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A Mosca 
tutto 

Eisenstein 

ugli schermi 
MOSCA. 21. 

Sono statl proiettati a Mosca 
icumentari unici tlcdicati agli 
jisodi della vita e dcll'opera di 

Eisenstein. IJ regista sul set, tra 
Ji amiei. al tavolo di lavoro. Ei-
enstein regista. pittoro. attore. 
Jna parte della vecchle pellico-
I cinematograflche e stata pre-
tvata per la prima volta dopo 

JltJ anni dalla Cineteca nazio-
ile del documentario. 
Ncl ridotto era slata Inoltre al-

»stita una mostra dl disegni di 
Eisenstein. 

Per la prima volta In URSS 
li spettatori potranno premiere 

flsione di tulti i lavori di Ser-
iej Eisenstein. Oltro ai film 
ziopero, La corazzata Potiom-
in, Ottobre. II vecchio e il nuo-

Aleksandr Nevski} e Ivan il 
ribile saranno presentatl an-

(je suoi film meno noti. 
Partlcolare interesse presenta 
no dei suoi prim] film. II diario 

Glumov, girato nel 1923 come 
laterialo integrative al lavoro 
tatrale Ogni sago'io ha una buo-

dose di semplirifd messo In 
cena nel Teatro del Proletkult. 

questo c feuilleton > cinemato-
raflco 11 giovane Eisenstein ha 

lebuttato anchc coma attore. 
Nella retrospettiva sono statl 

riclusi I film Lampi sul Messico e 
In posto al sole montati con il 
laterialo messicano di Etsen-
tein. GH spettatori sovietici po-
ranno eonoscere H prafo di Be-
"Wn. Una parte notevole del ma-
•riale girato dal regista per 

juesto film d andata perduta: il 
11m ha pottito esscre ricostruito 
linuziosamente. grazie a poche 
nquadralure rimaste. a fotogra-
|e e schizzi. 

Le proiezionl pubbllche del film 
ii Eisenstein. orgunizzate nel-
fambito della retrospettiva dedj-
p*ta al grande regista. si conclu-
feranno alia fine di novembre. 

uesta manifestazione ha inau
gurate una serie di proiezioni an-
alogiche dedicate ai classic! del 

fcinemn sovietico. 
In occasione del cinquantenarlo 

lell'Ottobre la Cineteca di Stato 
ntende organlzzare retrospetti 
ta pubbliche dedicate a tutte le 
Ipero di Dziga Vertov. VsevoJod 
?udovkin e Aleksandr Dovzhenko. 

LE MANIFESTAZIONIAUA DEUTSCHE STAATSOKR 

Arriva ai giovani 
il messaggio 

di Brecht 
II ciclo si e concluso con « Colui eke dice 
si »,« Colui che dice no », « I sette pecca-
ti mortali dei piccoli borghesi», « Il re
quiem di Berlino » e una serota di canzoni 

>ue dischi d i « Ora sesta » 

Cattolici e 
canzoni 

di protesta 
Nel grande mare della pro-
tione discograftca cdpita ognl 

into di trovare qualche bri-
iiola, qualche goccia di auten-
fico impegno umano, ideologico 

politico, che per cid stesso 
lerita segnalazione e incorag 

tmento. E non parliamo qui 
tei dischi che gruppi operanti 
ll'interno della sinistra editano 

irmai con una certa continuitd 
\la quale, se non condiziona il 
lercato, certo costituisce una 

tsperienza e uno stimolo utih 
ilia lotto), ma di due 33 giri 

°l diamelro di 17 centimetri. 
lessi in circolazione (non sap 
piamo pero se siano reperibili 
tUe normalt discoteche) dal 
\ippo Ora sesta. con sede a 

toma. Due dischi e quattro 
tamoni: Commercto internazio 

l ie. che porta il sotlotitolo di 
?antastorie '66: Sono forse io 

custode di mio fratello?: O 
iaggio a Meredith e In memo 
ia di Andrea Bcrgonier prete 
Operaio. 
Cid i titoli dovrebbero dare 
ia idea della postzione che il 
ruppo elabora all'interno del 
jvimento cattolico. Ma, del 

festo. Io stesso gruppo la chia 
tee in copertina con questa 

ireve nota: « 11 gruppo Ora se-
Ita... raccoglie alcuni amid 
the nel sentirsi Vopalo di Dio e 

loro legami elettivi con il 
fooimenfo operaio e contadino 

ianno riconosciuto la base co-
tune per Vapprojondimento 
Murale dei grandi femi su cui 

gioca fl destrno deU'umanitd 
(la pace, fl torero. Vecvmeni 
tmo, la solidarietd internazio-

ile, to liberta. to partecipa-
tione democratica. to fratellan 

universale), tton i un grvp-
di teorid c di specvlatori. 

)ani etoboraziome o ripensa 
lento vuole per questo partire 

Jai fatti. dalla storia, dalla 
ita nel sua Tvolgersi. con rife-

rimento eoslante all'unmo che 
li tutto cid i protaoonista. • 

Delia vita e deUa storia dei 
)orrl e dei discretion, gia par-
itori di una cvltura spesso 

iimenticata ed incompresa U 
vuole trarre alimeuto e 

Pcsolini 
attore sari 
un « killer n 

Pier Paolo PasoUnl * stato h> 
IcrDdlato da Carlo lizzani per 
interpretare il personagftio di un 

[e killer » nel turn western Reqwla-
[acaal che il regista comtneera a 
[girare verm la fine del mese 
fPaaolinl devt a Uzzan) i suoi 
j primi contatti con il cinema quan-
' do toterpret6 il nioio del « Moo-
ea > nel film II oobbo. 

cerchera di esserne umile e 
rispettoso intcrprete, diffonden-
do poi ogni frutto ottenuto come 
momenta di ulteriore promo-
zione e presa di coscienza >. 

