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Successo deiragitazione 
degli attori della TV 

&" f 

Anche Rita e 

Gigliola hanno 
scioperato 

« L'annaspo» 
al « Piccolo » 

di Milano 
MILANO. 14 

Mentre vol go al termlne — 
si concludera sabato 22 feb-
braio — il ciclo delle 163 re-
pliche milanesi di Vita di Ga
lileo, lavoro che poi verra por-
tato a Roma, dove debuttera U 
6 marzo prossimo sul palco
scenico dell'Eliseo. al Piccolo 
Teatro si sta provando L'an-
nasvo, di Raffoele Orlando. 

Lannaspo avra come prota
gonist! Edda Albertini e Fran
co Graziosi e si varra della 
partecipazione di Franco Spor-
telli, Nico Pepe. Raffaele 
Giangrande. Gianni Mantesi, 
Vilma Casagrande. La regia 
sara di Virginio Puecher. 

IERI SERA ALLA SCALA CON LA REGIA DI VILAR 

Un «Macbeth nuovo 
ma soltanto a meta 

> * * \ * 

Birgit Nilsson e statu una Lady Macbeth penetrante ma non 
* i • • * 

perf ida - Neir insieme, tu t fav ia , uno spetfacolo trascinante 

Rinviata la «Fiera dei 
sogni» • Rascel aspet-
tera un'altra settimana 
Gli annunciatori solidali 

Anche Rita Pavone e Giglio
la Cinquetti hanno scioperato, 
ieri, aderendo alia agitazione 
degll attori che prestano la 
loro opera neglt studi televi-
sivi. «Pel di earota- — come 
vione chiamata la dlciottenne 
interprete della Partita di pal-
lone — 6 impegnata ormai da 
qualche settimana nella regi-
strazione di Gianburrosca che 
Lina Werthmiiller sta - glran-
do» nello studio n. 3 di via 
Teulada. Ma ieri mattina, come 
dej resto gran parte della 
«troupe- , Rita non si 6 pre-
sentata al lavoro L'altra glo-
vanlssima della canzone italia-
na, Gigliola Cinquetti. era im
pegnata con la Fiera dei sogni 
e, nella sua qualita di cuntantc, 
non sarebbe stata vincolata 
alle decisioni della Societa at
tori italianl; ma siccome il co-
pione prevedeva che Gigliola 
dovesse scambiare alcune bat-
tute con Mike Bongiomo (lui 
non si con3idera attore, pare) 
e che, sotto questa luce, ia 
6ua partecipazione sarebbe usci-
ta dal limit! del contributo pu-
ramente musicale. la vincitrice 
di Sanremo ha preferito non 
fare torto al propri - colleghi -. 
« Non voglio fare la crumira -, 
ha fatto saperu. 

La simpatica presa di posl-
zione della Cinquetti si e del 
resto aggiunta a quella di un 
altro parteclpante alia Fiera dei 
sogni, Renato Rascel. Rascel era 
a Milano da due settimane, in 
attesa di partecipare alia tra-
smisslone di Bongiorno. La set
timana scorsa. 11 programma 
era saltato a causa dello scio-
pero dei tecnici. Rascel aveva 
atteso la trasmissione di ieri 
ma. appena venuto a conoscen-
za delle decisioni della SAL 
della quale egli e membro. il 
-< piccoletto » ha fatto sapere al
ia TV che non sarebbe inter-
venuto. - Sono paziente, aspet-
terd ancora ». ha detto ai gior-
nalisti. II centro TV di Milano. 
che aveva cercato flno aU'ultl-
mo di mandare in onda la Fiera 
dei toanl, ha dovuto all'ultimo 
momento rinunciare al pro
gramma. sostttuendolo con una 
registrazione: quella del pro
gramma di canzoni napoletane 
'Ndrinohete 'ndra, Interpretato 
da Miranda Martino. 

Quello della Fiera e stato cer 
tamente il piu vistoso successo 
dello sciopero di ieri. quello che 
il pubblico ha potuto constatare 
drrettamente. Ma. del resto, chi 
fosse capitato ieri in via Teu
lada a Roma, in via Claudio a 
Napoli e alia Fiera di Milano 
avrebbe potuto vedere gli studi 
deserti in seguito alia compatta 
adesione degll attori alio scio
pero. Le conseguenze. se non 
sono immediatamente visibili 
per il pubblico, risulteranno 
evidenti nei prossimi giorni, 
quando alcuni dei programmi 
previsti e che dovevano essere 
registrati ieri non andranno In 
onda e snranno sostituiti da 
vecchie trasmissioni. 

Al successo dello sciopero si 
c aggiunto ieri anche un fatto 
nuovo il quale testimonia che 
la politica della lesina operata 
dalla RAI sui propri dipendenti 
e giunta a determinare uno sta
to di profondo malcontento in 
tutta l'azienda. GH annunciatori 
della radio e della TV. riuniti 
da tempo In una associazione, 
hanno sospeso il lavoro dalle 
18 alle 24 e hanno comunicato 
alia Societa attori Italiani che 
la decisione era stata presa per 
evitare che la RAI utilizzasse 
gli annunciatori in lur>go de
gll attori che esercitano la stessa 
lunzione in alcune trasmissioni 
culturali: trnsformnndoli. di 
conseguenza. in veri e propri 
crumiri. 

