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Al compagno 
Mino Blunda 

il Premio 
Pirandello 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 25 

Con L'inglese ha vtsto la bi-
fora, l'esordiente trapanese 
Mino Blunda ha vlnto 11 pre
mio nazlonale «Luigi Piran
dello » patrocinato dalla Cas-
sa dl Rlsparmlo per le pro-
vincie slclllane e destlnato 
ad un'opera teatrale Inedita 
(ne erano state presentate 
185). 

E' la seconda volta appena, 
In cinque edlzloni, che 11 pre
mio (quattro mlllont dl lire) 
viene assegnato. Solo due an-
nl fa, su un Iavoro dl Tom-
maso Landolfl (Faust '67) la 
severlsslma giurla (Raul Radl-
ce presldente) aveva rag-
giunto l'unanlmlta. Altre volte 
aveva preferlto non assegna-
re 11 premio — vivacisslme 
l'anno scorso le polemlche 
per la bocclatura dl un testo 
dl Moravia — llmltandosl a 
segnalare ex aequo le tre mi-
gllorl opere presentate. 

Quesfanno. con 1'assegna-
zione del premio, la segna-
lazione e stata riservata ad 
un'opera soltanto. La partita. 
una commedia dl Giorgio 
Pressburger. II premio inter-
nazionale « Pirandello » (una 
targa d'oro di Emilio Greco 
raffigurante 11 grande dram-
maturgo agrigentlno), e .sta-
to attrlbulto al regista Gior
gio Strehler. La consegna del 
preml avverra a settembre, 
nel corso dl una cerlmonia 
a Palermo. 

L'assegnazione del premio 
magglore a Mino Blunda lia 
destato sorpresa, sottolinean-
do un riconoscimento assai 
qualificato e insieme impre-
visto, per un autore come 
tale assolutamente nuovo al-
le cronache teatrall. In effet-
tl Blunda. che e mllltante co-
munlsta impegnato In molte-
plicl attlvita polltlche e cultu-
rall (e funzionario della So-
vrintendenza archivistica di 
Palermo: una fonte inesauri-
bile di preziosl repertl sto-
riografici), e autore flno ad 
oggi solo di questa comme
dia, che per alcude chiavi 
ricorda 11 taglio di certe co
se di Leonardo Sclascia. 

L'inglese ha visto la bifora 
trae infatti spunto da un fat-
to realmente accaduto: una 
comparsa giudizlarla con cul 
11 barone Vincenzo Mortillaro 
trasclna In tribunale, nel 1834, 
lo zio, cardinal Gravlna. per 
il mancato pagamento dl una 
epigrafe funebre per la qua
le erano stati pattulti trenta 
tarl. I documenti delta lite 
Blunda 11 ha trovati appunto 
nell'archivio. Ma essi sono e 
restano solo un pretesto per 
l'esordiente vincitore: dalla 
storia al divertimento beffar-
do per decantare le radicl 
piu lontane e oscure dl quel 
bene-male che e la «s!cllia-
nita ». 

Bilancio del Festival dell'« Unita » 

Venezia: agli 
spettacoli piu 
di ottantamila 

Eccezionale interesse per le manifestazioni che 
per nove giorni si sono svolte in otto centri tea-
trali ali'aperto — Particolare successo della 
iniziativa per i ragazzi al Parco di Cannaregio 

di 
Assembled 

attori 
scrittori 

featro di 
A Roma si svolgera que

sta sera alle 21, a «Spazio 
Uno », l'assemblea indetta dal
la Societa degli attori italiani 
e daU'Associazione sindacale 
scrittori dl teatro per orga-
nizzare un'azione contro la de-
cisione ministeriale di taglia-
re le sowenzioni ai gruppi 
teatrali che operano al di fuo-
ri delle strutture e dei circoli 
ufficiali. 

Dalla nostra redazione 
VENEZIA, 25 

« Un blglietto per il Berliner 
Ensemble » si e sentito chie-
dere da un passeggero 11 bi-
gliettaio stupefatto del vapo-
retto che porta nel press! del 
Campo dove 11 famoso teatro 
tedesco stava per dare uno 
dei suoi spettacoli. Anche altri 
suoi colleghi si sono sentltl far 
domande del genere, «11 bi-
glietto per il balletto georgia-
no», per esemplo e non per I 
Giardinl, dove doveva aver 
luogo lo spettacolo. E cosl si 
sono abituatl. Vale la pena 
dl riferire questi episodi per 
dare un'idea di quale atmo-
sfera di interesse si sia creata 
intorno ai centoventicinque 
spettacoli offertl dal Festival 
delYUnita per nove giorni, ne-
gll otto centri teatrali ali'aper
to, apposltamente attrezzati 
— uno anche su un pontone 
galleggiante — senza contare 
quelli al chiuso e quelll im-
provvlsatl qua e la. fuori pro-
gramma, dagli artistl, Insieme 
con casuali passant!. 

Quantl gll spettatori? Secon-
do calcoli prudenziali, nono-
stante il d is turbo noioso della 
pioggia in certi giorni, non 
meno di ottantamila. 

