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II secondo spettacolo dell '«Old Vic» di Bristol 
a I XXIII festival del la prosa 

Rigorosa edizione di 
Ii USA al Premio «Italia » 

L'a/tra America 
in due forti 
documentor! 

>' ' i 

< - ' • ' ) 

lella sezione opere drammatiche un in-

[teressante « Stefano D. » tratto da Joyce 

Dal nostro inviato 
' GENOVA, 18 

iDuc vigorosi documcntari 
\e.scntati oggi dagli Stati Uni-

ci hanno mostrato, in modi 
§vcrst, "I'altra America • La 
fossima rivoluzione (prodotto 
Ha CBS, autorc Warren Wal-
fe) ha condotto un serratis-
mo dibattito sul problema dcl-
nttnviazionc, , espltiitamentc 
fintto come »una minacctn 

|e fondamenta dclla societa 
H'rwana - Con una martcllan-
ite f .sprcyiudicata scric di 
tcrvistc c con incisive imma-
li, e.sso ci ha esposto la si-
izione di un Pacse ove il pro-
tsso tccnologico avanza c i 
mziamenti hi succcdono a rit-

incalzantc, e nel prossimo 
10 e mezzo usciranno dalle 
\olc cinque milioni di glo-
ii, la cui preparazione pro-
sionale sard gia stata supe-

Passando dall'operaio die 
\rebbe fermare I'automazio-

a quello che vede la solu-
ic nella riduzione dell'ora-

di lavoro, dal capitalista 
difende senza mczzi tcr-

li la legge del profitto. al 
iacalista, chc si chiede se 

btiano cambiando i rap-
fti tra lavoro e tempo Ube-

c uiungendo fino al diri-
\tc negro che sostiene: -quan-

una torta non basta piii 
imeno per i bianchi, doe 
coloro che credono di ave-

il diritto di accedervi, slgni-
che la torta comincia a 

'.re vcechia ed c tempo di 
ibiarla», il doenmentario ci 

\offcrto tin panorama aperto 
'appassionantc dell'America 
^temporanea. 
lent re La prossima rivolu-
,je si af]idava soprattutto al-
forza del dibattito e del con-
Uo delle idee, I'altro docu-
Uario, La saga dell'uomo oc-
tntale 1901 (prodotto dalla 
i.e., autori John Secondari e 

lene Jean Rogers, con la re-
ancora di Warren Wallace; 

[tava sul montaggio delle im-
lini, sottolincando le con-
Idizioni della * civilta del 
sumi»: ricchczza e pover-
\lusso e disoccupazlone, di
me di classe e di razza nel-
:KOIC, solitudinc del vecchi, 

Icita delle metropoli e -c»f-
Imorcnti - della provincia. 
)o sforzo di slntest, questo 

xdo doenmentario, di neita 
tazionc kenncdyana come 
(resto I'altro, ha data a mo
lti Vimprcssionc di cssere un 
ide calderone, e per que-
lha pcrso quota. Ma, nel 
jlesso ci ha offerto un pa-
|ma aperto e appassionantc 

problema importante per 
il mondo contemporaneo. 
slamo finora occupati so-

lutto dei documentari pre-
_iti a questa rassegna, anche 
hie siamo convinti che quc-
fsia il campo nel quale la 
tisione da meglio la mi

ddle sue possibilita. E 
to Premio Italia, del resto, 

sta confermando. Nella 
ie opere drammatiche, lo 

•» pezzo - che abbia rag-
\o • una particolare forza 
pssiva e stato finora, sccon-
loi, Stefano D, presentato 
me dalla BBC. La vlcenda 
eledramma e tratta da due 

di Joyce a carattere auto-
iafico: Stefano eroe e Ri-

dell'artista da giovane. 
\utf altro che facile traspor-
sul video la complessa ispi-
ie del prande romanziere 
ies\ che nei due ' libri 

la vlcenda dclla sua ma-
fronc, da ragazzo a giovanc 
f, in una Dublino soffocata 
^scurantismo, da una pe-

coltre di puritanesimo, 
frrore per ogni travaglio 
t. II tcsto televisivo, scrit-

Hugh Leonard e diretto 
rcgista Anthony Page, ci 
ra riuscito a rendere 
ttamente questa atmosfera, 

perche al di la dclla 
rappresentazione dei mo-

decisivi della vita di 
io D (la sua scoperta del 
to mondo degll adulti, la 
tperienza scolostica in un 

jio diretto da sacerdoti, il 
\nconlro con una prostitu-
sso non ha temuto di affi-

al dibattito delle idee. 
lotto sul filo dei primi pic-
ie scavavano nei voltl de 
iterpreti e ne ralorizzava 
mi battuta, il telcdramma 
to recitato con intensa par 

zione e prande perizia da 
jan Hodicay, T.P. Mckcnna, 
9h O' Connor, Marie Kean 
\ri. 

