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Incontro con il regista 

inteatro 

Dal libro di Mastronardi, Elio Petri gira con Sordi 

Vigevano si attende 
«numero 

Come nacque i l progetto del f i lm - L'in-

contro dello scrittpre con Sordi - Claire 

Bloom sara I ' interprete femmini le 

Dal nostro inviato 
' •'-.':-• VIGEVANO. .13. 
Scendendo alia' stazlone '• di 

Vigevano, pensavamo di udire 
Mario, il protagonista del pri
mo libro di Mastronardi, II cal-
zolaio di Vigevano, domandare 
ai viagg'uttori in arrivo: '...scar-
pe bnon patto? Coram?. pellu-
ine, articoli per calzature?... 
Venite diero vie!". 

E' statu un po' una delusions 
itirere constatare che di Mario 
non c'era nemmeno 1'ombra: la 
stazione era popolata soltanto 
da poche vecchiette e da alcuni 
ragazzi immusoniti che uspetta-
rano i loro treni ritti impalati 
accunto ai pila.it ri della pensi-
linu sotto un solicello stento. 

Ben altra. invece, ci e ap-
parsa lu Vigevano che attornia 
la classica piazza Ducale, vero 
centra nevralgico della citta 
con quei suoi caffe, che sono 
abituali Uioghi di ritrovo, do
ve si combinano affari, si scam-
biano due chiacchiere, o sem-
plicemente si ozia un pochino. 

Propria in uno di questi sa-
\otti all'aperto abbiamo trovato 
Liicio Mastronardi del quale 
Vultimo romanzo. Il maestro di 
Vigevano, sta per essere porta-
to sullo schermo -propria qui ed 
in questi giorni dal regista Elio 
Petri, gia autore di pregevoli 
pellicole, come L'assaseino con 
Marcello Mastroianni e I giorni 
contati con Salvo Randone. -.. 

Protagonisti di • quesVultimo 
film di Petri saranno invece 
Alberto Sordi e Vattrice anglo-
americana Claire Bloom, mo-
glie di Rod Steiger. 

Sordi e la Bloom interpretano 
i ruoli di Antonio Mombelli e 
di sua moglie Ada. i personaggi 
centrali del libro di Mastro
nardi. 

* 
Parlare col giovane scrittore 

vigevanese e come parlare con 
un vccchio amico, alieno come 
e da ogni forma di albaaia o 
di sufficienza. Ne e il caso di 
vellicarne la vanita: dice quel 
che pensa di dover dire c quan-
do ha finito se ne sta zitto a 

le prime 

L'undici ottobre sara la gior-
nata di Francesco Rosi, il re
gista delle Mani sulla citta. A 
Venezia, andra in scena In me-
moria di una signora arnica, 
unaicommediadi Giuseppe Pa-
trorii Griffi della quale Rosi cu-
rera la regia; la stessa sera, 
uscira in tutta Italia, in prima 
assoluta dopo il successo vene-
ziano, il film che ha ottenuto 
il Leone d'oro. Percio, la mat-
tina del 12. la critica si occu-
pera contemporaneamente di 
Rosi regista cinematografico e 
teatrale. • >• 

Si tratta di una coincidenza, 
owiamente . tra' il calendario 
del Festival della*prosa e quel-
lo delle programmazionl della 
casa distributrice del film di 
Rosi. Uffici stampa cosi diabo 
licamente bravi ancora non ne 
esistono. Tuttavia l'emozione, 
per Rosi, sara doppia. ' 

Per la prima .volta. egli si ci-
mentera nel teatrbi Si sente a 
suo agio? « Preferisco espri-
mermi con il mezzo' cinemato
grafico — risponde Rosi — ma 
come uomo di spettacolo. debbo 
sapere accostarmi anche ad al-
tre forme, fino. paradossalmen-
te, alle recite di strada. Certo 
la differenza e questa: dei miei 
film sono autore. dal soggetto 
alia sceneggiatura, alia regia. 
Della, commedia di - Patroni 
Griffi, sono - un interprete.' un 
ricreatore: debbo. insomnia, 
rendere intelliggibili al pub-
blico le intenzioni deH'autore». 

