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Gli atfori 
respingono 

intimidazioni 
e ricatti 

della RA! 
II Conslgllo dlrettlvo della 

SAI e 11 Comltato dl agita-
zione Invltano tuttl gli at-
tori a non sublre e a denun-
clare Intimidazioni, ricatti dl 
qualsiasl tipo, provocazloni 
antisindacall e atti antico-
fitituzionali da parte del di-
rigentl della RAI. d o per-
che — si rende noto con un 
comunicato — le voci su una 
possibile serrata all'ente ra-
diotelevisivo sembrano ave-
re avuto una prima confer-
ma dal fatto che, a causa 
dell'agitazione e stata intan-
to sospesa la realizzazione di 
uno sceneggiato radiofonico 
sulla vita di Mazzini — alia 
quale si sarebbe dovuto co-
minclare a lavorare entro 
gennaio —. mentre alcuni fun-
zionari della RAI hanno mi-
nacciato di sostituire gli at-
tori delle parti secondarie 
con altri attori non professio-
nistl disposti a non sciope-
rare. 

«Gli attori sono in lotta 
— ricorda il comunicato — 
per difendere la loro soprav-
vivenza e la dignita del loro 
lavoro. La glustezza di que-
sta lotta e stata dimostrata 
dall'assoluta compattezza del
la categorla nei vari scio-
peri». 

Oggi alle ore 17, presso la 
sede della SAI a Roma, si riu-
nira il Comitato d'agitazione, 
con la partecipazione di diri-
genti della societa e di attl-
visti sindacall: all'ordine del 
giorno, una valutazione della 
situazione, la preparazione de-
gli scioperi per la prossima 
settimana e la convocazlone 
dl assemblee dl categorla in 
tutte le citta sedl dl centri 
di produzione radiofonica e 
televisiva. 

Gli attori, infine, confer-
mano che parteclperanno al
io sciopero generate di oggi 
secondo le indicazioni date 
in ogni citta dalle organizza-
zioni sindacall locali; a Ro
ma il lavoro sara sospeso per 
quattro ore, dalle 8 alle 12. 

Nuovo spettacolo di Dacia Maraini 

Giacomino 
con facilita 

supera il 
furno a 

Rischiafufto 
Domenlco Giacomino Piova-

no ha passato ieri sera il turno 
a « Rischiatutto » con faciliti 
irrisoria. II campione ha con-
dotto H gioco a suo piacimen-
to e, amministrando le vinci-
te con l'abituale parslmonia, 
ha potuto concludere con un 
raddopplo di 4 milioni 160 mi-
la lire, nonostante a meta ga-
ra avesse perduto un milione 
per dar retta, come al sol:to, 
a Mike Bongiorno che lo ave-
va spinto ad aumentare la po-
sta di un « rischio ». 

La presenza dei due sfidan-
tl di turno si e avvertita as-
sai poco. Fernando Bellesia, 
di Reggio Emilia, geometra, 
studente di scienze pol'tiche. 
lmpiegato presso la prefettu-
ra della sua citta, si era pre-
sentato come conoscitore del-
1'architettura barocca. Se lo 
sia veramente non si e potu
to verificare con certezza: ha 
concluso la gara al tabellone 
con un deficit di 40 mila lire 
e non ha potuto parted pare 
alle domande di raddoppio. 

Molto emozionata la secon-
da sfidante: Ludovina Rosan-
na Seggiaro Passarin. 20 an-
ni, da Rivoli (Torino), corri-
apondente in linzua francese. 
sposata. esperta di musica Jeg-
gera dal '65 ad oggi. compresi 
i festival di Sanremo Ella ha 
fatto un po' meglio del con-
corrente di Reggio Emilia ma 
ha fallito il pur modesto rad
doppio (100 mila lire) perche 
non sapeva che Elio Cesari e 
il vero nome di Tony Renis. 

II tabellone, Ieri sera, com-
prendeva: « Detti celebri». Li
fe, (cioe domande sulla rivi-
sta americana che ha cessato 
recentemente le pubbl:cazio-
ni) . «Cinema strappacore », 
« Sport "72 », « Letteratura an-
glosassone ». Se per i due sfi-
dantl il complesso dei quesiti 
* risultato ostico. per Giaco
mino e andato benissimo: egli 
ha ottenuto quattro « rischi ». 
tre Super Jolly e due Jolly 
II solo Jolly che git e sfugg:-
to e toccato a Bellesia che ha 
potuto cosl nsollevarsi dal 
«minimo» della serala: 140 
mila lire sotto zero. Giacomi 
no e arrivato al momento del 
raddoppio con due milioni e 
80 mila lire aH'attivo. e gli 
e stata «sparata» la sokta 
sfilza di domande geografi-
che: con quale altro nome e 
conosciuto il Golfo Persico. 
qual e ii braccio di mare che 
lo mette In comunicazione con 
il golfo di Oman, qual e il 
nome dello Stato indipenden 
te, interampnte insulare. che 
v: si trova. qual e la magg:o 
re pemsola del suo lato men 
dionale, coestensiva dello Sua 
to omommo9 II campione non 
ha avuto bisosrno di pensare 
e ha snocciolato con sicurez 
za le rlsposte Golfo Arablco; 
ttretto di Hormuz; Isole Ba
hrein; Qatar, e si conferma 
campione. II totale comples-
sivo delle sue vincite assom-
ina ora a tredici milioni e 
4M mila lire. 