terza sezione di questa 
tgna e dedicata alle opere 

ficali: le piit difficili per noi 
jiudicare, perche la musica, 
ne c parte determinante, 

trebbe una preparazione 
%ca specifica chc noi non 
riamo. In questa sezione e 

presentata una Antigone 
slovacca. (testo di Vaclav 

ie, musica di Isa Krejci) 
tto interessante, ci e parso, 

il suo tcntatico di dare sul 
\o, ' nella forma dell'opera, 

interpretazione moderna 
tragedia classica. 71 regi-

[Pavel Hobl, servendosl di 
elemcntl (dal balletto a 
cinematograftci di reper-
nUa guerra, dalla foto-

qrafia in ncgativo ai frammenti 
del Partcnonc), lia ottcnuto cf-
fetti di sapore exprei.siomstico 

Non altrettanto posbiumo dire 
del Faust a Manhattan, J'opera 
pre.sent«fa dall'Ituliu c icritta 
appositamente per il video dal 
maestro Mario Nascimbcne. 11 
libretto di Luigi Cundoni narra 
la vicenda di un giovane * bru-
clato - amcrtcano chc stipulu 
con il diavolo un contralto chc 
i' e.suf/drnenfe tl rovescio di 
quello clussico: eglt cede la 
Oiooinezza per riuscire a con-
quistare un'anima. 11 diavolo, 
che I'unima non pud ovviamen-
tc donargli, lo mette perd in 
grado di vivcrc una capitale 
esperienza nel crogiuolo della 
riscossu dei popoli coloniali at~ 
traverso la quale il moderno 
Faust conquista una visione 
umana del mondo. A questo 
punto, il diavolo torna per sti-
pulare un altro contralto, questa 
volta alia vcechia manieru: la 
anima per la giovinezza. Ma 
Johnny Faust rifiuta, perche sen-
tc di aver attinto a una supe-
rlore serenita. 

A noi questo tcsto e sembra-
to piiittosto ambiguo c spesso 
schematico. clcmcntarc nei suoi 
simboli: Vesperienza decisiva di 
Faust in Africa e confusa e 
troppo yenerieu per rappresen-
tarc una autentica presa di co-
scienza. 11 regista Sundro Bol-
chi ha cercato di calare la vi
cenda in un clima allucinato: 
ma non I'hanno aiutato a farlo 
ne le scenografic piuttosto con~ 
venzionali, ne i balletti privi di 
autentica forza fantastica. A 
dare il colpo decisivo all'opera, 

«Enrico V> 
a Venezia 

La regia di Stuart Burge e apparsa 
molto piu dignitosa e mossa che in 

« Pene d'amor perdute » 

Al festival della canzone 

«Maretta» 
a Napoli 

Qualche minuto d i trambusto subito 

dopo I'esibizione della Vanoni 

Dal nostro inviato -
VENEZIA, 18 ' 

Secondo spettacolo della com-
piijnia dello Old Vic dl Bristol, 
qui alia Fenice. per il XXIII 
festival internazionale del tea-
tro di prosa: Enrico V di Sha
kespeare. Spettacolo, dicianiolo 
subito, nettamente superiore a 
quello realizzato con Pene 
d'amor perdute. 

Scritto dopo VEnrico IV e 
dopo I'Enrico VI, in effetti, 
VEnrico V (1590) pare espri-
mere la volonta di Shakespeare 
di esaltare un momento sin-
golarmente •< felice •• della sto-
ria dinastica e nazionale d'ln-
ghilterra. • 

Proprio all'inizio dell'Enru 
co V, e'e un sic4nificat.vo pa
ra .qone tra lo Stato e le sue 
diverse funzioni con un labo-
rioso alvearc , dove tutto e 
tutti concorrono alio stesso fi
ne superiore. 

Testo, dunque, pienamente ri-
solto in una sua totale armonia 
cejobrativa, questo Enrico V? 
Non diremmo davvero. Una let-
tura in questo senso sarebbe 
superficiale, come altrettanto 
affrettata sarebbe se ci si fer-
masse (pur con un passo avanti 
nella interpretazione critica) 
alle ainare constataziioni sulle 
<> eterne « leg»i che resolano — 
disumane, cruente — le vicen-
de des;li uomini Enrico V spin-
to da queste lesgi, porta in 
Francia Ja guerra; e la guerra 
e saccheusjio, e stupro, e campi 
di battH!»lia coperti di cada
ver!. La contesa col re . di 
Francia costa lutti jnfiniti ad 
entrambe le parti, ma non e'e 
niente da fare, quello che Jan 
Kott nel suo Jibro su Shake
speare chiama dl «grande mec-
canismo» della storia va avan
ti cosl. Al re come cristiano e 
come uomo non restera (pri 

tuttavia, so no le parti cantate, ma scena del quarto atto, mo 
che s'alternano ai brani reci-
tati. Qui i modi somigliano a 
quelli del melodramma ottocen-
tesco. malgrado le battute siano 
prese dal nostro linguaggio quo-
tidiano. Ne scaturisce Vimpres-
sione di assistcre addirittura a 
una parodia. 

