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contro lo «Stabile» 
RAI: milioni buttati 
per crumiri inutili 

Nonostante I'assun-

zione di personale 

provvisorio 1'ente 

non e r iusc i to a 

spezzare lo sciopero 

La RAI continua a non mol-
[lare e lo sciopero continua a 
[paralizzare praticamente tutta 
l'attivita dcll'cntc radiotelevi-

jsivu. C'osl si pu6 riassumere (il 
[primo sciopero di tre giorni di 
L questo nuovo ciclo della lotta 
[si conclude stasera) la situa-
zione all'interno della Radiote-

[levisione. Una situazione difli-
icile, senza alcun dubbio. che 
[reca anche un certo disagio ai 
[radioteleabbonati. Ma una si-
tuazione di cui sono responsa-

Ibili solo i dirigenti dell'ente, 
[ - istigati - a « non mollare » e 
[ad inasprire quindi la gia gra-
jvissima vertenza da quegli am-
Ibienti governativi 1 quail non 
[vogliono creare — concedendo 
agli attori, ai tecnici e ai la-

(voratori ci6 che da tempo chie-
idono — il «grave principio-
che i salari non si possono 

I bloccare. 
Anche ierl, intanto, lo scio-

[pero e andato secondo le pre-
'visioni. Le sedi della RAI sono 
state « picchettate » per l'intera 
giornata e i crumiri si sono 
contati sulle dita di una mano 
anche nolla direzione generate 
dcll'Ente. AH'astensione hanno 
aderito, nonostante l'atteggia-

[mento incomprensibile dei lo-
ro dirigenti, numerosi appar-
tenenti al sindacato autonomo 
del tecnici. E quel che conta, 
in particolare, e lo spirito di 
lotta con cui i dipendenti della 
Radiotelevisione continuano . a 
portare avanti la loro dura 
battagiia, nd onta — si puo 
dire — di tutti i numerosi e 
inammissibili tentativi di or-
ganizzare il crumiraggio. 

A questo riguardo, anzl, va 
rilevato che l'assunzione di 
personale provvisorio non ha 
soltanto — e giustamente — lr-
ritato i dipendenti della RAI, 
ma li ha addirittura spinti a 

. intensificare la lotta. Non si 
I puo concepire, del resto, che 
!in un regime democratico, con 
•un governo e una maggioranza 
; parlamentare cui partecipano 
[anche i socialisti, i dirigenti 
[di un organismo pubblico ri-
icorrano al -crumiraggio di 
[Stato- . Non la si pub conce-
[pire, questa enormita," in via 
|d i principio. e non la si puo 
Igiustiflcarc in alcun modo nep-
(pure in via di fatto. Quelle as-
jsunzioni, fatte a quahto pare 
fin tutte le sedi, non solo in-
[fattt si sono rivelate inutili al 
jfini dell'obbicttivo politico e 
Ipratlco che si voleva raggiun-
[Rere, ma sono costate alia TV 
[fior di milioni. 

Proprio queste assunzioni, 
[proprio questa - spesa» vera-
Imente superflua — a parte le 
[lncaute - r i v e l a z i o n t - del 
tGJorno — stanno a dimostrare 
I che per i dirigenti della RAI 
| e per il governo la lotta sin-
Idacale in corso e una specie di 
Itest. Ma con quale giustiflca 
[zione — e con quale diritto. in 
[particolare — si vuole stru-
[mentalizzare una vertenza 
[esclusivamente sindacale per 
[scopi meramente politici? Per 
fche, oltretutto. U - principio-
[del blocco salariale — auspi-
Icato da Moro e v o l u t o dalla 
| Conflndustria — dovrebbe es-
[sere introdotto. a mo' di esem 
[pio. proprio in una azienda 
[statale? Perch£. cio& un ente 
jnibblico di - prestigio - qual h 
• la Radiotelevisione dovrebbe 
rendere un servizio cosl pre-

jzioso al grande padronnto. che 
[vuole far ricadere il peso della 
T-congiuntura- sullc spalle dei 
lavoratori? 

Breve sosta 
di Miller 

a Fiumicino 

II drammaturgo americano 
Arthur Mil ler i t rant i tato 
ieri per Fiumicino, prove-
niente da New York e di-
retto ad Atene con un aereo 
di linea. Mil ler, che viag-
glava In incognito, ai e in-
contrato, durante la sosta al 
« Leonardo da Vinci », In una 
saletta prlvata della Compa-
gnla aerea, con Henry Kauf
man e con I'agente teatrale 
Lea Danes! Tolnal , suoi rap-
presentantl per I ' l tal ia. Dopo 
II colloquio, durato circa 
mezz'ora, Arthur Mi l ler ha 
ripreso posto sull'aereo. 