L'azione degli attori ha dun 
que raggiunto ieri il suo mag-
giore successo ed appare sem-
pre piu evidente che l'atteggia-
mento intransigente della RAI 
non potra perdurare a lungo 
di fronte alia loro compattezzn 
Le loro richieste sono note e 
sono state anche da noi am-
piamente Illustrate. Non si trat-
ta. come si e visto. di richie
ste - eccess ive - e tali da met-
tere In ensi — come sembra 
sostenere la RAI — l'Ente ra-
diofonico: il cui atteggiamento 
conferma che una ri forma della 
sua struttura e necessaria. An
che in questa occasione. infatti. 
la RAI ha dlmostrato di prefe-
rire il sistema del ricatto a 
quello della discussione. 

Iniziative 
cinema 

italiano 

per il 

iff 

Cinema 
I vincitori 

Carl Foreman, lo seeneggia-
tore di Mezzoglorno di /uoco, 
fattosi anche produttore per J 
cannoni di Navarone, ha unito 
alle sue precedent! qualiflche 
quella di regista con / vincitori: 
l'armonia etie si raggiunge in 
questa terrena trinita e pero 
piuttosto dlssonante. Foremon 
sceneggiatore, ispirandosi a un 
romanzo di Alexander Baron. 
formsce un copione ambizioso 
ma trito u Foreman regista; 
questi, a sua volta, dimostra solo 
a sprazzi l'auteiiticita della pro
pria nuova vocazione, Foreman 
produttore, poi, indulge a una 
convenzionalita di stnmpo hoi-
lywoodiano, la quale flnisce per 
rendere equivoco, o addirittura 
pedestre, il tema di fondo del-
l'opera: che ,̂ se non andiamo 
errati, la feroce dissennatezza 
della guerra. di qualsiasi guerra 

La vicendn si svolge tra Italia, 
Francia. Belgio, Inghilterra, 
Germania, nell'arco di tempo 
compreso fra 11 '42 e il '45, al 
seguito d'un gruppo di soklati 
americani. via via imbestiati dal
le crudezze del conflitto, mn 
capaci pur sempre d'ingentilirsi 
al cospetto d'una donna: si trat-
ti della fiera siciliana Maria, il 
cui marito e disperso da tre an-
ni; della smarrita signora fran-
cese resa vedova dai tedeschi: 
della delicata violinista belgu 
Regine, che si prostituisce a un 
lenone in uniforme: della navi-
gatissima senza patria Magda. 
crescluta nell'infamia che assa-
pora la sua vendetta traendo lu-
cro dalla tragedia collettiva: 
delle giovani tedesche Trudi ed 
Helga. Questa galleria di ritratti 
femminili e purtroppo a tal gra-
do intinta di colori melodram-
matici e di sdolcinature roman-
zesche, da smarrire ogni timbro 
allegorico (la natura violentata 
dalla storia) e da rovesciare in 
bozzettismo di maniera la strut
tura episodica del film. 

Ci sono alcuni momenti, tut-
tavia, dove 1'artincio narrativo 
cede il passo. felicemente. alia 
perentoria chiarezza dell'imma-
gine: si guardi la belllssima se-
quenza che mostra. in un lleto 
pacsaggio di neve, la fucilazione 
del disertore, atrocemente con-
trappuntata dalle strofe di augu
ral i canzoni natalizie: si veda. 
pure, l'incontro con i partigiani 
francesi. la spietata giustizia 
che questi compiono sull'invaso-
re sconfltto (la scena. nella qua
le un fortino hitleriano vien fat
to saltare in aria con tutti i 
suoi abitanti. e stata sforbiciata 
dalla censura gollista, timorosa 
d'un turbamento dei rapporti 
fra Parigi e Bonn): e. ancora. 
la fuga dei prigionieri da un 
laoer nnzista. la loro ansimante 
corsa verso la liberta. 

Qui. sull'argomento primario 
dei Vincitori, s'innesta l'altro, 
che concerne le ragioni morali 
di quella battaglta certo spaven-
to?a. le deluse speranze di pace 
e di fraternita espresse dai suoi 
protaeonisti. Fra un atto e l'al
tro del dramma. Foreman ha 
collocato brani di documentari 
cinematograficl d'allora. quasi a 
testimoniare la verita di un no 
bile impegno emergente dai flu-
mi del sangue umano e della 
retorica militaresca. Ma fe pro-
prio toccando questo tasto. che 
tutto Tassunto dei Vincitori crol-
Ia clamorosamente. Nella fase 
conclusiva del racconto. situa-
ta in Berlino anno 1946. un com-
battente deH'Esercito statuniten-
se ed uno deH'Armata rossa ven-
gono a lite, e si trucidano a 
coltcllate: il primo e acceso di 
odio perch5 la sua amichetta teu-
tone, forse una sgualdrinella. gli 
ha detto di aver sublto l'oltrag-
eio degli occupanti sovietici: il 
secondo e. semplicemente. ubria-
co. Orbene. che la rottura della 
alleanza antifascists costituisca 
un assillo sempre presente alia 
coscienza di chiunque abbia vis-
suto nel modo giusto quell'epo-
ca di grandi e in parte mancate 
promessd; e cosa nota e degna 
di rilievo Che si dolente e ro-
vente nodo nolitiro e ideale pr«-
sa esser deeradato alia rozza 
simbolorta d'un duello rustica-
no. clo e dav-vero inacrettabile. 
se non come segno della scia-
gurata confusione che alberea. 
oltre oceano (ma non solo 11 * 
tra tntellettuali anche di lontani 
origine democratica. Del resto. 
problem! analoghl sono stati gia 
affrontati in ben diversa guisa. 
con ben piu alto cimento razio-
nale. e basterebbe a certiflcar-
lo. ad esempio. Vincitori e cinti 
di Stanley Kramer. 