Giovanni Cesareo 

nologo di Enrico) che abban-
donarsi a tristi considerazioni 
sulla •> dura condizione del re -
che non puo evitare cid che 
pure sa essere male. 

In realta, con la forza del 
?enio che e sempre rivelatore 
obbiettivo, spesso. come in Sha
kespeare. proprio per la sua 
gonfia contraddittorieta, I'En 

La XXXI Settimana musicale 

«Parisina»: 
un Doniietti 
nuovissimo 

L'opera e stata eseguita per la 
prima volta nel nostro secolo 

Dal nostro inviato 
SIENA. 18. 

Siamo arrivati a Siena gius'o 
in tempo per non perdere la 
culminante serata della succosa 
XXXI -Settimana musicale-. 
Cioe, la prima ripresa nel no
stro secolo di una dimenticata 
(ma non minore) opera di Do
nizetti: Parisina d'Ette risalen-
te al 1833, smarritasi poi nelle 
complicazioni deH'800. un'ope-
ra destinata ad arricchire l"al-
tra strada del nostro melodram
ma. non ufficiale, meno con-
venzionalc e ancora sotterra-
nea, che gli studiosi di ^eolosia 
avrebbcro riattivato con entu-
siasmo certamente maj:j»iore di 
quello dimostrato finora dai 
rlcercatort musicall. La -se t 
timana > dunque, si e acqui-
stato un invidiabile merito. In-
sieme con il Guglielmo Tell e 
VOtello di Rossini — tanto per 
avere un riferimento — anche 
questa Parisina punteggia vi-
vacemente un atteggiamento 
nuovo del teatro lirico ottocen-
tesco. cosl Iampante del resto. 
che la socicta, sli opportunismi 
e la censura non hanno sapu-
to fare di me^ho se non sof-
focare. E non per nulla Do
nizetti soprattutto aveva cara 
questa Parisina. cosl protesa in 
un inedito e moderno paesaa-
gio umano. 

La situazione drammatica 
sembrerebbe una solita situa
zione melodrammatica: l'amore 
di Ugo per Parisina (un amore 
alia Giulictta e Romeo), la 
quale e moglie del Duca di 
Ferrara che e deciso a difen-
dersi dalle insidie. Arriva al 
punto da gettare in catene i 
due amanti. Quando all"uItimo 
momento si scopre c^e l'inna-
morato e addirittura il figlio 
del duca. e si prcfllano quindi 
Tabbraccio, il perdono, il rien-
tro nelle ordinate pur se ipo-
crite file della societa, accade 
il fatto nuovo. A Donizetti cioe 
quegli ottimismi patetici gli fan-
no un baffo. Niente abbraccl, 

niente Iacrime: o^nuno rima-
ne fermo nel suo proposito Ugo 
riaffermera il suo amore per 
Parisina, il duca attuera la sua 
vendetta e fara uccidere il ra-
cazzo per mostrarne poi il ca-
davere alia moglie. Parisina si 
protende lei per avere la salma 
di Ugo (la morbosita di una 
Salome non e'entra affatto) e 
morira schiantata dal dolore. 

Non e un eccesso della no
stra emozione: Donizetti capo-
volge tutto e punteggiando la 
impresa con una formidabile 
vibrazione musicale. di violen 
za persino espressionistica (ma 
il Wozzcck di Berg, del resto. 
deriva da un dramma del pri-
mo Ottocento) si tira fuori dai 
piedi manierismo e convenzio-
ne. giovandosi anche di una 
diffusa e incisiva coralita. Non 
si tratta dunque di una riesu 
mazione archeologica. ma della 
vitale proiezione della validita 
di questa opera nel futuro del 
nostro tempo. 

Di primo ordme rallestimen 
to incentrato sulla unitaria fu-
sione degli dementi scenici. or-
ehestrali e vocali. Ai primi 
(scene e regia) ha provveduto 
Luciano Alberti con finezza del 
tutto corrispondentc a quelle 
della partitura: ai secondi si 
>ono dedicati. in grande forma. 
I'orchestra e il coro del Teatro 
Comunale di Bologna: ai ter-
zi, la partecipazione di cantanti 
di straordinaria vivacita inter
pret at iva: Giulio FioravantL 
Franco Ventriglia. Ma reel la 
Pobbe, con rilevante smalto 
timbrico e Renato Cioni. il cui 
maschio squillo tenorile e riu
scito anche a trovare lo stile 
donizettiano. che pu6 anticipa-
re, ma non e ancora quello di 
Verdi. 

rico V, cela dentro (ma non 
poi troppo!) una straordinaria 
carica demlstificatrice. 