Tocca a Patroni Griffi. con 
questa ' giunto alia sua terza 
commedia. spiegare la storia di 
In memoria di una signora arni
ca. Un titolo da scriversi a tutte 
lettere. come una dedica dei 
bei tempi andati. E' infatti que-
sto. se abbiamo ben capito. il 
senso della commedia e del per-
sonaggio principale. interpreta-
to da Lilla Brignone. Lo sfon-
do e quello della ' borghesia 
(media, aggiunge l'autore) na-
poletana sul finire del "45. Due 
mondi (Patroni Griffi ci perdo-
nera questa schematizzazione, 
che certamente andra a scapito 
di quelle sfumature psicologi-
che di fronte alle quali. del 
resto. lo stesso Rosi confessa di 
sentirsi • preoccupato) si fron-
teggiano: l'uno. quelio della ge-
nerazione che il lascismo ha ac-
cettato o tollerato. non disde-
gnando (pensate ai commer-
cianti all'ingrosso o a certi pic-
coli industriali) di ricavarne 
qualche utile, il secondo. quel
lo dei giovani che si sono for
mat i su Montale e Pavese, in-
tendendo bene, tra le righe. la 
loro posizione morale e poli
tics E' una derivazione auto-
biografica? - Quasi - . rispondo-
no Rosi e Patroni GrifTi. Perche. 
infatti. questi giovani Iasciano 
Napoli. citta - che t'aflossa». 
In questa congiuntura, prende 
spicco il di segno di una donna-
una madre. il cuj rapporto af-
fettivo si sposta. dal figlio che 
se ne va, all'amico di questi. 
che resta. e del quale la donna 
a w e r t e la lenta decadenza. 

Le prove si stanno svolgendo 
a Roma, in questi giorni. Rosi 
vj ammette tutti. meno che Pa
troni Griffi. - N o n voglio autori 
tra i ' piedi - . La compagnia, 
chiamata -Compagnia italiana 
di prosa». della quale fanno 
parte • anche Pupella Maggio, 
Clely Fiamma. Lia Thomas 
Ester Carloni. Giancarlo Gian-
ninj e Pasquale Squittieri. non 
ha un impresario. O meglio: gli 
impresari sono loro, Rosi. Patro
ni Griffi e qualche altro che col 
tcatro e col cinema non ha 
nulla a che vedere. Dopo Ve-
fiezia. Padova e )e altre citta 
(!P1 giro. In -memoria di una 
signora arnica raggiungera Ro
ma, il 6 novembre. al Quirino. 

I. S. 
(N«H» f«t«: Rosi parla con Kli 
attori nel corso delle prove) 

discoteca 
Kurt Weill 

L'opera di Kurt Weill (Des
sau, 1900 - New York, 1950) 
negletta per tanti anni in Ita
lia, anche a causa del fasci
sm o, seinbra incontrare senir 
pre maggiore interesse. II mu-
sicista, oggi quasi di in oil a, 
viene cseguito frequentemen-
te nelle sale da concerlo, ce-
lehrato. 11 jazz si impailroni-
sce delle sue piu note melo-
die e le ripropone in « arran-

? giamenti », mentre la « musi-
' ca I6ggera » ce le off re in non 
, poche traduzioni canzoneiti-
stiche. Pur il cammino mnsi-
cale di Weill, la sua produ-

, zione, dai pezzi cameristici 
composti solto rinHuenza del 
suo maestro, Fciruccio Buso-

' iii, . alle commedie mnsicall 
amcricane non sono che scar-
samente conoscinli e non han-
no ancora trovato una degna 
e complcla sistemazione • cri-
tira. • . ; -

Indiihliiamenlc ntill ad una 
buona conoseenza del compo-
sitorc sono ire registrazioni 
discografiche rhe raceolgono, 
nuisira e lesto. Die Drcigro-
schenoprr (L'opera da Ire sol
di) e Aufsticg imrf Fall iter 
Stadt Mnhngonny (Ascesa c 
cadula delln citta di Malta-
gonny) di Bcrloll Brrclit. 

L'opera da tre soldi 
Die Dreigroschenapcr e sta-

la inrisa dalla Columhia (02L -
257) in cdizione integrale ed 
in lingua irHesca. I/rsrcuzio-
nr, rhe risale ad alcuni anni 
fa, c staia rralizzata da «r The 
Moderne Alnsiral Theatre B di 
Kurt Weill con la * supervi-
sionc» di Lotte Lenya, che 
ranta • e -rrrila. • inoltre, nella 
parte di Jenny. Gli allri in-
Irrprrli sono Wolfeang Nen** 
(StreelMngor). Willy Trenk 
(Mr. PearhunO. Tnide ITeMer-
berj- (Mrs Pearhnm), Erirh 
Srhellow (Marheath). Johan
na von Korzian (Polly). Wolf
gang Gninert (Ticer Brown). 

