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II complesso deH'Armata rossa ha debuttato ieri in Italia 

il coro sovietico 
Un trascinante modello di fusione: 
duecento uomini sulla scena fra cori-

sti, danzatori e orciisstrali 

Ecco una immagine dello spettacolo di 

ieri sera 

Nostro servizio 
TORINO, 21. 

Reduce dai trionfl parigini e 
svizzeri (in quei Cantoni. al-
mcno, che non hanno temuto 
10 scoppio subitanco della rl-
voluzlone per il semplice ef-
fetto della loro presenza) i 200 
e piu componenti il Coro del-
l'Armata Rossa hanno comin-
ciato da Torino la loro tournie, 
purtroppo breve, attraverso al-
cunl eentri principali della pe-
nisola. Duecento e piu compo
nenti. s'e detto, ma va subito 
precisato che il coro vero e 
proprio non ha questa misura. 
che sarebbe inutile e rnostruo-
sa. II coro e un poderoso com
plesso di poco piu d'ottanta 
voci maschili. frutto d'una sele. 
zione attentamente operata su 
scala larghissima, quale puo 
naturalmente offrire il recluta-
mento militare d'un paese di 
oltre 200 milioni d'abitanti, di-
stribuiti in zone geograflche e 
culturali diversissime. perci6 
con una ricchezza prodigiosa i i 
doti naturali ed acquisite. In-
tendiamoci: non b detto cha 
anche da noi. coi nostri 50 mi
lioni. non si potrebbero trovare 
delle belle voci per fonnare un 
coro nazionale. sintetiz7ante la 
varieta di caratteri regional1 

che distinguono il Piemonte 
dalla Sicilia. la Sardegna dal-
ia Lombardia. e via dicendo. 
11 materiale non manchorebbe. 
Quello che manca e un'inizia-
tiva amorosamente perseguiH 
come quella che ebbe nel 18R3 
il maestro Alexander Vassilie-
vic Alexandrov. E auello che 
mnnca soprattutto. da noi. e 
lMntelligente comnrensione e lo 
appoggio dello Stato che ha 

II fascino di uno 
spettacolo amico 

Dal nostro inviato 
TORINO, 21 

Uno, due. tre, quattro... C e 
da scommetlere che nessuno del 
duemila spcttatori assiepatl nel-
I'ampla sala dell'Altieri ha re-
sistito, stasera, alia tentazione dl 
meitersi a contarli, uno per uno. 
i componenti del Coro delVEser-
cito sovietico, disposti — co-
risti e orchestrali — in monu-
mentale immobilita sul palcu-
scenico. Ma quella provocaia 
dall'apertura del sipario non e 
davvero stata Vunlca emoztone 
della serata. Ccrto. il vedere 
quasi duecento soldati, nelle lo
ro divise Urate luclde, neLa 
bianco. affasctnante luce a lutta 
potenza dei riflettorl, /a aavve-
TO * spettacolo -: ottantaquattro 
uomini dlspostl su praticabili a 
gradlnata in quattro file di ven-
tuno; e gli altri seduti, con i 
loro strumenti musicali; fermi. 
nelle loro giacche marroni. net 
loro pantaloni bin, con gli splen-
dentl stit'aii neri, quasi fosscto 
pronti ad una parata. 

E la parata comincia; ma e 
una parata che della pompa 
mililaresca non ha proprio 
nulla, per lo meno nel senso 
che diamo noi a quesia eslbl-
zione: e nemmeno. di essa. la 
solcnnita greve o Vtmponema 
minacciosa. Una parata di cori, 
di canti, di danze. di cui wrre-
tno scoprendo, nel corso dello 
spettacolo, il vero significato, 
la vera dimensione che ce lo 
hanno fatto profondamente a-
tnarc. 

'•Abbfamo parlafo della prima 
emozlonc. Ce ne sono state tante 
altre. 11 canto dell'Inno di Ma-
meli, per esempio. subito al-
rfnlzfo. Siamo tuttl nelle nostre 
poltrone. e il gruppo di tren-
tasei soldati che compongono la 
banda. con i sei fisarmonicisti, 
inizia Vesecuzione del nostro m-

| no nazionale E* normale in 
manifettazionl del genere, ctre 
rappresentano un piano ulfl-
ciale. anche a licello di relazioni 
inlernazionali. Ed e normale cne 
il pubblico. che noi tutti. accet-
tiamo questa * ufflciallta -- £ 
eompiamo i gesti rituali di at-
zarcl In piedi. Ma, poi. ecco cne 
il coro comincia a cantare, a 
cantare nella nostra lingua, e 
V'ufficialita . d'incanto svam-
sce; quegli ottantasei soldati che 
ci dicono, in itallano, Tratelli 
d'ltalia. e come se ci si o//ris-
sero proprio come fratelli: e il 
rude rapido piplio del canto si 
impone a ciascuno di noi nella 
sua piu chiara semplice cordia
lity 

Quasi quasi scopriamo che 
Vlnno di Mameli non e poi cosi 
brutto— " 