Tutti i generl sono present!, 
anche se non nella stessa ml-
sura. come e ovvio. con pre
valent di quelli piu adatti ad 
una manifestazione come 11 Fe
stival deU'Unita: cosl. accanto 
alia musica elettronica con-
temporanea di Nono e Manzo-
ni. e'era il melodramma di 
Verdi e Donizetti, ecc; can-
tanti lirici. polacchi e italia
ni, con interpretl di canzoni 
popolarl; agli impetuosi Innl 
rivoluzionari del Coro Darti-
glano sloveno si sono unite le 
preziosita dei madrigalisti ro-
meni e dell'Ottetto sloveno; 
indiavolate danze georsiane e 
cubane accanto a quelle raf-
finate della Nocturne di Bu-
carest; serate rlcche dei mes-
saggi artistic! e rivoluzionari 
del Berliner Ensemble e le soi-
ritose battute di protesta del 
Gruppo Lavoro di Teatro. 

Numerosissimi sono stati 1 
gruppi folk. Italiani, arnerl-
cani. romeni, che hanno ga-
reggiato in bravura tra di lo-
ro; ci sono state le marionette 
romene delizia dei bambini; e 
la « prosa » dei teatri venezia-
no. romano che. come nella 
Cdmedia per Venezia, ha su-
scitato tanta emozione nel 
pubblico, nella gente comune, 
che ha molto apprezzato l'u-
scita di spettacoli di valore 
dalle sedi tradizionali ed inac-
cessibili e il loro dilagare in 
camp! e campielli. dove prima 
d'ora mai nulla del genere si 
era visto. se si eccettuano i 
tempi della Repubblica. come 
lo stesso sindaco di Venezia 
ha voluto ricordare nel corso 
di un ricevimento ad una de-
legazione straniera. 

L'alto livello artistico. il 
messa^gio r>olitico e sociale. la 
partecipazione del pubblico 
sono stati elementi comuni a 
tutti gl! spettacoli. 

Ma dove la partecipazione 

£ uscito il n. 5 - maggio 1973 di 

Una ricerca sulle basi scientifiche deila 
lotta antimperialista 
R. Kosolapov: Per un'analisi strutturale 
della societa sovietica 
Conflitto fra tecnocrazia e forze di auto-
gestione in Jugoslavia 

AMERICA LATINA: 
— C e qualcosa di nuovo nell'Honduras? 
— II Pc venezuelano per la coesione delle 

forze rivoluzionarie 
— C. R. Rodriguez: Difendere la rivoluzio-

ne cilena con lunita d'azione (El Siglo) 
— Ouale soluzione alia crisi in Uruguay? 

(Estudios) 
— L. C. Prestes: La lotta tenace dei co-

munisti brasiliani 

AFRICA: 
I Prospettive delle relazioni economiche 

euro-africane (Revolution africaine) 
I Esperienze di cooperazione contadina in 

Africa e nell'Oriente sovietico (Narody 
Azii i Affriki) 
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ha raggiunto 11 piu alto grado 
e stato negll spettacoli per ra
gazzi, dove questi hanno as-
sunto veri ruoll di attori, sce-
nografl e reglstl nelle rappre-
sentazionl organlzzate per lo
ro dal Gruppo teatro gloco-
vita dl Torino. 

Di tutti gll spettacoli sopra-
elencati si e largamente parla-
to nelle cronache dei giorni 
scorsi. E' doveroso dire ora 
qualcosa anche su quello dei 
ragazzi. I due glovani e le due 
ragazze che compongono il 
gruppo torinese — gll anima
tor! — arrlvano nel campo 
destirwto alia rappresentazio-
ne. SI mettono a percuotere 
un tamburo o suonare altrl 
strumenti per richiamare l'at-
tenzlone del ragazzi che non 
si fanno aspettare. ma arrlva
no ben presto a frotte e ven-
gono immediatamente reclu-
tati. 

Sono invitati a dlvldersl in 
gruppi e a costruirsl il « palco-
scenlco»: alcuni metri qua-
drati del selciato del campo o 
camoiello. recintato da tubl e 
glunti. Su cartonl bianchi. ap
posltamente sistpmati vengo-
no Invitati a diplngersi gll 
« scenari» sul tema oroposto. 
che e quello di Venezia. ma 
con Fosrgetto libero. 

E allora vensono fuori sto-
rie e oersonagsi real! della 
loro vita di ogni giomo. pre-
sentati con fantasia: gondolie-
ri. fondamenta e calli oieni di 
immondizie che non lasclano 
soazio oer i giochi. vigil! ur-
bani che cacciano i ragazzi 
dai camo! e alle volte bucano 
oerfi'no il oallone con cui loro 
si divertono. treni sui auali 
viai<?iano i soldati veneziani 
reduci dalla euerra. un farma-
cista oarticoiarmente timoro-
so del Klochi rumorosi. mae
stri buoni ed altri ron vari ci-
pigll. foeniture che soando-
no. case niu o meno abitabili 
e cosl via. 