-Inge Wols*herg (Lucy). I/or-
rhestra della • Radio di - Am-

' hiirgo e direlta da Wilhelm 
Bnirkner-Rnggeherg. LVdixio-
ne c coiTi'daia da dne arti-
roli in lingua ingle«« di Hans 

_ W. Heinskeimer e David D r w 
>e dal Irsjo del dramma di 
Brerlit neH'originjIe ' teiWco 

: e nella vrr^ione inglrse. 

. Klemperer esegue 
Kurt Weill 

In uri'altra regi^lrazione (Co
lumbia 01X - 10.480): Klem
perer rsegur Wvill, sono rar-
colli quei hrani dcWOpcrn da 
tre soldi rhe Weill elahoro a 
guisa di suite. I pczzi sono: 
Onrertiirc. Storia cantata di 
Macteie Mrxsrr. fst hallata del
ta vita piacevole. T.a canzone 
del cannone. Finale deirope-
ra. Klemperer rollahoro " con 
Brrrlit e Weill, prima c dopo 
I'awento del nazismo, in Ger-
mania e nrllVmigraatione. Per 

questa registrazinnc, dirigc 
1'« Orchestra Philharmonia » 
di Londra. 

Ascesa e caduta 
della citta 
di Mahagonny 
• La ' terza incjsinne (« Phi
lips », L - 09418 - 19 - 20) rl-
porta Pedizione in lingua te-
desca e integrale di Aufsticg 
und Fall der Stadt Mahagon
ny. L'csecnzione, realizzata sti 
unVdizionc esemplare curata 
dallo stesso Brecht, e pur af-
fulaia al «The Moderne Mu
sical Theatre» di Weill, or-
ganismo che ebbc allresi la 
rosiante . collahorazione Ulel 
drammatnrgo; al coro c alia 
orchesira della Radio di Am-
hurgo direni da Bruckner 
Ruggeberg. Gli interpreti so
no Lone Lenya (Jenny), Gi-
sela Lilz. Hor->t Gtinter, Sig-
mund Roth, Peter Markwort, 
Georg Mnnd, Henz Sauer-
baum. -i 

•.J Come e nolo. Brerht com
pose diverse mnsiche per le 
sue opere !eatrali, ed un certo 
numern dei suoJ song furono 
utilizzati da Weill per VOpcra 
da tre soldi c per le differenii 
versioni di Mahagonny. ; II 
Weill eollaboro stretlamcnte. 
se pur non senza contrast!. 
con il drammatnrgo in piu oc-
rasioni. Kntrambi erano uniti 

, da una irndcnza sociale. po-
litica ed rsteiira che si inse-
riya in nn vasto moto rivolii-

'zionario della cnltnra. tcde-
sra prreedentr il nazismo. Ora 
nel compnsiiorr. ferrato dalla 
srnola di Busoni. si matnra-
va' un'opera mnsirale ronce-
pita si rome fnnzione. ma rhe 
aveva suoi motivi e modi rap-
presentalivi e d . espressivi. i 
qnali non poievano soitosiarr 
alle regole del «leatro epiro •» 

. sostenute dal poeta. Proprio 
nelle mnsirhe di Mahagonnv 
sono present! quelle qnalila 
liriche e melodrammatiehe in 
rui Brerhl indirava i earat-
teri della • mnsira gaMrmio-
mtra». musiea rhe ha per fi
ne il godimento, I'ipnnsj del
lo spettatore e qnmdi fnnii 
dei ranoni del * leatro epico ». 

Lotte Lenya 
'"• In Tigorosi e ' vivaei modi 
brerhiiani si svolgono in\-ec« 
le rsrrnzioni degli ailori : -
canlanli del « Moderne Thea
tre Mn*iral». l^>tle I^enya da 
vila ad affasrinanli prrsonag-
gi. I î si pup considcrare tul-
tora inierpreie insnperahile di 
Brerht e Weill, ma cerlo piu 
fedele ai deliami del dram-
mainrgo rhe alle partitnre del 
musirista. rhe ella»« tradisee » 
disinvoltamente. Del reslo la 
Tx>nya era Mala seelta per la 
prima edizione di Mahagonny 
come aiirire e rantanie pro
prio perrhe non conosceva 
una nota di musiea. 

e. g. 

guardare ' flsso. neall occhl gli 
interlocutor! con un'arla slm-
patica di maturo ragazzo un po' 
strcinifo e un po' curloso. 

A proposito del fatto che si 
gira un film tratto dal suo ro
manzo, Mastronardi ci ha delto: 
'La cosa, per il momento, mi 
dlverte ». 