Dei Vincitori di Carl Foreman 
sono Intemreti princioali Ro«an-
na Sch'affino. Jeanne Moreau. 
Romv Jk-hne'der. Melina Mer-
couri. Penta Bereer. Elke Snm-
Tier. Geor«»e Hamilton George 
Peo^ard Wl Wall*^. Vine*1 Ed-
«-«»rd«- Michael Call^n. Albert 
Finnev nonche .Ti"i Mitc^um e 
PeterFonda. r»alUde ombre dei 
loro uadri Bianco e nero su 
schermo largo. 

Nell'ultima decade del mese 
[corrente e nella prima quindi-
icina di marzo avra luogo una 
serie di manifostazioni del ci
nema ltanano m Estremo 
Onente che s: articolera in due 
sett-.mane del film italiano a 

[Tokio ed a Mnnila e in alcuni 
giorni a Hong Kong 

L'inizia'.iva si prefigge lo 
scope di aumentare la cono-
scenza del pubblico e l'lntcres-
sc degli importatori dei Pacii 
dell'Estremo Oriente nei con-
fronti dei prodotti della nostra 
l f id«trU cinematograf ica. 

Una domenica 
a New York 

Eileen, una ragazza di Al
bany. che ha rotto col fidan-
zato John, atletico e miliar-
dario. se ne fugge a New York. 
presso il fratello Adam, pilota 
dell'aviazione civile. Un duo-
bio antico tormenta Eileen- che 
cosa e quanto pu5 concedere 
all'uomo la donna, prima del 
matrimonio? Nulla, ribatte lie-
ro Adam, cui la domanda e 
stata posta; e sostiene, seppure 
con piu ambiguo fraseggio, di 

vivore anche lui in castita. Ma 
si tratta, ovviamente, d'una 
pietosa bugia, giacche la stan
za del giovanotto e un vero 
arsenale d'indumenti intimi 
femminili. Offesa e delusa, la 
ingenua fanclulla decide di far-
si sedurre da un simpatico 
giornalista, Mike, appena e ca-
sualmente conosciuto: il tenta
tive vn a vuoto, ed ecco piom-
bare tra i due il pentito John. 
che scambia Mikq per Adam. 
e chiede la mono di Eileen; 
arrivn il vero Adam. 11 gioco 
degli equivoci s'infittlace. La 
conclusione, prevedibile. sara 
fornita dalle nozze fra Eileen 
e Mike, mentre John, nvendo 
dimostrato a sufficienza l'arre-
trat«zza della propria mentali-
ta. si ritirera discretamente 
dalla scena. Nel frattempo. an
che Adam avra messo la pa-
rola fine al suo lungo celibato. 

Trascrizione abbastanza scru-
polosa d'una commedia di 
Norman Krasna. Una domeni
ca a New York si distingue per 
una certo formale spregiudi-
catezza del dialogo. ben reci-
tato da Jane Fonda. Rod Tay
lor. Cliff Robertson, Robert 
Gulp II fondo della vicendu. 
peraltro. rimane piuttosto co-
dino, e l'impianto & tutto tea-
trale. a volte fastidiosamente. 
Ha diretto Peter Tewksbury: 
le musiche sono di Peter Nero. 
Colore. 

ag. sa. 

Giorni caldi 
a Palm Springs 
Palm Springs e una stazione 

turistica della California, a 
circa centocinquanta chilome-
tri da Los Angeles. Qui il film 
fa convenire una nquadra di 
pallavolisti. tutti studenti uni-
versitari, alcune studentesse as-
setate d'amore, un rude cow 
boy con un candido "appelluc-
cio in testa e un figlio di papa, 
di papa miliardario. Di questi 
personaggi si tessono e si in-
trecciano awenture diverse: 
da effimere relazioni con ra-
gazze. a ~ comici» incidenti e 
a violenti pugilatl che con-
trappongono vittoriosamente i 
pallavolisti. eleganti come ma-
nichini. a brutti ceffi apparte-
nenti a bassa condizione socia-
le. Fra gli universitari e un 
biondo giovanotto, l'eroe del 
film, il quale stabilisce come 
sua norma di spassarsela con 
le ragazze senza stringere alcun 
impegno. flno a che non sara 
laureato: dopoche trarra in 
moglie una fanciulla intatta. 
Un'etica piuttosto abbietta. ma 
il personaggio e accarezzato. 
presentato come modello. L'ipo-
crito puritanesimo che im-
pronta il film, del resto, non 
ci mostra il giovanotto in im-
prese dongiovannesche, ma in 
un rapporto schietto con una 
ragazza. 