Insomma, anche il nostro Inno 
nacionale fa parte del loro pro-
gramma, del programma di 
questl soldati che sono soprat
tutto degli straordinarl virtuo
si del canto corale. La facilita, 
diremmo quasi la confidenza 
con la quale si esibiscono »n »ia-
liano e darrero sorprendentf. 
Che un solista (qui ve ne sono 
alcunl: tenori, baritonU bassi) 
ri present! con una roce for.-»e 
non esaitamente raffinata. non 
proprio elevata a prec'wissimo 
strumento espressivo, ma indun-
biamente nechissima di me:zl, 
una canzone Haliana (Funiculi*. 
funiculi, per esempio) o un 
brano d'opera (Dl quella plraJ 
c cosa normale, tanto piu che 
la lirica italiana, da quella leg-

d gera a quella operistica, fa par
te 4H rtpertorio musicale e ca-

J • 
t' • 

noro russo per tradizione; ma,che non pud non lasciarci am-
che sia un intero coro di ottan-lmlrati 
taquattro persone ad esprimersi 
in un canto collettivo in una 
lingua non sua, ma con tncre-
dibile esultezza di pronuncia, 
con estrema padronanza delle 
possibilita musicali, con pronet-
ta maestria, e una constatazione 

Sciopero 
degli 

operatori 
televisivi 

I/Associazione cineoperatori 
televisivi. aderente alio SNA-
TER. ha imnrovvisamente In-
detto uno sciopero con decor-
renza dalle ore 24 di ieri. ve-
nerdl. fino alle ore 24 di mar-
tedl 

La decisione e stata presa 
ieri dopo che la direzione del
la RAT aveva rifiutato di trat-
tare su alcune rivend'ea^ioni 
nvanzate dalla organizzazione 
dei cineoperatori. 

La Moffo: 
M Spero proprio 

di aspettare 
un bambino » 

• • -• VIENNA. 21 
La soprano italo-americana 

Anna Moffo ha dichiarato sta-
mani: - Spero che sia proprio 
vero che aspetto un bambino-. 

La cantante. rbe e sposata 
con il re^ista Mario Lanfran-
chi. svenne nove giorni nrsono 
durante la rappresentazinne 
del Ripoletfo al Covent Oar-
den di Londra. Un giornale di 
New York spieg6 il malore 
con il fatto che era incinta. 

- Spero proprio che sia vero 
— ha detto la Moffo — ma an-
cora non ne sono certa. Ne sa-
rei felicissima». 

La cantante e giunta ieri 
sera a Vienna. Domenica can-
tera nella Trariafa aU'Opera 
di Stato 

Ha detto di sentirsi bene e 
di essere certa di poter ef-
fettuare una - ottima esecu-
zione. 

Domani al Valle 

assembled 

degli dttori 
La SAI. Societa attori ita-

liani, m occasione della n-
presa delle trattative in sede 
m:n:stenale per il rinnovo del 
contralto di lavoro degli at
tori, conferma la propria as
sembled straordinaria indetia 
per domani domenica 23 feb
braio, alle ore 11, al Teatro 
Valle. 

runto centrale del program
ma - itallano - del coro sono. 
La Montanara. fl noto canto al-
pestre da ullegra comilivu do-
menicale, eseguito qui con im-
peto sportivo; e soprattutto, il 
nostro canto partigiano Ffecnia 
il vento, presentato dal solista 
V. Ruslanov e du tutto il coro. 
Un momento emozionante an
che questo, sentirci restitutto in 
lingua italiana I'inno del ribelle. 
che e stato I'uomo in ricolta 
contro H fascismo e il nazismo 
in Italia e nell'URSS: restitutio 
in italiano, vogliamo dire, a not 
che lo ubbieimo preso dal russo, 
facendolo nostro. E qui vera-
mentc areri il senso di una so-
lidarieta, di una fratellanzu jor-
te e positiva, alle radici auien-
licamente popolari di questo 
spettacolo. 

Tutto, ci e scmbrato semplice 
e diretto, caloroso e spontaneo 
sul piano di una cultura popvla-
re-nazionale yenuina e feconda, 
capace di fare nell'csccuzione 
di antichi cunti prooenienti dul 
le piii lontane regioni del paese 
sovietico, di remote dunce, di 
fare di un folto gruppo di sol
dati dei portatort di una traai-
zione nazionale, di un mondo di 
sentimenti, di passionu di sluuci, 
che sono profondamente. mti 
mamenle russi. Ed ecco allora 
i mot id or a dolci ora pateticu 
ora rudi e ardimentosi. di cunli 
d'amore, di sofferenza, di n-
volta. Ecco la stupenda canzo
ne dl marcia In cammmo in 
cut d'improDciso il coro, questo 
immenso coro, si dilata in una 
specie di entusiasmanle pun'.o 
mima, dove tutti i soldati, in tut 
ti gli altri numeri del program
ma fermi in una comoda post-
zlone di canto (senza rigori mi-
litareschl/ cominciano ad on-
deggiare ritmtcamente, come ad 
indirarc lordinato acanzurst ui 
un repario. E" tnfatli la parlv:iza 
di una compa.ania, e il coro va
luta con rimpianto le donne che 
restr.no 