'Come,- — chiediamo non 
senza nu'rauiaJia — ti diwerte 
soltanto?«. • 

' No, voglio dire che riesco a 
vedere tutto cid che sta succe-
dendo in questi giorni con un 
certodistacco, stando alia fine
st ra. cioe, come se io fossl del 
tutto estraneo all'intera faccen-
du. E credo d'altra parte di non 
sbagliare cosl facendo". 

' Com'e che e nata Videa di 
fare un film dal tuo romanzo?* 
— insistiamo. 
> ' E' successo tutto I'estate 
scorsa: mi trovavo a Roma in 
occasione del Preinio Strega. 
Passai tin giorno alia librerio 
Einaudi e. appunto, allora, tra-
mite il mio editore. il produtto-
re Dino De Laurentiis perven-
ne 'all'acqulsto dei diritti per 
la trasposizione cinematografica 
del mio romanzo. Ne fui, un 
po' meravigliato ma non scon-
tento, anzi. Durante quel sog-
giorno romano, tra I'altro, pas-
savo molto del mio tempo in 
compagnia dell'amico Bianciar-
di e fu lui che mi presentb Al
berto Sordi, futuro protagoni
sta, sullo schermo, della storia 
da me raccontata. Provai subi-
to per I'attore simpafja e cid 
anche perche Sordi si interessb 
vivamente al suo nuovo per^o-
naggio: discutemmo, infatti, a 
Iungo sulla figxira di Antonio 
Mombelli, sull'ambiente umano, 
sociale in cut si muoveva, e nel 
complesso ebbi la conferma, se 
mai ce ne era bisogno. che Sor
di sarebbe stato i'interprete 
ideale per il Maestro». 

* Quanto poi a Elio Petri, il 
regista — continua Mastronardi 
— la mia fiducia in lui data 
fin da quando ebbi modo di ve
dere le sue precedenti prove 
registiche. L'assassino e I gior
ni contati. film che mi sono 
parsi tra i migliori della recen-
tc produzione cinematografica 
italiana». c-, . , •;%..•-.;-,*. • . 

Cosi. fra un caffe e parecchie 
sigarette Lucio Mastronardi e 
venuto raccontandoci il suo In-
gresso. sebbene - indiretto, nel 
mondo_ del cinema. 

Nel quale mondo. d'altro can
to, trova ormai legittima e me-
ritata dimora il pur giovane re
gista Elio Petri, giunto proprio 
stamane a Vigevano provenien-
te da Roma dopo una marcia 
forzata' iniziata in nottata in 
treno e qui conclusa in auto
mobile. • -'•/ - : > 

Petri ha ferminafo da poco di 
girare a Roma un suo eplsodio 
inserito con altri nel film Alta 
infedelta: protagonisti di tale 
short cinemafoprayico sono sta-
ti lo chansonnier Charles Azna-
vour e Claire Bloom. .,-..,. 

A proposito del Maestro di 
Vigevano. Elio Petri, vistbil-
mente affaticato per il viaggio. 
ci ha detto: 'Del romanzo di 
Mastronardi • intendo- portare 
stillo schermo nori tanto Vaspet-
to riferentesi all'ambiente sco-
lastico (che. mi pare, comun-
que. un elemento complemen-
tare,della stesura del racconto). 
quanto piuttosto il clima greve 
del miracplo economico costi-
tuito per gran parte, a Vige
vano come in altre regioni ita-
liane. da uno sfrenato. avven-
turoso hffarismo, da un giro 
vorticoso di cambtali e di TJ-
correnfi situdzioni di intral-
lazzo. ..••.!-..• 
— 'In tale clima, quindi — ha 
proseguito Petri — vedo collo-
cati i personaggi del Maestro: 
nei qnali, > d'altronde, e facile 
vedere delle vittime ; predesti
nate. cosi indifese e sprovvedu-
te come sono nel loro ruolo su-
balterno e alienato di intellet-
tualita provinciale, chiusi nel 
cerchio delle angustie economi-
che e del conformismo piu ipo. 
crito'. • '•-

' * Quanto al protagonista del 
romanzo, Antonio Mombelli, e 
da vedere, mi seinbra, sotto una 
luce, per cosi dire, esistenziale: 
non si possono. infatti, interpre-
tare altrimenti le sue paure, i 
suoi dubbi, la sua precarieta 
umana e. ancora, i suoi moti di 
ribellione a un modo di vive-
re mediato soltanto attraverso 
gretti interessi particolari. In 
fondo, in cid sta anche la ca-
lidita di un tale personaggio: 
perche nessuno vorrebbe mai 
cirere in una societa che, pure 
economicamente evoluta, sia 
priva di autentiche, concrete 
basi per una integrale emanci-
pazione dell'uomo ». 

