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Al Teatro deU'Opera 

Bu tterfly 
dopo la 

bomba «A» 
Tagliata originariamente in 

due atti (e poi suddivisa in 
tre). Madama Butterfly pre 
senta soltanto due situazioni 
aceniche: 1'esterno e i'inter-
no della casa che e al centro 
della vicenda. La prima si-
tuazione (l'osterno) presenta-
va di solito un lato della ca
sa circondata da un bel giar-
dino florito. Nella nuova edi-
zione della Butterfly, preson-
tata ieri dal Teatro dell'Ope-
ra, non un lato. ma tutto il 
corpo della casa si protende 
orizzontalmente per tre quarti 
del paleoscenico. circondata 
perd dal deserto. Afliorano 
rocce. da un paesaggio squnl-
lido, geometricamente squa-
drato. Un paesaggio brullo 
(il Giapponc non ha molto sti 
molato la pur preziosa e fer
tile fantasia di Veniero Coln-
santi c John Moore). Forse gli 
«utori avranno tenuto conto 
della bomba atomica che de-
vastd Nagasaki (e questa la 
citta dove si svolge 1'opera 
di Puccini), ma sembra ec-
cessivo far ricominciare il mo-
lodramma. tranquillamente. 
In un paesaggio atomizrnto. 
come se invece non fosse suc-
resso niente. La fredde//a 

Incontri di Radaelli 
a Sanremo 

SANREMO. 14. 
Ezio Radaelli si e incontrato 

ieri con il presidente dell'ATA, 
avvocnto Dertolini, con il sinda-
co e alcuni asscssori di Snnremo 
per deflnirc i particolari dcl-
I operazione flnnnziaria ch«» po-
trn portarlo. 1'nnno venturo. nl 
possess del fiO" delle azioni 
dell'ATA. e quindi al controllo 
del Casin6 e del Festival di 
Sanremo. 

Radaelli ha dichiarato che non 
Intende oecuparsi deirimminente 
edizione del Festival a meno 
che non glielo chieda Gianni Ra-
vera; e si e riflutato di confer-
mare la notizia secondo cui uno 
dei piu importanti finanziatori 
dell' operazione sarebbe Carlo 
Ponti. 

« Rita do Cascia » 
nuovo spettacolo 

di Paolo Poli 
Dopo aver interpretato il ma-

fniflco Cece in Bonaventura e. 
prima ancora, Paolo Paoli nello 
onion i mo lavoro di Adamov, 
Pao!o Poli presenter* il 19 di
cembre. al Teatro delle Muse 
di Roma, Rita da Cascia. <due 
tempi e sej quadri dall'ngiogra-
fla tradizionale > di Ida Omboni. 
Sul nuovo spettacolo I'attore. che 
ne £ anche il regista si e co-
si pronuneiato: « Una biogra-
fia? Forse. nel senso che si e 
tenute rispetto>amente conto del
la storia. della leggenda e della 
trndizione. E' la parabola di una 
anima nel conflitto tra guelfl e 
ghibellin.? Diciamo: ci sono i 
guelfi e i ghibellini. e'e 1'anima 
pnncipale e alcune secondarie. 
E' una rievoeazjone affettuosa 
del teatro di virtu ottocentesco? 
Una farsa poco tenera'sui di-
fetti moderni? Una " moralita " 
buona per tutti i tempi? Un po* 
di tutti questi umori. Certo si 
pu6 scherzare piu coi santi che 
coi fanti, visto che i santi veri. 
agli antipodi dell'oleografia. sa-
pevan dare Ie lezioni pu sa-
fate sorridendo». 

del paesaggio contrasta quin-
di fortemente con le curve 
melodiche della musica e del 
canto. Inoltro, la notte piom-
ba sul duetto finale del primo 
atto. proprio come una te-
nebra affatto estranea a ro 
mantiche rimembranze. 

L'interno della casa si apre 
come una hall di un Motel 
moderno con pareti mobili e 
scorrevoli (ma potrebbe es-
sore anche un elegante ga
rage), nell'insieme raggelan-
te e inadatto alia misura uma-
na. Le persone vi si sperdo-
no e. aiutate dalla regia di 
Sandro Sequi, par che vo-
gliano incollarsi alle pareti 
come figurine laccate. La re
gia tende a tener sgombra la 
seena. Nel finale, mentre il 
programmino racconta ehe 
Butterfly benda il figlio e si 
uccide trascinandosi poi mo 
ribonda verso il bambino, la 
scena fa vedere le cose in un 
altro modo. Butterfly mette il 
ragazzino fuori della porta. 
il che abolisce un elemento 
visivo importante e sul qua
le si era fondata la musica. 
Ma a parte questo eccesso. il 
regista e riuscito a togliere ai 
personaggi ogni enfasi e vo-
cale e scenica. II famoso « fil 
di fumo». ad esempio, si 6 
innalzato come un naturale e 
logico sbocco d'una situazio-
ne drammatica. legandosi pro-
fondamente ad essa e privo di 
qualsiasi intendimento virtuo-
sistico. 