La rivolta dei 
contadini del Sud 
in Viva I'Italia 
II festo, che vuole in-
terpretare con un'ottica 
marxista il Risorgimen-
to, andra in scena da 

martedi a Roma 
Viva Vltalia, sesto lavoro 

teatrale di Dacia Maraini, si 
prova, in quest! giorni, alle 
Arti di Roma, dove verra dato 
in « prima » martedi prossimo. 

Ieri la scrittrice, 11 regista 
Bruno Cirino e lo storico Lu-
cio Villari hanno Incontrato i 
giornalisti per parlare un po' 
del testo e dello spettacolo. 

Viva Vltalia (nlente a che 
vedere con il film dl Roberto 
Rossellinl dallo stesso titolo) 
e, a detta deH'autrlce, « un pic
colo pezzo di Risorgimento vi-
sto da un paese della Basili-
cata». E piii in partlcolare 
« una storla di contadini anzi 
di braccianti senza terra, che 
quando si accorgono che 11 
nuovo governo dei piemonte-
sl, anzlche dare, esige di piii 
(e di quel periodo la tassa 
sul macinato) e per giunta im-
pone la leva obbligatoria, si 
ribellano, piantano tutto e van-
no in montagna a fare i bri-
gantl. E 11 bandito, in quegli 
anni dl guerra — aggiunge la 
Maraini — fa presto a trasfor-
marsi in soldato che combatte 
contro l'unita d'ltalia, in favo-
re dei Borboni. E questl ultl-
ml da Roma, Insleme con il 
Vaticano, soffiano sul fuoco 
della rivolta contadina, pro-
mettendo soldi e aiutl (po-
chi) a chi si mette dalla loro 
parte ». 

L'autrlce ha premesso dl es-
sere partita, nell'elaborazione 
di questo testo, da una rivisl-
tazione della storia del Risor
gimento attraverso un'ottica 
marxista e gramsciana, al di 
fuori, quindi. di ogni trion-
falismo. 

Viva Vltalia e ambientato 
nel 1862 a Ventosa, paese ine-
sistente, anche se il riferimen-
to a Venosa. comune della Ba-
silicata raso al suolo dai sol-
dati piemontesi perche i suoi 
abitanti avevano accolto i bri-
gantl come liberatori, e evi-
dente. Dl fantasia sono pure i 
personaggi. 

«A domare la rivolta del 
contadini nel Sud, una rivolta 
feroce, furono Jnviatl cento-
ventimila uominl con l'ordine 
di fare terra bruciata — dice 
il professor Luclo Villari —, 
molti piii di quanti combatte* 
rono nelle guerre d'indipen-
denza. I bandl flrmatl dai ge
neral! Lamarmora, Pinelll e 
Cialdini ordinavano dl mette-
re tutto a fuoco. Non a caso 11 
sllenzio ha avvolto per tanto 
tempo I metodl dl repressione 
usati dal corpo di spedizione 
nel Mezzoglorno, ma chl ha 
davanti agll occh! certe 1m-
maginl vietnamite pub farsene 
un'idea ». 

Che la materia trattata da 
Dacia Maraini sia Interessante. 
che possa stimolare in molti 
una ricerca e un approfondi-
mento di quel travagliato pe
riodo della storia italiana — 
al di fuori e in modo di verso 
da quello scolastico — ce lo 
conferma indlrettamente 11 re
gista Bruno Cirino, raccontan-
do che, per un caso, solo lui 
e la Maraini, nel gruppo tea
trale, sono di origine meridio-
nale, mentre tuttl gli attori 
sono del Centro e del Nord 
Italia, « Un attore, un piemon-
tese — ha proseguito Cirino — 
leggendo e discutendo 11 co-
pione ha scoperto questa fac-
cia per lui sconosciuta della 
nostra storia e ne e rimasto 
talmente colpito da entrare in 
crisi». 

Viva Vltalia, esaurite 11 28 
gennaio le recite a Roma, an
dra in tournie nella regione 
njemontese — ospite del de 
centramento dello Stabile di 
Torino — e in numerose citta 
e paesi del Mezzogiorno. Oltre 
al nuovo spettacolo la compa-
gnia — la Cooperative Teatrog-
gi — dara anche // mutilato di 
Toller, rappresentato, finora, 
solo al Centro culturale Cen-

Gli interpretl di Viva Vltalia 
sono: Ernesto Colli, Claudio 
De Angelis. Gianni Eisner. An-
nalisa Fterro. Giuliano Manet-
ti. Renzo Rossi. Saviana Seal-
fi e Anna M?lato (sorella di 
Manangela). che canta e suo-
na accompagnandosi con la 
chitarra. Le scene e i costumi 
— niente muri calcinatl ne 
berretti a pan dl zucchero — 
di Uberto Bertacca Le musl-
che originali di Tito Srhipa \r 

m. ac 

Si giro nell'URSS «Terra, fermo posta» 

In un film uno 0 0 7 
che faceva sul serio 

Non prima 
della prossima 

settimana 
l'« Opera da tre 

soldi» al Piccolo 
MILANO. 11. 

L' Opera da Ire soldi di 
Brecht Weill, nel nuovo alle-
atimento di Giorgio Strehler 
per il Piccolo di Milano, non 
potra andare in scena prima 
della prossima settimana. I 
medici hanno infatti prescrit-
to all'attore Gianni Santuccio. 
protagonista maschile dello 
spettacolo, cinque giorni di 
riposo assoluto. e lo terranno 
durante questo periodo sotto 
osservazione. per individuare 
e curare le CAUse del collas 
so da cui egh e stato colto 
i'altra sera, in una pausa del 
lavoro di messa a pun to del 
VOpera 

La « prima » dell'Opera. gift 
fissata per 1 giomi tra Capo-
danno e la Befana, aveva do
vuto subire un primo breve 
rinvio dopo 1'infortunlo del 
quale era stata vlttima nel di-
cembre scorso Milva, e la con-
seguente assenza deU'attrlce-
cantante dalle prove per un 
oerto periodo di tempo. 