A quanto si apprende, Mi l 
ler e I suoi collaborator! 
hanno dtscusso e stabilito, 

in linea di massima, gll ac
cord! per un'eventuale messa 
in scena in Italia dell 'ultlmo 
e controverso d r a m m a del-
I 'autore: Dopo la caduta. 
L'opera teatrale dovrebbe 
essere Interpretata suite no-
stre scene, come e noto, da 
Marcello Mastroiannl, con la 
regia di Luchino Visconti. 

Arthur Mil ler ai t rat terra 
ad Atene per un periodo di 
vacanze; nella capitale elle-
nica sara raggiunto dalla 
consorte, che viaggia su un 
altro aereo per evitare la 
pubblicita. Nella foto: il com-
mediografo insieme con un 
funzionario della Compagnia 
aerea. 

Lirica ifaliana 

a! Metropolitan 
KEW YORK, 5. 

Delle dieci opere che il Me
tropolitan di New York pre
senter^ nella stagione prima-
verite di gala, in occasione 
dell'apcrtura dell'Esposizione 
internazionale. otto saranno 
italiane. 

Ncl corso della stagione. che 
iniziera il 27 marzo e termi-
nera il 10 mnggio verranno 
rappresentate le seguenti ope
re: Falstaff. Macbeth, Otello, 
Don GIovannL Aida. Cavalle-
ria Rusticana, Pagliacci, II Tro-
vatore, Manon e la Sonnam-
bula. 

Fra gli artisti che parteci-
peranno a quello che viene 
preannunciato come - i l piu 
grande festival nella storia 
del Metropolitan • sono Rena-
ta Tebaldi. Lisa Delia Ca<a. 
Anna Moffo. Ettore Bastiani-
ni. Carlo Bergonzi. Franco Co-
relli, Fernando Corena. Ezlo 
Flagello. Cesare Siepi e Gior
gio Tozzi. 

Numerosi posti sono gia sta-
tl riservati dall'cstero. special-
nentc dalla Francia. dall'In-
ghilterrn, dalla Germania c 
dall'Italia, ma anche dall'Au-
stralia, dal Sud Africa, da 
Hoag Kong * dalle FUippine. 

In un dibattito a New York 

Hochhuth difende 
il suo < Vicar io » 

NEW YORK, 5 
Un vivace incidente si e ve-

nflcato ieri al Circolo della 
Slampa estera dl New York tra 
fimpresar.o Herman Shumhn. 
che ha messo in scena a New 
York II Vicario di Rolf 
Hochhuth. e mons John Oesler-
rvicher. direttore deH'Iit.tuto d: 
Stud: GUidaieo-Cristian- dell i 
Seton Hall University. 

Shurnlin era sta'o inv.tato a 
tenere un3 conferenza sul 
drammi. ma gli oraamzzator. 
non lo avevano awert i to che ci 
sarebbe stato un dibattito; quan-
do mons Oesterreicher, che, tra 
l'altro, pare non fosse neanche 
stato invitato. ha dato inizio ad 
un prolungato mtervento contra 
Hochhuth e il suo lavoro, Shum-
J n h i prote3tato ed ha minaccio-
IO di allontanarsi ins.eme con 
j'aiftore, che era presente 

II dibattito ha pert* pot avuto 
luogo 

Hochhuth. che sedeva al ta-
volo deijli oratori. dopo I'mci-
dente verbate fra l'impresarto 
ed U preiato si e levato a difen-
dere la sua opera Innanzitutto 
Hochhuth ha risettato le cntiche 
al dramma contenute in una di-
chiarazione delKarcivescovo cat-
toiico di New York, cardLnale 
Spellman. 

- N o n desidero dir nulla in 

proposito — ha detto H dramma 
turgo in tedesco, tradotto da in-
terprete — poiche non posso 
mettermi a discutere con ch: 
non ha ne letto ne visto rap-
presentato il nv.o dramma -. 

Hochhuth ha po. dich.arato 
che se un dip'.omatico potrebbe 
avere anche cento buone raz.om 
per non condar.nire apertamen-
te una persecjzione come que'.-
ia naz^sta contro 2l. ebre:. que
ste ra^.oni non bastano a aiu-
stiflcare J vicario di Cnsto. 

L'impresario Sbumlin. da par
te sua, ha dato lettura di docu
m e n t (che ha deflnito - se«reti • 
e che sarebbero stati sequestra-
ti dagli alleati in Germania) a 
proposito di un concordato ctie. 
diversi anni prima della secon-
da guerra mondiale. i'allora car-
dinale Pacelli avrebbe negozta-
to col soverno di H.tler. 

- E ci6 potrebbe spiezare — 
ha concluso lo Shurnlin — fl 
perch* del silenzio di Pio XII - . 

Mons. Oesterreicher ha ri-
battuto che Sbumlin dava uru 
interpretazione totalmente sba-
gliata dei document: sul concor
dato fra la Santa Sede e Berlino 

Il preiato ha pero riconosciu-
to di essersi sentito personal-
mente imbarazzato per la « reti-
cenza - di Pio XII nel denuncia-
re le atrocita nazlst*. 