Trascinati dalla corrente. 
stiamo soffermandoci troppo 
su certi elementi dello spetta
colo non poi cos! importanti 
come quelli piu strettamente 
musicali. I quali. in questa 
edizione della Butterfly, sono 
cosi eccellenti che ci raffor-
zano nella convinzione: quan-
do la parte musicale e buona 
(ed d notevole la chiarissima 
e puntuta direzione di Fran
cesco Molinari Pradelli), si 
pud fare a meno di nuovi 
allestimenti che. d'altra par
te. non servono se la par
te musicale dovesse essere 
scarsa. 

Mietta Sighele, nel ruolo di 
Butterfly, ha quasi raggiunto 
la bellezza scenica e vocale 
toccata nella famosa Bohe-
me di Spoleto: canto dolcissi-
mo e palpitante. dizione in-
tensa e ben spaziata. Renato 
Cioni. tenore di grandi virtu 
ha dato alia pienezza della 
voce uno stile e un fremito 
vigorosi. Anna Di Stasio e At-
tilio D'Orazi, come del resto 
tutti gli altri (Renato Ercola-
ni. Saturno Meletti, Silvano 
Pagliuca. Umberto Frisaldi, 
Enzo Titta) si sono splendida-
mente adeguati al prestigio 
musicale dello spettacolo, ab
ba ndonando il lezioso e il buf-
fonesco (e ancora un punto a 
favore della regia) spesso 
emergent! dalle vecchie edi-
zioni dell'opera. Incisiva la 
prestazione del coro cui da 
quest'anno sovrintende il mae
stro Tullio Boni. 

Successo larghisstmo. di-
spiegato in un « crescendo» 
d'intensita e coinvolgente per-
sino certi cuori piu riluttanti 
alia presa pucciniana. 

• . V . 

Si chiama Gara Grande ed e una delle Interpret! dell'eplsodio 
di « Tre pass! nel dellrlo » dirett0 da Federico Fellini, II se
condo del tre che compongono il film isplrato ad alcune no
vella dl Edgar Allan Poe. 

II Canteuropa a Ginevra 

Un esercito 
in disfatta 
Le malattie e le partenze per affari 

hanno indebolito la carovana canora 

Dal nostro inviato 
GINEVRA, 14 

Piu che la testa di ponte del
la canzone italiana all'estero, t 
questo Canteuropa sembra la' 
retroguardia di un esercito in 
disfalta. Dove non ha potuto 
Vostracismo francese, hanno 
potuto la neve, il vento, i bal-
zi di temperatura dal treno al
le citta del Nord. 

II dott. Fiori. amministrato-
re del Canteuropa e, adesso. 
sostituto di Radaelli, passa 
di cabina in cabina come un 
colonnello di corsia in corsia. 

Dino ha la febbre: ieri sera, 
a Lione, non ha neppure can-
tato. Edoardo Vianello ha mal 
di gola: ha finito a mala pena 
di interpretare una canzone. 
Anche la moglie. Wilma Goich, 
per simpatia. fa fatica a mia-
gotare le sue tre melodie. Ri
cky Shayne i come un cavallp 
selvaggio: le sue reazioni so
no imprevedibm e se cammi-

Quest'anno 
farvi un regalo 
diverso e nuovo... 

Un abbonamento a l'Unita 

L'abbonamento a l'Unita e an regalo NUOVO 
ogni giorno 

ABB0NATEVI 

na a petto nudo vuol dire che 
ha la bronchite e che I'ha pre
sa quando aveva infilato il 
cappotto. 

Si passa ad un'altra vettura. 
ed ecco Rita Pavone sporgersi 
dalla sua cabina e fare una 
smorfia. Credi che voglia 
scherzosamente « mostrare la 
lingua » e invece esibisce sol
tanto la sua gola. « Vedi quan-
to e brutta >. Ed e brutta. 
bruttissima davvero. Anche 
se. alia fine, Rita cantera. 
Patty Pravo non e'e addirittu-
ra piw. Tony Santagata se ne 
e andato al suo paese e Bob
by Solo e di nuovo partito per 
raggiungere Roma e registra-
re di nuovo per Partitissima. 
Manca pure il c cerimoniere » 
Teddy Reno e Vassenza di un 
personaggio cosi accentratore 
come il < patron» Radaelli 
non pud certo passare inosser-
vata. 

