali-
ta tutta costrmta su effetti) 
p dall'altro I'impieqo su cui 
incomhc il pcricaln di un no-
tcvnle formatismo, dei nove 
attori « in visita ». portatori 
di dati non fantastici (come 
gli attori di Rulgakon). ma 
palitiri. anche sp parlano di 
pstptka 

In breve: i due piam. di 
remo- spettacolo Maiello Bid-
gakou, e azione Scnhin Maiel
lo non si fondono ne si estra-
niano vicendcvalmciitc Rcsta-
no qiustapposte. un pa' a for
za Spmmai. canducana avnn
ti, ogmina per la sua stradn. 
due dpi di sppttacolarita che 
finiscana con I'appnrire netta-
mente contrastanti Chi la vin-
CP alia finp. perd e gli ap 
plaiisi c le risate del vuhblico 
np snnn un spqno. fi quella del 
palcotcpnica quella hulaako-
viana sia ourp nella riimpii-
sione pmhnbilmpntc troppo 
rhlenfatn m spnso qrottcsro 
da Maiello 

Le quntlra visite «ufficia-
It », poi prorpdono nerso una 
loro autonoma elimittazione 
quando i none, passatl dalla 
« splendida utopia» di nnn 
tpairnlita liberatoria assolnta 
alio smaschpramento del tea
tro come irucco (ma questa 
sequenza e\ assai uiqenua, ci 
pare, nella sua scriosita) ar-
riuano a conelttdere che nel 
teatro non c'd nientp da fare, 
e che hisogna andare da 
un'altra parte. Nel teatro, si 
intendp. come $ dinentato nel-
I'URSS in seguiio alle •* de-
viazinni » di cm" c" oumainpn 
le rdlesso Qui lo svettacolo 
cita Lenin p Victor Srrge: e 
IP ri'n7"vii stamnnie anche 
su manifestini che vengo-
nn lanciati in sain, snno fat 
te in modo tendenzio'io (la 
frase di Lenin, del 1021 rife-
rente un ahtdizio d't vrassi po
litico still'at twit a dello Stato 
sonietico agli iniri della nuo-
va vnltf'ifa pmnomica rstrn-
pnlata dal contesto sembra in-
durrc H Ipttorp iqnaro a cre
dere che Lenin aveva teoriz-
zato una realta di lotto per-
manente e incontrollnbile). 

A queste tvisite* ufficiali 
ne sono state aggiunte delle 
altre: I nove iniprvengono a 
riassttmpre certi passi della 
commedia che sono stati ri-
dotli o taqliali CM fa rompie-
rp al gruppo una tunzione 
elprngpnpa. di carattere dido-
scalico-informatim. che np o/ 
fuscn ulteriarmentp la ftsio-
nomia U che nnn <tioiii/ipa 
clip certi movimrnt'i. cprlp 
prP'P'iZP dot n,',"n"i (rompn-
sin di allievi del Piccolo) In 
questa destinnzwne t.an siano 
rhisciti pd effican Cosi come 
lo spettacolo tutto ha momenli 
rii.sn(iN";Mni dinerteiiti. 

La distribuzione d assai m-
sta: primeggiano Gig'i Pistil-
U. che fa Vautare dplla com-
nirdia il quale, assente un 
attore ne assume il personaq-
aia Recita con fine umoriamo. 
di ip'riim t)' r'rn \h'\ron?n DP 
Toma & ercpllente nella parte 
del dirpitare del teatrn (ma 
cprle parodip ad personam so 
no un po' di cnit'wo qusto). 
fa Scarpitta P il Conti asse-
candann con vwpstria il tano-
ro req'istico. che si afferma 
sopratiutio nel aioca innen-
fi'po di palcoscenico Fernic-
CJO SoJpri d Vanniprespnte aiu-
to regista. dircttore di scena, 
•iervo della coppia DP Tomo-
Srarwtta che sono Lord e Ln-
dg Glenaroan. e Pappagallo 
Donatella Ceccarello & la ser-
vetta Retsii clip dol padrona-
'p castello d'lnohiltprro scappa 
•mU'iwla con Tochonga il pic 
hto P preciso Maura Carbano-
li Una presenza da scqnala 
re. nuella di Guida Gheduzzi, 
vpechio attore che ha qui una 
bella occasione- fa la parte 
dpi sugqpritare, prifa la ma 
nipra. e ho un snttile t)plo di 
fenere2za. Ottavio Fanfani fa 
il censore. Alessandro Ninchl 
e Stefano Satta Flares sono I 
due selvaggi ribelli. personag-
a! «posi'iui»: In loro parodia 
della recifazione * tromljona » 
e rotonda r* azzeccata. tl se-
conda. insfpmp a Tino Srhirin-
zf. capo milUarc nell'Isola. e 
a Seraio Rpggi il re cattivo 
sppalta dalla lava del vulca 
no alia finp dirono I'tdlimo 
t intervento » di .Seabia. die 
informa sidla sorte della com-
media p dpi suo autorp. e po-
np dcoh interroonl'wi. di nuo 
no sulla Rinoliizionp; oleuni 
tendpiiziasi, altri ispirafi, for
se, a tin frauapfio inlpllpffna-
lp e politico, che si si tmole, 
ed tJ ainstn, lascfare ajicrto. 