Diremo percio che questa di-
chiarazione programmatica gia 
supera e rende abbastanza inu
tile un giudizio su questo primo 
tentativo a livello musicale, 
firmato da Fra' Galdino (pseu-
donimo di un sacerdote « in 
clergyman che ha un forte de 
bito nei conjronti del movimen-
to operaio e contadino » e che 
« e conviuto che queste canzoni 
sono poche noci in un sacchetto. 
ma spera di portare anche lui 
un messaggio di povera gen-
te >) quale autore dei brani e 
da Giorgio Pazzini. quale ese-
cutare. Cost come lo superano 
le note di presentazione alle 
canzoni. note nelle quali si av-
verte I'ansia di buttare i sassi 
ncllo stagno di un benessere 
che tende, anche in campo cat
tolico. a * mettere a posto to 
nostra coscienza * ascoltando la 
Messa sull'autostrada del Sole. 
E' questo il sensn, ci pare, del 
I'ironia insita nell'uso del bibli-
co * Snno forse in il custode di 
mio fratello? ». Elementi pole-
mwi che rilrnviamo nella esal 
tazione di Andrea Bergonier 

Naturalmente. V accogliere 
con interesse questa iniziatiua 
non significa condividerne le 
indicazioni. Soprattutto perchi 
ci pare che vi sia un momento 
di arossa contraddizione tra 
quella nota programmatica 
(« DeUa vita e della storia dei 
poveri e dei diseredati... Q 
gruppo ruol trarre alimento >) 
e I testi delle canzoni. Intanto, 
non basta VAmore e la sua 
maggior quotazione sul mercato 
internazionale a sanare quelle 
contraddizioni. quella lotta tra 
le classi di cui i poreri e i di 
seredati hannn sempre o quasi 
sempre chiara coscienxa. Sic-
chi — pur considerando Vespe-
riema dei preti operai in tutla | 
In sua importanra — non ci 
sembra sia sufficiente c essere 
come loro >, cioe come Bergo
nier e con lui tanti altri. operai 
tra gli operai, per non essere 
< piccoli borghesi in cerca di 
commozione >. 

D'alfra parte. U lingmaggio 
usato non $ quello degli operai 
o quello dei contadini. E se & 
vero — come anche noi pensia-
mo — che il mondo degli operai 
e dei contadini i vortatore « di 
una cvltura spesso dimenticata 
ed incompresa > ebbene. pro-
prio in essa questo mondo vorra 
e potrd riconoscersi e riscoprir-
si. .Ventre" 2 probabile che que 
ste canzoni. intense nella serif-
tura come nella esecuzione. 
non gli giungeranno mat. " 

l.t. 

PARIGI — Cosl Shirley Mac 
Laina apparira in alcune sce
ne del film c Sette volte don
na » che I'atfrlca sta interpre-
tando a Parlgi per la regia 
di Vilforio De Sica. L'abito -
dlsagnato da Cardln — che 
ella indossa, ha un valora dl 
circa tre mllionl e mezzo di 
lire; ° ma • questo e niente se 
confrontato al diadema, agli 
orecchinl a alia collana che 
adornano la bella Shirley: I'ln-
tera « parure » vale circa sei-
cento milioni di lire. Si e in
tanto appreso cha I'attrlce sara , 
nella seconda meta del prossl-
mo anno, la protagonista della 
versiona cinematografica di 
« Sweet charity », una comme-
dia musicale che ha attual-
mente uno strepltoso successo 
a Broadway, c Sweet charity • 
e dichiaratamente ispirata alia 
vicenda delle « Notti di Cabi-
rla », II nolo film di Federico 
Fellini. La regia della versione 
cinematografica dal < musical » 
sara affldata a Bob Fosse, che 
ne ha curafo la messinscena a 
Broadway. 

« La calda 

preda » 
sequestrato 

a Novara 
NOVARA. 21. 

Con decreto firmato dal Procu-
ratore deUa Repubblica. dottor 
Alessio. e stato sequestrato oggi 
a Novara il film francese lux 
calda preda. diretto da Roger 
Vadim ed mterpretato da Jane 
Fonda. Secondo U magistrate 
che nella matlinata di leri aveva 
esaminato la pellicola. il film e 
« di indubbio contenuto osceno ». 
La denuncia che ha causato il 
sequestro era stata presentata 
dalla polizia femminile di No
vara. 

Dal nostro inviato 
BERLINO. 21. 

