
l ' U n i t d / venerdl 12 flennoio 1968 PAG. 9 / spefftacoli 
. .. . _ -i 

E' MORTO MARIANO STABILE 

Dette la voce 
al « Falstaff » 
di Toscanini 

II popolare baritono era 
nato a Palermo quasi 

ottanta anni fa 

II baritono Mariano Stabile 
e morto ieri, a Milano, ncl-
l'Ospedale Maggiore «San 
Carlo Borromeo >. dove era 
stato ricoveroto, il 19 dicem-
bre scorso, per un male in-
guaribile. 

Sulla soglia dcgli ottant'an-
ni (era nato a Palermo il 1G 
maggio 1B88). Maiiano Sta
bile era ancorn. nella memo-
ria delle generazioni p'u an-
ziane (e anche di quelle piu 
giovani). il vero. grande pro-
tagonista del Fahtajf di Ver
di. Diranno poi le statistiche 
come egli abbia interpretato 
questo ruolo, in tutto il mon-
do, per oltre un migliaio dl 
volte. 

Mariano Stabile aveva esor-
1 dilo giovanissimo. intorno ai 
'vent'anni. nella parte di Mar-
(cello, nella Bnheme di Puc-
•cini. La sua carriera fu bril-
lante e rapida, puntcggiaLa 

[fin dall'inizio da innumerevoli 
\tnurndes nei maggiorl centri 
[deU'Europa e d'America. Dai 
[vent! ai trent'anni. Mariano 

!

Stabile — quasi ignorando 
l'opera e il personaggio al 
quali avrebbe legato la sua 
fama — si affermd. alternan-
do parti comiche e brillant! 
nd altre drammatiche. Fu. ad 
esempio. uno splendido Fi
garo e un incisivo Rigoletto. 
fu Scarpia (Tosca) e Don Gio
vanni. Jago e Gianni Schic-
cbi. Ebbe in quell'intenso de-
cennio il modo — si direbbe 

di maturare l'interpreta-
eione che fosse la sintesi del
le sue straordinarie capacita 
Interpretative. Falstaff unl-
sce insieme, infatti, la spen-
sierata giocondita ma anche 
la tormentata draramaticiti 
lei vivere. 

Intorno ai trent'anni (1918), 
Mariano Stabile iricomindo a 
jeeostarsi al Falstaff, inter-
Jretando il ruolo di Ford. Tre 
inni dopo fu finalmente 
: cacclato > da Toscanini nei 

lemuti panni di sir John. II 
16 dicembre 1921, Stabile fu 

protagonista della scrata 
laugurale della Scala appe-

la costituitasi in Ente auto-
liomo. E* curioso ricordare 
^he il baritono si preparo a 
luesto spettacolo. convinto in
vece di dover cantare in pro-
fincia e che Toscanini stes-
J, il quale era disperata-
lente alia riccrca d*un Fal-
taff. per lungo tempo ignord 

presenza di Stabile. Fu 
lopo un'audizione. che To-
ranini invitd Stabile, a casa. 
er perfezionare la parte. Fu 
n̂ periodo di prove estenuan-

(si ripeteva una frase an-
fehe settanta volte), dalle qua

il personaggio Falstaff ve-
liva musicalmente modellan-
Josi e levigandosi in un ine-
njsto lavorio di cesello. Da 

Toscanini, dunque. apprese 
ion il trucco ma la verita del

la sua piu perfetta interpre-
tazione. alia quale occorreva 
non tanto una voce straripan-
te. quanto una voce raffina-
tn. capace di penetrare in 
ogni suono il piu recondito 
guizzo delta musica. E in que
sto, Mariano Stabile fu ec-
:elIentissimo. E' commovente 
che egli abbia affermato pro-
)rio nell'opera dove si can-
La che «tutto nei mondo e 
burla *, l'impegno piu serio 

totale che mai a un can-

inte sia stato riehiesto nella 
Merpretazione d'un perso-
»ggio. 

e. v. 

Gli esercenti 
dei cinema 

da Moro per 
gli sgravi 

fiscali 
I rappresentanti di tutto le or-

ganizzazioni professional] e sin-
dacali della cinematografia. nu-
nitisi a Roma l'altro ieri per lo 
esame della situazione del mer-
cato cinematografico, hanno al-
l'unanimita espresso vivo disap-
punto per il fatto che, nonostan-
te l'eccezionale pressione fiscale 
sullo spettacolo cinematografico 
divenga di anno in anno sempre 
piu gravosa, non si sia ancora 
giunti alia approvazione dei di-
segni di legge in materia pre-
sentati ad inuiativa di parla-
mentari di van gruppi politici. 
nemmeno per la parte relativa 
alia normalizzazione dell'impo-
sta generale suH'entrata ed 
alio sgravio dei diritti erariali 
per il medio e piccolo esercizio 
di sale cinematografiche. 