Subito, fin dalla prima scena. 
L'arcivescovo di Canterbury e 
il vescovo di Ely sono' preoc-
cupati per ventilate requisizio-
m statah di oltre nieta dei 
posses3i della Chiesa (conflit. 
to Stato-Chiesa come una del
le prime conseguenze del moto 
centralizzatore dello Stato). Oc-
corre creare un «diversivo« 
per il re, e comunque riman-
dare 1'attuazione della leijge: 
ed ecco i due rappresentanti 
di Dio, suoi vicarl di pace :n 
terra, consigliare vivamente al 
re di andare a conquistare la 
Francia. 

E l'arcivescovo d: Canterbu
ry, che si fa ideologo della 
politica regale, elenca tutti i 
titoli di diritto di Enrico sulla 
corona di Carlo VI. Duchi, con-
ti, baroni: la nobilta anglese 
si mette al servizio del re per 
l'inipresa d'oltre Manica, e la 
•« loro» guerra risulta chiara-
mente non tanto un'avventura 
cavalleresca, ma un'operazione 
politico-economica. L'alleanza 
col re consolida il loro potere 
in patria (a meno di tentare 
la via del tradimento, come fan-
no Cambridge, Scroop e Grey, 
che, scoperti. vengono imme-
diatamente uccisi) e in Fran
cia offre possibilita di arricchi-
mento esercitando diritti di sac-
cheggio e richieste di riscatti 

Motivi meno «aristocratici» 
ma altrettanto concreti fanno 
arruolare i poveri diavol:, at-
tratti dal bisogno. Ci sono tra 
loro gli amici di Falstaff, l'oste 
della sua taverna, Bardolfo, 
Mym: una passeggiata in Fran
cia per esercitare con il be-
neplacito del patrio esercito il 
mestiere proibito dalle patrie 
leggi: il furto, !a rapina, la 
violenza carnale. Tra loro Fal
staff non e'e: nel secondo atto 
si apprende che e malato, poi 
che e morto. Come giustamen-
te osserva il Trav^rsi nel suo 
saggio. nell'aspro. spietato En
rico V non e'e piu posto per 
quell'enorrne personaggio, cari-
cato da Shakespeare di tutta 
una sua profonda umamta, sia 
pure al livello della inconsa-
pevole rivolta individualistica 
ai mali voiuti dalla societa co
sl com'e. 

E ancora. Sotto le mura di 
Hartfleur il re pone le con-
dizioni alia citta assediata. II 
rifiuto di resa significherebbe 
rovina. incendi, violenze. En
rico dice: «Si scatenerebbero i 
soldati, una forza cieca e inar-
restibile ~. 

Ed e proprio questa «ceci-
ta - — stupendamente descritta 
da Shakespeare — a esprimere 
una condanna totale della guer 
ra non come evento naturale 
infrenabile, ma come prodotto 
preciso, scoperto. della «po
litica - dei potent!, dei loro mo-
venti economici. di casta. 

L'alta, illuminante poesia 
shakespeariana giunge a! suo 
vertice, e ci offre il testo ad 
una visione estremamente con-
temporanea, nella scena not-
turna. prima della battaglia di 
Azincourt H re, travestito. si 
intrattiene con un soldato 
Williams, che parlando della 
guerra dice: - II re avra un 
grosso conto da saldare, dopo 
un conto spaventoso, quando 
rutte quelle braccia e gambe 
e teste che la battaglia avra 
strappato dai corpi si ricom-
porranno il glorno del giudizio 
e grideranno tutti insieme: nel 
tal Iuogo siamo morti!, chi be-
5temmiando chi invocando un 
chlrurgo. chi ricordando la ve-
dova lasciata in mlserla, chi 
i debiti non pagati, chi pian-
gendo i figlioli lasciati in mez
zo a una via»: probabilmente 
Brecbt ricordo questa scena 
quando scrisse il suo Processo 
di Lucullo. 

Ma Enrico V e importante 
anche dal punto di vista dram-
maturgico e di storia del tea
tro. All'inizio di ogn5 atto. il 
prologo annuncia l'azione, e fa 
appello alia fantasia degli spet. 
tatori. invitati a supptire - con 
essa alia necessar.a limitatezza 
de. mezzi espressivi del teatro 
Cosl il pubblico e sollecitato 
a partecipare consapevolmente 
ad una convenzione, e a trar-
ce diletto - collaborando - con 
la propria invenzione al lavoro 
degli attori recitanti 

Dignitoso e mosso. lo spetta
colo di Stuart Burge punta so 

Dal nostro inviato • 
' NAPOLI, 18 

Oggi il Festival s'e movimen-
tato. Appena appena, ' ma s'e 
movimentato. Scherzi, pinzel-
lacchere — come direbbe il na-
poletanissimo Tot6 —, bazzec-
cole. Qualche voce grossa, qual
che minaccia o un eattivo augu-
rio per Bideri, pronunciato da 
un giovanottello che poi non 
era nemmeno interessato alle 
canzoni Cinque minuti in tutto. 