II film di Norman Taurog 
si presenta goffamente in trop-
po diversi aspetti: ora assume 
tinte patetiche. ora drammati-
che (culmina infatti con il 
tentato assassinio del cow boy). 
ora tinte da gags puerili. II 
linguaggio cinematografico. che 
ha lo stile di una produzione 
reclamistica. ci offre piu che 
altro. un'irritante esibizione di 
lusso. di muscolosi giovanotti. 
dalla psicologia infantile, che 
si muovono e si atteggiano co
me fossero perpetuamente sul 
ring, di ragazze tanto accura-
tamente acconciate da appa-
rire disumane. Troy Donahue. 
Connie Stevens. Ty Hardin. 
Stefanie Powers sono gli in-
terpreti principali. 

vice 

Musics 
II Quartetto 

di Roma 
airAuditorio 

II concerto, diremmo. aveva 
sopratrutto Tintenzione di n -
presentare nella sua pienezza 
interpretativa la pianista Or-
nella Puliti Santoliquido la 
quale nella scorsa estate aveva 
messo in allarme il mondo 
della musica per una grave 
malattia durante una tournde 
nel Sud Africa. Bravissima e 
perfettamente ristabilita. l*ar-
dente pianista e stata pungen-
temente al centro di tre lu-
minose opere del repertorio 

Suartettistico con pianoforte: il 
\uartetto di Beethoven (tra-

scritto dall'autore stesso dal 
Quintetto per strumenti a fia-
to e pianoforte, op 16: il eran-
de Quartetto op 47 di Schu
mann e quella intenso e vi-
goroso (n 1. op. 15) di Ga
briel Faur£. 

Interpretazioni calde. vi-
branti. un poco disperse nella 
sala semivuota deirAuditorio. 
ma riccamente punteggiate 
dalla partecipazione di Arrigo 
Pelliccia (violino). Franco An-
tonioni (viola) e Massimo Am-
fiteatrof (violoncello). 

Applausi, chiamatc: <^iccesso. 

e. v. 
Rivistci 

Trecento-
sessantacinque 

Questo -spettacolo musicale-
di Terzoli e Zapponi e senza 
dubbio uno tra i migliori del 
genere apparsi sulla scena ro-
mana ia questa stagione. Tre-

centosessantacinque resta — vo-
lutamente, ci pare — a meta 
strada tra il cabaret e la rivista 
e se del primo ha gli sprazzi 
corrosivi e pungenti del secon-
do ha le musiche e la ricchez-
za dei costumi. Cos'e, dunque. 
Trecentoscssa/Uacinque? U n a 
serie di quadri che si ispirano 
a fatti di cronaca dell'anno tra-
scorso e ne distorcono o ne sot-
tojineano in sonso satirico e 
g^rottesco gli aspetti: e nei qua
il sono utiliz/ate. il volta a vol
ta. prolezioni. didascalie. collo-
qui dtretti col pubblico'. insom
nia. si rinuncia alia scenografla 
trad.zionale Tant'e vero che il 
palcoscenico e sormontato da 
due razionali ponteggi ed U 
fondale e quasi unico 

Uno spettacolo. dunque, che 
si orienta in svariate' direzioni 
e non rifugge dalle esperien-
ze del teatro di avanguardia 
(com'e avvertiblle. per esem
pio. nel balletto dedicato alia 
segregazione razziale in USA, 
forse la cosn piu bella nella 
sua toccante essenzialita, simi
le ad una frustata). Ed i bal-
letti, affidati all'estro di Don 
Lur.o hanno una loro precisa 
funzlone espressiva Non tutto 
filn v.a liscto e non mancano 
le banalita e d ricorso al luogo 
comune Ma nel complesso Tre-
centosessantacinque e spettaco
lo corrosivo e divertente in-
sieme. senza tuttavia scadere 
al livello qualunquistico di al-
tre rivistine cosiddette •« da 
camera ». 

Oltre al gia citato quadro de
dicato alia segregazione. altri 
spiccano e fra tutti. certa-
mente. quello dedicato alia dit-
tatura televisiva, accostata — 
in una allegoria alia rovescia 
di effetto esilarante — a quella 
del ventennio; e quelli degli 
scandali. dei calciatori in «r i -
tiro •», dei * contrabbandieri •» 
(la fuga del capitali), del raz-
zismo in Svizzera. 

Marisa Del Frate si conferma 
soubrette e attrice di notevoli 
doti in continua evoluzione 
mentre Raffaele Pisu la asse-
conda con mestiere: Alberto 
Bonucci ha rispolverato per 
l'occasione la sua bella aggres-
sivita di *• gobbo -: Tonino Mi-
cheluzzi. Livia Grazioll. Cor-
rado Olmi. Renato Tovagliari. 
Antonella Murgia e Patrizia 
Capitani gli altri ottimi inter-
preti. Di Don Lurio abbiamo 
detto. Resta da dire della gra-
ziosa e bravissima Kelly, prima 
ballerina di non comuni doti. 
Louis Taylor e il ballerino di 
colore cHe 1'ha magistralmente 
affiancata nella scena della se
gregazione razziale. Belli i co
stumi di Colabucci. funzionali e 
moderne le scene di Tovaglien. 
Le musiche di Kramer echeg-
giano fin troppo le sue piu co-
nosciute. Molti applausi anche 
a scena aperta. Si replica. 