Uno spettacolo. dunque, se 
reno e forte che dertea li »uo 
fascino non da sorrapposizione 
di carallere mielletiuale. o Uu 
rirtuosismi fine a se stessi (e 
qui dt cirtuesismo ce ne sareo-
be a iosa. basta pensare a c<u»I 
che nescono a fare i soldati 
danzatori, scatenan net nimi 
tradizionuh fino all Incredibde 
serie di • salti mortali * a gi-
randola. in cui pare che non 
tocchino nemmen piu terra!), ma 
proprio dalla sua canca umu-
na, dalla sua effermaztone, ma-
schia c dolce ad un tempo, di 
una coloma di pace. I russi nua 
voghono la guerra. dice urui 
canzone, e non e addlritturu, at-
rei, U segno di un'etica nuoca. 
che a canlu.'lo sia un comylezso 
militare? Simile at suoi uomini 
nella sempltcttd del tratto. ncllu 
cordiale apertura di un collo 
popolare, il colonnello Alejun-
drov ci ha ricevuto nel n o ca-
merino, ci ha parlato del suo 
coro (esisle dal 1929, e lo ha 
jondato suo padre), dellatticin't 
che esso scolge, (sette concern 
al mese. quando e a Mosca, nel
la Casa dell Esercilo sovietico: 
ma il complesso e di frequeme 
in tournee nrll URSS e all est'-
ro) La simpatia di questo iw-
cqntro ha > quasi riassunto • in 
la simpatia deli intero spetmco-
lo, che e, credeiemi, nella bra
vura degli esecutori, nella bel-
lezza fresco e popolare del suoi 
numeri. uno spettacolo amico. -

Arturo Lazzari 

permesso a questa istituzione 
di prosperare irnperterrita. pur 
attraverso i cambiamenti e gli 
eventi stonci. Morto il fonda. 
tore, che aveva contnbuito an
che come compositore al reper-
torio del coro. la direzione pas-
s6 nelle mani del flglio. Boris 
Alexandrov. colonnello dalla fl-
gura autorevole e bonaria. an-
ch'egli .ui to re di molte delle 
composizioni eseginte dal com. 
plesso. Egli e coadiuvato dal 
fratello. maggiore Wiadimiro. 
che si occupa del settore orche-
strale. e dal tenente colonnello 
Vinogradov, cm spetta la spe-
ciflca istruzione del coro. 

Quest'ultimo e. ben inteso. un 
coro stabile, di cui fanno anco-
ra parte anche veterani delle 
battaglie di Stalingrado e del 
Don. Le nuove leve di coscritti 
non fanno che rinsanguarlo di 
elementi giovani di volta in 
volta segnalati dagll organi pe. 
riferici ed accolti dopo attenta 
selezione nel tronco della com-
pagine. Solo coal e po3sibile 
raggiungere quella perfez one 
esecutiva nell'ampiezza del re-
pertono che fa di questo com
plesso un modello eccezionale 
di fusione. di disciplina. di pre-
cisione nell'intonazione e di 
duttilita ritmica. S'ingannerebbe 
chi si aspettasse di trovarci il 
solito sfoggio di bassi profon-
dissimi che generalmente si so-
gliono considerare una prero, 
gativa dei cori russi. I bassi 
svolgono la loro funzione. ma 
la massa imponente delle voc; 
tenorili imprime al coro il suo 
colorito fondamentale. II tra-
passo graduale dal pianissimo 
al fortissimo, gli scoppi im-
provvisi di tutta la potenza del 
suono. la delicatezza delle sfu-
mature espressive sono i ca
ratteri fonici piu impressionan-
ti di questo ineguagliabile stru
mento corale. 

Ma non di solo coro si tratta, 
bensi d'un coro sorretto da una 
particolare orchestra e aecom-
pagnato da una atletica troupe 
di danzatori. Ci6 ra salire U 
numero dei partecipanti al com
plesso spettacolo ad oltre due
cento. L'orchestra comprende 
un settore di strumenti popo
lari: flsarmoniche, mandolini. 
chitarre e balalaike. che forni-
scono 1'irresistibile « p i e n o -
ritmico per le canzoni di mar
cia. i ballabili a due tempi. le 
scattanti danze popolari. Ma 
vi sono pure strumenti nobil:: 
flauti. oboi. clarinetti. oltre a 
quelli di specifica attribuzione 
militare come le trombe. 

L'esecuzione non e percid pu-
ramente corale. ma presenta 
ambizioni sinfoniche nell'ac-
compagnamento strumentale. e 
spesso anche liriche per la pre
senza quasi costante di solisti 
valorosi. Salvo pochi casi di 
canzoni a ballo popolari. l'ese-
cuzione avviene sempre in for
ma di responsono. con un so_ 
lista che conduce, e il coro che 
risponde. Qualcuno dei solisti 
non teme di cimentarsi con ar-
dui pezzi d'opera: un tenore 
spara l'acuto della cabaletta del 
Trovatore, - Di quella pira *. e 
centra il bersaglio con preci. 
sione. 