II bubbone e scoppiato quan
do, nel pomoriggio, era tn pal-
coscenico la Vanoni. Ha can-
tato, da vera primadonna, il 
motivo di Mogol e Donida, Am-
more mio. Sulla scia di questa 
canzone si e scatenato il picco
lo putiferio •• Non abbiamo bi-
sogno di quelli del Nord per 
senvere canzoni come queste! ", 
ha urlato un editore locale, e-
scluso dal Festival Tutta la sa-
la ha preso posizione Due, na-

Domenico Modugno, 
uno dei protagonist! 
del XII Festival 

I cartelloni 
dei due « Stabili » 

Novita 
italiane 

a Genova 
e Bologna 

II Teatro stabile »Duse - di 
Genova presentera quest'anno 
una interessante noi-ita: Proces
so d: Savona del giovane scrit-
tore e studioso Vico Faggi 
(pscudonimo del giudice Ales-
sandro Orcngo). 11 copione, che 
e stato commissionato dallo stes-
to Stabile al Faggi. in occasio-
ne del Ventennale della Resi-
stenza. e interamente desunto 
dagli atti del processo che nel 
settembre 1921 fu intcntato a 
Savona contro Carlo Rosselli, 
Ferruccio Parri e altri, respon-
sabili di aver organizzato, insie
me con Sandro Pertini, Vespa-
trio clandestino di Turati. Oltre 
a questo lavoro di Faggi, che 
ciene definito - ~ rievocazione 
drammatica -. lo Stabile mette-
ra in scena nella stagione 1964-
65 i gia annunciati Coscienza di 
Zeno di Tullio KezicK tratto 
dal romanzo di Svevo. Dopo la 
caduta di Miller e TroUo e 
Cressida di Shakespeare; sara 
inoltre ripreso I due gemelli ve-
neziani di Carlo Goldoni. Infi-
ne, in collaborazione con la com-

prattutto sul personaggio di re fagnia Albertazzi-Protfemer. sa-
For:co interpretato con ngore ranno presentati La governante 
da Richard Pasco. I maggion 
ruoli erano assegnati a Dav.d 
Dodimead dl coro>: Christo
pher Benjamin (Pistol): Ter 

la parnjeca. sicche ha dovuto 
cantarc come un Rodolfo Va
lentino ben impomatato. Chis-
sa che non la ritrovi per l'at-
tesa replica di domanL 

cfMfno Viajtontv 

di Brancati e Maria Stuarda di 
Schiller. 

Anche il Teatro Stabile di Bo. 
« J / - . J w J- iogna presentera nella immi

nence Hardiman JU deIf:nodi ventc stagione un testo antifasci-
«* _v. . r- .•. J-_ ^^ ^ grande interesse: Festa 

grande d'aprile di Franco Anto-
nicellu che sara rappresentato 
con le scene di Roberto Francia 
e le musiche di Sergio Libero-
vici, per la regia di Maurizio 
Scarparro. Oltre a Battaglia na 
vale di Goering e a Tamburi 
lontani di Brecht, che sara Ti-
proposto nella stessa edizione 
dello scorso anno, lo Stabile bo-
lognese presenterd un'altra no-
vita itdliana: Andiamo a guarda-
re Sonia dl Franco Verrucci e 
Alberto Silcestri. che e stata 
scelta tra le opere segnalate al 
Premio Riccione 1964. Infine, te. 
nendo conto delle preference 
espresse dagli abbonati in un 
reeente sondaggio. sard, presen
tato L'uomo, la bestia e la virtu 
dl Pirandello. 

Francia): James Cossins (il du 
ca di Borgogna); Geoffrey Too-
ne (il connestabile): Michael 
Fleming. Noel Thorpe. Tracey. 
Richard Mayes, Charles Pem-
berton. Leader Hawkins, Rus-
sal Hunter. Michael Jaston. 
Alan Collins. Nella parte di 
Isabella, principessa di Fran
cia, che — a conclusione di 
tutte le stragi — suggella col 
matrimonio la fine della con
tesa dinastia, Eithne Dunne 

Anche le scene e i costumi 
Peccato che abbia smarrito (di G " h a m Banow) non han

no. come la regia. per cosl 
dire, un «* ret rote rra - critica 
ma sono. iruerendosi piuttosto 
bene nello spettacolo, assal pio 
che di semplice maniera. . 