Maja danza in 
« Rosa malata » 

PARIGI — Maia Plissetskaia, prima ballerina del Bolscloi, si 
esiblsce in questi giorni al Palazzo dello Sport di Parlgi nel 
ranghi della compagnia del balletti di Marslglia dlretta da 
Roland Petit. La stella sovietlca e la protagonista della a Rosa 
malata », su musica di Gustav Mahler; la foto ce la mostra 
appunto in un passo di questo balletto 

«Eugenio 0nieghin» a Bologna 

In teatro un 
Ciaikovski 
cameristico 

L'opera presentata al Comunale dagli ar-
tisti cecoslovacchi di Ostrava - Lo spetta
colo fara anche una tournee nell'Emilia 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 11. 

Fatti 1 conti. gli indebitatls-
simi teatri Iirici italiani han
no scoperto che e p:u con-
veniente importare qualche 
opera dal paesi socialist! che 
metterla in scena con le pro-
prle forze. Grazle a questa 
economia, 1 pubblici ltallani 
scoprono, man mano. un po" 
di quel repertorlo cecoslovac-
co. ungherese, russo, romeno 
che resterebbe altriment: sco-
nosciuto. E inoltre, 1» risco-
prono in edizioni che. senza 
essere sbalorditive. hanno tut-
tavia il gusto dell'autcntlctta. 

Ora. in una tournSe che. 
partendo da Bologna, tocche-
ra nel prossimi giorni vane 
citta emiliane. l'Opera di 
Ostrava ha presentato I'̂ MOe 
nio Omeghin di Ciaikovski: 
lavoro famesissimo nei paesi 
slavi che in Italia non e mai 
entrato In repertorio sebbene 
le storle della musica lo clas-
sifichino. assieme alia Dama 
di picche. tra ! capolavorl del 
teatro russo. 

n nostro pubblico — k> si 
awertiva anche iersera a Bo
logna — k attirato d«Jla ric-
chezza melodica del lavoro. 
ma. nello stesso tempo, resta 
sconcertato dalla raritA delle 
impennate vocali Paradossal-
mente. proprio la fln^zza di 
un'edizione cameristica come 
quella deH'Ooera dl Ostrava. 
lascia perolesso rascoltatore 
che aspetta golosamente la 
grande aria. T'acuto. I'esplo-
sione drammatlca Quando 
tutto questo arriva nelle sce
ne finali. il surcesso e assl 
curato: ma, in efTettl, I prl-
mi due atti non sono di va-
lore minore. Al contrark): II 
quadro della lettera (Inter-
pretato da Jirka Kovtrikova) 
e un affascinante pezzo dl 
bravura; la festa col »uo su-
perbo concertato. II duello 
sullo sfondo cupo dell'orche-
stra sono due momenU di ro-
busto teatro; ma e solo alia 
fine che la nobile lagna del 
princlpe e poi il rovente duet
to d'amore sostitutsrono II 
melodramma all'ldiilio. E qui 
gli applausi, dalla Polacca in 
poi. sono esplosi conwintl. 

II success}, quindi. non e 
mancato e, va detto, e stato 
plenamente merltato. L'esecu-
zione degll artlstl dl Ostrava, 
senza ostentare grandlssime 
voci. e dl una ammlrevole M-
nezza. L'allestlmento dl Bu-
benlk, piCi ct» dagll specchl 

I alia Svoboda, e caratterlzzato 
daJl'elegante somplicita pro
pria dei teatri cecoslovacchi: 

pochi element! essenzlali ba-
stano a creare 1'ambiente stl-
lizzato del primo Ottocento, 
tra mobili, costumi Impero 
e (bellissima trovata) 11 par-
rucchino deH'emigrato fran
cese Monsieur Trlquet; la re-
gia di Hyeas. nonostante qual
che indulgenza oleografica, e 
sobria e ben servita dalla ec^ 
cezionale capacita espressiva 
degll attori; cosl come le dan-
ze ottocentesche sono realiz-
zate da un buon corpo dl 
ballo. 

Dal punto di vista musica-
le. colpisce. come dicevamo. 
la fine^za cameristica dell'or-
chestra e delle voci. Forse. in 
una sala vasta come quella 
del Comunale bolognese. qual
che stm mento In piu non sa
rebbe stato Inutile: ma. nel 
complesso. la scelta di una 
sonorita sommessa. priva del-
1'enfasi che spesso ingombra 
le letture Jtaliane di Ciaikov
ski. ha una sua intelligent^ 
efficacla: a poco a poco. en-
trando nel clima stillstico. tut
to suona giusto e. diremmo. 
confortevole. 

Tra i cantanti abblamo g!a 
ricordato la Kovarikova. In-
terprete di squisita misura: 
Tatiana ingenua. fresca e. ad 
un temDO. aDos^sionata. ella 
e. senza para gone, il numero 
uno de'la romnaanla: ma non 
sono da sottovalutare Josef 
Abel nella pirte non facile 
delllnsenuo Ijenskl. II robu 
sto Pavel Cervinka ne! pan-
r\\ romantic! e byron'an! di 
Oniezhin. Karel Prusa. un 
basso capace di dominare con 
dignita Varla un po" lagno-
sa del princloe. la aggraziata 
Drahomira Drobkova fOlga). 
Atena Havllcova (nutrlce), 
Agla Pormankova (L<»rlna) 
Lubomlr Proch^zka (Trlquet) 
oltre al coro dl lodevole pre-
clslone. Sul oodio. Jlrl Pin-
kas. senza strafare. ha saegia-
mente ricordato quail fosse-
ro I srandl amori musical! 
dl C'aikovskl- I franresl e 
Mozart 

Piii dl cosl sarebbe ingiusto 
chledere, tenendo preaente, 
semmai, che Ostrava e una 
piccola citta cecoslovacca di 
mlnatori, e che in Italia, an
che in centri assal piO gran-
di, un teatro stabile dl questo 
genere nessuno se lo sogna. 