Stavolta sono presi di 

mira i «Dialoghi con 

Leucb » di Pavese • Le 

prove continuano 

Dal nostro corrispondente 
TRIESTE, 5 

Le acque cominciano di nuo
vo a muoversi intorno al Tea-
tro Stabile. La prima tempe-
sta si era scatenata nel novem-
bre scorso. quando la DC ave-
va tentato di imporre le note 
censure alia riduzione di Giyi 
LunaH delta commedia cinque-
centcsca Gli ingannati. Ma lo 
attacco clericale alia ftbertd di 
espressione culturale era stato 
resplnto dagli artisti, dai re-
Qisti, dalla straarande maqaio-
ranza detl'opinione pubblica e 
la DC aveva dovuto battere in 
ritirata 

Ora ricomincia da capo. Que
sta volta l'opera presa di mira. 
che uorrebbe non censurare ma 
addirittura togliere dal cartel-
lone, e i Dialoghi con Leucd di 
Cesare Pavese, nelVadattamen-
to di Sergio Miniussi. Perche? 
Ce lo dice lo stesso segretario 
vrovinciale della DC di Trie
ste, Guido Botteri. in una let-
tcra scrttta al presldcnte del 
Teatro Stabile, suo collega di 
partito e assessore comunale 
Paolo Venler. 

• Mi pare legittimo un olu-
dizt'o del partito d{ maggioran
za relativa su una istituzione 
che opera quasi escluslvamente 
con i /fnanziamerrt* deljo Sta\0 
o di Bnti lacaUi,\dke4<l l$tt&-
ra airMrio.*:Po^^titiru&,',--Vtf' 
dl fuori di valutazioai suite 
posizioni personali, anticipan-
do le conclusioni, mi redo co-
stretto a dichiararle: 1) che il 
cartellone, nei lineamenti di 
tendenze culturnli che implicita-
mente denuncia. e tale da do-
ver essere gludicato dai catto-
llci — e quindt dat democrati-
c£ cristiani — come nettamen-
te negatlvo: 2) che, di consv-
guenza, la DC non si sente di 
compiere intcrventi particolari 
per sostencre le richieste che 
venissero fatte in sedi politico-
nmministrative. Senza entrare 
nel merito dell'impostazlone 
generate del cartellone... mi li-
mito a porre Vaccento su 4 la-
vori dei 7 in cartellone. 

Vicenz e l'amica degli uomi-
ni importanti dt Musil e la te-
stimoniansa — dai.crttici aiudi-
cata drtisticamiiUe niARiBlbNL^: 
di u»ta-~ irttelUgenza dtsperata,' 
dtatrutrtra, negatrice di ogni 
valore assoluto e quindi di ogni 
dogma. 

Dialoghi con Leuco* di Pave
se — apparfiene alia praduzio-
ne di un poeta e scrittore tor-
mentato, del periodo in cui pin 
apertamente Pavese viveva Ve-
sperienza comunista. Come ta
le, I'autore rimane rivendicato 
— probabitmente con forzatura 
— dalla cultura comunista con-
temporanea -. 

La tettera continua pronun-
ciandosi contro L'Antigone di 
Brecht perche * Vanno scorso 
l'Unita salutd la messa in scena 
da parte della stabile triestina 
di Un uomo e un uomo di 
Brecht con titolo vistoso: "Scac-
co matto ai clericali". Ritor-
nare su questo autore e perciA 
signijicativo -. La quarta opera 
che non va a genio alia DC e 
La breccia di Codecasa e Guar-
damagna, perche * con chiaro 
rifcrimento a Porta Pia mal-
grado la finzione della colloca-
zlone anticipata nel tempo, la 
commedia contrappone il mon-
do risorgimentale, progressista, 
libertario, modemo, con il mon-
do clericale, rcazionario, chiu-
so. corrotto. inumano -. 

La lettera cosi conclude. 
• Quindi riassumendo. in as-
senza di ratori culturali che dal 
nostro punlo di vista — politi
co e .«piri::ia/p — poxsano esse
re giudicati positivi, abbiamo 
nrl cancllon* delta stabile trie
stina, finanziata quasi esclusi-
vamente, lo ribadiamo. dal go 
verno. dal cummiisario c dagli 
enti lucali — 2 autori dichiara-
tamente ronmnixti; I comme
dia chiaramtnte anttclericale: 
J' commedia mchitisfa. Non ci 
rcsta, qaiiidi, che trarre le lo-
giche conseguenze, rifiutandoci 
di essere sempliti strumenti P 
"copertura" politic a di ohi. co-
tcieutcmrnte P incoscicntemcn-
tc. conduce una battagiia con-
tTastan'c con i r,o*tri principi 
tdffol.ioiri e nctitici -. 