I rappresentanti delle catego
ric cinematografiche hanno, per-
tanto. deciso di chiedere un in-
contro urgente con il presidente 
del Conslglio al fine di prospet-
tare l'attuale grave situazione 
e di giungere al superamento de-
j?li ostacoli che hanno sinora 
impedito i| perfezionamento dei 
nrovvedimenti all'esame del Par-
lamento. 

AtTermnta Tesigenza che I mo-
destf interventi di sollievo fisca
le sul quali si e favorevolmente 
orlenlnta la eommisiione Finan-
ze e Tesoro del Senate della Re-
pubblica abbfano corso prima 
del termine dell'attuale legisla-
tura. le organizzazioni profes
sional! e sindacali del cinema 
hanno ribadito la neeesslta che 
nella prossima legislature 1'in-
tero problema della tassazione 
eccezionale dei biglietti d'ingres-
so alle sale cinematografiche 
form! oggetto. come gift awe-
nuto in molti paesi. di un riesa-
me globale, neH'ambito della 
necessaria tufela e difesa della 
produzlone clnematograflca ita-
liana. 

Alia rlunfone hanno parteclpa-
to rappresentanti delle assocla-
zioni dei produttori. del distri
butor!. deal! ewcenti. degH au-
tori. dei ternici. del giornaltetl 
einematottraficl e del tre sin-
dacati dei lavoratori. 

Sentenza della 
Cassazione 
per il film 

« Le bombole » 
Si e concluso in Cassazione 

il caso giudiziario legato al film 
« Le bambole >, nei quale ritna-
sero coinvolti Gina LoIIobrigi-
da, Jean Sorcl, Nino Manfredi. 
Virna Lisi. i registi Mauro Bo-
lognini e Dino Riii e il produt-
tore Gianni Hecht Lucari. 

Costoro furono rinviati a giu-
dizio dinanzi al tribunale di Vi-
terbo per spettacolo osccno. 
La Lollobrigida e Sorel avevano 
partecipato come protagonisti 
ad uno dei quattro episodi delle 
« Bambole ». intitolato « Slonsi-
gnor Cupido*. diretto da Bolo-
gnini: Manfredi e la Lisi invece 
avevano prc5o parte all'altro 
episodio. « La telefonata >, di
retto da Dino Risi. 

La lollobrigida. Sorel. Bolo-
gnini e il produttore condanna-
ti nei processo di pnmo grado 
ricorsero in appello. dove il rea-
to di spettacolo osceno venne 
inutato in quello meno grave di 
spettacolo contrano alia decen-
za che fu considerato estinto 
dall'amnistia. 

Gli artisti e il produttore che 
avevano sollocitato un'assolu-
ziooe ampia. ncorsero in Cassa
zione. Oggi. dinanzi alia VI se-
z:one penale. il procuratore ge
nerale. Ottonno Ilari. ha sostc-
nuto la tesi deU'assoluzione de-
gli imputati perche :1 film era 
stato reeolarmente appro\-ato 
dalla comm:ssione di censura. 
I-a tesi c stcta pero respmta 
dai giudici. i quali hanno rigct-
tato il ncorso 

Film sovietico sulla 
loria della < Pray da » 

MOSCA. 11. 
La storia della Pravda. dalla 

iaz:ooe. awenuta cmquan-
>sei anni or sono per iniziativa 

Lenin, ai g;omi nostri. viene 
irrata in un documentano so-

tico dj recente produiione che 
intitola Seppure un giorno 

iza la < Pravda >. 
|II film-documentario. scenes-

ito da due g'omalisti. Gheor-
Kapralov e Leonid Kociva-
e stato diretto dal regista 

kadi Zinneman e girato ne-
stabihmenti cinematografld 

rsentmaucfllm ». 
Ul'inirio del film compare il 

Imo nutTiero del giorna!e che 
la data del 21 aprile 1911 

narrazione prosegue ricor-
come la pubblicazione 

cette varie volte cambiare non 
into la sede ma anche la te-

bta che divenne. di volta in 
la. Pravda truda, Raboaaja 

tavda e 2a Pravda. 
Vengono qmndi mostrati J 

frandi ediflci di vctro e ccmento 

armato di via della Pra\-da. 
dove si tnnano attualmente la 
redazfone e la tipografla del 
giornale e si puo assistere alia 
nprcsa di una seduta del colle-
gio di rcdazione. che discute il 
menabd e sceglie gh artiooli piu 
imporanti da pubblicare. 

Nei documento compaiono pot 
alcuni dei cento cornspondenti 
che la Prardo conta nell'URSS 
e negli altri paesi del mondo. Il 
glomale ha anche un gran nu-
mero di collahoratori votontaru 

II film, quindi. mostra il lavoro 
che si svolge m tipograha dove 
una gigantesca rotativa trasfor-
ma rapidamente il nastro di car
ta in pagine di gjornale U ven
gono anche preparole le matiici 
che gli aeroplani portano in va 
ne citta. dove al mattino ver-
ranno messe in circolazione le 
ultime copie del giomale. l'at
tuale tiratura quotidiana del 
quale e di sette mjliom di copie. 
In circa mezzo socolo sono usciti 
piu di 18.000 numeri. 