Rub«ns Tedeschi 

Ricostruita sullo schermo la reale vicenda 
dell'agente segreto sovietico Lev Manevic, 
che durante la guerra operd anche in Italia 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 11. 

Nell'Europa occldentale de
gll anni trenta, un «com-
merciante austrlacon, dl no
me Konrad Koertner — uomo 
di grande culture, conoscitore 
dl sel llngue, esperto di que
stion! tecnlche e milltarl — 
fornl prezlose Informazlonl 
aH'URSS svolgendo una se-
rle dl delicate mlsslonl In 
varl paesi. Arrestato dal na-
zisti, riuscl a mantenere 11 
piu stretto sllenzio sulla sua 
vera attivita; rlnchluso nel 
campo dl concentramento dl 
Ebensee, mori, vlnto dalla 
tubercolosl, due giorni dopo 
la Liberazione. 

Solo a distanza dl anni fu 
rlvelata la sua vera storia: 
Koertner, in realta, si chia-
mava Lev Manevic. Clttadl-
no sovietico, nato In Blelorus-
sia, aveva parteclpato alia 
guerra civile; dopo aver fre-
quentato due accademie mill
tarl, aveva scelto dl lavorare 
In qualita dl agente segreto. 
Le eccezionali mission! del
le quali fu protagonista lo 
videro, cosl, impegnato per 
piii dl dlecl anni; ed anche 
quando fu rlnchluso nel cam
po nazista, riuscl ad Inviare 
a Mosca notlzie sullo stato 
delle forze armate tedesche 
e, nello stesso tempo, a crea
re, nel lager, una organizza-
zlone clandestlna. 

II ricordo e 1'analLsl delle 
sue gesta sono stati il tema 
di un interessante libro scrit-
to da Evghenl Voroblov. uscl-
to anni fa. Ed ora se ne an-
nuncia la versione clnemato-
grafica con la regia dl Venla-
min Dorman. 

II film, il cui titolo e Terra, 
fermo posta, e stato girato 
in varie localita dell'URSS e, 
preclsamente, nelle citta piu 
vicine al luoghi che videro 
Manevic all'opera. La troupe 
di Dorman si e infatti recata 
a Lvov, ad Odessa e a Batu
mi, girando poi gli intern! ne-
gli studi «Gorki». 

Ma Koertner operb anche in 
Italia; egli fu per qualche 
tempo a Milano e, dopo esse
re stato arrestato, venne rin-
chiuso nel carcere di Castel-
franco nelPEmilia e nel pe-
nitenziario dell'isola di Santo 
Stefano. Anche imprigionato, 
egli riuscl a inviare notizle al 
governo sovietico, con l'aiuto 
degli antifasclsti Italian!; pro
prio dal carcere Koertner fe-
ce sapere ai sovietici che la 
FIAT, la Caproni e la Breda 
avevano ricevuto dal Giappo-
ne una commessa per lo stu
dio e la costruzione dl spe-
clali dispositivi che permet-
tessero agll aerei di volare 
anche a bassissime tempera
ture. Notizia che. Integrata da 
altre informazlonl fornite da 
Sorge, diede a! comandi so
vietici la certezza che il Giap-
pone si preparava ad attac-
care in Manciuria, in Mongo
lia e in Siberia. 

Tutta la parte che rlguarda 
l'attivita di Koertner in Italia 
e stata girata in studio, dove 
sono stati ricostruiti alcune 
strade di Milano e le celle 
e I cortill delle prigioni. 

La parte principale, quella 
dell'agente, e stata afndata 
ad Oleg Strigenov. gia ap-
prezzato nella Dama di pic
che, nel Quarantunesimo e 
nelle Notti bianche. 

Parlando dell'opera, 11 regi
sta Dorman — che si e av-
valso, per la sceneggiatura, 
del contributo dello stesso 
autore del libro — ha voluto 
rilevare che non si tratta dl 
un « giallo » o di un « polizie-
scos. «Terra, fermo posta 
— egli ha detto — e la rico-
struzione di una serie di ge
sta viste pero alia luce dl 
quegli anni. Ho cercato. infat
ti, dl riprodurre 1'ambiente 
pslcologlco in cui operava 
Manavic Di lui posso dire 
che fu un uomo eccezlonale; 
comlncid a combattere prima 
che la guerra fosse dichiara-
ta ufficialmente e si trovb 
sempre in orima fila fino al 
momento della mortea. 

U film — a quanto risul-
ta — dovrebbe entrare nel 
clrcuito pansovietico nelle 
prossime settimane. 

Ed ecco, infine. altre novita 
che sono in fase dl lavora-
zione degli studi della Mos-
film. I reglstl Kutziev e Kli-
mov stanno portando a ter-
mine l'opera iniziata da Mi
khail Romm dal titolo // man-
do, oggi; Ozerov — il regista 
di Liberazione — sta girando 
un nuovo kolossal dai titolo 
L'Europa insorta; Aleksandr 
Zarkhi sta girando La cit-
ta e gli anni tratto dall'omo-
nimo romanzo di Konstantin 
Fedin. 