Fra te opere proposte, in una 
succcssira icitera, in sostitu-
zione di quelle incriminate dal
la DC. ligurar.o' II fomaretto 
di Venezia di DalVOngaro; \Te-
glia d'armi dt Dicoo Fabbri, 
un dramma — dice il dott. Bot-
t*rl — 'incenfato sulla fign-
ra di :m modcrno S. Ignazto e 
*ulla Compagnia di Gesii. reso 
piu aituaic. alia luce anche de
gli arrcntn-cnli piu rrccnti. 
pe* ritpiiviruii alia chiesa net 
paesi comumsti •: La guerra 
dei figli della luce di Moshe 
Snamir: II potere e la gloria di 
Graham Greene; Giuditta di 
Jea.% Giraudoux; Donadieu di 
Fritz Hochwdlder. Tutte, o qua
si, opere gia rappresentate ai 
festival cattolici di S. Miniato. 
nc.vtuna nontd. 

Anche questa rotta. come per 
Gli ingannati. I'atracco comro 
Parese e stato affidato al pre-
stdente dello Stabile, dolt. Ve-
nier. Egli ha cominciaio col 
chirdere alia commf^jione arti-
stica. prima dell'inizio delle 
prove, di riesammare se era il 
caso o meno di rappresentare 
l'opera Ma si e trovato di fron-
1* a un aiirgmamento fermo. E 
le prove di Dialoghi con Leuco' 
sono comiv.ciate. e continuano. 

ferdi Zidar 

Al Teatro dell'Opera 

II vero Boris 
ieri a Roma 

Pregi e limiti della messinscena 
del capolavoro di Mussorgski 

nell'edizione originale 

le prime 
Teatro 

My Fair Lady 
Sull"eco del «« elamoroso » in-

teresse suscitato. sin dal 1957. 
sulle scene di Broadway e su 
quelle milanesi a partire dal 
novembre scorso, l'edizione 
italiana della commedia musi-
cale di Alan Jay Lerner e Fre
derick Loewe e giunta tulla 
ribalta del « Sistina -. 

E' noto che My Fair Lady ^ 
tratta da una commedia di 
George Bernard Shaw, Piyma-
lione. Pigmalione e l'artista 
protagonista di un suggestivo 
mito: modellata una statua mu-
liebre creo una flgura di tal 
splendida bellezza da innamo-
rarsene Commossa dalla sue 
singolari pene d'amore Afro-
dite diede la vita alia statua 
che divenne la fanciulla Ga
latea. Nel pungente lavoro tea
trale di Shaw 11 mitico sculto-
re e adombrato dal professor 
Higgings, studioso dl fonetina 
ed autore dell'alfabeto iiniver-
sale. Higgings si imbatte una 
sera nella fioraia Elisa Doolit-
tle, una fanciulla abbandonata 
a se . s tessa . ignorantissima e 
sgyaiata. Per lo studioso il lat-
tQ.'.1 plu^ -considerevole in " tal 
« fagotto "di" stracci >• 6 I'atro-
ce e grottesca deformazione 
del bel parlare inglese. Stimo-
lato da un altro stimatissimo 
studioso ed amico si propone 
uno straordinario cimento: tra-
sformare in breve tempo la la-
gazza dal suo stato urutale a 
quello di una raifinatissima da-
ma. E poiche il linguaggio e 
lo specchio deU'anima. lo stru-
mento con cui si manifestano 
le piu nobili idee ed i piu alti 
sentimenti. al professore non 
rimane altro che •• sistematica-
mente •• somministrare alia ra-
gazza gli elementi delle sue di
scipline linguistiche. 

Per impartirle l'alto insegna-
mento, la toglie dalla strada, la 
strappa al corrotto e depravato 
genitore e l'ospita nella propria 
casa. La stracciona sudicia e 
sguaiata, in pochi mesi. non sen-
z» dur^ chdesotanti prove e gcot-
te«he*&iSa¥VC!iStUre, diventa una 
compitissima signorina apprez-
zata per il suo tratto. per la sua 
eleganza e pur per la bellezza, 
da cui e toccato persino il mi-
sogino Higgings, che deplora 
sempre che le donne non siano 
come Iui. * 

Con tal vicenda Shaw bersa-
gliava l'eletta societa del suo 
tempo, flagellando con la sua 
bruciante ironia i miti e le con-
venzioni delle buone e raffinate 
maniere, escluslvo appannaggio 
dei nobili e benestanti, sovra-
struttura sotto cui si celava, 
come ai nostri tempi del resto. 
inettitudine, corruzione e igno-
ranza; bersagliava pure il dog-
matismo accademico che aveva 
i suoi eroi rispettabili. creati 
da ingiusta fama. 