» Usciro dalla tua vita in taxi» alia Cometa 

I miti e i tabu del 
ceto medio inglese 
Lieto successo delta commedia di Waterhouse e Hall 
L'ltalia guarda a Londra: 

non alludiamo a certi uomini 
politici nostrani, che sembra-
no destinati a replicare gli 
atteggiamenti dell'immortale 
Gastone di Petrolini; ma al 
cinema e al teatro della pe-
nisola. nei quali (ma soprat-
tutto ne! primo. sulla scia di 

,Antonioni) si diffonde una rl-
corrente moda inglese. che 
non pare tener conto di sva-
lutazioni, monetarie o altre. 
II concetto ispiratore di tanto 
ansioso scrutare oltre Manica 
— a parte i casi (e non sono 
pochi) in cui di la ci possono 
venire esperienze davvero im
portant! e fecondi ammaestra-
menti — 6 che la Gran Bre-
tagna di oggi rappresenta la 
eventuale Italia di domani. 
Conoscerne i vizi, le manie, 
le flssazioni vuol dire forse 
vaccinarsi in anticipo 

II discorso pud esser valido, 
naturalmente, sul piano del 
costume, e guai a generaliz-
zare. Allrimenti una com
media quale Uscird dalla tua 
vita in taxi di Keith Water-
house e Willis Hall, ora in 
« prima » italiana alia Cometa 
di Roma, nella gradevole tra-
du?ione e nei puntualc adat-
tamento di Gerardo Guerrieri, 
rischierebbe di trasformarsi 
in un manifesto contro il di-
vorzio: istituto benemerito, 
ma Incapace di risolvere i 
problemi dei quattro perso-
naggi in questione. 

Dopo sette anni, il matri-
monio di David e di Sara con-
siste in una serie continuata 
di barulTe: David, solido uomo 
d'affari (e nell'industria turi-
slica^. evade (ma solo plato-
nicamente, come sapremo 
poi) in compagnia d'una ra-
gazza. che peraltro non si 
vede mai. Sara si vendica. ol
tre che seviziandolo in senso 
morale e anche materiale. 
commettendo adulterio per in-
terposta persona: ogni ve-
nerdl sera trascina il marito 
fuori. e lascia la casa a di-
sposizione dell'amica Valeria 
e dell'amante di lei. Tony. 
Valeria e nubile, e teorizza 
di unioni libere, spregiudicate, 
sottratte all'usura domestica; 
ma Tony (che invece e spo-
sato) vuole averla tutta per 
se, e medita il divorzio. Onde 
Valeria ha dovuto inventarsi 
a sua volta un marito. tale 
da costituire un forte osta-
colo ai progetti di Tony, e a 
questo marito ha assegnato 
(peggiorandola) la personality 
dell'ignaro David. 

E" immaginabile ci6 che 
possa capitare a partire dal 
momento in cui David, al cul-
mine di un'ennesima lite con 
Sara, scopre la tresca: men-
tre. in perfetta coincidenza. i 
rapporti tra Valeria e Tony 
arrivano al punto di rottura. 
II gioco degli equivoci, delle 
separazioni, degli incontri. de
gli scontri, delle alleanze e 
fittissimo. e ha risvolti non 
tutti prevedibili. La conclu-
sione. pert, non sara quella 
accomodante o superficial-
mente scandalosa che ci si 
potrebbe aspettare: ognuno dei 
quattro. alia fine, si ritro-
vera solo 

Keith Waterhouse e Willis 
Hall sono anche gli autori del 
copione di Billy il bugiardo 
(che deriva da un romanzo 
dello stesso Waterhouse). e la 
loro abilita e fuori discussio-
ne: il gusto deU'intrigo (qual-
cuno ha citato, e ncn ingiu-
stamente. il nome di Fey-
deau). il piacere di un dia-
logo brillante prendono loro 
la mano. abbastanza spesso. 
generando sicuri effetti co-
mict. ma offuscando i tratti 
piu incisivi del testo: che so
no. secondo noi. nella satira 
dei miti e dei tabu di quella 
«classe media ». cui tutti i 
personaggi appartengono. cia-
scuno incamandone diversi 
aspetti: David col suo pavido 
sentimentalismo e la sua so-
stanziale grettezza. Sara con 
il suo snobismn intellettuale e 
la sua ufficialita feroce. Va
leria con il suo anticonfor-
mismo di pasta frolla. Tnny 
con il suo esclusivismo. tutto 
sommato. moralistico. 