Insomma. un esercito senza 
generate e con uno stuolo di 
soldati feriti. Solo Vorchestra 
di Gigi Cichellero (che ha 
smaltito Vinfluenza in una so
la notte) si mantiene vispa co
me alia partenza ed ogni se
ra, in paleoscenico. suona co
me un sol uomo. Talmente su 
di giri da improvvisare persi-
no una c jam session * jazzi-
stica. Valtra sera, nel ragone 
delle conferenze stampa. ad 
uso e consumo della TV a co-
lori tedesca, che segue, con 
i suoi inviati. tutto il Canteu
ropa. 11 jazz i di casa nell'or-
chestra di Cichellero. che tan-
ta il batterista Bionda. la 
tromba Valdambrini. il trom
bone Dino Piana. i sarofonisti 
Glauco Masetti ed Eraldo Vo-
lonti. 

Ginevra. oggi. non ha volu-
to essere da meno delle altre 
cittd. presentandosi alia trou
pe intirizzita con un relo di 
neve. Stamane. all'arriro, non 
sono mancati i soli visitatori. 
comunque. c Dore sono? > do-
mandano. c 7 quadri? > rispon-
diamo dal f'mestrino. c So, i 
cantanti ». Gia: per un sorriso 
a salcadanaio di Massimo Ra-
nleri si pud dimenticare un 
paesaggio di Carrd. Singolar~ 
mente. Vinteresse per la mo-
stra tfarte moderna italiana £ 
andato scemando in queste ul-
time tappe. dopo J'exploit ini-
ziale in Germania e a Praga. 

Lo spettacolo. stasera, a Gi
nevra, si e svolto nel rastissi-
mo * Patinoire » (come Vanno 
scorso). Proprio non e'e scam-
po. evidentemente, al flagello 
del freddo. Comunque, il Pa
lazzo del Ghiaccio ginevrino 
ha ricompensato Q Canteuro
pa della delusione francese. 
offrendo una partecivazione 
del pubblico nettamente supe-
riore a queUa delle due serate 
parigine ed anche di Lione. 
che. ieri, non si era mostrata 
molto piu generosa del termo-
metro. 

Danitfe lonio 

Gli enti lirici dopo la legge Corona 

Dodici miliardi: pochi 
anche per il tran-tran 

£' necessaria invece una riforma radicale 

A chi spetta il compito di dif-
fondere l'arte musicale e 6J edu
cate la collettivita alia musica?, 
chiediamo al ministro dello Spet
tacolo. E l'onorevole Corutu. se 
non e occupato a coni*»j!nare 
otoci di cavaliere a individui di 
kicerta reputaziom\ ci risptnide 
rinviandoci alTarticolo 5 della 
sua legge: tale compito spetta 
agli Enti lirici e sinfonici. Sod-
disfatti della risposta. contiamo 
questi Enti e ne tnoviamo tre-
dici suddivisi in dodici citta di 
cui solo undici hanno diritto a 
un ente h'rico e solo nove 1'han-
no materialmente perche Tori 
no sta ancora rioostruendo il 
suo teatro e Genova esancna i 
progetti. 

Le region!, come ognimo %a. 
sono ventitre. I Comiini italiam 
superano i novemila. Una volt a 
ancora inciampiamo nel si sterna 
per cui — come dicevamo re-
centemente — solo un cittadino 
su trecento riesce ad abbeverar-
si a queste fonti del sapere. 
La logica vorrebbe die almotio 
ogni regione avesse il proprio 
eiite e da esso ricavasse im 
servizio collettivo e veramente 
pubblico. Sfogliando la legi?e e: 
si accorge che una timida aper-
tura in questo senso esiste: il 
ntimero degli Enti ptio essere 
aumentato e un articolo apjx> 
sito. il ventunesimo. preve<le la 
formazione di comitati regiona-
li cui spetterebbe il compito di 
coordinare l'attivita dell'ente su 
questa base geografica. 

In effetti. di questi comitati 
non e'e neppure 1'ombra. Ci si 
pensera. forse, quando sararmo 
terminate le grandi manovre 
politiche per la nomina delle 
varie commission! ministeriali e 
locali e. soprattutto. dei sovrin-
tendenti. direttori artistici e vi
ce president i. 

Comunque. anche se tutti gli 
organi previsti fossero nomina-
ti domani. niente cambierebbe 
nella struttura di fondo. E ci6 
perche la legge stessa. tipica-
mente socialdemocratica, dopo 
aver enunciato i compiti ambl-
m'osi del diffondere ed educare 
su scala nazionale. 11 rende im-
passibili Mssando le sowenzio-
ni a i n liveJlo che paralizza 
non soltanto l'espansione futura, 
ma anche la vita quotidians de
gli enti esistenti. I dodici mi
liardi pagati attualmente dallo 
Stato non bastano al tran-tran 
quotidiano e. anche U5ati nel 
migliore dei modi (ed io credo 
che si possano usare meglio). 
non auton'zzano certo quel pro-
gramma di profonde trasforma-
zioni necessarie ad attuare gli 
scopi conclamati dalla legge. 