Questo mordente attacco di 
Shaw invano cerchereste nella 
riduzione del Lerner. La vi
cenda di Eliza diventa una pu-
ra c semplice scalata di una 
cenciosa fanciulla alle soglie 
dell'alta societa. storia pur iro-
nica. ma di toccante sapore ro-
mantico. Pur quel che e rima-
sto di Shaw, la stessa trama 
episodica. come i coloritissimi 
suoi dialoghi e gli stupefacetiti 
suoi paradossi. offrono Tunica 
sostanza al musical: il resto e 
una vana tessitura di canzoncine 
musicalmente di vecehio stam-
po ed in cui riecheggiano i ru-
bacchiati temi di tanti noti pez-
zi di musica Ieggera su un sfon-
do orchestrale poverissimo e 
contrassegr.ato da brutte com-
binazioni timbriche. 

Certo lo spettacolo e stato 
create con rafRnata abilita: 
conquistano i bellissimi e ric-
chi costumi. la scenografla si 
offre con gradevoli e pittoreschi 
elementi. La recitazione e in 
generale garbata e pulita. non 
priva di spirito Delia Scala non 
conferisce al personaggio di 
Eliza il necessario nlievo. ma 
lo esprime tuttavia in delicati 
e toccanti tratti: Gianrico Te-
deschi coglie spesso buoni mo-
menti; un'impronta da vero at-
tore vien data da Mario Caro-
tenuto al personaggio di Alfred 
Doolittle. Al fianco di questi 
interpreti appaiono altri attori 
fra i quali Gianni Marzocchi. 
Cesare Bettarini. Lola Braccinj 
e Tina Lattanzi. 

ConvenzionalL se pur piace-
voli e puntualmente eseguite, 
le coreografie di Erik Bidsted 

' Successo caloroso della prima 
rappre«entazione. che ha visto 
convenire un pubblico foltis-
«imo. 

vice 

Proibito 
al liceo Vivona 

un recital 

brechtiano 
II preside del liceo Vivona 

dell'EUR. adducendo mconsi-
stenti motivi di ordine. non ha 
permesso che nell'aula magna 
dell'istituto avesse luogo un 
recital pomeridiano di brani 
tratti dalle opere di Bertolt 
Brecht. II circolo culturale 
- A. Gramsci - . che aveva orga-
nizzato la manifestazione in 
collaborazione con il -Teatro 
d'Essai». ha protestato contro 
la decs ione del preside denun-
ciandone il carattere oscuran-
Usta ed antidemocratico. 

II Boris Godunov, per la pri
ma volta a Roma, in edizione 
originale. Senza dubbio un bel 
colpo. un interessante spetta
colo. un'eccellente iniziativa del 
Teatro dell'Opera, importante 
anche dal punto di vista della 
cultura. che e quel che conta. 

Talvolta. i direttori d'orche-
stra infilano in un programme. 
dopo quella del Fidelio, tutte 
le altre ouvcrtures dedicate da 
Beethoven alia intrepida Leo
nora. Non e roba da poco, e 
serve a toccare con mano 11 
« perche » dell'una e deU'altra, 
nonche dell'incessante travaglio 
interiore del musicista. Bene. 
bisogna proprio augurarsi una 
stagione lirica impostata. una 
volta tanto, sulle diverse edi-
zioni del capolavoro di Mus
sorgski. Un'impresa benemeri-
ta. per vedere finalmente qua
il sarebbero i limiti della par-
titura originale e quali i pre
gi delle revisioni altrui. In
tanto. con lo spettacolo di i en 
sera (e'e da registrare, a pro
posito. un «tutto esaurito.-). 
una cosa e venuta fuorl con 
certezza: l'edizione di Rimski-
Korsakov, per quanto carica 
di meriti incalcolabili. pu6 con 
ogni rispetto ricevere gli ono-
rl delle armi ed essere co-
stretta alia resa. Tanto la piu 
acre e geniale acerbita della 
edizione originale sopravanza 
ormai la vecchiezza d'un abito 
armonico raffinato ma consunto 
In altre parole, la scarna es-
senzialita deU'orchestra dl 
Mussorgski pu6. da questo mo-
mento, esserci restituita nella 
sua pungente immediatezza 
espressiva. Naturalmente. un 
recupero del genere comporta 
grosse responsabilita anche di 
ordine filologico. per essere si-
curi che lo spirito e la lettera 
della lezione originaria siano 
poi salvaguardati. 