I. S. 

' Dalla nostra redazione 
MILANO. 14. 

Tra le opere della 'prima ma
niera* di Giuseppe Verdi, Mac
beth c quella che in questi anni 
si b maggiormente imposta nel 
repertorio italiano (e una re-
cente, riuscitissima edtefone 
londinese fa pensare che anche 
oltralpe stia suonando per Mac
beth Jora della rlscossa). Nel gi
ro di una diecina d'anni essa ci 
risulta eseguita nei teatri na-
zionali almeno cinque o sei vol
te. tanto che ieri sera essa e ri-
tornata alia Scala non con lo 
sbandferamento consueto delle 
* riesumazioni », come avvenne 
nel 1952, ma come normale ope
ra di repertorio, che si inserisce 
tranquillamente nel cartellone 
stagionale 

D'altra parte abbiamo avuto 
recentemente occasione di osser-
vare quanto sia ormai vago e 
impreciso par/are tout-court di 
una » prima maniera ~ vcrdiana; 
perchb in questi dodici anni che 
vorrono tra la sua prima ope
ra, L'Oberto e I'intzto della ma-
turita creativa, con Rigoletto, 
nel quindici lavori teatrali che 
segnano le tappe del cammino 
amaro e fattcoso verso la per-
fezione, di maniere se ne pos-
sono individuare piu d'una. Ma 
Macbeth ad esempio, gia realtz-
za, sulla scorta di esperlenze che 
risalgono almeno ad Ernani. un 
disegno drammatico in cui la 
intenzione corale, di massa. non 
e predotninante, ma si sposa e 
si fonde genialniente con I'in-
dlvlduazione psicologica e 
drammatica di singoll personag
gi; e non tanto del protagonista 
Macbeth, quanto di sua moglie 
Lady Macbeth che si riconfer-
ma ad ogni ascolto come una 
delle creature femminili piu 
forti e centrate che ci abbia da-
to il teatro musicale. 

Rappresentare degnamente 
quest'opera e ' compito partl-
colarmente gravoso soprattutto 
per il direttore e per il regista: 
perche si tratta di far capfre 
inequfuocabilmenle. per dirla 
con il Toye. che se la botte e 
vecchia, se cioe le forme e molti 
moduli rappresentativi sono an-
corati alia tradizione, il vino 
che essa contiene e nuovo e ri-
bollente. Quindi Vesecuzione 
dev'essere mantenuta su quel 
filo che rispettando i canoni det-
I'opera tradfet'onale sappia op-
portunamente metter I'accento 
su quella forza di novita che 
potenzialmente disgrega la com-
pattezza formale proiettandosi 
in una dimensione inconsueta, 
che decisamente prelude alle 
piu pregnanti concezioni del 
Verdi posteriore. 

Nella coscienza del fatto che 
Macbeth richiede una cura par-
ticolarissima, alia Scala se ne e 
affidata la realizzazione a due 
uomini come Hermann Scher-
chen e Jean Vilar, cioe a due 
personality che oggl non temo-
no confronti rispettlvamente nel 
campo direttoriale e registico. E 
davvero ieri sera ci siamo tro-
vati di fronte a una ben precisa 
concezione teatrale, dove fortu-
natamente le intenzioni dei due 
principali artefici si sono fuse 
nella massima coerenza di risut-
tati. Ma non sapremmo dire fi-
no a che punto essi abbiano 
centrato la sostanza espresslva 
dell'opera. Scherchen ha indub-
biamente operato in profondi-
ta: ma ha spesso disturbato il 
fluire del discorso musicale con 
insolite liberta nei ritmi e nei 
tempi, nuocendo talora all'lnte-
grith delle solide strutture ver-
diane. Quanto a Vilar, egli e 
sembrato voter trasformare i 

Ora anche 
con la mela 

HOLLYWOOD — Virna 
Lisi continua ad essere 
impegnata sul cseta di 
« Come uccidere la propria 
moglie 9, In abbigliamento 
che davrero non invita a 

tale proponimento. Tanto 
pin che ora, nelle mani di 
Virna, e apparso anche un 
frutto — la mela — la end 
simbologla rappresenta un 
chiaro invito. 

personaggi in fantocci, secondo 
un modulo epichepm'ante che 
del resto ben si potrebbe adatta-
re a Verdi: ma non ha osato fl
no in fondo, e cost la sua regia 
ha presentato singolari incoe-
renze che a loro volta hanno 
mantenuto i'opera tra il dram
matico e il sentimentale, per 
non dire il patetico. Nel suo in-
tento Vilar e stato aiutato so
lo fino a un ce*to punto dai co
stumi e dalle scene di Mario 
Passlnos: i primi hanno voluto 
essere fin troppo variopinti e 
vistosi, con risultati poco con-
vincenti sopratutto nei balletti 
e in talune scene di massa; le 
seconde, palaemente ispirate ai 
moduli di Appia, si sono rivela-
te efficaci come intuizione gene-
rale (riduzione al minlmo de
gll oggetti. grandi panneiii e ve-
lari con prevalenza del nero, il 
palcoscenico sempre sfruttato in 
tutta la sua amplezza) ma alia 
lunga hanno lasciato a desidera-
rc per I'eccessiva carica simbo-
/ica e astratteggiante. 