Per questo fl quadro descrit-
to nei nostri articoli precedenti 
e oscuro e pessimistico. Perch6 
12 miliardi sono una cifra ec-
cev?iva per mantenere ki vita 
strutture arcaiche in cui si 
mescolano (come piace al mi
nistro Corona) il carattere sno-
bistico e quello turistico. Ma 
sono una cifra assolutamente 
insufneiente per realizzare ima 
autentica politica di educazione 
nazionale. 

A questa kUerpretazione a 
tinte nere. il dott. Ghiringhelli 
— sovraintendente della Scala 
m attesa di conferma o di pro-
mozione — mi oppone in un lun-
go coUoquio una sua visione ot-
timistica. A sua avviso. 1'tMii-
ca difficolta e di superare il 
breve periodo che manca aHa 
revisione b-ennale delle sowen-
zioni. Allora si trovera quel 
che manca e si finira di risana-
re la situazione. 

Personalmente ne dubito per
che. nel fnattempo. le spese sa-
ranno cresciute. t debiti molti-
plkrati e la necevita di una 
nuova pezza da applicare sul 
b-tKX» fara nuova mente perdere 
di vista le pro*pe<tive dj una 
n forma promessa e manca ta. 
In ofaii caso. la reaMa attuale 
sta nella reiterata afTermazkine 
del mknstro Corona e dei suoi 
coMeghi: c Soldi non ce n'e: ar-
rangiatevj con q-ie! che ave<e ». 

Questa chiusura e tanto piu 
grave, jn quanto giunge in una 
situazione che — a forza di bat-
ti e pesta — &ava lenta mente 
muovendosi. Piccoli passi in 
confnonto ai chik>metri di stra-
da da fare. Ma sempre meglio 
di nulla. S'e co:ninciato. ad 
e?emp.o. a coordsnare !e attivita 
de«li enti. con scambi tra le 
d:\er«e citta: Roma e Firenze 
preparano una Lulu m copro-
duzione: YEgmont norentino g' 
rera un po* dappertutto: per*: 
no Palermo (se riuscira a paga-
re le masse) espottera una FT 
oiia del Regtrmento: Bok>jsna 
— che jn questo campo e in te
sta a tutti da anni — e<<ende-
ra la sua attivita neDa regione 
e fuori. 

Altro sxitomo intere<sante h. 
pur ne] quadro ri^retto jn cui 
gli enti si muovono. un inizio di 
politica di pubbHco. un tentati
ve di aprire q 1a e la le porte 
ai giovani e ai lavoratori. ' 

D sistema della compagnia 
stabOe. con ospiti rotanti (af-
fermato torn obiettivo nel pro-
getto di legge comunista) co
rn wvcia a non appanre piu uto-
pistico. Qualcuno anzi ci cre-
de. come fl sovraintendente di 
Boloana, Carlo Maria Badjni. 
fl quale mi iUustra un progetto 
per formare compagnie di gio
vani attrarerso una scuola m-

nwsstrale di perfezionamento al-
1'interno del Comunale. Progetto 
interessante. nato da una visio-
ne democrat ica della fimzione 
del teatro. 

Iniine. ititi e sindacati comin-
ciano a sent ire concordemente 
il disagio per l'assurda situa
zione contrattuale delle masse. 
E' questo un argomento estre-
mamente delicato in cui e faci-
lissinKi vefiir fraintesi. Dicia
mo quindi subko che i salari 
non si toccano e che i lavora
tori dello sjjettacolo hanno di
ritto a un trattamento corrispan-
dente al lavoro altamente quali-
tlcato che compiono in condi-
zioni difficili. Questo trattamen
to deve e.ssene decoroso nella 
sua misura e nella sua forma
zione. II problems vero sta in 
quest'ultima parola. 

Attualmente le paghe delle 
masse risentono della confusio-
ne economica regnante all'in-
temo degli enti e del metodo 
irrazionale con cui vivono i 
teatri I sovraintendenti vanno 
a Koma per strappare qualche 
milione al riluttante ministero e 
i lavoratori strappano, di volt a 
in volt a. piccole concessioni. in-
<k+Miita. premi che si intreccia 
no onnai in un groviglio ine 
stricabile. L'ordiestrale. ad 
esempio. riceve un premio per 
suonare la musica sinfonica o 
il ballttto. un altro per suona
re in un complesso ridotto, un 
terzo per suonare da solo. II 
corusta che fa un fischio nella 
Fanciulla del West pretende 
un'indennita come c sollsta». 
U macchmista che lavora nelle 
serate di spettacolo (e quando 
mai dovrebbe lavorare?) e sem
pre pagato in € straordinario >. 
Portando il sistema aU'a3surdo. 
si arriverebbe alia concezione 
di una paga svincolata dal la
voro perche ogni prestazione t 
compensata a parte. 