Arturo Lazzari 

» • • • • • • • • 

preparatevi a... 
Week-end assurdi (TV 1" ore 13) 

La ruh r ka « SeUeletjho » conlimia ad of f r i ro, nel corso 
dei programml della meridlana, assurdi « i t inerarI di 
fine sell lmana »: continu.indo Insomma lungo la dlrcHel 
co maeslr.i dl l u l l ! I programtni In lormat lv i della tv, 
che e quella di badarc sollanto ad un l lpo dl pubblico 
piccolo botghese, Quesla sctl lrnana, ad esempio, st pro
pone (col scrvlzio (• I Robinson dclla dornenica ») un 
week-end da reallzzarsi su un t rat to della costa t i r rcnlca 
raggiungibi le soltanto via maro. E' nolo, in fa l t l , che In 
magglorniun dei teleutentl sono provvlst l dl ampl molo-
scafi por famlgl la, 

Processo Slansky (TV 2" ore 21,15 
r lnnovnlo dlbatt l to polit i
co in Cccoslovncchla, dopo 
la r iabl l l tnzionc po l l l ka 
pronuncinla nel 1963. Rosla 
da vedcrc, un I urn I mente, 
' e I'orkjinnle televlslvo sa-
pra reslslcre alia facile 
lentazione de! «g la l l o» 
po l i l ko o della propagan
da, c se iivrh la forzn dl 
condurre apertamenle la 
sua anallsl (per la quale, 
si nssicura, s'e fal to r l 
corso agli att l processuali 
ed alle dlchlaraztonl dl al-
cunl testimoni). La regla dl 
« II processo Slansky » e 
dl Leandro Caslel lanl. Gli 
Interpret! pr inc ipa l ! sono 
Marlsa Fabbr l , Lulgl Van-
nucchi, Ivano Slnccloll, 
OUavlo Fanf.-inl, Edonrdo 
Tonlolo, Bruno Caltanco. 

La serlo d i a Teatro In-
chicsla », che malgrado 
tut t i i suol d i f c l t i si v,i 
confermando come una 
delle pocho fol ic! invcmlo-
ni della nostra tv, prose 
gue oggi con un argomen 
lo di particolare Inlcrcs-
se: vieno r lcostrui lo, In 
fa t t i , 11 processo Slansky: 
cio6 g l l nvvenimcnti che 
nel 1952, In Cecostovacchln, 
portarono al l 'arresto al 
processo ed alia condannn 
di Rudolf Slansky, segre-
tar lo dol part l to comunl-
sta, noncl i i del mlnlstro 
dcgtl esleri Clement is ed 
a l t r i d i r lgen l ! politfci del 
paeso. La vlconda, awe-
nuta negll ann! plu duri 
dello st.i l lnismo, 6 slain dl 
recente al centro dl tin 

soliti agenti (TV 1° ore 22) 
Sembra impossibile: ma la serie dl « 87 ma squadra » 

continua ancora. Quesla sera — al lerminc dl a TV7 n --
questi o w l ! agent] amcricani tornano nuovamenlo sul 
video nel telefi lm « Marchfo di fabbrlca » E' la slorla 
dl una serie di fu r l i che sembrano complul l da una 
nola banda, e Invece sono opora di a l t r l . . . 

Due attrici (TV 2° ore 22,30) 
« Cronache del cinema e del teatro » — dopo la con-

sueta rasEcgna pubbl lcl tar ia sugll spettacoli della sell l
mana In l la l ia c nel mondo (una rassegna dl cul non si 
comprende pcrcho debba essere offerta gralul tamentc 
ai produtlor l del ramo) — prosenta due profII i d! n l t r i c i : 
Monica V i l l i c Franca Valerl 

Musica per ragazzi (Radio 1° ore 16) 
Rlpronda te trasmlsslon! un'al t ra rubrlca muslcalc: 

a Onda verde» che si presenta come una rubrlca dl 
l lbr l e dischl per ragazzi. La curano gl l stessl rcdnt lor l 
dello scorso anno: Glna Besso, Maro F l r u l , Donaielln 
Zi l lol to, Francesco F o r l l ; regista Marco Lami, rJatural-
menle, men tre la soslanza della Irasmlsslone rcslern 
Immutata, si annunclano t nuove idee » per arr lcchlr la 