Lo spettacolo. del resto. 
tende ad accentuare i carat-
teri < di consumo > della 
commedia: ma lo fa con gar-
bo. grazie aH'agile. spigliata 
rcgia di Mario Ferrero. che 
utilizza convenientemente la 
spiritosa e funzionale scena 
di Lucio Lucentini (nella qua
le si ritrovano collegati i 
luoghi gia \icini dell'azione: 
la casa di Sara e David, una 
cabina telefonica. una pan-
china. ringresso di un pub): 
e grazie alia simpatica e di-
vertita partccipazione dei 
bran attori. Con una men-
zione speciale per Giuliana 
Lojodice. che nolle vesti di 
Sara offre un piccolo, graf-
fiante saggio d; modema ed 
eterna psicologia femminile. 
Ma benissimo anche gli altri: 
Aroldo Tieri (Da\id). tomato 
al teatro dopo lunga assenza. 
Renzo Palmer (Tony) e Ma
rina Malfatti che. seppure 
ancora soffra per i postumi 
dell'incidente occorsole. di-
segna con molto slancio la 
\1vida flguretta di Valeria. 
Sincere risate, c caldi insi
stent! applausi. Si replica. 

Aggeo Savioli 

Tieri e la Malfatti in una scena della commedia. 

I «demon i» 
impotenti 

« I I piccolo Malcolm e lo sua lotto 
contro gli eunuchi» di Halliwell mes-
so in scena dal l '« Informativa '65 » 

Senza dubbio di non lieve in-
teresse si e rivelata, al Pic
colo Teatro di via Belsiana, la 
coprnedia del giovanissimo au-
tore inglese David Halliwell. 
II piccolo Malcolm e la sua lot
to contro gli eunuchi, che, do
po easere stata preseotata al 
Festival di Dublino nei 1965. 
replicata a Londra per due an
ni. messa in scena a Milano du
rante la stagione scorsa. viene 
proposta al pubblico romano 
dalla Compagnia < L'informati-
va 651, diretta da Mario Mat-
tia Giorgetti. Precisiamo subi-
to. pero. che l'interesse del 
Piccolo Malcolm e tutto nei «te
sto > di Halliwell (tradotto di-
gnitosamente da Maria Silvia 
Codecasa). non oerto nella mes
sa in scena. owero nell'c inter-
pretanone». che della comme
dia ci offre il regista Massimo 
Binazzi. 

Nella kirida stanza di Mal
colm Scrawdyke. confinata in 
una cittadxia di prov:ncia se-
po'ta dalla neve (per tutta la 
commedia i personaggi sararmo 
quasi sopraffatti dal freddo, 
che non e altro se non U sim-
bo!o della loro squalhda esisten-
za congelata in sterili ideali). 
si legge su una parete. scntta 
col gesso, questa scntta: c La 
hberta del sngolo esige la ser-
vitu dei piu ». In questo slogan 
e concent rata tutta la fuosofia 
di Malcolm e dei suci seguaci 
(piu o meno conv:nti). allevati 
in un partico!are clima c rivo-
luz.onano»: Malco'.m. infatti. 
studente di un Istituto d'Arte. 
fanatico, megalomane, esteta, 
:rubito sessuale. visionario. (tut-
te le sue « aconi» saranno piu 
< immagxiate > e c mi mate > 
che « reahzzate >) immag-na di 
fondare un partito totalilario 
(il ParHto dell'Erezione D«a-
mica) per organizzare un putsch 
(la «sua» Rivoluzione d'Ot-
tobre) e conquutare cos! il po-
tere assoluto. c U potere per li 
potere». sotto la gu-da spai-
tuale di Hitler e di Marx... 

Naturalmetitc. evidente appa-
re la lontana matnee del Pic
colo Malcolm, impossib.le non 
tracciare un parallel con 1 de-
mom di Dostoevski, dove, co
me e noto. si celebra una cri-
tica v.olenta e appassonata di 
alcuni pnncipt eticometafisici 
e nichiiistici: ma si tratta m 
un semphce paraUelo. come an
che sarebbe possib:le nnvenire 
una eco di Aspettando Godot di 
Beckett d'impotenza a «muo-
versi »). di The Knack de'.la Jel-
Ikoe. e. perche no. dei Puani 
in tasca, di Be'.locchio. Comun-
que. non ci sembra che la com
media voglia essere una para
bola t suU"ong.fie dei fa3c;smi », 
come * stato detto da alcuni 
cntici: II hnguaggio grottesco 
(do\e si fa amnio uso del dia-
letto dello Yorkshire), la con-
fus:one cidea!e> presence evo-
cano piuttosto quel clima d*in-
soddisfarione giovan:le, di pro-
testa quahnqu^tica e iodiacri-
minata, infine reaz.onaria. che 
stagna in numerosi ambienti 
pseudo-nvoluz'onari di oggi. 

Ma se il Piccolo Malcolm e 
senza dubbio una < critica» 
aspra e spietata. allegonca, al 
qualunquismo protestatario. e 
anche vero che alia commedia 
fa difctto una ilium nante dia-
lett:ca interna. l*'.c da chur.re. 
per e*emp;o, U nfiuto fina'.e de

gli allievi di Malcolm, che ab 
bandonano il «capo > per non 
credere mai piu neile idee po-
litiche e nei « partiti v. 