Sempre alia Mosfilm sono 

Domani si apre 

il nuovo teatro 

dei Metavirtuali 
La Compagnia del «Teatro 

dei Metavirtuali», diretta da 
Pippo Dl Marca, presentera 
domani alle ore 21.30, nel nuo
vo locale di via Capo d'Afri-
ca 5 (accanto al cinema Co-
losseo), uno spettacolo dal ti
tolo Apocalittico week-end a 
Crome, tratto da un roman
zo giovanile di AWous Hux
ley, l'autore di Mondo Nuovo, 
I'alluclnante romanzo di fan-
tascienza che possiamo ormai 
conildenua un claaaico del 
«feaer«», 

In cantiere Le mele del pa-
radtso del regista Sclukln e 
La fuga di mister Mac Kinley 
dl Mikhail Schweitzer. 

Per quanto riguarda poi le 
co-produzionl, come hanno 
sottolineato in questl giorni 
1 quotidian! sovietici, vanno 
segnalate quelle con l'ltalia 
e con la Polonla. Nei prossl-
ml mesi. infatti, comlnceran-
no, nell'URSS, le rlprese di 
Attentate alia sicurezza dello 
Stato con la regia dl Giovan
ni Fago, e dl Ricordati il tuo 
nome In collaborazlone con 

la clnematografla polacca. 

Carlo Benedetti 

I sindocati 
sulla TV 

e Sanremo 
La FILSCGIL, la FULS. 

CISL, lTJIL-Spettacolo e le 
Unionl italiane di musica po-
polare (CISAS) protestano 
contro la grave ed arbltrarla 
declslone della RAI dl rldur-
re le rlprese televlsive del fe
stival di musica leggera, pre-
sa senza consultare le catego
rla del lavoratorl dlrettamen-
te lnteressate. 

«I1 sempre maggior awlll-
mento culturale della canzo
ne italiana — 6 detto In un 
comunicato congiunto dei sin-
dacatl — va rlcercato nella 
platta mentallta commerciale 
e consumistlca degll impren-
dltorl, 1 cui prodotti sono sen
za alcuna riserva ampiamen-
te ospitatl nelle trasmlsslonl 
radlotelevlslve ». 

« I slndacati — conclude 11 
comunicato — mentre Indica-
no nella responsabilita della 
RAI-TV la causa del decadi-
mento dl ogni valore artistico 
della canzone italiana, ravvi-
sano nelle sempllclstlche e 
semplificative soluzionl adot-
tate dall'ente televlslvo un ul-
terlore elemento leslvo del 
patrimonlo musicale Itallano 
In un momento in cui 11 rin-
novamento e l'elevamento qua
litative divengono essenziali 
per la stessa sopravvivenza 
della canzonen. 

le prime 
Musica 

Un Rondo per 
il Vietnam 

alia Filarmonica 
A dare una mano a Seve-

rino Gazzelloni, protagonista 
del primo concerto 1973 tenu-
to dall'Accademia filarmonica 
aU'Olimplco, e'erano la viola 
di Dino Asclolla (reduce da 
una splendlda tourne'e In Ro
mania) e il « Trio di Milano » 
(violino. violoncello e piano
forte- Cesare Ferraresi, Roc 
co Fi'lippini e Bruno Canino, 
che si e esibito anche al cla
vicembalo o accompagnando 
il flautlsta, da solo, con il 
pianoforte). 

A dare solennita al concer
to e'erano il presidente della 
Repubbllca e la consorte, i 
quali neH'intervallo, nel cor-
so d'un ricevimento svoltosi 
nel foyer, si sono complimen-
tati coi concertisti. Questi ul-
timi, per6, avevano suonato, 
stando al di qua delle aspet-
tative, pagine dl Mozart (il 
secondo Quartetto K. 285 e di 
Bach (dall'0//erta musicale). 

E' che il flauto di Gazzello
ni non cosl facilmente, come 
potrebbe sembrare, si axnal-
gama con il suono di altri 
strumenti. Questo flauto mi-
racoloso soprattutto risplen-
de quando e in compagnia di 
Bruno Canino, e si e visto 
nella rassegna dl arte scozze-
si e russe, per flauto e pia
noforte, tolte dall'op. 105 e 
107 di Beethoven. 

Sulle battute finali del 
Rondo conclusivo del primo 
Quartetto K. 285, con il quale 
terminava il concerto, si e 
aperta in teatro una bandie-
ra, poi fatta sventoiare dallo 
alto della galleria, al grido 
di a Viva il Vietnam liberos. 

Dalla platea, dopo l'attimo 
di sorpresa, si sono levati 
dapprima i « buffoni, smette-
tela», poi anche i a bravi». 
Solo i concertisti, sempre piu 
assorti in Mozart, non si so
no accorti di niente. Finito 
il Rondo, essendosi mescolatl 
gli applausi al battibecco, 
hanno tagliato corto con il 
rito dell'andirivienl, e si sono 
sedutl, riattaccando, per bis, 
lo stesso Rondo. Senonche, il 
presidente della Repubblica 
si e alzato e se ne e andato. 
Qualcuno ha trovato da ridi-
re, altri ha osservato che era 
giusto piantare in asso suo-
natori cosl sordi e mutl, per 
andare piuttosto a compli-
mentarsi con i manifestanti 
pro Vietnam libero, ai quali, 
intanto, va tutta la nostra 
solidarieta. 

e. v . 