Preparati cosl gli scenari 
comincia la « recita». isoirata 
alio scenario stesso I ragazzi 
ricevono il materiale per farsi 
1 a costumi »: carta colorata, 
sacchi di nylon, forbici e fer-
magll o pinzatrici. Finalmente 
comincia la « recita ». imorov-
visata. in dialetto. con soonta-
neita. una specie di comme
dia dell'arte. E allora le fieure 
di prima diointe s' animano: 
il gondol'ere si lamenta oer-
ch6 non riesce a far quadrare 
il bilancio. il turista perchfe 
i prezzi delle eondole sono 
troooo alti. il v«eile sbraita. il 
farmacista grida. I ragazzi 
scaoDano. 

Uno dei temi piu diffusi e la 
mancanza di soazio verde per 
i giochi. Qui il teatro diventa 
di denuncia. I ragazzi, in ge
nere dall'eta dal sei al dodici 
anni. fanno ogni cosa con se-
rieta e interesse. seeuiti un PO' 
da lontano dai eenitori con 
evldente soddisfazione. Lo 
spettacolo finisce con un ballo. 
solitamente una tarantella, al
ia auale partecioano anche i 
genitori e tutti i presentl che 
ne hanno voglla. 

I quattro animator!. De Ste-
fanis, De Lucis. Fontana e 
May. non si limitano ai cam-
pi. Nel Parco dei ragazzi di 
Cannaregio. da loro stessi co-
struito, gestiscono insieme ai 
piccoli. undici stands, nei qua-
li animano. stimolano la piu 
grande varieta di mezzi e-
spressivi. Gli stimoli sono i 
piu vari: rumori (temporali, 
automobili. animali) odori, sa
por!. oggetti. parole. I ragazzi 
interpretano gli stimoli e li 
rappresentano con scritti che 
poi essi stessi stamp\tno. con 
canzoni, con collage, con com-
posizioni polimateriche usan-
do stoffe. carta, legno. Iatta e 
altro Compongono manifesti 
pubblicitari e fanno anche 
a monumenti ». specie ai geni
tori. in tono affettuoso sem-
pre, ma spesso burlesco. 

Ven?ono da ogni parte di 
Venezia i ragazzi. qui. al Par
co di Cannaregio. e anche dal
le vicine isole di Murano e 
Burano dove non trovano nien-
te di simile per il loro passa-
tempo. 

ET uno spettacolo del tutto 
nuovo questo. non solo per 
Venezia ma anche per 1'Italia. 
crediamo. Ed e certo un me-
rito del Festival 6e\YUnita 
l'averlo fatto conoscere. 

II parco di Cannaregio sara 
lasciato con tutte le attrezza-
ture intatte ai bambini, che 
potranno cosl continuare an
che dopo il Festival neH'attl-
vita che li ha tanto interes-
sati Peccato che non ci siano 
altri parchi come quello di 
Cannaregio a Venezia' 

Ferdi Zidar 

Morion Brando 
dedica un film 
ai pellerossa? 

NEW YORK," 25. 
Marlon Brando, che e uscL 

to dal suo parzkile isolamen-
to alcuni giorni fa per par-
tare alia televisione sugll in-
diani. fara probabilmente un 
film dedicate al pellirosse. Lo 
fara come produttore e forse 
anche come attore, Insieme a 
un suo vecchio amico. Jay 
Kanter. Sul progetto manca-
no flnora particolaii. Brando 
ha rlflutato ultimamente pa-
recchie offerte vantaggiose, 
fra cui quella del segulto del 
Padrino. 

Questa volta 
non canta 
per fare 

societa con 
Elizabeth 

Giorgio Strehler ritocca il suo Goldoni 

Arlecchino nel segno 
della commedia dell'arte 

La nuova edizione accentua il filone caricatu-
rale del melodramma — L'eccellente spettacolo 

ha inaugurato I'Estate d'arte milanese 

Gianni Morandl ha ancora una volta preferlto alia musica 
leggera il cinema: egli sta infatti interpretando attualmente 
« Societa a responsabilita limitala » di Paolo Blanchini. Pro-
tagonista femminile e Elizabeth Cooper, che nella foto vedlamo 
accanto a Gianni in una scena del film 

La censura in 
Brasile fa 

strage di film 
Tra le opere vietate,« La classe operaia va in pa-
radiso »f «Sacco e Vanzetti» e «Queimada» 

BRASILIA, 25 
La censura federate del Bra

sile ha proibito, per motivi 
ideologic!. In tutto il paese, la 
proiezione dei film italiani La 
classe operaia va in paradiso 
di Elio Petri. Sacco e Vanzet
ti di Gluliano Montaldo e 
Queimada di Gillo Pontecorvo. 
I tre film erano da tempo re 
golarmente proiettati in Bra
sile. avendo in precedenza la 
censura dato rautorizzazione. 

E' stata inoltre proiblta la 
continuazione delle proiezioni 
anche di Miml metallurgico le
nto nell'onore di Lina Wert-
mQUer. e di La calif (a di Al
berto Bevilacqua, definiti 
(fcontrari alia morale e ai 
buoni costumi». 