E, come si diceva all'inizio, 
questo limite (che e un hmite. 
ancora sopportabile. non certo 
di qualunquismo, ma di man-
canza d'una precisa prospetti-
va storico-ideologica) e stato 
enormemente dilatato dal Bi
nazzi, che ha talmente ingarbu-
gliato le carte in scena da far 
indo53are, ad un certo momen
to. a Malcolm Scrawdyke i 
panni di un Fidel Castro co-
miziante. non certo in una pro-
spettiva c critica >. ma con una 
obbiettiva adesione registica al
io pseudo-teorema che tra i due 
personaggi ci fosse una iden-
tita possibile. Insomma. si e 
trattato di una piccola regla 
c vista» da Malcolm Scraw
dyke. 

Gli attori, comunque. da Ma
rio Mattia Giorgetti a Sergio 
Masieri. da Enrico Carabelli ad 
Aldo Danieli e a Silvia Arzuf-
fi, hanno cercato di dare il 
meglio di loro stessi, e. salvo 
quakhe squilibrio. hanno con
vinto la platea die ha applau-
dito calorosamente. nonostante 
tutto. Si replica. 

vice 

Al ((Nuovo » di Torino 

Un «Nabucco» 
sontuoso 

e incalzante 
V opera verdiana e stata diret
ta da Mario Rossi — Buona prova 
della vigorosa compagnia di canto 

Dal nostro inviato 
TORINO. 11. 

7n attesa della ricostruita 
sala del «Teatro Regio». il 
piu elegante pubblico di To
rino s'e riunito ancora una 
volta al « Nuovo > per Vinau-
gurazione della stagione liri-
ca. Opera d'apertura il verdia-
no Nabucco. grandioso e dram-
matico portale attraverxo cui 
lo sconosciuto bussetano en-
tra nell'Olimpo dei somml. 

Marzo 1842: Giuseppe Verdi 
sta per varcare la trentina ed 
ha al suo altivo soltanto il 
discreto Oberto (opera uno di 
un maestrino che promette) e 
il fiasco clamoroso del Giorno 
di regno: il musicista, insom
nia, aspettava Voccasione per 
la rivincita. E il Nabucco glie-
loffrl. La storia biblica pare-
va tagliata su misura per lui 
e per I tempi. Certo ii Solera 
non aveva lesinato melodram-
matiche liberta nei trattare il 
snggetto sacro: c'd il popolo 
ebrako in cattivita in Siria, 
e'e I'hnperatore che si procla-
ma Dio e vien colvito da fol-
lia sino a che non si pente 
rinnegando la bestemmia. Ma, 
in mezzo, sta una tenera figlia 
di Nabucco, Fenena, converti-
tasi alia vera fede per amore 
di Ismaele (nipote del re di 
Gerusalemme). e sta una fiera 
Abigaille. schiava creduta fi
glia di Nabucco. innamorata 
respinta di Ismaele. pronta a 
sterminare la famiqlia adotti-
va assieme al popolo eletto 
per auiditn di potere e di ven
detta. Non mancano, insomma, 
i contrasti umani e sentimen-
tali sullo sfondo politicoreli-
gioso. 

Ma & propria lo sfondo che 
domina. Abbiamo detto 1842: 
sono quelli tempi di battaglie 
e di impazienti attese; I'Jfaiia, 
anch'essa in crJftivitd. affretia 
congiurando il momento della 
liberazione; dappertutto un ri-
bollire di speranze, di ansie: 
patrioti alio Spielberg e croali 
in SanVAmbrogio di Milano. 
Sono anni, auesti. in cui Vin-
vocazione alia patria c si bel-
la e perduta > communve piu 
d'un duetto d'amore. E Verdi 
lo sente e da qui parte, sulle 
orme del Mose di Rossini, non 
senza tener d'occhio i cori 
guerrieri della Norma bellinta-
na e gli impeti donizettiani. 

Nasce cosl il Nabucco — 
opera per coro, basso e bari
tono. si potrebbe dire — poiche 
il vero dramma sta nei popolo 
e tra i due qrandi: il condot-
tiero assiro e il sacerdote Zac-
caria. terreno interprete delle 
ragioni di Dio. Le passhni 
private entrano nei voco spa-
zio lasciato libero dalle pas-
sioni divine: I'amore Fenena-
Ismaele si concreta appieno in 
musica: ma Abigaille. contrap-
posta a Nabucco, ne riceve 
luce e forza: e la follia del 
Re, il suo dolore di padre (re-
ma particolarmente caro a 
Verdi) trovano accenti indi-
menticabili, come lo straordi-
nario inciso U fianco perche mi 
reggi? che ben potrebbe figu-
rare nei Re Lear tanto vagheg-
giato e mai scritto. 

Non mancano. certo. i passi 
di maniera, tra cui il galop-
pante finale del penultimo qua-
dro, quando Nabucco alia te
sta dei fedeli corre a riscat-
tare la corona: modello per 
tutti i fuluri arriri dei < no
stri >. Ma il piplio di Verdi non 
manca mai e U pubblico ne e 
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sempre conquistato, a partire 
da quel fatidico 9 marzo alia 
Scala di Milano. 