Arture L m i r i 

turalmente, le fazioni. C'e stato 
poi il giovanottello. un patito 
del microfono il quale voleva 
(e pare gli fosse stato promes-
so) presentare... il presentatore, 
cioe Mike Bongiorno. La TV, 
invece, ha voluto escludere per
sino le onnipresenti vallette, le 
solite ragazze-bene di Napoli 
che darebbero non si sa cosa 
per apparire, una volta all'an-
no, sul video. Niente vallette, 
dunque, e niente « presentatore 
del presentatore». Le vallette 
hanno fatto buon viso, il gio
vanottello no. 

Torniamo ad Ornella Vano
ni, il pretesto per l'incidente. 
Sia o non sia « napoletana » la 
sua canzone, difficile (e inutile) 
dirlo. Per6. la sua canzone e 
piaciuta. E" fatta apposta per 
lei, ovviamente. Ed e la storia 
di un amore che finisce per
che, a questo mondo, l'amore 
solamente non basta piu. II te
sto va avanti per simboli: lei 
ha speso sino all'ultimo soldo 
di sDeranza ma non e servito 
a nulla: «St'amniore nuostro. 
stasera ha da muri' pe' quat-
tro lire«. Ornella e stata su-
perba ed ha conferito a que
sta canzone superbi accenti di 
verita. Dicono della Vanoni che 
quando canta e una valanga di 
sesso che ti cade addosso. Eb-
bene. questa canzone e l'ini-
zio della valanga. 

Zitti zitti, invece, i napole-
tani hanno ascoltato il timido 
Fred Bongusto che cantava la 
morte di Napoli. (Napoli, e'est 
fini). Zitti zitti, forse perche a 
Bongusto, che e di Campobas-
so, non possono rimproverare 
di essere nordista. Quella di 
Bongusto (che da anni, ormai, 
sforna le sue accorate ma pia-
cevoli canzoni, portandole tut
te al successo e conciliando, co
me nessun altro sa fare, i gusti 
delle vecchie e delle nuove ge-
nerazioni) e soprattutto una ge-
niale intuizione. Perche la can
zone, musicalmente buona (an
che se e un po' debole neH'-< in-
ciso>-), e ancora una volta l'ac-
corata confessione di un napo-
letano che torna nella propria 
citta e trova che tutto e cam-
biato. Anche Murolo-padre, 
quando Bongusto non era an
cora nato, aveva detto cose del 
genere (ricordate? - Chista e' 
Napule e 'na vota, chi pur'issa 
se ne va»). E anche Galdieri, 
in Munasterio 'e Santa Chiara 
(«c'e rimasto sulamente 'o ma
re...»). Tuttavia, Bongusto ha a-
vuto il coraggio di dirlo ancora 
una volta, con parole e con mu
sica sue, in un momento nel 
quale la polemica e in pieno 
corso. 

Ieri quattro o cinque canzo
ni passabili e un paio di buone. 
Oggi, stesso biiancio. Roberti-
no (assai applaudito) ha canta-
to Afo' fAfe ne vaco a Pusille-
co), replicata da Fierro, ma ha 
avuto lo svantaggio di incap-
pare in un motivo che ne ri-
chiama almeno altri due, trop
po noti per essere dimenticati. 
Mario Trevi e Arturo Testa si 
sono invece impegnati a tutto 
fiato in Sole 'e luglio una delle 
canzoni che, secondo - molti, 
hanno tutti gli attribut! per es
sere napoletane. I Marcellos 
Ferial e Bruno Filippini han
no graziosamente proposto Am-
more siente, di Maresca e Pa-
gano. vincitori del Festival del-
1'anno scorso (un motivetto sen
za pretese ma di quelli che 
piacciono subito). Poi sono sali-
ti alia ribalta Luciano Virgili 
ed Elsa Quarta, Claudio Villa 
e 1'awocato perugino Giancar-
lo Guardabassi. il quale ha ri-
scosso molti favori; forse piu di 
quanti ne ottiene al suo studio 
forense, se e vero che continua, 
con costanza ammirevole. a can-
tare. Del resto, al pubblico pia-
ce e il Cantagiro sarebbe stato 
suo. se Paolo Mosca non glielo 
avesse soffiato all'ultimo mo
mento. 

Margherita (si chiama cosl, 
e basta ed e -piccola, timida. 
fragile, ma non troppo-) si e 
fatta conoscere come la secon-
da Cinquetti d'ltalia. La sua 
canzone, Comme, non e male. 
Aura D'Angelo non ha trovato, 
oggi, una canzone di buona 
Iega ma si e fatta applaudire 
lo stesso. 

Senza molto rumore e ve-
nuto alia ribalta Nicola Ari-
gliano: il suo stile e tra i piii 
sobri e piacevoli e meritcrebbe 
comunque di piu. 
' Dopo la proclamazione delle 
dodici finaliste, awenuta sta-
notte,. gran festa per chi e ri
masto in lizza. Tutti ad ab-
bracciarsi. tutti felici. Domani 
sera la lotta sara all'ultimo san-
gue. La televisione trasmettera 
la serata sul primo canale. Do
dici canzoni in due versioni. cioe 
ventiquattro canzoni. I tele-
spettatori sono sen*iti. 