Effettl. comunque, sempre si-
curi e avvincenti, anche grazie 
alle coreografie di Tatiani Gsov-
ski che peraltro ha trovato il 
modo di inserire anche in una 
opera come Macbeth w«a cart'ea 
di sensualita non sappiamo fino 
a qual punto glustificata. Subito 
una lode incondizionata per la 
prestazione dei ballerini: Car/a 
Fracci. Bruno Telloli, Walter 
Venditti e tutti gli altri. e per il 
coro istruito da Benaglio, a cui 
si sono dovuti alcuni dei mo
menti piu efficaci di tutta la 
rappresentazione. Birgit Nilsson, 
come sempre vocalmente pos-
sente e insieme controllata. /> 
stata una Lady Macbeth pene
trante anche se non cosl perfi
da e implacabile come avrebbe 
dovuto. mentre Giangiacomo 
Guelfi ci ha dato un Macbeth di 
buon rilievo vocale ma piutto
sto impacciato e generico dal 
punto di vista scenico. Ottima la 
prestazione di Ivo Vinco come 
Banco, e cosl pure quella di 
Mirella Fiorentini come damn 
di Lady Macbeth e di tutti gli 
altri interpreti: Bruno Prevedi 
(Macduff), Giorgio Meriahi 
(Malcom). Alfredo Giacomotti 
(Medico). Carlo Forti. Guerran-
do Rigiri. Marco Stefanoni. Rio 
Novella. Oefta Nardi e Marghe-
rita Benetti. 

Uno spettacolo nell'insieme 
trascinante e degno di essere vi
sto e discusso: cosa di cui si e 
accorto il folto pubblico scali-
gero, prodigo di applausi al can-
tanti, a Scherchen, Vilar e tutti 
i loro collaborator!. 

Giacomo Manzoni 

Un seminario 

sul cinema 

dal fascismo 

all'antifascismo 
Dopo avere organizzato al 

cinema Rialto. nella ricorrenza 
del ventennale della Res is ten-
za. una rassegna cinematografi-
ca intitoiata / film della spe-
ranza, il circolo -Charlie Cha
plin - promuove in collabora-
zione con - Nuova Resistenza -
un seminario sul tema: •* U 
lungo viaggio del cinema ita
liano dal fascismo all'antifa-
scismo-, che si svolgera da 
oggi al 18 marzo e comprende 
una serie di incontri e proie-
zioni. il cui fine consiste in 
quello di fornire un'occasione 
di studio e di circostanziata in-
dagine per analizzare il lento 
processo evolutivo della cme-
matografia italiana 

II seminario. che sara inau
gurate nella sede di Italia-
URSS alle ore 18 di oggi. saba
to. con la proiezione di un'an-
tologia del cinema italiano so-
noro. si articolera in modo da 
presentare di volta in volta al
cuni film esemplificativi in edi-
zione integrale. cui seguiranno 
fl g-.orno dopo sedute dedicate 
a relazioni e a testimonianze 
aperte al dibattito. Le proie-
zioni avranno luogo ogni mar-
tedl alle ore 18 presso l*As-
sociazione Italia URSS (piazza 
Esedra 47); conversazioni e d;.-
battiti si - svolgeranno ogni 
mercoledl alle ore 18 presso la 
sede del circolo - Chaplin -
(via Cesare Battisti 133). 

II programma del seminario 
e cosl suddiviso: 15 febbraio. 
Aniolooia del cinema italiano 
sonoro: 18 febbraio. II signor 
Max di Mario Camerini e Lu
ciano Serra pilota di Goffredo 
Alessandrini: 19 febbraio. II 
cinema italiano e il fascismo-

relatori: Giuseppe Ferrara. 
Giorgio Moscon. L:bero Biz-
zarri: 25 febbraio. I860 di Ales-
sandro Biasett.: 26 febbraio. 
I fermenti di Cinema e Bianco 
e nero. relatore- Lorenzo Qua-
glietti: 3 marzo. Via delle cin
que Iune di Luig: Chiarini: 4 
marzo. La rivolta dei - forma
l i s t - . relatore- Calhsto Cosu-
lich: 10 marzo. Uomini sul fon
do di Francesco De Robertis e 
I bambini ci guardanc di Vit-
torio De Sica: 11 marzo. La ri-
cerca di vie nuove. relatore: 
Lino Mieciche: 17 marzo. La 
terrc trema di Luchino Viscon-
ti: 18 marzo. Da 0»*essione al 
neorealismo: relatore: Filippo 
Maria De Sanctis 

| Testimonianze saranno oflfer-
ite da Mar^o Camprini. Ettore 
M. Margadonna. Gianni Puc
cini. Massimo Mida. Marcello 
Bollero. Mario Verdone. Aldo 
Scagnetti. Alberto Lattuada. 
Luigi Chiarini, Cesare Zavatti-
nl. Alessandro Blasetti. Mario 
Alicata, Luchino Visconti. Ser
gio Amidel, Roberto Rossellini. 