Lo stesso prowedimento e 
stato preso anche nei confron-

ti del film frances! L'awentu-
ra & Vawentura di Claude Le-
louch - e Soffio al cuore di 
Louis Malle; e dei film brasi
liani / ragazzi vergini di Ipa-
netna di Qsvaldo De Oliveira 
e Ogni nudita sara castigata 
di Arnaldo Jabor. Quest'ultlmo 
film ha recentemente vinto tre 
premi annual! dell'Istituto na-
zionale di cinematografia 

- (INC) del Brasile. e partecipa 
al Festival cinematografico di 
Berlino-Ovest, attualmente in 
corso. 

I prowedimenti sono stati 
decisi dal nuovo capo della po 
lizia federate brasiliana. gene-
rale Antonio Bandeira. Quest! 
ha preannunciato un inasprt-
mento della censura. soprat-
tutto riguardo ai soggetti ero
tic! e a sowersivi». 

Nel quadro del Festival 

Due mostre d'arte si 
sono aperte a Spoleto 

Dal Dostro corrispondente 
SPOLETO. 25 

Al Festival dei Due Mondi 
di Spoleto si sono aperte due 
important! mostre d'arte en-
trambe dedicate a pittori nait 
La prima si e aperta alia Villa 
Redenta ed e una antologica 
del calzolaio temano Omeore 
Metelli, nel centesimo anni-
versario della nascita. Metelli 
fu riconosciuto come uno dei 
padri degli «ingenui» e la 
mostra. alia presenza del pre-
sidente della Amministrazione 
provinciate di Perugia e di 
rappresentanti del Comune di 
Spoleto. i due enti che ne han
no curato 1'allestimento. co-
stituisce un omaggio della sua 
terra al pittore che con tanta 
efficacia ci ha tramandato vi-
vaci scene ed imoressioni del
la vita popolare temana di 
tanti lustri. 

L'altra mostra, slstemata 
nelte sale del palazzo Colli-
ccla, raccoglte opere dei not/ 
dei paesi socialist! europei e 
precisamente del contadinl 
pittori di Kovacica. una citta-
din* della Serbia, e dei naif 
della Polonia e della Romania 
e sono rlspettivamente orga-
nizxate in collaborazlone con 
il «cCentra d'arte* della Co-
mlnvest e con la DGSA dl Var-
savia e sotto gll ausplcl delle 
Ambaaciate di Polonia e di Ro
mania a Roma. 

Per quanto si rlferlace agli 
spettacoli teatrali, per domanl 

martedl sono in programma 
il tradizionale concerto da ca
mera di mezzogiorno al teatro 
Caio Melisso e le repliche di 
Manon Lescaul (ore 20-30) al 
Teatro Nuovo e dello spetta
colo di prosa El joe. della 
compagnia spagnola «Els Jo-
g!ars» al Teatro Caio Melisso 
(ore 21). 

g. »• 

Concorti jazz 
al Folkstudio 

H Folkstudio. a conclusione 
di una stagione jazzistica mol
to attiva. presenta una pic-
cola rassegna. Jazz a Roma. 
cui hanno dato la loro adesio-
ne i migliori solisti romani. 
Questa «tre giomi del Jazz». 
presenta ogni sera un com-
plesso base ed un secondo tem
po ' dedicato agli ospiti per 
una jam-session. 

Comincia questa sera Mar-
cello Rosa, con il suo «Jazz 
Ensemble*; domanl si eslbl-
ra il quartetto del sassofonlsta 
Gianni Basso con D'Andrea, 
Tommaso e Plgnatelli e si ter-
mlna glovedl con il quartetto 
di Massimo Urban! ed una 
oolossale jam-session con la 
partecipazione di tutti i jaz-
zisti. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 25 

Quanto e nuova questa quar-
ta edizione AelYArlecchino ser-
vitore di due padroni, andata 
In scena ierl sera nel glardlno 
della Villa Comunale di via 
Palestro, a inaugurazlone del-
I'Estate d'arte 1973? Da tempo 
Strehler pensa, e forse uno 
dei prossiml anni' rlusclra a 
realizzarla, ad una straordl-
naria simblosi: quella dell'^r-
lecchino con Le baruffe chioz-
zotte. Davanti alia i-iccola co-
munlta dei pescatori dl questa 
commedia, far rappresentare 
da comlcl vaganti dell'arte la 
vlcenda del servltore di due 
padroni. 

Se questo e un progetto 
masslmo, l'attuale Arlecchino 
e una via dl mezzo, un mo-
do dl awlcinarsl all'innesto 
dei due testi, la sperimenta-
zlone dl certe possibillta: per-
ci6, questa quarta edizione e 
nuova e non e nuova, nel sen-
so che ripete 1'lmpianto gene
rate delle precedent!, l'lnven-
zione del « teatro nel teatro », 
il giro strepitoso dei lazzi, il 
fulmineo succedersl dei gag, 
ma vl introduce alcuni ele
menti maggiormente insistiti 
rispetto a prima, il mondo dei 
comici, per esemplo, e inven-
ta per questo delle azloni che 
si svolgono fuori del piccolo 
palcoscenlco, il rito del tea
tro con il buttafuori che suo-
na la campanella per indicare 
che lo spettacolo va ad inco-
minciarc, le rivalse degli at
tori sui servi - di scena. che 
non hanno approntato oggetti 
per loro, il chiacchlericcio dei 
comici che non recitano, 1'uso 
dei due grandi carri settecen-
teschi in cui si entra e si esce. 