Opera < di successo », quin
di, ma non facile da realizzare 
per la necessitd di un coro 
assai robusto, di un gruppo di 
I'igorosi interpreti e di una 
cornice adatta, sontuosa ma 
non volgare. L'edizione del 
*Nuoi'o» lia bene corrisposto a 
queste esigeme, a cominciare 
dal direttore, Mario Rossi, che 
ha fedelmente seguito le pre-
scriziani di Verdi; c / tempi 
HOH siano lor()hi: tutti rnmio 
mossi e specialmente il canone 
del finale secondo >. Rossi ha 
impresso alio spettacolo un 
movimento incaizanfe, badando 
piu all'effetta generale che 
alia finezza di particolari. In 
cid e* stato ottimamente coadiu-
vato dalla compagnia di can
to: prima tra tutti Ruggero 
Raimondi. nobile e imponente 
nella ieratica parte di Zacca-
ria, uno dei mlgliori bassi che 
si trovino oggi in Italia: meno 
convincente il Nabucco di Gian 
Giacomo Guelli perche, nono
stante Vimmutata autorevolez-
za drammatica, la sua esterio-
rita si fa sempre piu evidenle 
con contorno di licenze che 
Mario Rossi non ha creduto 
opportuno vietare (esempio, il 
volgare acuta di Nabucco alia 
fine del coro della prigione). 
Marcella De Osma d stata una 
Abigaille tutta rilievo nono
stante la difficolta delle note 
alte esplodenti senza prepara-
zione: Daniele Rarioni un bel 
tenero eroico. dalle emission! 
nette e gagliarde: Bianca Be-
rini una delicata Fenena: buo-
ni comprimari Foiani. Begali 
ed Elena Barcis. 11 coro. istrui-
to dal maestro Antonio Braino-
vich. e riuscito pari all'arduo 
compito, e giustamente ap-
plaudito a scena aperta dopo 
la famosa invocazione alia 
patria. 

Piu che dignitosa. infine, la 
cornice scenica dipinta dal-
Vinglese Peter Rail, non di-
mentico della reggia babilone-
se conservata nei Museo di 
Berlino. Corretta, infine, la 
regia di Sandro Sequi. enn 
qualche ingenuita, ma non sen
za una sua dignitosa monu-
menlalita. 

Rubens Tedeschi 

Je P£irne_ 
Musica 

Bloom field 
e Rondino 

all'Auditorio 
Gcnnaro Rondino. che da cir

ca quattordici anni occupa — 
e con prestigio — il posto di 
primo viohno presso 1'Orthf-
stra di Santa Cecilia, ha ri-
preso I'altra sera aH'Auditorio 
il suo iniziale slancio solisti-
co (mcomincio a farsi notare 
che aveva appena diciassette 
anni). Con suono agile ed e'e-
gante. ma anche all'occasione 
(VAdagio) caldamen'e vibrato. 
Rondino ha eseguito il Concerto 
n. 22 di G. B. Viotti (1755-
1824). nsalente al 1793 e non 
estraneo a fervori preromanti-
tici (Agitato finale). Lo stesso 
Rondino si e poi moltrato nei 
moderno, realizzando con l'im-
pida intcnsita il Concerto hnco 
(1958) per violino e orchestra 
d'archi. di Valentino Bucchi. 

E' gia capitato di notarlo in 
altro momento e i'ossorvazionc 
e valida anche questa volta: al-
cune pur antiche tomposizioni 
di Bucchi. con il pas«are del 
tempo, si sono jns.iponte. Pro-
prio tutto il contrano di quel 
«~he succcde ad altre mû ictH" 
del no*tro tempo che subito si 
sciolgono in acqua fresca. Si 
sprigiona da certe pagine di 
Bucchi ancora una palp.tante 
sehietlczza. Dal groviglio degli 
strumenti ad arco il viohno so-
lista emerge con una ancora 
r.cca felicita d'jnvenzlone. cap-
tata da Rondno con conv.r.'-a 
partecipazione. Gli ultimi sJan-
ci fon.ci sono stati conquistati 
dal v.olinista quasi d'assalto. 
propr-o baUendo e gettando a-
vanti il p:ede come in un «a 
foodo*. 

L"n bel succes«o per il violi-
nista lungamente app!aud:to e 
un bel success anche per il 
direttore dorchestra amencano. 
Theodore. Bloomfietd *C!e-.e-
land. 1923). da oltre vent'anm 
sulla breccia, il quale alle at-
tente fatiche accompagnatone, 
ha unito un personale. abile im-
pcto direttoriale. nelle esecuzio-
ni deH'oarertar^ di Berl.oz. 
Beatn'ce et Benedict, e della 
Smfonia n. 2 di Bee'Jioven. 