In mancanza di precisazioni 
ad hoc, diremmo che l'edizio
ne ora riproposta, pur grat-
tando dal l'opera lo smalto di 
Rimski-Korsakov, vi abbia ag-
giunto qualche esteriore riem-
pitivo nella ricerca di partico
lari effetti fonici. Si e fatto 
ricorso, infatti, all'uso di am-
plificazioni meccaniche. inop
portune quanto ingenue (l'in-
tenrento di un nastro magne-
tico piuttosto malandato), per 
accrescere il rimbombo delle 
campane o il vociare tumul-
tuoso della fol{|^B^bj^4lte^jBr^ 
sipo^il ^ u o o o S ^ 9 K b e | t f a J f l 
le" voci del cflfita^;*Inolrxe; 
tra i rintocchi della percussio-
ne. particolarmente incisivi nel
la morte di Boris, figura — 
chissa perche — un pianoforte 
(suonato a quattro mani), il 
che — con quanto gia rilevato 
e con quanto rimane nella pen-
na (certi squilli di trombe, nel 
finale, ad es.) — contribui-
sce non poco alia nascita di 
qualche sospetto circa la le-
gittima originalita di un'edi-
ziotie originale. 

La successione dei quadri ri-
specchia le intenzioni di Mus
sorgski. e 1'aver ripristinato 
quella scena solitamcnte sop-
pressa. in cui nei mutamenti 
politici orditi ai danni della 
Russia si scorge la presenza 
dei gesuiti. concorre a chiari-
re la portata di questi quadri 
dell'antica Russia. I quali qua
dri. nel Boris, vogliono appun-
to essere quadri. episodi. la cui 
unitarieta va ricercata molto 
profondamente e non puo es
sere ricomposta esteriormente. 
Quindi. diremmo che l'edizione 
attuale. un po* forzatamente 
tripartita nei tre atti tradizio-
nali (ma il primo dura quasi 
que ore), appesantisce lo spet
tacolo. riconducendolo in una 
convenzionalita accentuata dal 
gioco delle scene — peraltro 
assai belle — di Nicola Bcnois. 
troppo insistentemente inter-
vallate dal sal ire e scendere di 
pannelli (preziosi) e di sipa-
rietti (elegantissimi). Tale in-
conveniente - riduce e appiat-
tisce lo spazio scenico anche 
se. per owiarvi . sono state get-
tate due passerelle giganti ai 
lati deH'orchestra, sulle quali 
ora si ammucchia il coro. ora 
passeggiano i vari personaggi. 
Lespediente accentua la «cac-
ciata- dei personaggi dalla sce
na. un poco estraniandoli dal 
ritmo dell'azione 

La regla — che e dello stes
so Lovro von Matacic. accor-
tissimo e sensibilissimo diret
tore d'orchestra — e certamen-
te bene adeguata e awinghiata 
al corpo scenico e alle sue 
ramificazioni. ma proprio per 
questo risente della meccanl-
cita del gioco che «i rvolge 
sul palcoscenico. Tuttavia. que
sta edizione nel suo insieme. 
in blocco. va accettata come 
un coraggioso. concreto primo 
passo per awiare it Boris in 
una miova e piu vera prospet-
tiva culturale. Quindi. uno 
spettacolo da non perdere. an
che perche Boris Christoff. pro
tagonista (b alia sua terza pre
senza nella stagione lirica ro-
mana), vi grandeggia con for-
midabile intelligenza scenica e 
con un prestigio vocale di pri-
missimo ordine. La prestazio-
ne dei numerosissimi altri in
terpreti e anch'essa ben ri-
levata. con particolare spicco 
di Plinio Ciabassi (Pimen). 
Franco Tagliavini (il falso Di-
mitri). Linda Kirian (Marina). 
Renato Ercolani e Vito De Ta-
ranto (i due frati mendicant! >. 
Sergio Tedesco. Rina Corsi. 
Fernando Jacopucci, Stefania 
Malagu. Anna Maria Frati e 
Anna Maria Canali (l'ostessa). 
Decisiva la partecipazione del 
coro e la miracolistica pun-
tualita di Giovanni Cruciani. 
direttore deU'allestimento. 

Successo pieno. punteggiato 
da applausi anche a scena aper-
ta e da interminabiti chiamate 
agli interpreti tutti. alia fine 
di ogni atto e al termine del
lo spettacolo. . 

Erasmo Valente 

Un « pezzo » inconsueto 
.Anche ieri sera la presenza di due preoccupati si-

priori e di due ultra-sorridenti slgnorine in funzione di 
annuncialori e i mutamenti di programma hanno testi-
mottiato t>ul ridco, al di Id del consueto c pudico silen
zio ufflciale, della totalitd dello sciopero dei dipendenti 
della TV. 

Telefilm e musica Ieggera hanno riempito alia me-
glio i vuoti e hanno permesso ai dirigenti di restaurare, 
comuuf/ue, Ja dtversita tra i due canatt. 