Questo metodo non e neppu
re decoroso per il professore 
d'orchestra e per l'artista del 
coro che devono essere remu-
nerati per il massimo che pos-
sono e devono dare e non per 

il minimo con premi a parte. 
I tempi sono quindi niaturi 

per conglobare le paghe. ab-
bandonando i cnteri fiscal! o 
paternalistici die in ultima ana- . 
lisi darweggiano tutti. enti. la
voratori degli enti e lavoratori 
Tuori degli enti. 

Con questo chiudiamo la no
stra inchiesta dedicata alia 
mancata riforma Coraia. E' 
proprio d<i questa mancanza 
die proviene la situazione di-
sastrosa degli enti e deUa cul-
tura musicale. Disastrosa ogui 
come prima della legge. fl da-
naro speso male non e servito 
a nulla. ' Occorre una politica 
completamente irxiovatrice, «v 
stosa si ma redditizia. in con-
trapposto a queUa oiierna delle 
false economic che sono le piu 
castose di tutte: dodici miliardi 
spesi senza contropartita sono la 
piu folle delle spese. Occorre 
riformare a fondo la legge per 
gettare le basi di un pubblico 
servizio. aperto a tutti, utile a 
tutti e non solo a una ristretta 
elite piu snobLstica che intellet-
tuale. Occorre trasformare ra-
dicalmente l rapporti coi lavo 
ratori e il sistema di produ-
zione uscendo dali'asstmlo di 
i«K> sforzo enorme con un ri-
sultato minimo. 

Altrimenti andremo avanti 
come sempre. avvicinandoci 
pian piano al momento in cui 
le croci di cavaliere deU'on. 
Corona si tra sformeranno in cro-
ce funeraria sulla lirica italia
na. Ma questo traguardo non e 
inevitabile. Diciamolo colla bat-
tuta un po* scettica di Gian 
Francesco Malipiero: quando 
uno cade da un grattacielo non 
c*e nulla da fare: ma il teatro 
musicale non e caduto da gran 
di altezze. percio si pud fon>e 
ancora salvare. 

Rubens Tedeschi 
FINE 

I precedenti articoli sono sla-
ti pubblicati il 5, S, 7 e 13 di
cembre. 

le prime 
Cabaret 

II solito ignoto 
« Ritomo > o c debutto > di 

Alfonso Gatto, questo Solito 
ignoto andato in scena sulla 
pedana del « Setteperotto >. nel-
l'interpretazione di Paolo Villag-
gio. Carla Macelloni e Silvano 
Spadaccmo? «Debutto». con
ferma il poeta. prcisando che 
molt! anni fa scrisse un testo 
teatrale, tuttavia mai rappre-
sentato. La curiosita per que
sto debutto nasceva anche da 
un altro elemento: l'avere 
scelto il cabaret (anziche. po-
niamo, il teatro) per questa 
lunga composizione in versi, 
centrata sulla flgura di un mo-
numento che si scopre poi 
essere quello dedicato a I»bbia. 
uomo politico della lontana sto
ria d'ltalia dal quale prese no-
me 1'omonimo copricapo. 
' Un pretesto. ovxiamente. per 
una pungente .scorribanda del 
Vhumour di Gatto in alcuni 
aspettj della vita italiana. con 
particolare riferimento ai poeti 
e agli scritton" Insomma. una 
sorta di riflessione ironica di 
un poeta sui poeti. sui nkrco'i 
\-izi degli interiertuali italiani 
Se il verso rende elegante e 
piacevo'e l'atto tmico. serran-
do'o in un ritmo scint'llante 
tuMavia ne elimna anche i pns-
s:bfli *coppi e lo rende tropno 
uniforme. mentre ri<ulta chiaro 
che il lingua ggio delimita d: 
fatto rinterlocutore ad un pub-
bhco informato delle debo'ezze 
del mondo deP.a cultura. Caldi 
j coosensi ai tre attori. con 
=en«ti trasferit'^i poi Vi^ P*̂ "' 
«ona de'i'airtore. pre«ente e fe-
steggiatissimo. 