Teatro 

Brecht-Hasek 
ballate 

Lo spettacolo musical-tea-
trale (forse sarebbe giusto 
definirlo cabarettistico, co-
munque nell'accezione piu 
elevata) dl Raffaella De Vita 
e Beppe Di Meo, che si rap-
presenta alia Ringhiera con 
la regia di Mario M. Gior-
getti. appare, effettivamente, 
diviso nelle sue due « parti n. 
Ed e, questa, una contraddi-
zione abbastanza vistosa, che 
rlnlsce per concentrare l'inte-
resse della «rappresentazio-
ne » esclusivamente nella « se-
conda parte», cioe nella fe-
lice interpretazione delle 
canzoni di Brecht a a cura» 
di Raffaella De Vita e Beppe 
Di Meo. 

La « prima » parte vorrebbe 
essere una satira antimilita-
rista liberamente isplrata al 
« buon soldato Svejk » di Ja-
roslav Hasek, ma le ballate 
tristi e grottesche recitate e 
cantate da Rarfaella e Bep
pe (al piano. Luciano Bian
co suona, per contrappunto, 
Per Elisa e Giuochl proibiti) 
raramente affrontano l'argo-
mento con una convinoente 
carica satirica, anzi spesso si 
affonda nelle sabbie mobili 
della convenzione e del ro-
mantlcismo pacifista, anche 
formal men te, soprattutto per 
manchevolezze di regia. 

Nella cseconda parte» de
dicate a Brecht musicato da 
Weill, Dessau e Eisler, l'estro 
e il talento di Raffaella De 
Vita hanno modo di csprl-
mersl compiut&mente attra
verso vlbrantl Interpretazioni 
delle celebri cansoni e balla
te tratte dall'Opcra da tn 

soldi, da Mahagonny, dallo 
Svejk. II timbro vocale della 
De Vita, cosi tagllente e ap-
pai'entemente freddo, e ade-
rentlssimo alia materia brech-
tiana, e come pochi altri ca-
pace di restituire 11 carattere 
popolare, dl classe, della 11-
rica del grande poeta. 

II pubblico, forse un po' 
sconcertato dai risultati del
la « prima parte » ha poi ap-
plaudito con calore, e senza 
riserve, le appassionate In
terpretazioni di Raffaella e 
Beppe. Si replica fino al 25 
gennaio-

vice 

Cinema 

L'uomo dai 
sette capestri 

« La vita e i tempi del giu-
dlce Roy Bean » suonerebbe il 
titolo originale, tradotto alia 
lettera: Roy Bean, leggenda-
rio personaggio, la cui vicen
da si svolge ai confini geo-
grafici e storici del vecchio 
West, tra lo scorcio conclusi
vo del secolo passato e i pri-
mi decenni di quello presen-
te. Gia ricercato come bandi
to, ridotto all'estremo da bri-
ganti ' assai peggiori di lui, 
Roy Bean si salva con l'aiuto 
di una generosa ragazza; quin
di, liberatosi alia spiccia dei 
nemici immediati, edifica e 
amministra, in terre ancora re
mote dalla « civilta », una stra-
na comunanza di messicani 
poveri, di ex fuorilegge sfor-
tunati, e promossi pertanto 
sceriffi, di prostitute disposte 
a fissare in tal luogo la loro 
esistenza errabonda. Padrone 
quasi assoluto del paese. ma 
munifico, egli s'investe anche 
della carica di giustiziere. re-
golando le questioni a colpi di 
pistola, di fucile e di capestro, 
avendo come unico punto di 
riferi mento una sanguinaria 
pagina della Bibbia. Ce pure, 
nel suo carattere e nella sua 
esperienza, un lato donchi-
sciottesco: i suoi aiutanti e 
sudditi sono infatti tenuti a 
sostenere contro chiunque la 
fama e 1'onore d'una diva del
lo spettacolo, Lily Langtry, a 
lui e a loro nota solo per via 
di giornall e locandlne. 

Poi il «progresso» arriva 
anche M. Dopo esser stato co-
stretto a dividere, con un 
subdolo avvocaticchio che van-
ta diritti sulla zona, il proprio 
potere, Roy Bean scompare, 
travolto dal dolore per la per-
dita della giovane compagna, 
morta di parto. Piii tardi, l'in-
tera regione sara preda dei 
petrolieri, degli affaricti. degli 
speculator!, del gangster di 
nuovo conio. Come un redivi-
vo, Roy Bean torna perd a 
dar man forte alia figlia ed 
erede, e ai superstiti compa-
gni, nella difesa dell'antlco 
saloon, ultima roccaforte di 
un'altra epoca. pronta ormai 
per il museo che accogliera 
anche il suo mito. 

John Huston ha diretto que
sto film, congenialmente in-
terpretato da Paul Newman, 
con l'estro che e venuto ispi-
rando certe sue opere minori. 
ma significative, e non troppo 
marginal! rispetto ai suoi m-
teressi piu tipici, di indaga-
tore del mondo degli «scon-
fitti i> (dalla societa. dalla sto
ria, daU'eslstenza stessa). No-
stalgico e Ironlco. affettuoso 
e parodlstico, patetico e stra-
vagante, L'uomo dai sette ca
pestri annoda alia sapienza 
figurativa della evocazione (di 
gusto raffinato e la fotografia 
a colori) un'andatura di bal-
lata ebra e giocosa. fitta di 
scherzi, di ammiccamenti. di 
civetterie. II regista appare 
anche in veste d'attore. di 
scorcio. In una sequenza not-
turna; ma e curioso pure il 
modo come egli ha trattato 
altre illustri presenze: Antho
ny Perkins, che si esibisce per 
breve spazio all'inizio. Ava 
Gardner, che sorride altera 
e sempre bella da un mani
festo teatrale. e solo negll ul-
timi minuti si concede di per
sona alio sguardo degli spet-
tatori... Parti piu consistent!, 
oltre il gia citato Paul New
man. hanno l'esordiente Victo
ria Principal. Jacqueline Bis-
set. Tab Hunter. Roddy McDo
well, Anthony Zerbe. Di sfug-
gita, nei panni dello spavente-
vole Ammazzasette albino e 
capellone, s'intravede Infine 
Stacy Keach, che lo stesso 
Huston ha « lane iato » nel bel-
lissimo Fat City (da no! visto 
a Cannes, ma che In Italia, 
lncredibilmente. non trova an
cora una dlstribuzlone). 

ag. sa. 