La trasmissione di piu auteuttco intcresse teleyisit'o 
(non si trattava di un rattoppo dell'ultima ora ma di 
una trasmissione regolarmente programmata per ieri 
sera e mantenuta) e stato il documentario * West Afri
ca • di Alberto Pandolfi con testo di Marco Nozza. Un 
* pezzo ' pxnttosto inconsueto, sia nel tono che ticIJ'impo-
stazione. Gli autori, infatti. mantenendo costantemente 
una nota personale, quasi tracciassero con la macchina 
da presa sparsi appunfi di viaggio, sono riusciti a im-
primcre al documentario un andamento assai agile, dl 
iioteuole eflicacia. Inoltre dal testo del commento erano 
banditi esotismi, patcrnalismo, torii di sufflcienza, no
stalgic per il * mondo primitivo», tutti quei vizi, in-
somma, che ancora spesso pesano su documentari di 
questo genere. Vatieggiamento degli autori verso i negri, 
le loro condizionl di vita, le loro tradtetont, era di ri-
6pctto c di t'iua simpatia, animato da una franca posi-
zione anticolonialista. Questa apertura mentale non po-
teva che portare buoni frutti: e cosi e stato. 

II documentario si era imposto dei limiti: non intcn-
deva inleressarsi, in partirolare, dei problemi politici, 
ecoriomici, sociali dei paesi di nuova indipendcrtea situa-
ti lungo la costa occidentale dell'Africa; non pretendeva 
di essere un'iuchiesta. Si proponeya soltanto di offrire 
at telespettatori alcune immagini della vita quotidiana 
colta dal vivo nel breve giro di un viaggio durato qua-
ranta giorni. In questo ambtto, esso e riuscito a darci 
alcune tinprcssioni di grande freschezza c alcuni aspetti 
per nulla usuall dell'Africa d'oggi. Da ricordarc, in 
particolare, la scena del ballo dei giovani del Ghana, 
la partita di calcio glocata da ministri e sottosegretari 
(e commentata senza mai varcare i limiti di un di
screte umorismo), la vislta al laboratorio dei piccoli 
tessitori, la sequenza del circo, e, infine, la breve rtpre-
sa dei canti tielta chiesa protestante. 

E' mancato del tutto I'apporto delle interviste, tra-
dizionale elemento del documentario televisivo. Tutta
via, le sequenze erano state registrate dal vivo, e, per 
il tipo di reportage proprio questo era gia importante. 
Senza inutili 'Urate* rettorichc e senza evitare di 
mostrarci anche gli aspetti piu duri del cammino che 
oggi quei paesi si trovano a percorrere, gli autori hanno 
trasmesso ai telespettatori il senso dell'cntusiasmo, della 
carica umana. della curiosita e della volonta che oggi 
animano gli africani: dalle facce dei bimbt come da 
quelle degli studenti, dalle immagini di lavoratori e 
dalle immagini dei canti e delle danze questo e scatu-
rito con genuina autenticita. Tra l'altro, abbiamo apprc-
so che tra i programmi televisivi i negri amano soprat-
tutto quclli che si ispirano all'attualita: ctiissd come gio-
verebbe ai dirigenti di via del Babuino qualche mese 
di soggiorno nell'Africa occidentale! 

g. e. 

vedremo 
II detective ha fretta 

(primo ore 21) 
Cynthia Meraulton e fl-

danzata con il cugino Wil
liam. Su con^iglio dl que
sti. chiede protezione a Slim 
Callaghan, singolnre tipo dl 
poliziotto prlvato. che do
vrebbe entrare in azione 
qualora il riceo patrigno dl 
Cynthia venisse ucciso. 1 ti-
morl della ragazza si fonda- , 
no sul fatto che il patrigno 
1'ha lasciata erede universe- • 
le di tutte le sostanze dise-
redando i nipoti Bellamy, 
Jeremy e Paul. U tcstamerito 
e custodito dentro l'orologio 
del vecehio e quando que
sti viene puntualmente ucci
so, Cynthia si trova ad es
sere la maggiore mdiriata 
proprio per la sua condi?io-
ne di unica erede della vit-
tima. II detective Callaghan, 
che adotta una tecnica in-
vestlgativa poco ortodossa e 
sbrigativa, si trovera a coin-
petere con Gringall, ispetto-
re di polizia incancato del
le indagini ufiiciali 

Ne nasce tutta una serie 
di colpi di scena, alia tine 
dei quali Callaghan. dopo 
aver corso il risehio di met
iers! personalmente in gual 
molto seri, riesce a indivi-
duare il veio colpevole. 

In preparazione 
E' attualmente in lavora-

zione una nuova serie di tra-
smlssionl per il ciclo tele
visivo ««Anni d'Europa », de-
dicata a La campagna d'Ita
lia. 

Saranno quattro o cinque 
puntate, nel corso delle qua
li verranno illustrati. anche 
attraverso materiale docu
mentario inedito, gli avveni-
menti militari del 1913--14. e 
cioe gli sbarchl delle trup-
pe allcate in Sicilia e ad An-
zio. le battaglie di Monte-
lungo e di Cassino (alle qua
li prese parte il ricostituito 
esercito italinno), la hbcra-
zione di Roma, flno alia ru-
stituzione, ncH'inverno '44-
'45. della cosiddetta •• linea 
gotica •». 