Tutto cib fa spettacolo, aiu-
ta lo spettatore a capire 11 pic
colo unlverso degli attori del
l'arte, che qui, anche, si auto-
demistifica, o per lo meno iro-
nizza su se stesso e su certe 
forme dl esibizione assai in 
voga nel Settecento, come, ad 
esemplo. il melodramma. Ec-
co: questa quarta edizione 
accentua il filone caricatura-
le del melodramma, facendo 
salire di una riga tutta la par
te degli innamorati giovani. 
Silvio e Clarice, e mettendo 
chiaramente in ridicolo gli at-
teggiamenti smancerosi e fin-
tamente tragic! dei due altri 
innamorati della vicenda. Bea
trice e Florindo, che si sco-
prono a vicenda mentre stan-
no per infilarsi in seno la 
lama di un pugnale volendo 
finire i loro giorni nella con-
vinzlone che l'altro sia morto. 

Anche le maschere usate qui 
con maggior liberta non solo 
d'invenzione scenica, ma pro-
prio come concezione direm-
mo «ideologica»: gli attori 
che le interpretano (Gianrico 
Tedeschl in Pantalone. Andrea 
Matteuzzl nel Dottor Lom
bard!. Gianfranco Mauri in 
Brighella) ne escono e vl en-
trano agilmente. ammiccando 
al pubblico, deformando sa-
tirlcamente le loro battute, in 
specie Pantalone. Ma al cen
tra di questa orgia di comi-
cita con continui risvoltl di 
consapevolezza critica (in cui 
quasi si prefigure quella che 
sara 1'esecuzione dell'Arlec-
chino fatta da una compagnia 
di guitti che non credono piu, 
ma che sono dentro al loro 
mestiere fino al collo davanti 
ai pescatori di Chioggia) sta 
Iui. Arlecchino. inconfondibile 
archetipo di una condizione 
umana servile ma pronta alia 
rivalsa ironica e divertita. 
capace. come fa qui, di dar 
colpi con la sua spatola sul-
la schiena di Pantalone per 
sua dignita; condizione servile 
non sublta n£ accettata, ma 
solo usata per soprawivere 
nel mondo dei potenti. di cui 
si fa beffe Ferruccio Solerl. 
ormai confermatosi come lo 
erede complete di Marcello 
Moretti. di cui ricopre il ruo-
Io da ormai piu di un decen-
nio, ne gioca tutte le carte 
del virtuosismo negli irresi-
stibili lazzi (e altri ne ag-
giunge di suoi a quelli di Mo
retti diventati canonici) e por
ta il suo Arlecchino alia vetta 
di una teatralita assoluta. pu-
ra forma, arabesco di gesti 
destinato a creare subito una 
infrenabile ilarita. Si vedano 
le scene di Arlecchino che 
mangia la mosca. o di Arlec
chino che finge di lavare il 
suo berretto nel canale, o an
cora quando appare travesti-
to da donna nel momento in 
cui i suoi due padroni chie-
dono di lui (qui siamo eel 
piu puro surrealismo). 

L'esecuzione di questo Ar
lecchino di transizlone, dire-
mo cosl (ma per quanti spet
tatori esso non riesce nuovo, 
a quanti non parla per la pri
ma volta il linguaggio di una 
comicita antica e sempre at-
tuale?) e stata eccellente. 
Quanti attori italiani sono 
passati per questi ruoli? Cen-
tinaia, forse. Alcuni attori di 
questa ediziose I'avevano gia 
fatto. altri no: ma e una 
macchina teatrale che ti pren-
de e ti butta alio sbaraglio, 
e se non hai la stoffa, non 
ce la fai. Qui tutti ce Hian-
no fatta, dando alia recita-
zione quel ritmo intenso, da 
sarabande senza freni che es
so esige (con qualche caio di 
tanto in tanto). con pochl toe-
chi, caratterizzando comica-
mente. ironicamente, satlrica-
mente I loro personaggi o le 
maschere Di Ferruccio Sole
rl dJremo. in aggiunta al gia 
detto. che egli riesce effica-
cemente ad affiancare all'ar-
chetipo di cui si parlava l*uo-
mo sotto la maschera; la sua 
non resta una straordlnaria 
vltallta in astratto, ma si fa 
storica, concreta che assume i 
contomi dl una realta umana. 