II repertorio estesissimo spa-
zia dal canto popolare alia can
zone contemporanea. e mostra 
una spiccata aspirazione verso 
il nobile regno dell'opera liri
ca. Per i cori sillabati delle 
prime opere verdiane — il brin-
disi dei banditi nell'Ernani. il 
coro dei cortigiani nel Rioo-
letfo — mo.=;trano una evidente 
nropensione. Del resto per que
sta tournie italiana si sono fat-
ti premura d'inserire nel loro 
repertorio molti numeri spe
cials e cantano le nostre canzo
ni partigiane. come Pelfa cia»i. 
cantano in italiano Fischia il 
vento, cantano la celebre Mon
tanara di Toni Ortelli. che han
no potuto conoscere di persona 
oroprio qui a Torino, cantano 
FunicuU-Funicula. e spingono 
la loro corte3ia sino a cantare 
in italiano. almeno per una 
strofa qualche canzone nissa. 
come il recente Se i russi amns-
sero auerrepgiare. vers ; di Ev-
tu«cenko. musica di Maruzow-
ski 

Vn capitolo a parte merite-
rebhero le danze. spettacolo uni. 
eo d; vigoria fis!ca. sempre in-
canala'a verso il sorriso. pura 
d'osni retorica eroica o mili-
taresca. Autentiche prodezz.e 
atletichp quali i balzi prodi-
«ios: che oroiettano gli uomini 
come moile in un prnnd tcartt 
a due metri sul livello del pal-
?o?cenico. le temerarie - ruote -
senza apooegiare le mani faue. 
5? sono oeeiroate a maneeeiare 
un accordeon>. le pajtsegeiate e 
le cor«e a emocch: OTPgati. !•» 
orolunffate danze ru«*e. hitto 
4 risolto in chiave d'allegrta 
d! fe«ta ronolar** nerfino di bft-
nar:a •tat'ra d^ll« naia Qu ! 

r.*»'le dinre M sott^fond^ rtn ;-
»n «i fa rnen'!:o spntjre rhe n^!-
le pcpo'»z;on; crtrali. oi" qriPrt« 
1 trnt«7:(^n! art^ti^bo sun#r'o-
r. e atl'estenvnnp dal renTlo-
rio oltre 1 eonfini naz:onali In 
alruni ca*' cnr»to e rtanza s; me 
<colano ner afTenriare gli m-
ennfon^'b'li cirattpri *Uvt d' 
un'Tte contadina. fondata m1.-
r.*ilt»rnan»a costan»p tra n la-
mento e il ri.«o. rpffu^ione me-
lo-'i'a sentimpntalp e TirreV 
«t'b:le dinami«mn ritmico d^l 
niarp'p di pestarpla terra con 
\ niedi. 

Oup^ti numeri hanno portato 
i te*noe*^turp hrucianti l'pnru-
«'s>mn rfpl mih^l'co «*h» erem* 
va 1* erandp sala. Insiemp ^ 1 P 
"'nzoni c i ' g l a n e e agl; tnn' 
'•h* renrd^vano Ten'ri lotta 
sn«trnuta <<a miestt unmiTif. da 
miPH'esercito da OXIPIIP divise 
contro la mnrtifera lehbra d^l 
nazismo e del fascismo. 

- . Massimo Mila 

le prime 
Musica 

Mons. Bartolucci 
airAuditorio 

Come Orlando di Lasso (1530-
1594) va nel suo secolo sotto-
braccio con i grandissimi (ad 
alcuni suoi Mottetti e alia Afcs-
sa ' Laudate Dominum de coe-
lis » era dedicato il concerto — 
ma il compositore 5 celebre an
che per quanto riguarda il pro-
fano —). cosl mons. Domenico 
Bartolucci. con il suo coro della 
Cappella Sistina (ne e direttore 
dal 19561, cammina nel nostro 
tempo come uno dei piu illustri 
interpret! della grande tradizio
ne pollfonica. 

La sua Schola Cantorum, ali-
•mentata soprattutto da voci 
«bianche -, 5 uno strumento 
prezioso. in continuo sviluppo. 

I in continuo perfezionamento. 
:pur se di anno in anno le voci 
dei rngazzi - mutano ». e biso-
gna di volta in volta ricomin-
ciare da capo. 

Senonche. questo che potreb-
!be essere un grave inconvenien
ce . e invece la prova piii straor-
idinaria do'la totalo e geniale de-
'dizione alia musica espressa da 
mons. Bartolucci. Le voci si li-
berano nel canto alio stes^o mn. 

'do che i suoni d'uno strumento 
vibrano — trionfanti «ii ogni 
impaccio tecnico — attraverso 
l'intelligenzn del grande intor-
prete Soltanto cosl la magln 
rontranpuntistica di Orlando di 
Lasco ha potuto manifestarsi. ui 
di la del contrappunto. in una 
straordinaria. emozionante ed 
inert!ta gamma espressiva. 

Pubblico entusiasta, succcsso 
di prim'ordine. npplausi e chia-
niate a non finire. 

e. v. 

Teatro 

Rintocchi 
di Spagna 

Rintocchi di Spagna hanno 
risuonato drammaticamente nel 
•< recital » svoltosi ieri sera, per 
cura del « Teatro Club del gio
vani •>. aH'Eliseo ed al quale 
hanno preso parte alcuni mem-
bri della compagnia di flamen
co diretta da Jos6 Monleon. 
- Un artista spagnolo — ha af-
fermato Monleon, aprendo in-
sieme con l'attore Attilio Cuc-
cari il "recital- — non puo non 
parlare della sua Spagna •>. Vor-
remmo aggiungere questo che 
•• in ogni artista spagnolo del 
nostro tempo riecheggia il do-
lore. il grido di milioni di op-
pressi ••. 