Abbiamo quindi chiesto . al 
rep 1st a Petri un giudizio sn 
Claire Bloom ed'egli ci ha ri-
spo.sto senza esilazione: »Clai
re Bloom e. in generale, un'at-
trice deliziosa. e, in particolare, 
e colta. sensibile e assolutamen-
te rifugge da ogni atteggiamen-
to dicistico. A fianco di Sordi. 
la Bloom fara certo nn'ouima 
prora -. 

Ormai al termine delle sue 
dichiarazioni Petri chiude in 
bellezza con un'affermazione 
certo interessante ma che, fran-
camente, ci ha colti It per li un 
po' alia sprovcista: - Ma perche 
— ha concluso, infatti, il regista 
— - giornali si danno tanto da 
fare quando sta per iniziare tin 
nuoro film: meglio sarebbe. a 
mio parere, seguire piu atten-
tamente i film al loro apparire 
sullo schermo e non esaurire 
Vinteresse in merito soltanto in 
una recensione: oltre tutto il 
costume oggi ricorrente rUchia 
di ririare ecce-tsiramentc rc-
gisti e attori tanto da fame 
tutti bizzosc prime donne 

Sauro Borelli 

Cinema 

Mare matto 
A Mare matto non' ha gio-

vato certo la presentazione in 
una Mostra come quella di 
Venezia; ma bisogna pur dire 
che, anche posto suL piano dei 
prodotti correhti, quest'ultimo 
film di. Renato Castellani si 
offre con trattj sbiadit} o pla-
teali,-scarsamente com*.rui alio 
stesso talento picaresco del-
L'autore. Compongono Mare 
matto, come sappiamo, tre sto-
rie fondamentali, ambientate 
fra Genova, Livorno, Messina, 
ed intrecciate 1'iina all'nltra. 
Nella prima assistiumo. al non 
eccelso amore fra un tharinaio 
toscano, becero quinto sboc-
cato. e U» padrona della' sua 
pensione. stagionata per luri-
go zitellaggio; nel secondo siar 
mo partecipi delle senili stra-
vaganze d'un vecchio capita-
no. dilapidatore degli • avari 
beni dei figli: neL terzo se-
guiamo le peripezie d'un po-
veraccio che, fra un imbarco 
e I'altro, deve' correr dietro ai 
recaicitranti fidanzati delle sue 
numerose sorelle. II tutto met-
te quindi capo al nnufragio di 
una nave, a una sbronza col-
lettiva e al malinconico ap-
prodo del vecchio capitnno 
nelle secche d'un ospizio per 
gente di mare. -

C e , insomnia, molto bozzet-
tismo, piii vernacolo che dia-
lettale; ci sono diverse sbra-
cature farsesche; ma, soprat-
tutto. si awerte una totale as-
spnza di passione: satirica o 
sociale o sentimentaie che sia. 
Le scene tra Gina Lollobrigida 
(imbruttita, ma non troppo) e 
Jean-Paul Belmondo sono tra 
le piu raggelanti del cinema 
contemporaneo. Si salva forse. 
nella conclamata abiezione del 
personaggio, Odoardo Spadaro; 
mentre Tomas Milian, private 
anche dell'atteso incontro con 
la Sirena, si riduce quasi a 
comparsa. Michele Abruzzo, 
poi. buon attore isolano e - i n 
terprete del repertorio di Mu-
sco, e costretto a recitare in 
genovese: non e che una fra 
le tante assurdita del film, na-
to daN'vero. a quanto sembra, 
in un momento di follia. 

I figli del 
capitano Grant 

iWalt Disney, = produttore, e 
Robert Stevenson, regista, han-
no portato sugli schermi le av-
venturose vicende narrate da 
Giulio Verne nei Figli del ca
pitano Grant: dove, come si sa, 
due ragazzi (Mary e Robert) 
riabbracciano il loro padre do
po averlo cercato, letteralmen-
te. per mari e per monti. dal 
Sud America all'Oeeania, dal
le Ande degli indios alia Nuo-