Franco Grazkwi e un irruen-
te e autodivertito Florindo: 

3;li sottende al suo personag-
o. sempre, un'Ironia sotti-

le. un gusto del recltar con-
sapevole; Gianrico Tedeschl e 
ben un Pantalone fuori della 
tradlxione, ma pur capace di 

trasmetterci i caratteri della 
maschera, con quelle sue con
tinue, divertentl e dlvertite 
evaslonl di battute e di tonl: 
Gianfranco Mauri e l'esllaran-
te Brighella, dl cul ha reso 
con maestna la famillarita, il 
piccolo calcolo, e la balbuzie 
con effetw singolarmente sur
real!. Andrea Matteuzzi ha il 
congeniale personaggio del 
Dottor Lombard!: le Invenzlo-
nt fonlche del suo accento bo-
lognese hanno messo lo spet
tatore nella mlglior condizio
ne per gustarsi la sua ma
schera paciosa e rldanciana. 
Giancarlo Dettori e Silvio, 
figlio del Dottor Lombardl e 
fidanzato di Clarice, dl cut, 
con un abllissimo trucco sul 
viso e con una recitazlone 
ad hoc ha fatto una pungen-
te caricatura, la caricatura dl 
un manierato damerino sette-
centesco. 

I tre personaggi femminili 
della vicenda sono interpre-
tati con bella lrruenza e dl-
sponlbllita da Anna Sala (Bea
trice, innamorata dl Florin
do, che in cerca di lui va ve-
stlta da uomo; e che procla
im certa liberta della donna 
ch'ella si prende contro il 
mondo maschile); con sman-
ceria piccante e ardlta da 
Ginella Bertachl (Clarice, fl-
glia di Pantalone, fidanzata di 
Silvio, ma promessa dal pa
dre a Federlco Rasponi, nome 
assunto da Beatrice con l'as-
sumere I panni virill); e Infl-
ne la popolaresca, sfacclata 
sapidita di Marisa Mlnelli 
(Smeraldina, la servetta di 
casa Pantalone). 

Gli altri interpretl, pure im-
portanti per il - concerto ge
nerate dell'esecuzione sono 
Angelo Corti (un piccolo gio-
iello e il suo facchlno), Cip 
Barcellini, capo cameriere, 
Giorgio Naddl, cameriere. I 
suonatorl — le musiche sono 
quelle tradizionali di Fioren-
zo Carpi — sono Vincenzo 
Brand!, Tolmino Marlanini, 
Giorgio Oltremari. Scene e 
costumi di Ezio Prigerio, ma
schere dl Amleto Sartorl. Ap-
plausi a scrosci, e repliche fi
no al 18 lugllo. 

Arturo Lazzari 

Improvvisa 

morte del 

regista 

Luciano Ricci 
Nelle Samoa occidental!, do

ve si trovava per realizzare 
una inchlesta per i servizi 
cultural! della RAI-TV. e 
scomparso Luciano Ricci. sce-
neggiatore e regista cinemato
grafico e televisivo. Aveva 45 
anni. Colpito da emorragia ce
lebrate e asslstito nei limit! 
delle attrezzature sanitarie 
Iocali, si e spento dopo pochi 
giorni. E' caduto sul Iavoro, 
mentre cercava. con la passio-
ne che gli veniva anche dalle 
sue convinzioni socialiste, di 
porta re a termine il suo com-
pito di informazione e di ri
cerca in stretto contatto con 
la realta e con gli uomini dei 
quali indagava la condizione. 

Luciano Ricci aveva comin-
ciato a lavorare nel cinema 
giovanlssimo; e subito aveva 
affrontato i problem! della so
cieta e dell'eslstenza quotidia-
na dei Iavoratori. Tra il 1951 
e U 1956 realizzd numerosi do-
cumentari. tra i quali sono da 
ricordare almeno Virus cono-
sciuto, Braccianti del mare, 
La ballata del Monte Bianco, 
che vinsero meritati preml in 
manifestazioni nazionali e in
terna zionall. 

Anche passando al film a 
soggetto. Ricci aveva conti-
nuato lungo la medesima 11-
nea: con Senza sole ni luna 
(1984) aveva cercato di rac-
contare la fatica e la presa 
di coscienza degli opera! im-
pegnati a scavare nelle vlsce-
re della montagna nel costrui-
re il traforo del Monte Bianco 

In televisione aveva colla
borate a numerose rubriche: 
parecchi anni fa aveva rico-
struito anche, in uno sceneg-
giato documentario, la batta-
glia di Filottrano tra I nazl-
stl e i reparti del Corpo vo-
lontari della liberta alia qua
le aveva assistito da ragazzo. 
In questi ultimi anni, lavo-
rando con Paolo Glorioso. 
aveva filmato ateune delle 
inchieste tetevlsive piu inte-
ressanti che siano apparse sul 
video, operando anche alcuni 
fecondi esperimenti di lin
guaggio: II medico in Italia, 
AmericaEuropa. Sei domande 
per gli anni 70, Incontro con 
Franco FornarL 

Al figlio e ai familiar! le 
condoglianze dell'Um'rd. 

II Coro degli 

universitari 

a Santa Sabina 
Domanl sera alle 21,30, nella 

Basilica di Santa Sabina al-
rAventino, il Coro «PJbI. Sa
racen!» degli universitari ro
mani eseguira, sotto la dire-
zione di Giuseppe Agostinl, 
musiche dl Di Lasso, Des Pres, 
Palestrina, Gesualdo, Monte
verdi, Debussy e Menotti. Lo 
Ingreaso e libero. 