Nella appussionata dizione 
dello spagnolo Gerardo Malla 
e del Cuccari: nel canto dcli-
catamente modulato del sopra
no Francina Girones. unito alle 
sensibili note del chitarrista 
Rafael Rico e del pianista Vit-
torio Venturi. si e levato il di-
sperato e pur virile messaggio 
dei versi di Antonio Machado. 
di Miguel Hernandez, di Garcia 
Lorca e di Bias de Otero, la 
grazia e la fierezza di canzoni 
popolari: un messaggio che fla-
gella spietatamente la felicita 
ufficiale della Spagna monar-
chica e di quella poi franchista 
e bigotta. e che il folto gruppo 
di giovani (che pubblico esem-
plare!) ha accolto in un atten-
to ascolto e con appassionata 
partecipazione. specie nel mo
mento culminante. quando Cuc
cari e poi Malla. hanno recitato 
di De Otero: - Forse non e tutta 
rovina ••. denuneia di alta tragi-
cita e di sublime vigore poetico. 

vice 

Cinema 

I mal anion do 
Nato con le ambizioni e i pro

positi d'una inchiesta sulla g:o-
ventii europea. questo docu
mentary lunsometraggio di 
Paolo Cavara (gia collaborato-
re di Gualtiero Jacopetti per il 
primo Afondo cane) si offre nel
la piii modesla fisionomia di 
una serie di appunti. di rilievi, 
di resoconti parziali suali umo-
ri, le tendenze. Ie inquietudini 
di quanti — ragazzi e ragazze 
— sono cresciuti dopo la guer
ra. Un'intervista. in apertura 
del film, con Bertrand Russell 
sembra promettere. per la veri-
ta. qualcosa di piii. Ma devono 
essere poi mancati la voslia. o 
il modo di approfondire I'ar^o-
mento del rapporto fra la nuo-
va generazione del nostro cunti-
nente ed i grandi problemi con-
temporanei: primo fra tutti il 
drammatico dilemma: pace o 
morte atomica. D'altronde. tutto 

Frenesia 
d'estate 

' Messa da parte, speriamo solo 
momentaneamente, la sua pre-
cipua tematica civile, Lul^i 
Zampa si e acconciato a flrnia-
re questa farsa grassoccia, te-
nuta insieme alia bell'e meglio. 
nella diversiflcazione dei fatti 
e dei personaggi, dalla unicita 
dell'ambiente: la spiaggia di 
Viareggio, durante la gran ba-
raonda estiva. Un anziano pi-
lota. che disegna scritte pub-
blicitarie nello sfondo del cie-
lo. sintoppa nel complicato no-
me d'un prodotto farmaceutico 
e. in odio a tutto e a tutti. 
traccia. invpee di quello. un 
verbo osceno. Un attempato si-
gnore, che indossa abiti per 
mercede, si bisticcia con la pa-
drona della casa di mode, che 
e anc^e la sun amante. ma tor-
na a lei quando si avvedo che 
le proprie ubbie d'intramonta-
bilita urtano nelle ferree legai 
della biologia. Una venditrice 
di dolci. placida e genero?a di 
se. vede piombarsi fra le brac-
cia, letteralmente. un corridore 
spagnolo del Giro d'ltalia. im-
bottito di droghe- lo cura. e no 
fa il suo concubino e garzom* 
l'n baldo capitano dell'esercito. 
con vivo turbamento. si sente 
invaahire d'un • travostito -. e 
reprime a fatica quella d ie cre-
de essere una maligna tenden-
za: ma il •• travestito - e in real-
tn una donna, e il capitano si 
rendera conto dell'occasione 
Derduta solo quando. per paci-
flcare i sen'ii sconvolti, si snra 
sposato. del resto felicemente. 

Gli episodi risultano intrec-
eiati l'uuo all'altro. senza mol-
to ordine ne eccessiva ra^ione: 
il testo. che vuol essere salace, 
sconfina assai spesso in una tri-
ta volgarita da avansnrttacolo 
Ma Amedeo Nazzari. nei panni 
deH'azzimato - manneciuin ~, P 
Vittorio Gassman. in quelli dello 
sconcertato ufficiale. forniscono 
due caratterizzazioni di classe. 
che avrebbero meritato piii den-
si sviluppi e piii brillantc cor
nice Brava anche Sandra Milo, 
ed abbastanza efficaci, tra i 
tanti. Michele Mercier, Vittorio 
Congia, Livio Lorenzon. la sim-
patica Graziella Galvani, Ga-
briella Giorgelli. Lea Padovani. 
Mario Scaccia. 