va Zelanda dei maori. All'emo-
zionante viaggio — - che si 
svolge attraverso terremoti, al
luvion!, eruzioni, • insidie di 
fiere. di selvaggi e di contrab-
bnndieri d'armi — prendouo 
parte Lord Glenarvan e figlio, 
nonche lo scienziatOj francese 
Paganel, geniale. -quanto > di-: 
stratto. La materia, di per se 
spettacolare; e pero appiattita," 
nella riduzione cinem^tourafica,' 
al livello d'un divprtiniento 
per bambini; la fantasia dello 
scrittore francese, cui non man-
cava mai una base razionale, 
vien trattata, con sospetta in-
dulgenza. alia stregua d'una in-
ventiva . puerile. E, poiche i 
trucchi non sono nemmeno 
gran cosa, questi colorati Figli 
del ' capitano Grant risultano' 
di modesto sapore anche nei 
limiti del puro .-jvago/ 

fTra gli attori si notano Mau
rice Chevalier, che fa di Pa
ganel una specie di chanson
nier con ubble geografiche; 
Hayley Mills, George Sanders, 
Wilfrid Hyde White, Michael 
Anderson jr. e*perfino Antonio' 
Cifariello, truccato da capo pa-
tagone. con tanto di parrucca 
,nera sciolta sulle spalle. Faz-
zie del cinema, .. . . • 

ag. sa. 

Siamo tutti 
pomicioni 

. Ecco, dunque, Marino Giro-
lami classificare disinvoltamen-
t e l a g e n t e : «Tutti pomicioni". 
Il suo film, fedele al gusto, alio 
stile, alio spirito del titolo, si 
divide in diversi epiaodi, tutti. 
in chiave bassamente erotica. 
C e il soldatino pieno di soldi 
che conquista la moglie di un 
alto ufficiale della NATO con 
«l'arte della galanteria italiana" 
e con le frodi di due suoi com-
militoni; e'e il bellimbueto che 
sfoggiando una lussuosa mac-
china, non sua, disarma un'av-
venente giovane ed ottiene • i 
6Uoi favori; c i sono due siciliani. 
in -pellegrinaggio diocesano a 
Roma, che cercano, invano. nei 
night club la piccante a w e n -
tura ed inline il solito marito, 
che conta, in assenza della mo-
glie.r-di darsi al buon tempo 
con I'amante e si trova. invece, 
a fronteggiare una bella eerie 
di guai. 

Raccontando tutto questo. il 
film ricorre ad un repertorio 
di facezie di livello avvilente, 
a parte poi il compiacimento 
scoperto per le situaziohi im-
morali che propone. Non sal-
vano l'infelice impresa cinema
tografica pur valenti attori co
me Mario Carotenuto, Raimondo 
Vianello, Sandra Mondaini. Gi-
no Bramieri e Alberto Bonucci. 
Bianco e nero. 

vice 

Va a Madrid 

Claudia Cardinale e partita alia volta di Ma
drid per girare con Hathaway il fi lm « II 
circo » 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Una societa di giovani 
Insleme a Victor Rozov (autore di'.€ Alia ricerca 

della felicitd*) ed a Aleksej. Arbuzov (*La ra-
gazza di Irkutsk >) Alexander Volodin rappresenta , 
Jo generazione di mezzo della dramihqtufQld mo-
dcrna sovietica, quella jormatqsi dopo la rivolu* 
zione ed impegnatasi, col '< dlsgelO'*t> nella' ricerca 
di un nuovo linguuggio'spettacolare, dl tina' con-, 
cezione del teatro piu moderna; slegata dai 'canoni 
e dalle remore del piu .rigido « prqpdgandismo ».) 

In questo nuovo modo di concepire e di fare 
U teatro, acqutsfO' peso e . vi'gdra {individuate, 
diremmo, la jigura dell'uotnb; l'uon\o cdnsidcr'ato 
nella sua realta, cpn le sue debolezze, isuoi 'difeUi,-

: t suoi vizi, le sue qualitd positive. L'uomo inserito '• 
nella societa socialista senza la rinuncia alia sua 
dignitd personale, e fattivamente \ partecipe di 
questa societd proprio in quanto consapevole ,di 
questa sua individualita. - . • •» 

Ieri sera, sid primo, e andata in • onda,; di 
Alexander Volodin, la commedia * La ragazza di 

• fabbrica », una lieta sorpresa, : dobbiamo dirld}, 
anche perche ci e poi sembrato, a,l termine della 

' tr'asmissione, c\\e sia la.riditsione televisiva • che 
•la regia si.siano accostate all'opera di Volodin 
; senza .preconcette chiustire mentali, riuscendod 
non jraintendere lo spirito dell'autore. Volodin ci 
pare, rispetto a Rozov e ad Arbuzov, il piu impe-
gnato nel trasportare sulla scena la realta, del 
popolo sovietico conservando ai suoi personaggi il 
TnassJtno della freschezza, dell'autenticitd. •• • 