Rai yj7 

controcanale 
UNA FORMULA SBAOLIA-

TA — La seconda ed ultima 
puntata di La serata al gatto 
nero non ha mitigato la ne
cessity di quel severo giudizio 
che avevamo espresso dopo il 
prima appuntamento di saba-
to. Pur nei limiti di un puro 
e semplice passatempo, quale 
appunto vuole essere il giallo 
televisivo, non si pub fare a 
meno di ripetere che la com-
mistione fra genere poliziesco 
e varieta musicale non merita 
affatto di essere sviluppata 
ulteriormente: non ne ricava 
vantaggio n& Vuna n6 l'altra 
formula di spettacolo. Per di 
piu, impegnando il giallo in 
questo cocktail canoro (che 
domenica ha avuto addirittu-
ra I'onore delta presenza di 
Anne Marie David, vincitrice 
dell'ultimo eurofestival), il 
meccanismo della narrazione 
tende inevitabilmente a farsi 
ancora piu distaccato dalla 
realta di quanto non sia di 
consueto: violando proprio gli 
elementi di quel «giallo al-
l'inglese » che ha trovato for-
tuna anche in Italia proprio 
nei suoi tentativt di trarre 
ispirazione dalla realta quo-
tidiana. 

Al di la dell'irritante ral-
lentamento del ritmo nana-
tivo, si rischla dunque — co-
m'e accaduto in questa Serata 
— di riportare il giallo tele
visivo nelle nebbie di una nar
razione astratta da ogni lo-
gica, sia pure appena formate, 
inventando soluzioni di como-
do che non reggono ad un mi-
nimo di ragionamento (com'e, 
nel caso di questo Iavoro di 
Casacci e Ciambricco la figu-

ra del falso poliziotto-assassi-
no). In questa dimensione, ogni 
giudizio piii spectfico sulle pre-
stazioni dei singoli attori non 
ha quasi senso, impegnati co
me sono — da Paolo Ferrari 
alia Germani, da Pino Colizzi 
a Laura Tavanti — a dar cor
po alle ombre. 

LA DIMOSTRAZIONE DI 
ESP — Un programma per 
chiarire, m termini scientifici, 
tuttt i dubbi sollevati nei tele-
spettatori dalla recente on-
data di parapsicologia che ft 
e abbattuta sulla Rai: da 
Inardi, camplone di Rischia-
tutto, al recente Esp con Pao
lo Stoppa. Questa Viniziativa 
(curata da Giulio Macchi, lo 
esperto scientifico della Rai-
Tv) che ha dimostrato al dt 
la del suo contenuto specifico, 
quali sforzi organizzativl po-
trebbe fare la Rai per aspie-
garen ai suoi utenti anche 
i temi piii complessi e meno 
consueti. In A proposito di 
Esp la Rai ha impegnato per-
fino Girard Croiset, il veg-
gente olandese dal quale ha 
preso spunto il recente see-
neggiato a puntate; ed ha pre-
sentato perfino un documento 
su Carl Gustav Jung. Insom-
ma, nei suoi tradizionali li
miti, ha fatto quasi tutto il 
possibile per esaurire degna-
mente I'argomento parapsico
logia: e una lezione che potra 
e dovra essere tenuta presen-
te in occasione di altri argo 
menti piu urgenti o scottanti 
della parapsicologia. 

vice 

oggi vedremo 
LA CARRIERA (1°, ore 21) 

Va in onda questa sera la seconda ed ultima puntata dello 
sceneggiato televisivo di Giorgio Cesarano e Giovanni Ra-
bonl. Ne sono Interpretl Giulio Brogi, Carmen Scarpitta, Aldo 
Massasso, Maddalena Glllia, Umberto Ceriani. Elettra Blsetti. 
Sergio Renda, Nino Dal Fabbro. Piero Nuti. con la regia di 
Flaminio Bollinl. 

" Glunto nel settentrione, 11 glovane dlrlgente lndustrlale 
Alessandro Casaccla ha davanti a s i un brlllante avvenlre, 
ma te umiliazioni rlservate all'«ultimo arrivato» non tar-
dano a farsi sentire. Dapprima egli reagisce nei confront! dei 
suoi a padroni», po! Illuslone e amblzione finlscono per sof-
focare perslno l'orgogllo. 

QUEL GIORNO (1°, ore 22,15) 
II programma realizzato da Andrea Barbato e Aldo Rizzo 

presenta stasera un servizio intitolato L'eresia jugoslava: 
Stalin contro Tito. La trasmlsslone rlevoca — attraverso le 
testimonialize dl Glan Carlo Pajetta e Francesco Fejto. inter-
vistatl in studio — le decision! del Cominform del 1948. quando 
Stalin accusd il presldente Tito ed altrl dirlgenti Jugoslav! di 
aver abbandonato i principi del marxlsmo-lenlnlsmo. 