LeoncaHo Settinwlli 

l e f inaliste 
NAPOLI, 18. 

Ecco Ie dodici camon i pre-
scelte dalla giuria le qnali 
sono state ammesse alia fina-
lissima di domani sera: 

1) l A m m o r e m i o » (Or
nella Vanoni-Nnnzio Gal lo) ; 
2) ff Ammore s i en te» (Bru
no Filippini- Los Marcellos 
Ferial); 3) c Comme » (Mar-
Cherita-Oiordano Colombo); 
4) « E si nan fosse o' vero» 
(Aura D'Angelo-Enio Ianna-
ce) ; 5) «Iaati lmente » (Nan-
sio GaHo-Nino Soprano); S) 
« M o (me ne vaco a Pasille-
co) 9 (Robertino-Aurelio Fier. 
ro); 7) «Nap«U e'est fini a 
(Luciano Laaldi-Fred Bon 
gasto); 8) cNapnle e a n a s 
(Artaro Testa-Sergio Brani); 
9) «NiacahM» 'o pao' capia 
(Giancarlo Silvi-Peppino Ga-
gliardi); 18) cNord e S a d » 
(Nini Rosao-Giaani Bestaeci); 
11) «Tarricaorde C a n a e a 
(Las MareeJlos Ferial-Fraaco 
D'Amara); 12) c T i a" 'aa 
eoaa grande a (Dasaeaiea Ma-
dnfaa-Oraella Vaaaal) . 

contro 
canale programmi 

Video cerimonioso 
La se iva amorosa ha 

inaugurato, icri sera, sul 
primo canale, un breve ci-

' do goldoniano curato dal 
piii popolare inter prcte 
moderno di Goldoni, Cesco 
Baseggio. II ciclo com-
prende, in tutto, solo ire 
commedie, ed e forse un 
peccato, perche il talento 
teatrale di Goldoni nulla 
perde nella trasposizionc 
sul teleschermo: ed anche 
perche, pur cssendosi fatto 
molto in questi anni per 
mantcnerc viiio il contatto 
fra il grande commedio-
grafo veneziano e il pub
blico, tuttavia un ciclo leg-
gcrmente piii ampio, ma-
gari dilazionando nel tem
po le trasmissioni, avrebbc 
pcrmesso di rendere piu 
proficuo e, soprattutto, piu 
ampio questo discorso 

E' ccrto, comunque, chc, 
oltre che sul Goldoni, il ci
clo punta sulla personalita 
di Cesco Baseggio, questo 
fedelissimo goldoniano al 
quale si devc buona parte 
dclla popolaritd del com-
mctiiografa prcsso il pub
blico di oggi. 

E' innegabile, ad escm-
pio, die merito deU'attorc 
e anche il fatto chc lo spet
tacolo teatrale goldoniano 
non abbia pcrso nulla del 
suo ritmo e del suo mor-
dente passando sul video: 
t' vero die, accanto a quel
la teatrale dello stesso Ba
seggio, e'era, nc La serva 
amorosa di ieri, anche una 
regia television, di Italo 
Alfaro: ma, a ben guar-
darc, quest'ultima si limi-
tava alle inquadrature. So-
litamentc, il regista televi
sivo cerca di adattare alle 
esigenze del proprio mezzo 
espressivo le scenografic: 
icri sera, invece, queste 
erano le stcsse che si usano 
sul palcoscenico. 

Al fianco di Baseggio, si 
sono egregiamentc disim-
pegnati gli altri, da Wanda 
Bcncdetti, nelle vesti della 
protagonista. a Cesarina 
Gheraldi e Giorgio Gusso. 

•t Re Costantino di Gre-
cia, ventiquattro anni, il 
piii giovane sovrano re-
gnante, ha preso oggi in 
moglie Anna Maria di Da-
nimarca... > : con queste 
parole, enunciate con 'vo
ce solennemente scandita, 
quasi si stessero infor-
mando i telespettatori su 
un drammatico evento di 
ripercussionc mondiale, si 
e aperto il servizio spe-
ciale eurovisivo sulle noz-
ze di Atenc, andato in 
onda sul secondo subito 
dopo il Festival di Napoli. 