TELEVIS IONE IV 
10,30 SCUOLA MEDIA 
12,30 SAPERE 
13,00 SETTELEGHE 
13,25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13,30 TELEGIORNALE 
15,00 TRASMISSIONI SCOLASTICHE 
17.00 LANTERNA MAG1CA 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 CONCERTO DEL VIOLINISTA UTO UGH1 
19,15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21,00 TV 7 . SETTIMANALE Dl ATTUALITA' 
22,00 87. SQUADRA 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
16,30 ROMA: CORSA TRIS Dl TROTTO 
18,30 SAPERE 
21,00 TELEGIORNALE 
21,15 TEATRO INCHIESTA N, 20 
22,30 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giornnlo radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
8,JO Le can?ont del tnaUino; 
10,05 La Itadio per le .Scuo 
1c; 10.J5 Le ore dello mu
sica; 11.30 Profili di artisti 
i i r ic i : Soprano Henalo ticot-
lo; U.05 Contrappunto; U.lf) 
Appuntamcnlo con Peppmo 
di Capri, l'l.OO Tiabrniisio 
ni ic^ioni i l i , H.-I5 Ziuaiilone 
aahano, 15,'lfi N'ovitA per il 
giradischi; lb',00 Htoaram-
ma per i raga//.i; 16.J0 Mil-
siche del Slid America; 
17,05 Cinque mimil i di in
glese; 17,10 Per voi giova-
m; lfl.t.i Incontri con UGIIZO 
Uicci ed Eva Magni; 19,JO 
Luna park; 20,15 Orfeo ne
gro: 20,-15 II sofh dclla mu
sica; 22.00 Parliamo di spet
tacolo; 22,30 Musichc di 
composilon ital iani. 

S E C O N D O 
Giornnlo radio: ore 6,25, 

7,30, 8,30, 9,30, 10,30, 11,30, 
12,15, 13,30, 14.30, 15,30, 
16,30, 17,30, 18,30, 19,30, 
22,00 24,00; fi 00 S M ^ I I I U I e 
canla, 7,-13 Hili.irdina a 
tempo di nuiMca, ID.00 L.i 
prodigiosa Vila di Gio.icchi 
no Rossini (X epifotho), 
10.17 . la/ / panorama. 10*<0 
Socondo Lea; 11,35 L.i no 
sLi.i c.is.1. I I 'II l-c can/oni 
degh anni '<J0, 1̂ .20 ' l i . i 
smissioni rcj^ionali, 1.1.0(1 
Hit parade, 1.1 ;15 II seiua 
titolo; 1-1,05 Juke-box; M.-15 
Per gli amici del disco; 

15,00 1 nostn dischi; 15,15 
Piamsta Arthur Kubinslein; 
15,50 Tre nunuti per le ; 
1G.00 Pomciidiana; 17,35 
Clause unica; 18 00 Aperiti-
vo in musica; 19,00 11 club 
degli ospili; 20.01 Toatro 
stascra; 20.-15 Passnporio; 
21 La voce dei lavoralori; 
21.10 Nate oggi. 22.10 Hit 
parade; 22.40 1 e nuo\e con 
iom. 

T E R Z O 
O.-e 9,30 La Radio per le 

tScnolc; 10,00 Musiche pla-
nisliche; 12.20 L. Hocchen-
ni - P J Haydn R. Moser; 
Li.0.) Conccrio ^infonico So-
hsti Angolo Stefanalo e Mar
garet UaiLon, 14.30 Concer
to opeiistico Tenore Petre 
MiinLeanu; 15,05 A. Vivaldi; 
15,30 P. J . Haydn: Stabat 
Mnter, per soli, coro o or-
chestra, dir. I I . Gillesber-
ger. 17,20 Corso di Imgun 
niBlD^e; 17.-15 Musichc di 
II Porenn; 18,00 Notmc del 
TCITO, 1H.45 Piccolo pione-
ta ; 19.15 Concerto d| ogni 
sera; 20.30 Lo slni l tural i-
smo nrlln -icieiua II L'ana-
hsi matcmnLica a cm a di 
Luoio Lombardo lLuhcc; 
21.00 In l lal i i i e all e>toro 
21,10 P. Haydn. 21,20 Idee 
e fatti dclla musica; 21.30 
Hall \iKlitoruim del Poio 
l l i i l ici i in Roma Concerto 
mmifMnile. duel lo (in Lonn 
Ma.i7(-I* 23.00 II (Juirnale 
do\ Teuo; 23.30 Poesie nel 
mondo; 23,45 KivisU delle 
nviste. 
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