Nel bene 
e nel male 

• E' questo il preannunciato ro-
vpscio della Vifa coniuqale di 
Andre Cayatte (vedi I'L'ititii del L 
17 febbraio): nel narrare il fal-
limento del matrimonio di 
Franchise e Jean-Marc, il regi-
sta ;issume stavolta il punto di 
vista della donna, non disde-
gnando nemmeno i trucchi da 
baro: come quello di modificare 
non l'interpretazione dei fatti, 
ma i fatti stessi. obiettivi e con-
trollati. A parte cid, risulta qui 
che Francoise non e una vane-
rella, ma una ragazza anche 
troppo volitiva e positiva, con 
interessi sociali e civili: la ve-
diamo perflno battersi contro i 
poliziotti, durante una manife-
stazione per la pace in Algeria, 
che e del resto banalmente stru-
mentalizzata ai fini del racconto. 
Francoise • spinge il marito a 
far carriera non per smodata 
bramosia di lusso. ma per le-
gittima ambizione di moglie in-
namorata; si mette a lavorare 
non solo per comprarsi pellicce, 
ma per mandar avanti la barca, 
quando Jean-Marc da claraorose 
prove della sua incapacita; non 
lo tradisce mai, pur essendo ten-
tata da corteggiatori l'uno piii 
fascinoso e signorile dell'altro. 
Insomma ha ragione lei, mi. lit re 
in Vita coniugale aveva ragio
ne lui. 

Chi ha torto, torto marcio, e 
Cayatte, che crede di poter af-
nbbiare a un pubblico adulto e 
responsabile queste sue uggiose, 
sconclusionate arringhe, intrise 
di bassa letteratura ed estranee 
non soltanto al cinema come 
arte, o come cultura, ma alio 
stesso mezzo tecnico, barbara-
mente trattato. Occorre dire, 
tuttavia. che, mentre in Nel bene 
e nel male Jacques Charrier e 
piii incolore che mai, Marie-
Jose Nat recita discretamente 
bene. 

ag. sa. 

I tre spietati 
Testimoni dell assassinio del 

l'Est europeo e e£cluso m dair in- |p r o p n o p a dre tre ragazzi di 
una famiglia di pionien del 
Nuovo Messico, giurano di far 
pagare ii giusto fio all'aulore 
dei crimine. La cupa e stra-
ziante ombra del dehtto e la 
brama di vendetta Iungamen-
te covata. se incrudiscono l'ani-
mo di due dei fratelli. Chei e 
Brad, specie per il primo. che 
perde ogni senso di rispetto per 
la vita degli altri e si macchia 
di abbominevoli enmini. provo-
ca invece l'illuminazione dello 
spinto del terzo, detto - Man-
gialibri •». Questi comprende che 
il costume di Tarsi giustizia con 
le proprie mani non e soluzio-
ne morale e si propone di di-
ventare non lo strumento di 
una vendetta personale. ma 

'strumento della legge. Per que
sta ragione si arruola nella po-
hzia federale. Inviato in una 
cittadma oppressa da un bran-
co di banditi arresta. con sor-
prendente coraggio. il temutis-
simo loro "capo. Ma la prova 
piu dura giunge per lui quando 
vicn scoperto che 1 assassino di 
suo padre non e altri che il ge-
nitore della ragazza da lui arna-
ta. divenuto uno dei maggio-
renti della citta. - Mangialibri -
si comporta saggiamente e non 
cede alle violenze di Chet e 
Brad che vogliono uccidere 
I'uomo tanto tempo cercato. 

Se motivi morali percorrono 
il film, piu evidenli appaiono 
i fini spettacolari e con non na-
scosto compiacimento si pre-
sentano gli atti di violenza ed 

dagine. che risulta anche per 
ci6 assai ristretta. 

Prevalgono. nei Afalamondo. 
come del resto un po' in tutto 
il genere cinematoarafico. le 
variazioni sull'erotismo: scate-
nato. dietro le rispettabili appa-
renze. nei giovani inslesi: inlin-
to di trtraeaine Iuterana ne.2li 
scandinavi: condito di strava-
sanze (la solita sequenza sui 
- travestiti -) nei francesi: alle-
grotto e bonaccione negli ltalia-
ni. Questo. sia chiaro. e quanto 
dice il res»ista. e ci sembra cne 
il luogo comune abbia cospieua 
parte in una tal prospettiva. 
Al di Ih dezli amori. si tocenno 
tuttavia altre quesiioni: un ma
trimonio - misto - in Svezia n-
chiama lattualita della lotta an-
tirazzista: il macabro rito dello 
sfregio facciale, modernizzato 
tra gli studonti di Heidelberg, 
si salda a una breve. pun«»*n-
te scena nrl museo di Dach.iu. 
per sottolineare le ombre che 
gravano sul pas*ato e sul pre-
sente della Germania. 

L'intonazione della scelta e 
del commento e, con qualche 
caduta e ambiguita. di tiniDro 
piuttosto civile. Anche se. piu 
delle note polemiche suH'edu-
cazione fascL^tica deali aspi-
ranti - paras -. hanno spicco le 
riprese (tecnicamente splcndi-
de) di alcuni acrobatici - lanci -. 
effettuate da un operatore in 
- caduta libera -. Scarseggia, in 
sostanza, un vero nesso morale. 
che dia sUnificazione unitaria 
alle immagini: e se ne accrcsce 
il senso di artiflcioso. di pre-
fabbricato. di ricostmito che da 
esse promana. Pcccato. giacche 
Cavara possiede un buon me-
stiere: cosl come, evidentemen-
te, quanti gli sono stati a ftan-
co: da Franco Giraldi. collabo-
ratore alia regia, a Ennio Guar* 
nieri, autore della prcgevole fo-
tografla a color! 