Le ultimo manifestazioni di 
queste stimolanti giornate ber 
lines! dedicate a « Brecht e 

il teatro musicale». hanno 
contribuito a complelare il 
quadro in maniera davvcro 
esauricnte: Tunica rilevante 
commedia musicale di Brecht 
non eseguita a cura della 
Staatsoper in questa settimana 
6 stata infatti «L'opera da 
tre soldi >. tl'altronde in enr-
tellone da tempo presso il Ber
liner Ensemble P dunque ben 
presentp alia coscienza di qual-
siasi frequentatore di teatro 
della capitate della RDT. Ne 
gli ultimi due giorni della ras-
segna abbiamo avutn ancora 
l'esecuzione del balletto con 
canto I sette peccati capitali 
dei piccoli borghesi e delle 
«opere per le seuole» Colui 
che dice si e Colui che dice 
no, oltre alia prima esecuzione 
nella RDT del lavoro sinfoni-
co-vocale 11 requiem di Ber-
lino, con musica di Weill, e a 
una seratn di canzoni. 

Quello che ci ha colpito so-
I pra ogni altra cosa e stata ln-

nanzi tutto l'esecuzione di Co
lui che dice si e Colui che di
ce no da parte di un comples-
so di studenti di una scuola 
berlinese. 

Studenti 
interpreti 

Questa esecuzione. che ha vi-
sto impegnati almeno un cen-
tinaio di ragazzi tra I dodici 
e i diciott'anni. costituisce in-
nanzi tutto un esempio straor-
dinario di quello che pedago-
gicamente si e saputo fare nel
la Repubblica Democratica Te-
desca. Si e trattato di una rap-
presentazione commovente e 
piena di slancio. con la regia 
essenziale e allusiva di Ruth 
Berghaus e ia direzione musi
cale di Gerhardt Pluscheke. 
mentre tra i cantanti ha avu 
to risalto particolare il prota
gonista Rail - Ingo Bossan. un 
fanciullo di non piu di dodici 
anni. dalla straordinaria sen-
sibil ita musicale e bravura in-

terpretativa. E poi. la novita 
profondamenle istruttiva del
la rappresentazione e consisti-
ta nell'aver eseguito consecuti-
vamente le due operine. Com'e 
noto. Weill aveva musicato per 
Brecht nel 1930 solo Colui che 
dice di si: in questo testo un 
fanciullo sacrifica la sua vita 
in obbedienza ad un «uso an-
tico». Dopo la prima rappre
sentazione deH'opera per una 
serie di seuole di Berlino, 
Brecht si procurd dei t proto
col!!' > scritti da giovani spet
tatori. e daU'esame di questi 
decise di riscrivere l'opera ca-
povolgendone il significato. 

0 ragazzo. nella nuova ver
sione. < dice di no». non sa
crifica la sua vita, e osserva 
che la vecchia usanza e insen-
sata e che lui intende intro-
durne un'altra. c l'usanza di 
pensare in modo nuovo in 
ogni situazione nuova ». Weill 
non fu d'accordo con la nuova 
versione: neU'ApoIlo - Saal del
la Staatsoper e stato cosi ese
guito. dopo 1'originale. Colui 
che dice no ma qui la musica 
cessa poco prima della fine. 
nel momento in cui il testo si 
scosta da quello precedente per 
esporre. a conclusione del la
voro. la nuova tesi. Involonta-
riamente il risultato e stato 
particolarmente toccante anche 
dal punto di vista espressivo. 

le prime 

Si prepare « Da una casa d i morti » 

Regista e direttore cechi 
per Janacek alia Scala 

Dal nostro corrispondente 
PR AG A. 21. 

Karcl Jernck. imo dei piu noti registi del teatro nazionale (Na-
rodnj Divadlo) di Praga. e partito oggi per Milano. dove mettera 
in scena al Teatro alia Scala Topera in tre atU d> Leos Janacek 
< Da una ca<a di morti ». II libretto e dello stesso Janacek. Direttore 
e concertatore dell'orchestra sara d maestro cecoslovacco Vaclav 
Sroetacek, mentre gb interpreti e I'orchestra saranno della Scala. 

€ Da una casa di morti » fu rappresentata per la prima % olta in 
Cecoslovacchia oel 1930 a Brno; in Italia qualche anno fa a Pe
rugia. La Scala ha voluto Jnctuderla nel suo attiiaJe cartH'one m un 
aUestimento completamente nuovo. 

Janacek fu mono influenzato dal reeltsmo deUa letteratura russa 
e fopera che verra rappresentata alia Scala e appimto ispirata dal-
lomonimo romanzo di Dostojevski. scritto ne) 1862- La cCasa dei 
morti» d una prigione zarista. 

II concetto fondamentale cui intende ispirarsl il regista. come 
egli stesso ci ha spieftato prima di prendere Faereo per Milano. ncllo 
allestire l'opera di Janacek, e raccostamento delle figure e della 
atmosfera nel carcere zarista deirOttoeento a quelle dei campi di 
concentramento dei nazisti, che hanno rinnovato nel novecento in 
forma ancor piu orrenda < Le case dei morti > russe del secolo 
scorso, 

f. Z . 

Talche questa innovazione intro-
dotta dalla Berghaus, penso do-
vrebbe restare come una solu-
zione definitiva per portare a 
conoscenza del pubblico entram-
be le due versioni. 