e. v, 

Marlon Brando 
in segreto o Roma 

per « Candy » 
Marlon Brando e giunto in 

gran segreto a Roma ed ha 
gia cominciato a recitare la 
sua parte nei film Candy, diret
to da Christian Marquand e da 
Giancarlo Zagni. accanto a Ewa 
Aulin. Marlon Brando, con un 
paio di pantalonl Bermuda di 
seta bianca. con un « sari > bian
co e lunghi capelli ncn sciolti 
sulle spalle. impersona un san-
tone indiano 

raaiv!? 
a video spento 

CHIARI E LE a^RZELLET-
TE — Walter Chiari. secon
do noi, e un attore partico
larmente adatto alia ielevi-
sioiw. E' versatile, dotato 
di comunicativa, capace di 
reciture a soggetto e anche 
di imbastlre un discorso di
retto con ii pubblico. Non 
si pud dire che la TV non 
I'abbia sfruttato e non lo 
sfrutti: ma, vedi caso, non 
si e mai riu-sciti a trotvirpli, 
sul video, uno smzio autcn-
tico. E va sempre peggio. 
Qualche anno fa, ancora, 

" quest'attore riusciva ad ac-
cennare sul video certe sue 
divertenti e, in certi limiti. 
anticonformistiche osserva-
z'xoni di costume: era un filo 
di speranza. Ma, a mano 
a mano, la vena si e assot-
tiflliata fmo a scomtxirirc. 
Ed eccolo protagonista del-
Vultima puntata di Qui ci 
vuole un noma Nella cor
nice dell'inconcludente e ba-
nalissimo spettacolo presen-
tato da Lauretta Masiero. 
che pretende di avere un 
taolio di costume (e non lo 
ha). Chiari poteva pur ave
re qualcosa- di non scon-
tato da dire. E invece no. 
Chiari e stato simpatico. 
come sempre: ci ha anche 
strapi>ato qualche sorriso, 
con la sua mimica e la sua 
comunicai'tva. ma si d sem
pre mantenuto sul piano 
delle barzelletta, adeguan-
dosj perjettamenle al clima 
decisamente conformistico 
dello spettacolo, che. natu
ralmente. vuole. ad ooni co-
sto, I'uomo < triontatore ». 
Solo nello sketch dpi « /ifllio 
di mamma >, recifato insie
me con la Vclonohi. e'e 
stato un mrolto un po' piu 
aperto. Ma guardate I'in-
sulsa scenetta delle «sei 
libcrfd »; puardate soprat-
tutto il discorso sul film 
Un uomo, una donna. Que-
st'ultima era un'accasione 
d'oro per Chiari. proprio il 
pane per i suoi denti: e. in
fatti, i{ bravo Walter I ha 
sostenuta benissimo. Ma la 

sostanza del discorso. che 
avrebbe dovuto essere tale 
da demistificare il succes
so di un film di consumo 
come quello di Lelouch, ha 
finito per essere. auanto me
no. ambigua: perchd non si 
pud dir male fino in fondo 
di un film < popolare >, al
ia TV. 

• • • 

CRONACHE E NO — Va-
spetto piu ralido di Crona-
che del cinema e del teatro 
e Vinformazione: servizi co
me quello sul Mercante di 
Venezia o l'altro su Pre-
minger e Cacogannis hanno 
se non altro, il pregio di 
informare, appunto, it pub
blico sugli spettacoli e la 
att'witd di certi autori. Ma 
non sempre le cose vanno 
alio stesso modo. 11 servizio 
sul Festival del film d'ama 
tore, ad esempio, non solo 
ha accuratamente taciuto di 
certe polemlche avvenute a 
Rapallo: non solo ha dato 
un panorama molto parziale 
della manifestazione (non 
accennando nemmeno ai di-
battiti che ne facevano or-
ganicamentp parte); ma an
che sui film premiati ha 
ofjerto una informazione 
quanto mai povera e insi 
gnificante. L'umco film di 
cui si capis<e il senso era 
quello cecoslovacco. la cui 
satira contro taluni aspett 
della vita nei Paesi socio 
listi era chiaramente rias 
sunta. Del film Da sotto il 
monte, perd, si capiva ben 
poco (abbiamo il sospeffo 
die il giud'tzio di Di Giam-
matteo sia stato perfino 
censurato), e dell'altro di 
diseani animati. era stata 
scelta una sequenza — sul 
nazismo e la Resistenza — 
che non sembrava avere 
nulla a che fare con quel
la polemica contro i «ca-
ratteri negativi del costume 
italiano » di cui parlava lo 
stesso Di Giammatteo. E, 
temiamo, non per caso. 

g. c. 

preparatevi a... 
&* prograi 

II maresciallo (TV 2' ore 21,15-
Comlncla stasera la serie < I raccontl del maresciallo >, 

diretta da Mario Land! e interpretata da Turi Ferro. SI 
tratta di telefilm tratti dall'omonimo libro di Mario 
Soldati; e lo stesso scriltore In questa prima puntata ad 
avviare il colloquio con II suo amico maresciallo dei 
carablnieri. Questa volta II telefilm presenta tre sforlelle 
piuttosto convenzionall, scelte tra le presunte eiptriinzt 
del maresciallo, di servizio in Piemonte. 