i duelli dei - pistoleros - si da 
soffocare ogni elemento nobi-
litante. La rappresentazione ap-
pare. comunque. truculenta e 
priva di ogni drammaticita Fra 
gli attori sono Richard Harri
son. Robert Hundar e Fernan
do Sancho. II regista e J. R. 
Marchent. Colori. 

vice 

La parola « terribile » 
Non crcdjnnio che la scelta di Piccolo cafTe, una 

commedia che una quindicina d'armi fa rappre-
sento un moderate- succcsso di Peppino De Fi-
lippn sulle scene italiane, sia stata frutto di una 
particolare livcrca dei progrommisti: il teatro di 
prosit, lo sappiamo, c ancora soggetto largamente 

.alia casnaHta sul video. Questo lavoro di Bernard, 
nel quale la grande satira si stempera in un bona-
rio xtmorismo appena velato di mclanconia, tra
disce ormai gli anni che ha: tuttavia, pud anche 
bastare perehe il pubblico passi una piacevole 
serata. I programtnisti hanno cercato di motivare 
la loro scelta, ieri sera, ccn una brt'ue presenfu-
zione letta daU'annunciatricc: c, anche se la loro 

• giustificazione nou ci ha sodd'tsfatto, notiamo con 
piucere come, in un modo o nell'altro, questa delle 
introduzioni e'le tendono a inquadrare le opere 
trasmevsc e a schizzarne un profilo critico, sia 
ormai d'wentata una regola della TV. 

Sul sccondo canalc. dopo quattro settimanc, e 
t'trnutu la Fie ia dei sogni die, malgrado le * voci > 
da tonpo messe in circolazionc non c ancora riu-
.•tcita a conqristare la serata del sabato o quella 
della domenica. Come si sa Vassenzu era stata 
determinata, oltre che dal Festival di Sanremo 
per la prima settimana. dallo sciopero del perso-
t.c.lc della HAI: ieri sera Mike Bongiorno lo ha 
rtcordato. In due modi di versi, pero. Dapprima. 
come eru previslo dal copione, ha cvitato di pro-
nunciare'la « terribile » parola a ha parlato di 
< cause indipendenti dalla "nostra" volonta »: ma 
lo ha fatto mette.ndosi con gesto caricato gli oc-
clriali e lepgendo la frase con ostentata disciplina. 
L'effctto e stato piuttosto comico, come era giusto 
che fosse. Piii tard't, all'entrata di Rasccl in scena, 
Mike ha riparlcto dei rinvU della Fiera. ma questa 
volta ha detto proprio c scioperi ». Lo sottolineia-
mo perehe. malgrado i telegiornali c gli annunci 
vari (nei q»f'M ,s\; e sempre parlato di « tHferrjj-
zioni » e si-nili). abbiamo dovuto aspettar la ca-
s'.iule battuta di un varieta, perehe uno sciopero 
fosse chiamuio col suo nome sul video. • 

La trasmissione e corsa via sccondo le regale. 
.grazie anche alia partecipazione di Rascel, tutta 
informata a motivi celestiali, cui ha contrlbuito 
anche la presenza della buona di turno Gigliola 
Cinquetti. Si e acuta una sola eccezione: la caduta. 
non prevista, dei signor Pentangelo, maestro di 
basso tuba nell'orchestra della Scala. L'incontro 
tra la Fiera dei sogni e il simpatico concorrcnte di 
Salerno, non poteva che andare male tuttavia: sin 
dal suo enirare in scena, infatti, il signor Pentan
gelo, dava Vimpressionc di uno che stesse in un 
paio di scarpe strette. La sua vena bonaria e po-
polaresca mal si adattava, infatti, ai formali e ar-
tiflciosi bitiari sui quali tanto spesso la trasmis-
sione guidata da Bongiorno corre. 

g. c. 

vedremo 
Maurrzio Arena 

fornaretto 
II ..povero ma bello» Mau-

rizio Arena, ormai scompar-
so dugli schermi dopo il for-
tunato periodo delle pel 11-
cole nelle quali aveva « part
ner - ormai il lanciatissimo 
Renato Salvatori. ha varcato 
la soglia di via Toulada e 
comparira questa sera sul 
video nel panni del -For
naretto di Venezia», nello 
adattamento musicale del-
l'omonimo dramma dl Fran
cesco Dall'Ongaro. operato 
dal Quartetto Cetra. Arena 
sart'i il Fornaretto e, per 1'oc-
casione. potra realizzare una 
parte dei suoi sogni: reeita-
re e cantare alio stesso 
tempo. Lo vedremo infatti 
supplicare i giudici e prote-
stare la proprio innocenza 
sull'aria di •• Buongiorno trl-
stezza - e « Credimi >. 

Renato Guttuso 
a « L'approdo » 

Fra i ser\rizi de L'Appro-
do di stasera. un ineontro 
di Renato Guttuso con Fran
co Simongini. girato a Par
ma in occasione di una mo
stra del pittore. 