Ma alia Staatsoper e stato 
eseguito anche un balletto par
ticolarmente bello e ancora 
troppo poco conosciuto. / sef-
fe peccati mortali dei piccoli 
borghesi, ultimo frutto della 
lunga collaborazione tra Brecht 
e Weill (1939). Si tratta. in ef-
fetti, di una pantomima com-
mentata da una decina di can
zoni. protagoniste Anna I e 
Anna II. che sono in realta la 
stessa persona, la prima in 
funzione di \cnditrice. la se
conda di merce. Esse girano 
per il mondo per guadagnarsi 
un gruzzolo. e prima condizio-
ne per avere successo e di 
evitare i sette peccati morta
li. Qui Brecht rovescia 1'inter-
pretazione dei « peccati ». met-
tendo a nudo spietatamente la 
falsita delta morale filistea: 
Anna I nelle sue canzoni esor-
ta la sorella a non essere pi-
gra e ad adottare ogni sorta 
di trucchi e imbrogli se vuole 
realizzare qualcosa (accidia). 
a non essere lussuriosa. aman-
do chi le piace, ma ad andare 
solo con uomini da cui pud 
trar profitto (lussuria): a non 
essere invidiosa di chi disprez-
za l'ingiustizia: e • cosi via: 
insomma. solo col vizio e la 
malvagita il filisteo e in grado 
di conquistarsi agiatezza e ri-
spettabilita. solo, dunque. in 
quanto egli e il frutto e insie-
me nutrimento di una societa 
corrotta e votata al culto del 
danaro. 

Eseguito come e stato qui al
ia Staatsoper, con la bravissi-
ma Gisela May. la regia e la 
cpreografla variate ed essen-
ziali di Grita Kratke, le scene 
assai felici di Paul Pilowski, 
la direzione musicale di Wer
ner Stolze. questo balletto si 
6 confermato veramente attua-
lissimo non solo nella tesi cri-
tica nei confronti della societa 
capitalistica (in particolare a-
mericana) ma anche artistica-
mente. grazie a una musica le 
cui sferzanti movenze parotli-
stiche sottolineano ad ogni 
istante e con la massima effi-
cacia le istanze presenti nel 
testo alio stadio di concisa in-
dicazione. 

71 fenomeno 
della morte 

Nel Requiem di Berlino, che 
Weill compose nel 1928 su al
cune poesie di Brecht, egli in-
tendeva «esprimere cio che 
1'uomo della metropoli odierna 
ha da dire al cosperto del fe
nomeno della morte >. Ma. na
turalmente. 1'impegno rivolu-
zionario e ben presente anche 
in questi testi brechtiani. spe
cie nei due Canli del milite 
ignoto sepolto sotto Varco di 
trionfo. e ad esso. una volta 
ancora. l'invenzione musicale 
di Weill si adegua con una ta
le forza di * cesto» e di es
senziale espressione da far 
pensare che questo lavoro po-
trebbe ottenere anche da noi. 
se le autorita che determinano 
l'andamento della nostra atti-
vita concertistira fossero piu 
informate e competenti. un 
grande c sicuro successo pres
so quaHasi pubblico. Da no-
tarsi. soprattutto. la raffinatez-
za delle contrapposizioni foni-
che tra il coro maschile e le 
voci soliste accompagnate dal
la chitarra. Molto buona anche 
questa esecuzione. affidata al 
coro e all'orchestra della Staa
tsoper diretti con bella sensi-
bilita da Heinz Fricke. 

Da segnalarsi. infine. una 
serata di canzoni cantate dalla 
giovane cantante attrice Vera 
OeUchlegfl. awiata probabi] 
mrnte a di\entare qualcosa co
me la Laura Bctti della RDT. 
e molto festeggiata da un 
pubblico folto di giovani che 
vt-mbrano cercare in lei una 
nuo\a maniera di interpretare 
i testi di Brecht e le musiche 
ormai famose di Weill. Des
sau. Eisler. Ed e solo un sin-
tomo di come il messaggio di 
Brecht. tramontando la sua ge-
nerazione, \ iene accolto da 
quelle nuove: i registi e gli 
attori del Berliner Ensemble 
(ma non solo di quel teatro). i 
compositori. i camanti. Queste 
troppo brevi giornate berlinesi 
hanno servito a farci capire 
che I'insegnamento di Brecht. 
fortunatamente. e ri\-o e vita 
le. costituisce per le nuove le-
ve della RDT non un oggetto 
da museo ma uno sprone quo-
tidiano di lavoro e di ricerca 
per impa rare a «pensare in 
modo nuovo in ogni situazione 
nuova >. 

Giacomo Manzoni 

Musica 

Vittorio Gui 
all'Auditorio 

Nella prima i»aite del suo con
certo domenicale. V'ttorio (Jul — 
in mim-gidcca. ullogro e in gam-
ba nella gugharda felicita degli 
ottant'anm suonati (e suonuti 
gia dallanno scorso). si e diver-
tito, piesentando mim-coinpo.si> 
zioni di Bach v di Haydn. Una 
Pastorale del primo (gu^tosumon 
te trascntta per orchestra dallo 
stesso* CJui) e una Sinfoma (-11 
Distratto >) del secondo. Una 
specie di Smjoma (n. 60). rica-
\ata da musiche scritte da Haydn 
intorno al 1775 per una comnie-
dia france.M.*. intitolata II Di-
xtratto (donde il nomignolo ap 
piuppato alia composition*'). 