La regia del programma 
e di Albeito Caldana. 

« i i - : ^ ^ . - J 

FBaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 13, 15, 
17, 20, 23; 6,35- Corso di lin
gua inglese; 8.25: II nostro 
buongiorno; 10,30: La Radio 
per le scuole; 11: Passeggia-
te nel tempo; 11.15: Musica 
e divagazioni turistiche; 
11,30: Torna caro Ideal; 11.45: 
Musica di Liszt; 12: Gil ami-
ci delle 12; 12,15: Arleccbino; 
12.55: Chi vuol essere lieto.. 
13.15: Carillon; 13,25: Due 
voci e un microfono; 14: Tra-
smissioni regionali; 15.15: Le 
novita da vedere; 15.30: Car-
net musicale; 15.45: Quadran-
te economico; 16: Program
ma per i ragazzi; 16.30: Con
versazioni per la Quaresima; 
16,45: Musiche di Durante; 
17.25: II manuale del per-
fetto waguenaiio: 18: Vati-
cano Secondo: 18,10: - II car-
rozzone-: 19.10: La voce dei 
lavoratori; 19.30: Motivi in 
giostra; 19.53: Una canzone 
al giorno; 20,20: Applausi 
a...; 20.25: * Col fuoco non si 
scherza ». Romanzo di E. De 
Marchi; 21; Concerto sinfo-
nico. 

SECONDO 
Giornale radio: 7,30, 8,30, 

9,30, 10,30, 11,30. 13.30, 14,30, 
15,30, 16,30, 17,30. 18.30. 19,30, 
20,30, 21,30. 22,30; 7^5: Mu
siche del mattino; 8,35: Caota 
Aurelio Fierro; 8,50: Uno 
strumento aJ giorno; 9: Peu-
tagramma italiano; 9,15: Rit
mo-fantasia; 9,35: Un'ora a 
Roma; 10,35: Le ouove can-
zoni italiane; 11: Buonumore 
in musica; 11.35: Piccolissi-
mo; 11.40: II portacaczocii; 
12: Colonna sonora; 12,20: 

. Trasmissioni regionali; 13: 
Appuntamento alle 13; 14: 
Voci alia ribalta; 14,45: Per 
gli amici del disco; 15: Aria 
di casa nostra; 15.15: La ras-
segna de! disco; 15.35: Con
certo in miniatura. 16: Rap-
sodia. 16.35. Giro ciclistico 
dl Sardcgna. 16.50: Canzoni 
in costume. 17.35: Non tutto 
ma di tutto: 17.45: • Colpo di 
Stato- , di Guy de Maupas
sant; 18,35: Classe Unica; 
18.50: Abetone: Campionati 
italiani di sci; 19.05: I vostri 
preferiti; 19.50: Tema In mi-

i crosolco: 20.35: - La Trotto-
l a . ; 21,35: II giornale delle 
scienze; 22: L'angolo del jazz. 

TERZO 
18.30. La Rasserua; 18.45: 

Musiche di Dawland; 18.55: 
Oneniamenti critici; 19.15: 
Panorama delle idee. 19.30: 
Concerto di ogni sera, 20.30: 
Rivtsta delle nviste. 20.40: 
Musiche di Beethoven: 21: II 
giornale del Terzo; 21,20: Gli 
interpreti italiani di Sha
kespeare dell'ottocento. 

primo canale 
8,30 Telescuola 

16,45 La nuova scuola media 

17,30 La TV dei ragazzi a) Ragazzi franccsl; b) 
cartoni anlmatl 

18,30 Corso dl Istruzlone pcpolare 

19,00 Telegiornale della sera (!• edizione) 

19,15 Una risposta per voi 

19,40 Concerto 

20,15 Telegiornale sport 

Colloqui dl Alessandro 
Cutolo 

sinfonlco 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

21,00 II detective ha fretta 

22,35 Xavier Cugat 
e Abbe Lane 

Due tempi dl P Cheney 
con A Foa. Liana Tran
che. Tino Bianchi Regia 
di L Cortese 

Varicta musicale 

23,00 Telegiornale 

secondo 
21,00 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orario 

21,15 La fiera dei sogni trasmissione a premi pre-
Eentaia da M. Bongiorno 

22,40 Record Primati e campion! dello 
sport 

23,10 Notte sport 

Stirling Moss stasera a « Record » (se
condo, ore 22,40) 

I programmi di oggi subiranno, a causa dello scio
pero dei dipendenti RAI-TV, ,-Aune modifiche, . Al 
momento di andare in macvhina non ci sono nerve-
nute, da parte della RAI-TV, le variazloni ai pro
grammi che diaroo qui aopra. -
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