Assai pcu mordent-; d sono 
semhrati la seconda pane della 
serata e il «prolotfo». arndati 
in gran parte a Pao'o \TJag-
po. con la collaborazione d; 
uno Spadaccino che ha affmato 
i suoi mezzi espressivi. Villa g-
gio e senza dubb» un grande 
attore della ptccola nbalta. I 
s JO: morion* I *nia'.>Mi 5ono nel 
co'.'oquo col p'jbblito iirnarov-
".-.sato. qua*: sempre). nel suo 
contmuo r.ferimento a'.'a *>la 
tea. nel'a sua mascbera m.i:e-
voje. nella sua mlmica non 
molto \a.<a. ma sempre call 
brata e ben sfruttata. In pra-
tica. molto dello spettacoo si 
regge su di lui. sulla sua ca-
pacita di improwisazione. Ri-
corderemo m particolare le Sto-
rie di mio padre, il lungo excur
sus sul cantopopolare jettatOTiO. 
condotto inAieme con Spadac
cmo. U qjale. dal canto suo. 
ha nspolverato quattro canzon: 
dell'Itaba del mammismo e 
deUa sceneggiata napoletana. 
interpretandole con rara e de-
m.-stifkante ironia. Carla Ma-
ceUoni. brava nel Solito ignoto 
e nel Padre di Sergio Saviane, 
e apparsa assai meno convin-
cente nelle due canaoni che ha 
da sola interpretato. Per tutti. 
molti applausi. Si replica. 

I. S. 

Cinema 

Romeo & Juliet 
Romeo e Giulietta di Proko

fiev, nell'interpretazione del 
Royal Ballet di Londra. con 
Margot Fonte>m e Rudolf Nu-
reyev. e uno spettacolo di alta 
classe: ma il produttore regi
sta Paul Czmner fche pure. 
nel cinema tedesco degli « anni 
venti >. fu in qualche senso uno 
sperimentatore) si hmita a rê  
gistrario documentaristieamen-
te. con le coreografle e le sce-
nograne teatrali. il sipario. e 
gli applausi del pubblico. Per-
d o questo Romeo & Juliet e 
dal punto di vista cinematogra-
fico, schiacciato dal confronto 
con L'ultiina danza d\ Romeo 
e Giulietta. in cui il sovietico 
Î ev Arnstam non si limito a 
una trasposizjone fotografica del 
balletto. ma con 1'amb.entazione 
in esterni, con il movimento 
de'le scene corali. con 1'utiliz-
zazione detla partitura :n fun-
zione narrativa. tentd di co-
struire un vero e proprio film. 
U quale non aveva nemmeno 
bisogno della tra ma di Shake 
speare. che qui viene nassunta 
in didascalie all'imzio di ogni 
atto. come se gli autori remes-
sero una Scarpa conoscenza del 
famosissimo dramma da parte 
degH spettatori. o una sua in 
soddisfacente espress:one da 
parte dei baDerini. 

Cid detto. e nl-e\-ata ancora 
una vota la bellezza della mu
sica di Prokofiev, constatiamo 
che la straordTnar;a Margot 
Forrteyn. nono«tante 1'eta. reg 
ge anche lei benissimo alio 
schermo. proprio come accade-
va alia favo.'osa Ulanova. Co
lore. 

£1 desperado 
n tenebroso Ste\e. « E| de

sperado ». trave^tito da ufficia-
le sudista. e a eacc.a del de 
naro di BiH. Riesce a mgarv 
nare perfino lannano Sam. che 
10 scambia appunto per il fig.io 
Bill. Ct ca%ca pure rorfanelJa 
Katy. che vive con tl vecchio. 
Essa anzi s'mnamora di Steve 
e. benche passi. per causa sud. 
diversi guai. giura di attenderlo 
anche dopo la paro.a tine. 

Nel f rat tempo un gruppo d! 
banditi e una ex Mamma <k 
Stei* si contendono un car,co 
A monete d'oro destinato a; 
confederatj. Ste\e tenia d imhro-
gUare 1'intera banda. ma a rJ-
met:e quasi la peile. Chi .nvece 
muore davvero e un poveretto 
cieco. che cerca invano di aiu-
tarlo. Allora il nostro Steve 
scansa disgustato loro. e impu-
gna I'arma deUa vendetta. An
drea fcordana. figlto di Clau-
dio Gora e ormai divo televisl-
vo. si esprime solo a occhJate. 
11 regista. Franco Rossetti. ci 
gioca attorno con piacere, ma 
con poco costrutto. Colore. 
schermo largo. 

vice 
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a video spento 
...MANCANO LE IDEE — 