In questa sua c Ragazza di fabbrica* Vintento ; 
. polemico e chiaro, scoperto, anche se mai pres-

sante; egli pone sotto accusa quella" mentalifd buro-
craticti e formalistica che rifiuta la comptensionc 
umana, anzi, la partecipazione umana, per limi-

• tarsi tid un freddo rapporto paternalistico. La 
. uicenda della giovane Zenka, presa di mira dai 

dirigenti del * Komsomol > e da quelli della fab
brica dove lavora per il suo comportamento * leg-

' gero* (niente di male, pot, qualche ballo in piu 
nella sede del circolo, 'parecchi < flirt > innocenti, 
molta spavalderia, qualche ingehuitdf e in questo 
senso esemplare.- • -- •' ••.•-• -

.>/«. il quddro che ne risulta non e certo di 
condanna, tutt'altro4, Volodin ci ha mostrato una 
gioventu — e una societd — onesta, pulita, libera, 
dove si discute apertamente e senza rancori, dove 
si indicano francamente colpe e responsabilitd, 
dove ognuno si-sente in diritto ed in dovere di 
partecipare alia vita degli altri «perche gli altri 
siamo noi >. Persino la f'tgura del segretario di 
fabbrica, cosi pignolo, cost limitato nella sua con-

- cezione Idel -mondo,e delle persone, e una figura 
che cdratterizza un dmbiente. , . ; • • •' 

• La traduzione di <La ragazza di fabbrica > 
- (apparsarecentemente in un. volume degli Edi-

- tori Riuniti), dovuta a Marcella Ferrara, e stata 
['.accurate e scorrevole. Particolarmente dignitosa la 
frecitazione.v--.- ; • - . . ' . . . . , . 

vice 

vedremo 
Miranda Martino 

a Napoli ^ < - V ; 
• I noStri lettori conoscon©'' 
gia Tultima fatica di Ml-

' randa Martino, il disco de* • 
dicato alle canzonl di Napoli • 

: che i, critic! considerano la • 
prova piii appariscente della '. 
maturita artistica della can- .. 

".' tante udinese - partenopea 
(si, •perche" Miranda ha ge-
nitori napoletani). Con I'aiu. 
to di Michele Gpldieri (uno 
del grandi della rivista e 
autore di *• Munasterio 'e 
Santa Chiara ») e di Romo-
lo Siena, Miranda ha inter-
pretato un intero « special »> 
nel quale canta alcune r̂a 
le piu suggestive melodte . 

, napoletane. - -•• 

In preparazione 
'.''»'« La comare » 

Renata Mauro e Arnoldo 
Foil appariranno per otto 
puntate. nelle vesti di pait-
ners fissi. in uno spettacolo 
televisivo che si intitoln La 
comare. In ogni trasmissio-
ne saranno affiancati da . 
Sandra Milo, Emilio Perieoli, 
Luigi Tenco. 

La regia del proi'.ramma e 
stata affldata a Stefano De 
Stefani. - Curera le scene 
Gianfranco Ramacci: i co- ' 
stumi. Danilo Donati. I te-
eti sono di Leone Mancinj 

Si tratta di UP progran^-
ma dedicato alle donne, che 
trattera di volta in -volta J ••"• 
vari aspetti della vita mo
derna. visti dalle donne in 
funzione naturalmente. de
gli uomini. Una puntata avra 
per tema l'amore. un'altra 
la moda, una terza gli hob
bies, un'altra ancora l'arte, .. 
poi gli «eroi» e cosl via. 
Renata Mauro vi fara la par-

, te. appunto, della « comare » 
e. in Ogni puntata, si esibl-
ra in un duetto con Arnoldo 
Foa e un altro con Emilio . 
Perieoli. oltre a interpreta-

: re, da sola, un certo numero 
; di canzoni. Sandra Milo 

parlera.in ogni trasmissione -
delle piccole e grandi manie 
degli uomini, con riferimen-
to al tema della puntata. 
Anche Arnoldo Foh si esl* 
bira. in ogni trasmissione, 
in un monologo. 