Rai ̂ 7 

controcanale 
UNA NOVITA' — E' diffi

cile imbattersi. in una novita, 
assistendo ai progranimi te-
levisivL Forse, e'e chi e pron
to a sostenere che, in realta, 
tutte le trasmissioni televisi-
ve sono «novita», dato che 
ogni programma vale per una 
sola sera, e raramente si ve-
rificano repliche sul video. 
Gia. Ma il fatto & che spet-
tacoli, telefilm, sceneggiati, e 
perflno documentari ed in-
chieste giornalistiche si somi-
gliano tanto I'un altro che il 
telespettatore appena tin po' 
distratto pub aver I'impres-
sione di assistere sempre alia 
medesima trasmissione. 

Per questo, la prima pun-
tata di « Storie dell'anno mil-
le» sceneggiato da Tonino 
Guerra e Luigi Malerba di
retto dallo scomparso regista 
Franco Indovina, ha rappre
sentato per noi una gradita 
sorpresa. Ecco finalmente un 
telefilm che non batte la con-
sueta strada del racconto con-
venzionalmente naturalistico, 
ne va alia ricerca della facile 
commozione, ne pretende di 
interpretare i sentimenti di 
uomini vissuti nei secoli scor-
si. Nel suo taglio grottesco, 
collocayidosi tra la farsa e la 
avventura picaresca, «Storie 
dell'anno millen vuole diver-
tirci senza addormentare la 
nostra intelligenza e il no
stro gusto: e forse, proprio 
per questo i programmatori 
Vhanno piazzato in alterna-
tiva al «Rischiatutto», che, 
come tutti sanno, richiama di 
questi tempi un altissimo nu-
mero di telespettatori. Le no
vita in TV sono poche, ma, in 
compenso, vengono accurata-
mente nascoste. Certo, biso-
gnera vederne di piu, per 
giudicare se questo telefilm 
ha un'autentica consisten,za: 
comunque. alcune premesse 
sono state paste sin da que
sto inizio. Ad esempio, nella 
logica alia rovescia che domi-
na le azioni e i pensieri dei 
personaggi: una logica che 
serve a scoprire per assurdo 
la vuotezza del famoso « buo;t 
senson che si basa sul luogo 
comune. Pensiamo a tutto il 

gioco dei corpi intrecciati dei 
tre protagonisti, e al loro fol-
le ragionamento sulle mem
bra, che, con la loro sola esi
stenza, permettono al male di 
svolgere la sua opera (il mal 
di capo e'e in quanto e'e la 
testa; i ginocchi servono a 
far venire il male ai ginoc
chi; e cosl lo stomaco, ecc). 
Pensiamo anche alia marcta 
senza meta, che, tuttavia, ac-
quista un senso proprio in 
quanto, essendo una marcia, 
non pud che portare in qual
che luogo. 

C'e poi il clima di lotta ele-
mentate per la sopravvivenza, 
che mette a nudo gli istinti fi
no alia crudelta piii feroce. 
ma, nel contempo, spinge i 
personaggi a giustificare le 
loro malefatte con il loro di-
ritto a vivere e ad approfltta-
re delle debolezze di avversa-
ri che, peraltro, sono pronti 
a comportarsi nel medesimo 
modo. Si vedano, in questo 
senso, le scene dei due iticon-
tri con i frati e la sequenza 
nella quale due dei protago
nisti meditano di mangiare 
un maiale, pur convinti che 
I'animale sia il loro amico 
reincarnato. Circolava, in 
questi brani, un'allegria leg-
germente blasfema, che mi-
rava anch'essa a rovesciare lo 
stile coiisueto di certe rico-
struzioni storiche, serlose 
quanto conformiste, pur evi-
tando la volgarita di eerti 
film piii o vieno boccacceschi 
circolanti sui nostri schermi. 
In questa chiave, taluni spun-
ti erano validi e tal'altri no 
(piuttosto gratuita, ad esem
pio. ci e sembrata la scena 
dell'incontro con la carovana 
del Papa; e banale era ta tro
vata dei miraggi), ma, nel 
complesso, anche questa ve
na contribuiva a rendere sa-
pido questo telefilm. C'b solo 
da sperare, dunque, che, col 
passar delle puntate, la storia 
contraddicendo ancora una 
votta le abitudini televisive, 
migliori anziche spegnersi 
lentamente e rientrare nei 
ranghi. 

g. e. 

oggi vedremo 
SPAZIO MUSICALE (1°, ore 18,45) 

lo quella lama gli piantai nel core e il titolo della puntata 
che va in onda questo pomeriggio. II verso e tratto dal li
bretto della Tosca di Giacomo Puccini, e preclsamente dal-
l'eplsodio In cui la protagonista racconta come ha ucciso Scar-
pia. Partecipano alia trasmissione curata da Gino Negri il 
baritono Giullo Fioravantl e due mlmi che si esiblranno nella 
scena del duello di Giulietta e Romeo di Zandonai. 