Di questo ' servizio la 
RAI-TV e andata partico-
larmente fiera, perche essa 
stessa ha offerto le attrez-
zature c i tecnici per la ri
presa eurovisiva e per la 
rete greca. Forse anche 
per questo motivo, il tono 
del servizio ha avuto la 
stessa ufficialita e cerimo-
niositd del corteo nuzialc 
(e con la stessa impertur-
babile solennitd siamo sta
ti informati dell'aumen-
tato reddito annuo perso
nate del regale neocon-
sorte). Eppure, ci pare chc 
simili servizi informativi, 
quando non si limitino alia 
dimensione di una * noti-
zia *, debbano non infi-
larsi Vabito da cerimonia 
ma farsi disinteressati in-
terpreti di tutto cid che 
avviene, dentro e ~ fuori 
delVetichetta. Altrimenti, 
sono essi stessi cerimonia, 
e non servizi. 

vice 

T V - primo 
10,00 Film per le zone di Bari e Mi-

lano: « II grande valzers 

16,00 Sport 
Da Roma: lucontro dl 
atletlca leggera Italla-
Svezla-Norvegla 

18,00 La TV dei ragazzi 
a ) A l b u m T V : b ) T e i t l -
monl ocular!: c) I I plrata 
e i l coniglictto (c a ) 

19,00 Telegiornale delta sera (1. edizione) 
e estrazione Lotto 

19,20 L'isola delle foche Documentario 

19,30 Selfe giorni 
al Parlamento 

20,00 Rubrica rellgioaa 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2. edizione) 

21,00 XII Festival di Napoli 
Telegiornale 

Terza serata 

della notte (nell' lnter-
vallo) 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Al cavallino bianco 

SplPzlone dall'operetta dl 
Hans Mui'ller. Con Nino 
lifsozzi, Eli-n Sedlak Pao
lo Poll, Gianni Agu« e 
Odo<irdo Spadaro 

22,45 Notte sport 

Elen Sedlak e tra i protagonisti deH'operetta « Al ca
vallino bianco » (secondo, ore 21,15). 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15, 17, 20, 23; 6,35: Corso di 
lingua portoghese; 8,30: 11 
nostro buongiorno; 10.30: 
Torino: Cerimonia inaugu
rate del XIV Salone della 
Tecnica; 11: Passeggiate nel 
tempo; 11.15: Aria di casa 
nostra: 11,30: Anatole Lia-
dow; 11,45: Musica per ar-
chi; 12: Gli amici delle 12; 
12.15: Arlecchino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Zig-
Zag; 13,25-14: Motivi di sem
pre; 14-14,55: Trasmissioni 
regionali: 15,15: 11 mondo 
deH'operetta; 15,30: Le ma-

nifestazioni sportive di do
mani; 15,50: Sorella radio; 
16,30: Corriere del disco: 
musica lirica; 17,25: Estra-
zioni del Lotto; 17,30: Con
cert! dl musiche italiane per 
la gioventu; 18,55: Dixieland 
con Pee Wee Hunt e Paul 
Whiteman; 19.10: II settima-
nale dell" industria; 19,30: 
Motivi in giostra; 19,53: Una 
canzone al giorno; 20,20: Ap-
plausi a...: 20,25: Peter Ib-
bertson. di Raymond Que-
neau; 21,40: Canzoni e me
lodic italiane: 22: 1 matri-
moni del secolo; 22,30: Mu
sica da ballb. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8,30, 9,30. 

10.30. 11.30, 13,30, 14,30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30; 
7,30: Benvenuto in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8,40: 
Canta Lucia Altieri; 8.50: 
L'orchestra del giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9.15: 
Ritmo-fantasia: 9.35: Estate 
in citta; 10.35: Le nuove can
zoni italiane; 11: Vetrina dl 
un disco per Testate; 11,35: 
Piccolissimo; 11,40: II porta-
canzoni: 12-12.20: Orchestre 
alia ribalta; 12.20-13: Tra
smissioni regionali; 13: Ap-

puntamento alle 12; 14: Voci 
alia ribalta; 14,45: - Angolo 
musicale; 15: Momento mu
sicale; 15,15: Recentissime 
in microsolco; 15,35: Con
certo in miniatura; 16: Rap-
sodia; 16,35: Ribalta di sue-
cessi; 16.50: Musica da ballo; 
17,35: Estrazioni del Lotto; 
17,40: Musica da ballo: 18,35: 
Incontro triangolare di atle-
tica leggera Italia-Svezia-
Norvegia; 18,50: I vostri pre-
feriti; 19.50: Zig-Zag; 20: Io 
rido, tu ridi: 21: XII Festi
val della canzone napole
tana. 

Radio - ferzo 
18,30: La Rassegna. Cul-

tura russa; 18,45: Claudio 
Monteverdi: 19: Libri rice-
vuti; 19.20: Teatri romani 
scomparsi: II Capranica; 19 
e 30: Concerto di ogni sera: 
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Franz Schubert: Zoltan Ko-
daly; 20,30: Rivista delle ri-

viste; 20,40: Johann Seba
stian Bach: Concerto in do 
maggiore; 21: II Giornale 
del Terzo; 21,20: Piccola an-
tologia poetica; 21.30: Con
certo slnfonico: Ildebrando 
Pizzetti; Gian Francesco Ma-
lipiero; Ottorino Respighi: 
Richard Strauss. 
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