Qui d vuole un uomo. come 
dice il titolo di'll'ulttmo 
show piii.s-icole u puntote 
olU'stito dalla tvlevisione; e • 
pud anche darst Tuttaina 
e certo die continuano a 
mancare le idee. Lo spi-tta-
cola di Leo Chiosso e Mar-
cello Manhesi. <h cui ahl»a-
mo vista ieri la prima pun-
tata. e mfattt siAtanto un 
nuovo capttolo di una storia 
vecchia quanto I'ente tele-
visiio ifalirtiio.- molta nn/si-
ca. molti nomi, ma nessu-
no spunto veramente inno-
vatnre capace di jare usci 
re \l nuovo varietd dallo 
arumnnato dei prrceitenti: 
in arado. insomnia, (ii ca 
rattenzzarlo in modo auto-
nomo e fame, per davvero. 
uno * \pt'ttanit<> » Ikrei. 
anzi. che Qui i" vuole un 
uomo presvnta un aAjx't-
to particular mente neuativo-
la texi miziale e quella di 
mettere alia herhna (nel cor-
so delle sei puntate eom-
I>1«\<MIV) una (talleria di ma-
,<r/ii italiam; una teti, dun 
que die pretende ad un mi
nima di indaainc di costu
me liene. l.<> ^vohinnento. 
tut'avia. apitare nettamente 
viztato da una aniHAazione 
tipicamente horahese' situa
zioni e macdnette. mfattt. 
hanno tutte un tai/'in umo 
ri^tico part'olaic che pre 
^uppone un alteiiaiamento. 
nei confrouti della nxiltd e 
delle esperienze quotidiane, 
tipicamente bon/ficsc Siamo, 
insomma. ancora at Uvclll 
del tvjriefn del prima nove 
cento, appena aaaiornato sui 
temi: un varieta chtuso en 
tro una hen ristretta cerdna 
di puhhlwo e non ajwrtn — 
come dovrebbe e**ere la te 
lev'viiane — ad un ascolto di 
mntsrt. 

Con questi gravi limiti di 
struttura. non poteva baata 
re certamente la simpatia di 
Lauretta Masiero a la bra 
vura di Aldo Giu0re" (esem
pio di maschio « sultano » e 
pnmo protaqonista della tra-
smissionc) a salvare lo spet
tacolo. Per quanto impegno 

vi si metta. infatti. non e 
possibile salvare sketches 
inutili (e il cui esito e scon-
tato in antictpo) come quelli 
del telefono o del fidamata 
siciliano (naturalmetite gelo-
so. secondo la stereotipata 
galleria dei tipi televisivi). 

• * • 
STORIA DELLE REGIONI 

— II TeleoiorriaJe. sin pure 
con un certo ritardo. ha tra-
smesso ieri sera un dibattdo 
U cui tema e di immediato. 
rilt'Kinfe iritmvw: Stato e 
reirioni. E* stato. per la ve-
ritd. un ditKitt'to assai stra-
no: dove anche i difeiaori 
delle reqioni sono apparsi 
quasi imtxirazzati. quasi to 
lestem scusarsi dell'audacia 
di t^oler rispettare la Costi-
tuzione repubWcata. Ma non 
e tanto Vandamento della 
dtscussione che ci preme ri-
levare (e del resto sarebl)e 
qui impo.s-sihile). qiimdo il 
modo parziale e fazioso con 
cui il dil>attito e stato enw-
to Ad erudizione dei tele-
ascoltaton. infatti. W'lllu De 
Luca ha fatto il punto della 
sduazione in questi termini: 
1) le remoni le vuole la 
Cnstituzione: 2) le remoni 
le vuole la mnaaiaranra par-
lamentare: 3) quest'area s\ 
estrmle comprendrndo. in 
aunlche modo anrhe camu-
tiisti e tivialpwletan In 
somma' chi non avesse avu 
to presentr vent'anui di liat 
taaha po'ifico. avrchW po-
tu'a credere che la Demo-
crazia crutiana e la primo 
s'Ktcwtricc della istituzione 
dflle reaioni e non e riu-
vcita a metterle ins-ionic in 
questi I'cnt'anni ch;ssn per 
ovale diavnlrria Porw r>r 
rolfvi de> comunisti'' Dal to 
no m cu> W'Vu D*> t uca hn 
imrlaln di audi'* f»r'M * d'e 
misteriosamente « si e^ten 
do > i)ctp>-n VI'TGID s-f>rn'>r<i 
re di si In oqni ca<n. an
che se non st (• fiTiiviti a 
tanto. resta In spndowtezza 
d' quella < puntuahzzazione » 
che e davvero un falsi ed 
un insulto ai teleabbonati. 

vice 

preparatevi a... 
TEMPESTA E' MORTO? (TV T ore 21,15) 

Quarta puntata di « II cavalier Tempesta >. Dopo 
le avventure precedenti saremo questa sera al ca-
stello di Sospelle, dove dovrebbe svolgersi una con-
ferenza politica. Tempesta dovrebbe avvisare II ma-
resciallo de La Force, ma gli spagnoll cercheranno 
di impedirgltelo. Sconlro, battaglla e temuta morte del 
protagonlsta. Interpret!, come al solito, Robert 
Etcheverry, Jacques Balutln, Gianni Esposito, Jean 
Martinelli. 