DEDICATO A MILVA (1°, ore 22) 
Va In onda questa sera uno special dedicate a Milva. La 

trasmissione, condotta dal chitarrista Franco Cerri qui nelle 
vesti di presentatore, intende mostrarci la apantera di Goro» 
al di fuori del classicl meccanismi promozionali (vedl Canzo-
nissima) televisivL Chissa se tall lodevoli intentl verranno ri-
spettati; se cosl sara, 1 telespettatori vedranno una Milva in-
solita per la televisione, donna pensante e attrice di teatro, 
professionista di buon livello e non «canzonettista» di facile 
consumo. 

VESTIRE GLI IGNUDI 
(2°, ore 21,20) 

Con la regia di Vittorio Cottafavl e con la partecipazione 
di Ileana Ghione. Achllle Millo, Ave Ninchi, Giullo Bosetti, 
Roberto Antonelli e Stefano Satta Flores nei principali ruoli, 
va in onda questa sera l'allestimento televisivo della nota 
commedia in tre atti di Luigi Pirandello. 

Vestire gli ignudi narra di Ersilia Drel, governante in casa 
del console italiano a Smirne, divenuta amante dell'ufficiale 
di marina Laspiga il quale, dopo averle promesso il matri-
monio, l'abbandona, Poco dopo, la Drel sara protagonista di 
una tragedia ben piu grave, che la costringera a far ritomo 
a Roma, ove trova Laspiga fidanzato con un'altra... 

programmi 

TV nazionale 
9,30 scola-Trasmisslonl 

stiche 
12.30 Sapere 
13.00 Ore 13 

Sesta puntata 
13,30 Telegiornale 
14.00 Una lingua per tuttl 
15.00 Trasmissioni scola-

stlchfi 
17.00 L'arca dl Vinlclus 

Programma musica
le per I piu piccini 
con Vinlclus De Mo-
raes. 

17,30 Telegiornale 

17.45 La TV del ragazzl 
18,45 Spazio musicale 
19,15 Sapere 

Quinta puntata 
19,45 Telegiornale sport • 

Cronache Italiane 
20,30 Telegiornale 
21,00 Stasera 
22,00 D^dicato a Milva 

Spettacolo musicale 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.20 Vestire gli Ignudi 

Tre atti di Luigi Pi
randello. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO, ore: 7 . 
8 . 12 . 13, 14 , 15 , 17, 2 0 . 
21 • 23; 6: Mattatino notic*-
!•; 6 , 4 1 ! AlmaiMcco; 6,46i 
Com* • parcM; S,30: Lm caazo-
nl d«l mattlnoi 9.15: Vol «4 le; 
10: Special* C l t * 11,30: Via 
col rflscoj 13,1$: I ravolo»fa Nat 
« Kins > Colas 13,27: Una cow-
media in tranta minuti 14,05i 
Zibaltfoae italiano; 15,10: far 
vol ajonnij 16.40: Programme 
per I raaaxzi; 17,05: I I flirato-
le; 19.1 Or Italia che lavora; 
19,25: Opera fermo-posta; 
20.20: Andata e ritomo; 21,1 St 
Concerto ainfonlco; 22,45: Pre-
gramma lein-iot 23.20? Flash. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO, ore: 6,30, 
7.30. 8.30. 9 ,30. 10.30. 
11.30, 12.30, 13.30. 15,30, 
16.30, 17.30, 18,30. 19,30, 
22.30 a 24s «• I I mattlnieret 
7.40: Boonsiorno; 8,14: Mosi-
ca aiprettot 8,40: Galleria dot 
melodramma; 9.15: Sooni a co
lori dell'orchestra; 9,35: I I 
venteslio; 9,50: I I Sranore dl 
Ballmtraa: 10.05* Caaxoai per 

tuttl; 10,35: Dalla vostra part*; 
12,10: Trasmissioni reeionali; 
12,40: Alto tradlmente; 13: Hit 
parade; 13,50: Come • perche; 
14: Non si aa mai; 14,30: Tra-
•mission! reeionalij 15: Punto 
I n U i i o u l l i o , 15,40: Cararait 
1 7 ^ 0 : Spedala C.R^ 17^45: 
Chiamata Roma 3 1 3 1 ; 20,1 Oi 
Boooa la primal; 2 0 ^ 0 : Super-
•oniq 22,43: Colombaj 23,05: 
•uonanotte fantasma; 23,20: 
Musica le 

Radio 3° 
9,30: La Radio per le Scoole; 
10: Concerto di apertura; 1 1 : 
La Radio per le Scoole; 11,40: 
Mnsicbe italiana d 'on i ; 12,15; 
l a musica nel tempo; 13,30: 
Intermezzo; 14,30: I I disco In 
vetrina; 15,15: Concerto del 
violoncellista Mstislav Rostro-
porich; 16,15: Compoitxioni co> 
rali di Johannes Brahms; 17,20: 
Musica seria; 18: Notizle del 
Terzo; 18,45: Piccolo pianetai 
19,15: Concerto dl oesjl seraj 
20,15: Lo malatti* infettiraj 
20.45: I I dnetna italiano down 
anni 60 ; 211 I I Ciornala del 
Terzo - Sette arth 21 ,30: So-
rata a tonet to; 22,30: Parlia-
mo di spettacolo. 

LIBRERIA 8 DISCOTECA RINASCITA 

• Via tkoefke Oscure 12 lU-aa 
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