Niente di speciale, ne per 
Hath, ne per Haydn, saho la 
idea — del direttore — di sfug 
gire alia routine. Ma anche le 
buone idee po.->sono tiuire in una 
« Porta Portese » di musicali 
cianfrusaglie settecentesche. Da 
intenditore. tuttavia. (lui aveva 
scelto bene, ma perche non far 
mai una capatina nei negozietti 
di roba piu fresca, piu nostra. 
meno congelata? 

Dalla donienicule « Porta Por
tese ». Gui pert) ha tratto fuori 
(e questa \olta con I'esperiema 
di un antiquario rafTinato). ad-
dirittura un «pezzo» unico piu 
che raro. Proprio un capolavoro: 
lu Messa n. 6 di Schubert. 

Questo grandissimo musici.sta 
mori a 31 anni, il 19 novembre 
182H. poco doi>o aver composto 
la Messa, e non avendola potu-
ta ascoltare in una esecuzione 
avvenuta cjuattro giorni prima 
della morte. Bravissimo e pun-
tualis^imo anche nel ricoidare 
c|iieita sconsolata morte (ma 
soltanto do|K). Schubert IIHOIIIHI 
cio a vivere). il nostro (itu e 
arn\ato all'Auditorio con que->to 
legalo sotto il braccio, che nes 
suno piu so lo aspetta\a: una 
.AIcs-.sH moJerna. uno Schubeit 
moderno. Una Messa aiK'he 
« giuseppina » (non c'e. nel Cre
do. tl riferimento all'* unica 
Chiesa cattolica > che all'impe-
ratore (;iusepi>e non garbava), 
le cui parti infervorano il mu-
sicista come bagliori di sacri 
« momenti musicali .̂ Sentite lo 
lncarnutus at. il Sanctus. il 
Be«edictits. YAgnus Dei. 

Cosi. mentre la morte sta in-
caricandosi di spicciarlo dalla 
vita, Schubert si mette a spic-
ciare le Messe da imbrogli ac-
cademici e formali. Meraviglio-
samente si>arisce dietro il canto 
d'una «Me.ssa > che e austera 
e severa nel suo melodico lluire 
piii che mille e mille contrapjxin -
teggiate sollstichene. , 

Dalla mini giacca di Gui e 
uscita fuori una interpretazione 
pre/iosamente commossa. 

L'Accademia di Santa Cecilia. 
quando ancora vorra fare una 
bella figura, non avra che da 
riproporre l'ascolto di questa stu-
penda composizione. 

Alia sensibilita dell'orchestra 
e del coro si e aggiunta quella 
degli ottimi solisti di canto: Emi
lia Cundari. Luisella Ciaffi Ri-
cagno. Giuseppe Baratti. Fran
co Ventriglia. Pier Francesco 
Poll, applauditissimi. Lungamen-
te e meritatamente festeggiato 
Vittorio Gui. il quale terra do-
mani un altro concerto, con mu
siche del suo prediletto Brahms. 

e. v. 

« Trespolo 
tutore » 

di A. Stradella 
al Goldoni 

L"« Accademia romana del-
l'opera da camera ». e una 
nuo\a istituzione nata da un ac-
cordo tra un gruppo di giovani 
mtisicisti e cantanti. con lin-
tento di rappresentare opere del 
repertono sei e settecentesco. 
A questo scopo e stata annun-
ciata una vera e propria sta-
gione che avra come sede il 
m.nuscolo Teatro Goldoni e che. 
cominciata ieri sera, ci permet-
tera di ascoltare prima della 
estate opere di Lully. Pergo-
iesi, Alessandro Scarlatti. Ha en-
del e Purrelli. Che e come ap-
pare ehiaro un progrnnrna da 
non prendere sottogamba. 

Ieri sera, intanto. e andato in 
scena Trespolo tutore opera 
buffa in tre atti di Alessandro 
Stradella. in prima esecuzione 
modema. Un'esecuzione che vo-
leva caratterizzarsi dichiarando 
apertamente la propria fedelta 
anche alle forme del teatro 
• buffo* deU'epoca stradelliana: 
orchestra minuscola e senza di
rettore. scene semplici ed allu
sive sul piccolo palcoscenico. 
estrema semphcita dei mez7i 
espressi\i. II che poteva essere 
i.na interessante \ia j>er rinor-
tare alia luce quest'opera se-
centesca pressoche sconosciuta. 
II la\nro operi^tico stradelliano 
si e pero melato all'ascolto un 
mteres'i.mtis<imo pezzo di ar-
cheolopia musicale — ove 1'in
terpose e nella t>refigurazione 
hnauistica e «cen:ca dell'opera 
buffa settecentesra — ma una 
ben pe^ante occasione per un 
di\ertente spettacolo. F̂ l e forse 
per questo che la nostra atten-
z.one .^postatasi esclusi\amente 
suIla realizzazione ^cenica e mu
sicale. non ha pot'ito non notare 
quarto di approximateo acca-
de%a in scena ed in orchestra: 
due luoshi ieri -era al CJoldnn! 
o\e troppo -rx^^o 'a buona \o 
lont.i ha pre-o il po^to di una 
<:o;»anto desirtTata perfezione. 
Tanto che r.ella trappola di quo-
cta approASimaziOiie cade\ano 
anche due cantanti come Gino 
Sinimberchi e Robert Fl Hace 
ammirati altre \oIte per le loro 
po«ithe p-e<itaz:on: e per le loro 

doti di cantanti e di attori. In
somnia non tutte le ciambelle 
riescono col buco: che se e una 
costatazione \uol essere anche 
l'augurio — 1'auguno sincero da 
parte di chi come poi a ma la 
musica e \ede con timivitia il 
sorgeie di nuo\e iniziati\e e di 
nuovi pî Jtirauuni ~- che il buco 
riescu perfetto nelle ciamlK-lle 
av\enire: le repliche dello stesso 
Trespolo pre\iste |>er mercoleth 
e veneidt e le preaniumciate 
rappresentazioni di altri lavori. 
11 pubblico assai \olenteroso ha 
a|>t>Iaudito interpreti e musicisti. 