UNIVERSITA' A CRACOVIA aV 2° ore 22,10) 
Nel consueto appuntamento con c Zoom » vedremo 

questa sera un servizio dedicato alia piu famosa ad 
antlca universita polacca: quella di Cracovla che, 
tre anni or sono, ha celebrate il suo sesto cenlenario 
di vita. 
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TELEVISIONE 1 
10,30 
16.30 
17.— 
17,30 
17,45 
18,45 
19,15 

1»,45 

20,30 

2 1 * — 
12.— 

23 ,— 

TRASMISSIONI SCOUSTICHE 
Nipoli: IPPICA . CORSA TRIS 01 CALOPPO 
PER I PIU' PICCINI 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 
SAPERE 
II mondo cha viva 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
TV 7 . SETTIMANALE DI ATTUALITA' 
L'ORCHIDEA DELLE HAWAII 
Telefilm . Reglo di Irving J. Moora 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,— NON E' MAI TROPPO TARDI 
18,30 SAPERE 

Corto di Inglata 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 IL CAVALIER TEMPESTA 

Soggetto orig'nala dl Andre Pajl Ar.tolna 
22,10 ZOOM 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13, 15, 17, 20, 23; 
6.35: Corso dl lingua in-
glese; 7,10: Musica stop; 
8^0: Le canzonj del mat-
tmo; 9.07: Colonna musi
cale; 10.05: La Radio per 
le Scuole; 1045: Le ore 
della musica; 11.23: Anto
nio Guanno: L'awocato dl 
tutti; 1130: Jussy Bjorling; 
12.05: Contrappixnto; 12.12: 
La donna oggi; 13.20: Tut
to di Domenico Modufmo; 
IS: • Onda verde, via libe
ra a Iibri e dischi per i 
ragazzi»; 16^0: Cornere 
del disco; 17.20: Le Inchie-
ste del Giudice Froyet dj 
G Simenon: 17-T5: Radio-
telefortuna 1968; 17.38: I 
soltstl della musica legge-
ra; 17,45: Tribuna dei gio
vani; 18.15: Per voi giova
ni: 19.35: Luna-park; 19X: 
Una canzone al glomo: 
20.15: La voce di Gloria 
Christian: 20J2O: Grandi 
successi Italiani per orche
stra; 21.15: Concerto. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 8,30, 
7J0. 8,30. 9^0. 10JO. 1130. 
12.15. 1340, « 4 0 , 1540. 
1640. 1740. 1840. 1940. 
2140. 2240; 645: Colonna 
musicale; 7,40: Bili&rdlno 
a tempo di musica; 8.15: 
Buon viagglo; 8,45: Signo-
rl rorchestra; 9.12: Ro-
mantica; 9,4t: Album mu
sicale; 10: Madamln (sto
ria dl una donna): 10.15: 
Jazz panorama; 11.42: Ra-
dlotelefortuna 1968; 11.45: 
Le canzonl degli anni '00; 

13: Hit Parade; 1340: Un 
motivo al glomo; 14: Par-
titlsstma; 14,05: Juke-box; 
15: Per la vostra dtscot*-
ca; 15.15: Mezzosoprano 
Giulietta Simionato, basso 
Cesare Siepi; 16: Frank 
Sinatra; 1648: Pomeridia-
na; 17: Buon viagglo; 1745: 
Non tutto ma dl tutto; 
1845: Classe unlca, 11 volo 
spaziale; 1840: Aperitivo in 
musica; 1943: SI o no; 
1940: Radlosera: 1940: 
Punto e vlrgola; 20: Musi-
ca • sketches. 

TERZO 

Ore 940: L'Antenna; 10: 
Robert Schumann, Peter 
Ilijch Ciaikowski; 1040: 
Hugo Wolf, Edward Elgar; 
Karel Albert; 12.10: Incon-
tro con John Schleslnger; 
1240: W. A. Mozart; 13: 
Concerto slnfonico: sollsta 
Pranco Petracchi; 13,45: 
Paul Dukas: stnfonia In do 
magg.: 1440: Concerto ope
ns tlco, bantono Carlo Ta-
gliabue; 1445: Max Reger; 
1545: Domenico Bartoluc-
d; 1645: L. van Beetho
ven; 17: Le opinion] degli 
altri. rass. della stamps 
estera; 17.10: Vincent Lu-
beck; 1740: Corso dl lin
gua inglese; 17.45: Muslche 
di Schoenberg. Roussel, 
Honegger, Raroous, Borto-
lotti; 18.15: Quadrante eco-
nomico; 1840: Music* let-
germ d'eccezlone; 18.45: 
Piccolo pianeto; 1945: Con* 
certo di ogni sera; 2140: 
n penslero sciestlnco do
po Galileo; 21: n perso
naggio dl Eltttrm da Eschl* 
lo s Sartre; Tt H gtoniat 
la del Terzo. 
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