Nella stessa trasmissione 
andrh in onda la prima pun-
tata di un'inchiesta in due 
trnsmissioni dedicata al 
- Teatro nel Sud •» a cura dl 
Roberto Mario Cimnaghi. 
Questa volta. si parlera del 
teatro in Sicilia. Le « D i e d 
domande - saranno rivolte, 
(juesta settimana, a Paolo 

' Monelli. Ci sara inoltre un 
servizio da Londra sulla To-
sca al Covent Garden, con 
interviste a Franco Zeffirelli, 
che ne ha curato la regia, 
e a Tito Gobbi. mentre si po
tra ascoltare la Callas nel-
l'aria Vissi d'arte. 

In preparazione 
Negli studi televisivi di 

Milano sono iniziate le pro
ve della commedia in tre 
atti di Michael Brett « Va-
canze in compagnia », nel
la traduzione di Amleto Mi-
cozzi. Gli interpreti sono: 
Ave Ninchi, Luciano Mela-
ni. • Ludovica Modugno, 
Franco Scandurra. 
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NAZIONALE 

* -* 
Giornale radio, ore: 7. 8, 

13. 15. 17. 20. 23. — Ore 6.35: 
Corso 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 slnfonica; 12: Gli a-
mici delle dodici; 12.15: Ar-
lecchino: 12.55: Chi vuol es-
ser Iieto„.; 13,15: Zig-Zag; 
13.25-14: Motivi di sempre; 
14-14.55: Trasmissioni regio
nal!; 15.15: La ronda delle 
arti; 15,30: Piccolo concerto; 
15.45: Le manifestazioni 
sportive di domani; 16: So-
rella Radio; 16.30: Corriere 
del disco: musica lirica: 17.25: 
Estrazioni del Lotto: 17,30: 
Concerti per la gioventii: 
19.10: II settimanale dell'in-
dustria; 1!).30: Motivi in gio-
stra; 19.53: Una canzone al 
giorno: 20.20: Applausi a.-.; 
20.25- Cristoforo Colombo. 
Radiodramma di Charles 
Bertin; 22: II mito di Ulisse: 

SECONDO 

Giornale radio, ore: 8.30. 
9.30. 10.30, 11.30. 13.30, 14.30. 
15,30. 16^0. 17.30. 18.30, 19.30. 
20.30. 21.30. 22.30. - Ore 7.35: 
Musiche - del mattino; 8.35: 
Canta Nicola Angliano; 8.50: 
Uno strumento al giorno; 9: 
Pentagramma italiaao; 9.15: 
Ritmo-fantasia; 9.35 La fab-
brica delle opinioni; 10.35: 
Le nuove canzoni italiane; 
11: Buonumore in musica; 
11.35: Piccolissimo; 11.40: 
Radiotelefortuna 1964; ore 
12,05-12.20: Orchestra alia ri-
balta; 12.20-13: Trasmissioni 
regionali; 13: Appuntamento 
alle tredici; 14: Voci alia ri-
balta. 14.45: Angolo musi
cale; 15: Momento musicale; 
15.35: Concerto in miniatura; 
16 Rapsodia; 16.35: Rasse-
gna degli spettacoli; • 16.50 
Ribalta di successi; 17.05 
Radiosalotto. 17.35: Estrazio
ni del Lotto. 17.40: Musica 
da ballo, 18.35. I voslri pre-
feriti; 19.50: Brevi incoutri, 
20.15: Canta Nilo Ossani; 
20.35: La Boheme di Giaco-
mo Puccini; 21,35: lo rido, 
tu ridL ._ ' v 

TERZO 

Ore 18,30: La Rassegna: 
18.45: Johan Sebastian Bach; 
19: Libri ricevuti: 19.20: Gli 
eroi ' dei cam pi di gioco: 
19.30. Concerto di ogni sera. 
20.30: Rivista delle riviste. 
20.40 Muzio Clemenli; 21 I) 
Giornale del Terzo; 21.20 
Pi r col a antologia poetica: 
21.30: Concerto diretto da 
Vittorio Gui Musiche di Ri
chard Strauss. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

14,55 Sport Ineontro di rugby Fran-
cia-Inghilterra 

17/30 La TV dei ragazzi a) Flnestre sull'Univer-
so; b) Teletris 

18,30 Corso dl Istruzione popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1* edizlone) 
Estrazioni del Lotto 

19,20 Tempo libero trasmissione per i laro-
ratori 

19,50 Seife giorni al Parlamento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizlone) 

21,00 Biblioteca Studio 1 

2) «11 fornaretto di Ve
nezia > con il Quartetto 
Cetra, Gianni Ague, 
Maurizlo Arena, Carlo 
Campanlnl. Gloria Chri
stian. Lello Luttazzl. Rai. 
mondo Vianello. Enrico 
Viarislo. Mario Valdema-
rin 

22.05 L'approdo Settimanale dl letters • 
arti 

22.50 Rubrica rellg-lota 

23,05 Telegiornale della notte 

secondo canale 
21,00 Telegiornale e segnale orarto 

21,15 Ballata delle Quattro Amerleke 
(IV) 

22,05 Un uomo 
: contro se stesso 

Racconto aeenecglato 
della serie c La 
alia dlfesa* 

22.55 Notte sport 

Tata Giacobetti e Maurizio Arena nel 
« Fornaretto di Venezia » (primo, ore 21) 

http://restr.no