Napoli oleografica 
Per la seconda settimana Gigl iola Cinquetti ha 

compiuto a vuoto il viaggio da Verona a Mi lano; 
anche ieri. infatti, a causa della ripresa dello 
sciopero degli attori (coi quali la giovane can-
tante — come e detto in altra parte di questa 
stessa pagina — ha voluto essere solidale) non 
ha potuto andare in onda La fiera dei sogni che 
avrebbe dovuto appunto ospitare la vincitrice di 
Sanremo unitamente a Trini Lopez, il re del 
* surf >, ultima moda in fatto di danza, il quale 
era giunto a Milano apposta dagli Stati Unitl. 

A sostituire la Fiera c sfafo messo in onda uno 
€ special > visto I'cstate scorsa, 'Ndringhete 'ndru 
con Miranda Martino, « spec ia l > di tutt'altro ge
nere da quel lo trasmesso due sere fa e dedicato 
a Katyna Ranieri. 'Ndringhete 'ndru non era in
fatti una seMiplice parafa di canzonette alternate 
a battute piu o meno spiritose, ma ambiva ad 
avere la ditnensione di un vero e propHo spet
facolo. 

Formalmcrife, tali ambizioni sono apparse 
spesso felicemente realizzate, in primo luogo per 
le belle tnquailrature del volto della cantante 
durante le sue interpretazioni (tutte trattc da un 
ottimo microsolco che la Martino dedico, Vanno 
scorso, a dodici classici della canzone napoletana), 
fra le quali ci e apparsa soprattutto azzeccata ed 
adercntc alio spirito della canzone, quella dietro 
i vetri della finestra; poi per la sccnografia di 
ottimo gusto ed ancora per qualche scena filmata 
lungo le strade e le piazze di Napoli. 

Peccato pero che, se si e riuscitj ad ambien-
tare le canzoni, si e mancato i nrece di ambicn-
tare felicemente quella Napoli che doveva, in fin 
dei conti, essere la base dello spettacolo. La Napoli 
vista ieri infatti, se si escludono gli scorci jmno-
ramici e le brevi riprese del mercato, era il solito 
cl iche da cartolina illustrata, tutta colore gratuito, 
tutta gioia di vivere ed ottimista. Questa nota 
falsa ha guastato cost una trasmissione che, per 
altri versi, era stata ideata e curata con intcl-
ligenza. 

Sul primo canale, quarto dei « nove classici del 
teatro >. di turno Casa a due porte, non puoi s o r -
veg l iare di Calderon De La Barca. In una serie 
assurda e disorganica come questa, finalmente ci 
si e attenuti ad un autore classico (il precedente 
era Goldsmith, difficilmente accettabile quale 
€ classico r) ma la scclta fra le sue opere non e 
stata delle piu ideali e significative. Casa a due 
porte P infatti un'opera secondaria e leggcra del-
I'autore de La vita e sogno e degli A u t o s sacra-
menta les , appartenenfe alia giovinezza e legata a 
modelli preesistenti nel teatro mondano, fatto di 
giochi. di equivoci e di battute brillauti. 

Commedia e messa in scena nel complesso. gra-
devoli e vivaci, ma certo fuori posto in una serie 
di € classici », dei cui difetti di impostazione, d'al-
tronde. abbiamo avuto gia occasione di dover 
parlarc. 

Vice 

vedremo 
I romanzi 

del quartetto 
. (primo, ore 21) 
II Quartetto Cetra e uno 

stuolo di cantantl e attori 
sono impegnati da questa 
settimana nella Biblioteca di 
Studio Uno, la trasmissione 
che prende spunto dalle pa-
rodie del film famosl fatta 
dal Cetra lo scorso anno. In 
tutto, saranno otto - fascl-
colU. isplratl da altrettantl 
romanzi famosl, recltatl e 
cantatl su motlvi dl opere e 
di canzoni. 

II primo e una «riduzio
ne » del Conte di Montecri~ 
sto del quale e Inutile rias-
sumere la storia. Walter 
Chiari sara l'abate Fana. 
Virgilio Savona sara Dantes. 
Nei diversi ruoli sfileranno 
inoltre Lina Volonghl. Bice 
Valori. Franco Volpl, Renato 
Tagliani. Elen Sedlak. Ser
gio Bruni. Grnzin Maria Spi
na sara la presentatrlce flssa 
della trasmibsione. 

« II tatuaggio » 
SImone Signoret e Lee 

Marvin sono i due protago-
nisti de 11 tatuaggio, un te
lefilm che va in ondn stase-
ra sul secondo canale alle 
ore 22.05. 

Una donna prende allog-
gio in un albergo di ter-
z'ordine. L'impiegato al bu
reau le rivolge delle frasi 
galanti che ricevono fredda 
accoglienza. Quindi la don
na sale nella sua camera, 
estrae dalla valigia una bot-
tiglia di whisky e una pi
stol a, scende nuovamente al 
bureau e. dopo essersi scu-
sata per il suo precedente 
oomportamento, induce 11 
giovane impiegato a salire 
nella sua stanza per «fare 
quattro chiacchiere ». 