vice 

' Canzoni 
Silverio Pisu 

canta 
i poeti d'oggi 

La poesia e fatta per essere 
letta o puo essere anche canta
ta? E una bella poesia basta 
per fare una bella canzone? 
Prevert. che ha scritto poesie e 
canzoni. ha detto una \o!ta che 
i una bella |>oesia non ba->ta a 
fare una canzone >. Non si puo 
non essere d'accordo con l'auto-
re delle Fool e morte e dei Ha-
uazzi die si atnetno. E ne abbia
mo avuto conferma ieri sera. 
alia «Comet a». a>coltando il 
pur bravo SiUerio Pisu alle pre-
se con Saba. Valen. Quasimodo. 
Carrieri. Palaz/eschi. Penna. 
Montale. Ungaretti (ma anche 
con Boito Canullo). dei quali ha 
musicato alcune tra le pill fa-
tno^e poesie. In realta. di cio 
che \ ive o nvive in cuielle i>oe-
sie resta ben poco negli adat-
tamenti musicali di Pisu co-
s'r.'tti a segmie nine e fra-i. 
ntmi e andamenti che appare 
ditUcile pjenare alle e-.meiwe 
di una canzonetta. 

PI-.II non e il pnmn a tentare 
experiment! del yenere Pei non 
ricordare ttitta la tradi/.ione 
(d'altra parte eccelsa) dei ^eco-
li scor-.i. hastera accennaie a 
ModuRno (una iwesia di Quasi
modo): o a PoKliotti (che di Pa-
vese ha fatto un intelligente col
lage) i quali hanno sempie b.i-
dato. prima di tutto. a fare mu
sica. Per non dire dell'esperien-
za condotta da Laura Belli (e 
prima ancora da Ornella Vano-
ni). la quale tuttavia otteneva 
da poeti e scrittori vei si per 
canzoni e non usa\a poesie pie-
esistenti. Insomma, il linute del 
tentativo di Pisu e quello di 
non riuscire a fare di quelle 
poesie. canzoni di \alore musi
cale autonomo. 

Inoltre la «cclta ha escluso 
qualsiasi motivo d'attualita (se 
si eccettuano alcune strofette 
che parlano d'alienazione, ma 
forse senza quella forza die 
hanno un Antoine o un Celenta-
no: e non si olTenda Pisu per 
questi esempi): scelta che potra 
forse essere bene in linea con 
la teori72a7.ione — recente — 
del disimpegno come effettivo 
impegno. ma che a noi 6 tutta
via apparsa un'operazione abba
stanza astratta. Organizzato dal 
Teatro Indipendente. il recital 
e stato accompafinato sovente 
da applausi. Si replica. 

I.S. 

RS!9 
controcanale 

L'inchiesta-racconto 
Un numero notevole quello di 

ieri sera di TV-7. 
I dubbi di Dallas, di Aldo 

Rizzo. ha riproposto sul filo 
di rivelazioni attualissime — 
una e di appena ieri Valtro — 
tutti i dubbi connessi al < £fiai-
lo > dell'assassinio di Kennedy. 
Hizzo ha fatto uso di buona 
parte del materiale di reper-
torio girato al momento del-
Vattentato al presidente elegit? 
Stati Uniti e lo ha integrato' 
con riprese girate per rico-
struire alcuni momenti della 
tragica giornata di tre anni 
fa. Ne tl venuto fuori un ser-
vizio inquietante. che senza 
mezzi termini ha proposto al-
I'attenzione dei tele spettatori 
Vimmagme di un'America in 
attesa delle rivelazioni del 
complotto contro Kennedy, per
che, ilservizio in questo :en-
so e stato esplicito, complotto 
vero e proprio ci fu. qualun-
que cosa in contrario possa 
aver stabilito il rapporto 
Warren. 

L'occasione di Firenze. di 
Cancedda e Guarnaschelli e 
Banditi e pastori. di Angelo 
Campanella e Giuseppe Fiori 
sono stati a nostro avviso due 
ottimi servizi perche concepiti 
e realizzati secondo un gmsto 
taglin, fuori da ogni schema 
retorico e celebratwo con lin-
tento chiarissimo di evidenzia-
re problem! concreti. 

Ncl primo servizio uno dei 
giovani intervistati hu detto tc-
stualmente: « arrivati a Firen
ze per contribuirc a salvare i 
libri ci sianw resi conto. da-
ranti al fatto umano quanto 
rellctturio fosse il nostra ten-
laiivo di difesa della cultura ». 
Un'affermazinne che testimn-
lim della grande maturita ci
vile di questi giovani c che 
insrrito in un contesto del ge-
nere sta a dimostrare quale in-
tento abbiano perseguito gli 
autori del servizio. 