A teatro (Radio 2° ore 20) 
La rubrlca c Teatro stasera » conslste In collegamentl 

diretti con alcuni teatri della penisola ove hanno luoflo 
« prime >. I telecronisti infervistano attori, registi, autori. 
Stasera i collegamentl avverranno con Roma, Milano, 
Torino e Firenze. 

TELEVISIONE 1* 
17.— 
17,30 
17,45 
18,45 

19,15 
19,45 
30,30 

21 ,— 

22.— 

23.— 

LANTERNA MAGICA 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI 
CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA DEL «TRIO 04 
BOLZANO • 
SAPERE 
TELEGIORNALE SPORT 

TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

TV 7 - SETTIMANALE DI ATTUALITA' 

LA PAROLA ALLA DIFESA 

TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18,— NON E* MAI TROPPO TARDI 

18,30-19,30 SAPERE 
Corso dl lngl*M 

2 1 . — TELEGIORNALE 

21,15 I RACCONTI DEL MARESCIALLO 
Dall'orr.onirno I'bro di Mario Soldati . Primo epiiodi* 

22,15 IL '68 NEL MONDO 
Clna: caot controllale 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8. 
10, 12. 13, 15. 17, 20. 23; 
6,35: Corso dl lingua in
glese; 7,10: Musica stop; 
9: La nostra casa, 9.06: Co-
lonna musicale; 10,05: La 
Radio per le Scuole; 10,35: 
Le ore della musica: 11J24: 
La donna oggi; 11,30: So
prano Gundula Janowitz: 
12.47: Punto e virgola; 13^0: 
Ponte radio; 14,40: Zibal-
done italiano; 15^0: Can-
zoni per invito; 15,45: Re
lax a 45 giri; 16: «Onda 
verde, via libera a llbri e 
dischl per 1 ragazzi »; 1«JU: 
Passaporto per un mlero-
fono; 16^0: Jazz jockey; 
17.10: Le fratture delle os-
sa facciali; 17,18: Interpre
ti a confronto; 17,45: Trl-
buTia dei giovani; 18.15: 
Corso di lingua inglese; 
18,20: Per vol giovani; 19.12: 
II cavaliere di Lagardere. 
di Paul F^val; 19,30: Luna 
park; 20,15: O.lando furio-
so. raccontato da Italo Cal-
vino; 20.45: Piccola ribal-
U: 21.15: Stagione SinXo-
nica Pubbliea della RAI: 
Concerto inaugurale. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 8^0, 
7.30. 8^0, 9^0. 10J0, 11,30, 
12.15. 13.30, 14^0, 15^0, 
16^0. 1730, 1S.30, 19^0. 
21^0, 22^0: 9.15: Romantl-
ca; 9,40: Alburn musicale; 
10: Incontri con Renzo Ric-
ci ed Eva Magni; 10.15: Jazz 
panorama; 10,40: Secondo 
Lea, un programme con 
Lea Padovanl; 11^5: Lette-
re aperte; 11,41: Radlote-
lefortuna 1968; 11,44: Le 

canzonl degli anni '00; 13: 
Hit Parade; 1335: II Sen-
zatitolo, 14: Juke-box; 14,45: 
Per gli amid del disco; 
15: Per la vostra discot#-
ca; 15,15: Grandi concer-
tisti: arpista Nlcanor Za-
baleta; 15^7: Tre mlnutl 
per te; 16: Pomeridiam; 
18: Aperitivo in musica 
(ore 18^0: Non tutto ma dl 
tutto y. 19: MusJche dall'A-
merica Latina; 19^3: SI o 
no; 1930: Sette artl; 19J0: 
Punto e virgola; 20: Tea
tro stasera: 20,45: Passav 
porto; 21: La voce dei la
voratori; 21,10: Novita rfi. 
scograflche trancesL. 

TERZO 

Ore 930: L'Antenna; 10: 
Frederic Chopin, Gabriel 
Faure*; 10.4a: Edvard Grief, 
Modesto Mussorgski; 1140: 
Hector Berlioz, Jean Si
belius; 12J0: Meridlano dl 
Greenwich; ltjah P. J, 
Haydn. P. Hindemlth. L. 
van Beethoven; 13,15: Con
certo •infonlco; 1430: Con
certo del soprano Florlana 
CavalU; 15: Wolfgang Ama-
deus Mozart; 1530: Lud-
wig van Beethoven: 17: La 
opinion! degU altri; 1740: 
Arsenlo Lupin e realmenui 
esiaUto?; 1730: Corso di 
lingua inglese; 17,45: R. 
Schumann; 11,15: Quadran-
te economlco; 1830: Mu
sica leggera; 18,45: Picco
lo planeta; 19,15: Concer
to dl ogni sera; 2t3(h Ver
so lo zero assoluto; 21: 
F. S. Fitzgerald e l'eta del 
jazz; 22: II giomale del 
Tereo - Sette artl; 2230: 
In Italia e all'estero; 22,40: 
idee • fettl della, mutdes. 
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