RaaivSf 
programmi 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8, 13, 15, 
17, 20, 23; 6,35: Corso di UB* 
gua portoghese; 8^0: D DO* 
stro buongiorno; 10,30: JJ con-
te di Montecrlsto; i l : Pa»-
seggiate nel • tempo; 11.15: 
Due teml per canz6nl; 11.30: 
Il concerto; 12.15: Arleccbi-
no; 12,55: Chi vuol esser He-
to_; 13,15: Zlg-Zag; 13,25: 
Motivi di moda; 14: Trasmis-
sioni regionali; 15,15: La ron-
da delle arti; 15.30: Aria dl 
casa' nostra: 15,45: Le manl-
festazioni sportive dl doma-
ni; 16: Sorella Radio; 16.30: 
Corriere del disco: musiea 
Urica; 17.25: Estrazionl del 
Lotto: 17^0: Concert! di mu-
siche italiane per la gioven-
tu;19.10: II settlmanale del-
I'industria; 19,30: Motivi in 
giostra; 19,53: Una canzone al 
giorno; 20.20: Applaus! a~; 
20,25: L'uomo col cervello 
d'oro di AJphonse DaudeU 
21^5: Canzonl e melodie ita
liane: 22: Sedute storiette del 
Parlamento Italiano; 22.30: 
Musiea da ballo. -

;;.t v SECONDO ; 
-Giornale radio: 8,30, 9.30, 

10,30. 11.30, 13^0, 14J0, 15^0. 
16,30, 17^0, 18^0, 19^0, 20.30. 
21,30. 22^0; 7^5: Vacahze io 
Italia: 8: Musiche del marti
no; 8.35: Canta Emilio Peri
eoli; 8,50: Uno strumeoto al 
giorno: 9: Pentagramma ita-
liano; 9.15: Ritmo - fantasia; 
9^5: Viaggio in casa di~: 
10.35: Le nuove canzonl ita
liane; 11: Buonumore in mu
siea; 11.35: Chi fa da S€—; 
11.40- D portacanzoni; 12: Or-
chesere alia ribalta; 12J20: 
Trasmissioni regiooaJl: 13: II 
Sigoore delle 13 presenta; 
14: Vod alia ribalta; 14.45: 
Angolo musicale; 15: Locao-
da delle sette note; 15,15: 
Recentissime in microsolco: 
15.35: Concerto in miniatura: 
16: Rapsod-.a; 16,25: Mister 
auto; 16.35: Ribalta dl suc-
cessi: 16.50: Radiosalotto -
Musiea da ballo; 17.35: Estra-
zioni del Lotto; 17,40: Musiea 
da ballo; 18,35: I vostrl pre-
feriti: 19.50: Buonasera; 20.35: 
Incontro con l'opera; 21,35: 
Giornale di bordo. 

TERZO 
18.30:Cif re alia maoo; 18,40-

Libri ricevuti; 19: Vittorio 
Fellegara; Aldo Clemeati; 
19,15: La - Rassegna; . 19.30: 
Concerto di ogni sera Luigl 
Boecherini; Franz Schubert; 
Anton Dvorak; 20.30: Rivi
sta delle riviste: 20.40: Georg 
Fried rich Haendel: 21: D 
Giornale del Terzo: 21,20: 
Piccola antologia poetica: 
21,30: Concerto sinfonico di-
.-etto da Hermann Scherchen: 
Antonio Vivaldi; Johan Se
bastian Bach; 23: Liriche di 
Ugo BettL 

primo canale 
10.30 Film pel ie sole zone dl Mila-

no.e Bart -

14,30 Tennis da Torino, eampionatl na-
zionall 

15,15 Nuofo dall'Inghilterra, . rluniona 
esagonale 

16,30 Tennis da Torino, eampionatl na-
zionall 

18.00 La TV dei ragazzi a l Campo ecouta 

19.00 Telegiornale della ccra ll. edU.) .«d 
eatrazlone del lotto 

19,201a sordomufa Telefilm 

19.50 Sette giorni al Parlamento (a cunt di 
J. Jacobelll) 

70.15 Telegiornale sport 

70.30 Telegiornale della aera 

21.05 Un'ora a Napoli 
Miranda Martino la 

•• - Ndringhate *ndra». •pet. 
tacolo musicalc di M. 
GaldlerL 

22.15 Piemonte barocco .a . eura dl Carlo Cua-
legno 

22.50 Rubrica rellgloaa 

23.05 Telegiornale 

secondo 
21.05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e aegnale orarlo 

21.15 ScacGomatto • Dramma lo paid 
nico> 

22.10 Un'estafe romana Programma 
Glordanl 

dl Sergio 

23,10 II geloso schemito 
Notte sport 

opera 
Rergo 

In on atto dl O. S. 
rgoteal • 

Miranda Martino in una scena della tra-
> smissione di stasera (primo canale, ore 
,21,05) imperniata sul suo nome 

/>! 
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