Lo stesso discarso vale per 
Banditi e pastori. in cui Cam
panella e Finn hanno dhnen-
ticuto del tutto a buona ra-
gione ogni elemento folcloristi-
co e di colore, cercando, nei 

Richard Burton 
non fara « Addio 

Mister Chips » 
NEW YORK. : : 

Semhra che Richard Burton 
non sara piu il protagonista della 
versione musicale cinematogra
fica di Addio Mister C'/uux. I'n 
rappresentante dell' attore ha 
detto che le trattative fra Bur
ton e la casa produttrice sono 
andate avanti per parecchi mesi 
e mfine sono state interrotte i>er-
che il film \eiu\a costantememe 
rinviato. mentre Burton aveva 
altri impegni cui far front e. 
Sembra che il film sara girato 
nei primi mesi del 1968 e non 
e escluso che. anche se le trat 
tative sono rotte. Burton flnssca 
davvero per interpretarlo. 

Il programme! 
del « Chaplin » 

Giovedi 24 novembre. con la 
proiezione di Les dames du bout 
de Boulogne (*45) di Robert Bres
son. si inaupura il diciottesimo 
anno di attivita sociale del Cir-
colo di ctilljra cinematografica 
«Charlie Chaplin». II CircoJo 
annuncia la presentazione di un 
primo ciclo di film eomprendente: 
L'uotno con la macchma da presa 
di Dziga Vertov e U tento di 
Victor Sjostro'Ti (1- dicembre*. 
IVnfi ore di Zoltan Fabri (6 di-
cemhre). La lettera scarlatta di 
Victor Sjostrom '15 dicembre). 
Ottobre di S M Ei«en«-tein (22 di
cembre). Faust di F.W. Murnau 
M2 ffennam l!)fi7). La nrolta 
dei pe'eatori d: Erwin Pi.scator 
(19 gennaio). I n'acventura mo-
v.mentata di Mack Sennett (26 
gennaio). Dal 15 dicembre a I 26 
gennaio il programma sara inte
grato dalla presentazione di cin
que epi«odi appartenenti alia »se-
r'e* I Utpi grtpi di F^milio Ghione. 
I film saranno proiettati alle 21..10 
nel teatro della Casa internazio-
nale dello ^tudente f\ia!e Mini-
•jfero deuli F«teri fii. in edizione 
or.cina!e con sr/totitoli .n ltaliano 
o tradii7ione Simultanea. Quota 
di i^rizione per il primo ciclo: 
1̂  2 WX). Le arie«ioii si rice\>mo 
nella sede del C.rcolo — Ma Co-
lonna Antomna 52 'tel. 671.197) — 
dalle 17 alle 20, oppure all'm-
gres^o del teatro della Casa m-
terna7ionale dello studente. 

discorsi civilissimi dei pastori 
le cause reali del banditismo 
sardo. al di fuori anche delle -
spiegazkmi ufficiali. 

Una boccata di ozono. di 
Sergio Giordani. rappresenta il 
fatto nuovo di TV-7. 

L'iHt/iiesIa spiriloaa suite 
cure di bellezza per quaranten-
ni desiderosi di apparire effl-
cienti e sportivi, Giordani ha 
saputo trasformarla simpatica-
mente in un racconto vero e 
proprio pur mantenendo immu-
tati tutti gli elementi classiel 
dell'inchiesta, dalla infervwta 
all'informazione diretta. 

Ebbene questo modo nuovo 
di concepire I'intervento tele-
visivo su un particolare pro-
blema pud essere la molla ne-
cessaria a far scattare quel 
tanto di immaturo che cV an
cora nel linguaggio televisivo 
in Italia. C'e solo da rilevare 
che lo squilibrio tra il modo 
tradizionale e questo modo 
nuovo rischia di infirmare Vor-
ganicita del programma, men
tre e soprattutto necessarla 
un'unita stilistica in rubriche 
come TV-7 che sempre piu si 
qualificano come frutto di un 
lavoro di equ'tpe, almeno a li
vello dell'elaborazione e dello 
sviluppo di un modello di rea
lizzazione. 

Sul secondo canale e stain 
tra'imessa un film di Glauce-
Pellegrini. L'amore piu bello. 

vice 

Documentario 
sovietico 

su « Luna - 9 » 
MOSCA. 21. 

II regista I. Venaher sta giran-
do il documentario La luna co-
munica con la terra sul la discesa 
dolce della sta/ione automatica 
"- Luna 9 » sulla sujicrficie luna re. 
In questo film sono state utiliz-
zate le foto^rafie trasmesse a 
terra dalla slazione. Disegni ani-
mati mostrano come si e svolta 
la difflcilissima operazione. 

programmi 
TELEVIS IONE 1' 

8,30 TfcLtSCUOLA 
17,30 TELEGIORNALE del pomenggio '" -7— - • • -
17,45 LA TV DEI RAGAZZI: « Pattini a roteUe>. Visita al Centra 

CONI di Roma; «Finalino musicale* 
18,45 NON E' MAI TROPPO TARDI (secondo corso) . 
19,15 CONCERTO IN MINIATURA 
19,30 IN FAMIGLIA, a cura di padre Mariano 
19,45 TELEGIORNALE SPORT • Tic-tac • Cronache italiane - La 

giornata parlamentare - Arcobaleno . Prevision! del tempo 
20,30 TELEGIORNALE della sera - Carosello 
21,00 CAGLIOSTRO (film). Con Orson Welles. Akim Tamiroff. Va-

lentina Cortese. Regia di Gregory Ratoff 
22,40 CRONACHE DEL CINEMA, a cura di Stefano Canzio 
23.10 TELEGIORNALE della notte 