L'uomo si fa sul prlnclplo 
delle illusion!, ma ben pre
sto dovra pentirsi di aver 
accettato l'invito. Poco dopo, 
infatti. verra a sapere che 
la donna d fermamente in-
tenzionata a vendicarsi per 
la morte, da lui causata men
tre era in stato di ubria-
chezza. del marito e della 
flglioletta. 

reai\!7 
programmi 

NAZIONALE 
G:ornale radio: 7, 8. 13. 

15. 17. 20. 23; ore 6.35: Cor-
60 di lingua tedesca; 8.25: 
II nostro buongiorno: 10,30: 
La Radio per le scuole; 11: 

Passeggiate nel tempo: 11,15: 
Aria di casa nostra: 11.30: 
Musica sinfonica; 12: Gli 
amicl delle 12; 12.15: Artec-
chino: 12.55: Chi vuol esser 
lieto...: 13,15: Carillon; 13.25-
14: Motivi di sempre; 15.15' 
La ronda delle arti: 15.30: 
Piccolo concerto; 15.45: Le 
manifestazioni sportive di 
do'mani: 16: Sorella Radio; 
16.30: Corriere del disco: 
musica linca; 17,25: Estra-
zioni dei Lotto; 17.30: Con
cert! per la gioventu; 19.10: 
U settimanale dell'industria; 
19.30: Motivi In glostra: 
20.20- Applausi a„ ; 20.25: 
- Agenzia Fix • opera ra-
diofonica dl Alberto Savi-
mo. 21.25: Canzoni e melo-
die itaLane; 22: D mito di 
Ulisse. 

SECONDO 
Giornale radio- 8.30. 9.30. 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30. 
15.30, 16.30. 17.30, 18.30. 
19,30, 20.30; ore 7^5: Musi
che del mattino; 8.35: Canta 
Mario Abbate; 8 50: Uno 
strumento al giorno; 9: Pen-
tagramma italiano; 9.15: Rit-
mo-fantasia; 9.35: La fab-
brica delle opinion!: 10.35: 
Le nuove canzoni italiane; 
11: Buonumore in musica; 
11.35 Piccolus.mo; 11.40 Q 
portacanzom. 12 Radiotele-
fortuna 1964. 12.05 - 12.20: 
Onheotre al:a nbalta. 12.20-
13 Trasmiss:oni regional!; 
13 Appuniamento alle 13; 
14- Voci alia nbalta. 14.45: 
Angolo musicale: 15: Mo
mento musicale; 15.15: Re-
eent.ssime in microsolco; 
15.35 Concerto In mioiatura: 
16: Rapsodia; 16.35: Rasse
gna degli spettacoll; 16,50: 
Ribalta di success!; 17.05: 
Musica da balio. 17^5 Estra-
z;om del Lotto. 17.40 Mu
sica da ballo. 18.35- I vostrl 
prefenU. 19.50 Brevi incon
tri: 20.15 Dora Musumec: ai 
p.anoforte. 20 35 - Otello • 
di G. Verdi. 21.35 lo rido. 
tu ndL 

TERZO 

Ore 18^0 La Rassegna 
(teatro); 18.45: Carlo Pro-
speri; 19- Librl ncevuti: 
19.20 L'attore profess:om£ta 
e l'attore della strada. 19.30 
Concerto d: ogni sera (Fre
deric Chopin. Edvard Gne« ' . 
20.30 R vista de.le rivtste. 
20.40 Franz Schubert. 21 II 
giornale dei Terzo. 21.20 
Piccola antoiosia - poenca : 
21.30 Concerto diretto da 
Theodore Bioomfieid (Da
rius Milhaud. Samuel Bar
ber. Alban Berg. Leos J»-
nacek). 

primo canale 
8,30 Telescuola 

17,30 La TV dei ragazzi a) Finestre •ull'Unlvcrao: 
b) Teletria 

18JO Corso dl lstruzlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1* edition*) 
Enrazlonl del Lotto 

19,20 Tempo libera traamUslona per 1 lavo> 
ratort 

19,50 Seffe giorni al Parlamento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (*> edlzlooe) 

21,00 Bibliofeca Studio 1 

U i D Conte dl Monte-
crlsto» con tl Quartetto 
Cetra, Alfredo Branchlni. 
Sergio Bruni. Walter 
Chiari. Antonella LualdL 

Eiene Sedlak. Grazla Ma
ria Spina, Renato Taflla-
nl. Blc« VaJorL Una Vo-
longhL. Franco VolpL 

22,05 L'approdo 

22.50 Rubrica 

Settlmanala 
arti. 

dl lettera • 

relifftosa 

23,05 Telegiornale della notte 

secondo canale 
11,05 Celebrazioni 

galileiane da Plea cronaca dlratta 
della cerimonia 

21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 Ballata 

22,05 II tatuaggio 
delle Quattro 

Racconto fcenefffUto. 
SImone Signoret 

22,30 Sei giorni cicllstlca dl Milano 

23.15 Notte sport 

Lina Volonghi e Virgilio Savona nella 
« Bibliofeca di studio uno » (stasera pri
mo canale, ore, 21) _,»•"* ^ ; 

file:///uartetto