CIAO, TORNO SUBITO 
(2°, ore 22,20) 
• Nel corso della seconda puntata dello spettacolo musicale 
condotto da Lando Florinl, numerosi cantanti si esiblranno in 
qualita di ospiti: Roberto Vecchlonl. Rosa Ballstreri. il Duo 
di Pladena, Franca Mazzola e Sllvano Spadacino. 

prog ram mi 

TV nazionale 
10.15 

12.30 
13.00 
1330 
17.00 

1730 
1745 
1845 
19.15 
1945 

Programma cinema
tografico 
(Per le sole zone dl 
Napoli e Ancona). 
Sapere 
Oggi disegni animatl 
Telegiornale 
Rassegna dl mario
nette e burattini ita
liani 
Telegiornale 
La TV del ragazzi 
La fede oggi 
Sapere 
Telegiornale sport -

Cronache Italiane 
2030 Telegiornale . 
21.00 La carriera 
22,15 Quel giomo 
23.15 Telegiornale 

TV secondo 
1830 Notizie TG 
18.40 Nuovi alfabeti 
21.00 Telegiornale 
21.20 Ma che tipo e 
22.20 Ciao. torno subito 
23.10 Sport 

Rlpresa diretta di 
un avvenimento ago-
nistico 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO - ORE: 7, 
«. 12, 13, 14, I S . 17. 20 t 
23; 6.05: Mattirtine musicals; 
6 ^ 1 : A I IM IMCCO; 8,30: Canio-
ai: 9: Vaniw • f l aatort; 9.15: 
Voi «d io; 10: Special* GR-. 
11,15: Ricerca automatic* 
11,30: Quarto programma; 
12,44: Planota inatica-, 13,20: 
Ottimo • abbondant*-. 14.10: 
Corsia prefaremiait; I S , 10: 
Per voi aiovaais 16,40: Dedi
cato ai nonnt; 17.05: II i»-
rasole; 1C.55: intervailo no-
ticale; 15.10: Italia cb* w«o-
ra; 19.25: Concerto; 20,20: 
« Don Chisciotte della Man-
da • ; 22,20: Andata e ri-
torno. 

Radio 2" 
GIORNALC RADIO - Ore: 6.30. 
7,30. 9 ,30. 9,30. 10^30. 
1 1 ^ 0 , 1 2 ^ 0 . 1 3 ^ 0 . 16,30. 
19JO. 1 9 ^ 0 , 2 2 ^ 0 . e 24; 
6: I I martiniere; 7.40: «*©n-
norno: 9.14: Tntto rockt 9 4 0 : 
Come a percb*-. 9 3 4 : Svoni 
* cetarh 9,15: "riwa 41 »»en-
dere; 9 3 5 : DalTltana t w ~ ; 
9.50: « L'omkra en* can> 

mlna»-. 10,05: Un disco per 
I'ettate; 10,35: Special 0931; 
12.10: Regionall; 12.40: Alto 
eradimento; 13,35: »aite> 
liando tra le note; 13,50: 
Come e percM; 14: Su di f ir i ; 
14,30: Rrgionali, I S : I ra-
mana della storia-, 15,45: Ca-
rarai; 17.30: Special* GR; 
17.45: Chianwte Roma 3 1 3 1 ; 
1935 : La via del successo; 
20,10: Andata e rirorno; 
20.50: Supersonic; 22.43: 
• Delitto • castiso >; 23.19: 
La staffertaj 23.25: Musica 
lenera. 

Radio 3° 
Ore; 9.30: Renreamto In Ita
lia; 10: Concerto; 1 1 : Mnsi-
chc di Rach; 11.40: Mutkfce 
italiane; 12.15: La nrasica nel 
tempo; 13,30- Intermeao; 
1 4 3 0 : « Le rot David • ; 15.40: 
Disco In vetriaaj 1 6 3 0 : Ar-
chivio dot dHco: 1 7 3 0 : Foili 
4*al»«m; 1 7 3 5 : l a a clamico; 
19: Motixie del Teno; 19.15: 
Concerto; 19.45. I sindacati 
in Imhilterr*; 19,15: Concer
to aerale; 211 Gtornale del 
Terzo; 21,30: Melodramma; 
22.30: Critica mesicale; 2 2 3 0 : 
Likri r lovnti . 

n in breve 
In attivit- gli stodi iriandesi di Ardmore 

DUBLINO. 25. 
Oil stud! Iriandesi dl Ardmore, In crisi da un palo dl 

anni dopo un periodo dl buona attlvita, sono di nuovo al 
Iavoro. John Boorman vl glra Infatti Zardoz 

k Fano il conewso «Cerchiamo in clown* 
PANO. 25. 

Con tl patroclnlo del Comune dl Fano. delTAzlenda di 
aogglomo e dell'ente che sllesUsce a Fano rormal celebre 
Camevale estivo deirAdrtaUoo, 11 «Circus Club dlUllaa ha 
lndetto per la serata dl sabato 7 lugllo 11 conoorao «Cer-
chlamo un clowns, riservato a nuovi talent! che dealderano 
cimentarsi nella difficile arte deirumorlsmo in pista. II eon-
corso st svolgera nel oontesto dello spettacolo puboUoa, #Jk9 
sotto 1'eUchetta La grande parata dei down*. ., 