TELEVIS IONE 2# 

21,00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 SPRINT - Settimanale sportivo, a cura di M. Barendson 
22,00 I SEGRETI DELLA MUSICA. Con Leonard Bernstein • 1'Or-

chctra Filarmonica di New York 

RADIO 
NAZIONALE 

GiornaJe radio: 7 8 10 12 13 
15 17 20 23; 6,35: Corso di lin
gua inglese: 7,20: Almanacco; 

8,30: II nostro buongiorno; 8,45: 
Vetrina del festival delta can
zone nanoletana: 9,00: Motivi 
da operetta; 9,20: Fogh d'al-
bum: 9,35: Divertimento per 
orchestra: 9,35: La fiera della 
vamta; 10.05: Antologia ope-
ristica; 10,30: La radio per le 
seuole: 11,00: Canzoni, canzo
ni: 11,25: I collezionisti; 11,30: 
Jazz tradizionale; 11,45: Can
zoni alia moda: 12,05: Gli ami
ei delle 12; 12,20: Arlccchino; 
12^0: ZigZag: 12,55: Chi vuol 
esser lieto... 13,15: Carillon; 
13,18: Punto e virgola; 13,30: 
Conandoli; 13^5: Giorno per 
giorno; 14,00: Trasmissioni re
gional!; 15,10: Canzoni nuove; 
15,30: Un quarto d'ora di no-
\ita: 15,45: Orchestra diretta 
da Puccio Roelens; 16,00: 
Programma per ragazzi; 17,10: 
Autunno musicale napoletano: 
18,05: Musiche da ballo; 18j50: 
Sui nostn mercati: 18^5: Scien-
za e tecnica: 19,10: Intervallo 
musicale; 19.18: La voce dei 
la\ orator i: 19^0: Motivi in 
giostra; 19^3: Una canzone al 
giomo; 20,20: Le esperienze 
di Giovanni Arce, filosofo; 
21,40: Orchestra diretta da Gi
no Pegun; 22,00: Musicisti ita-

, li^ni del nostro secolo: A. Ca-
sel'a. 

SECONDO 
Giornale radio: 6^0 7^0 8^0 

9.30 10,30 11^0 12,15 13^0 14,30 
15^0 16^0 17^0 18^0 19,30 20^0 
21^0 22,30; 6^5: Divertimento 
musicale: 7,15: L'hobby del 
giomo: 7,18: Divertimento mu
sicale: 7,35: Musiche del matti-
no; 8,25: Boon viaggio; 8,40: 

Ugo Gregoretti; 8.45: Canta 
Dalida: 9,00: Impariamo a ca
pire la gente. 9,10: Benjamin 
Lopez alia chitarra; 9,2a: Due 
voci. due stili; 9.35: 11 monda 
di lei; 9.40: Canzoni nuove; 
9,55: Buongiorno in musical 
10,07: Uno spettacolo alia set
timana; 10,20: Complesso mu
sicale: 10,35: Giallo quiz; 10,55: 
La bancarella del disco; 1145: 
11 gazzettino dell'appetito: 11,35: 
Un motivo con dedica; 11,40: 
Per sola orchestra; 11,^0: La 
donna che lavora; 12,00: Oggi ia 
musica; 12,20: Trasmissioni re-
gionali; 13,09: L'appuntamento 
delle 13; 14,00: Scala Real©; 
14,05: Voci alia nbalta: 14,45: 
Cocktail musicale; 15,00: Can
zoni nuove: 15,15: Girandota dJ 
canzoni; 15^5: Concerto in m»-
niatura; 1545: Control uce: 
16,00: Rapsodia: HAS: Tre mi-
nuti per te; 16^8: Dischi del-
1'ultima ora: 17,00: Taccuino di 
Scala Reale; 17^5: Boon viae-
gio: 17^5: Non tutto ma en 
tutto; 17,45: Speciale per voi; 
184$: Sui nostri mercati; 1845: 
Clas.se unica; 1844): I vostri 
preferiti; 1943: Zig-Zag: If^tc ' 
SeUe arti; 2U»: Attenti al ril-

- mo: 2140: Novita discograficne 
inglesi: 21,40: Ncmrio Rotondo 
e il suo complesso: 22,10: Mu
sica riella sera. 

TERZO 
1840: Cesar Franck; ISyOI: 

La Rassegna; 1940: Franco 
Donatooi; 19,15: Concerto di 
ogni sera: 2040: Rivista delle 
nviste; 20,40: Jean Marie La~ 
clair: 2140: n giornale del ter-
zo; 2140: Sette arti: 2145: Fa-
lice Giardini; 214*: Europa • 
Italia 1966; 2240: La musica. 
oggi: 22,45: Incontri con la nar-
rativa. 

BRACCIO D l FERR0 di Tom Sims e B. Zaboly 

file:///ippo
file:///cnditrice
file:///iene
file:///olta
file:///oIte
file:///olenteroso
http://Pi-.ii
file:///alore
file:///eiu/a
http://Clas.se

