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Con «Giorni 
f di furore» 
I - • ' ' { ' • ' • • . • , ' • • . * . ' ' <• . 

£ ; ' 'JniziafO'/V; 
i l Festival 

del film sulla 
Resistenza 

lal noitro corriipondeite 
CUNEO. 12. 

ma folia strabocchevole « 
isslonata ha assistlto stase-
al Cinema teatro Fiamma, 

|a solenne apertura del se-
ido Festival internazlonale 

film sulla Resistenza, che si 
>Ige sotto 11 patroclnio del 

(nistero del Turlsmo e dello 
ettacolo. Un rellgioso silenzio 

regnato nella vasta • sala 
undo la corale clttadlna ha 

sguito l'/nno dl Mameli, Fl-
ila il vento e altrl canti par-
lanl. Nell'intermezzo 11 sin* 
20 della citta, professor Del 

fczzo, ha parlato brevemente 
ligrazlando quanti si sono pro
lan per 1'organlzzazione del 
fstlval. Egli ha fra l'nltro det-
I «La manifestazione e una 
ptimoninnza del nostrl sentl-
inti, testimonlanza che non 

[svanlto e non si e disperso 
iza echi quel grldo dl liberth 
e e la voce stessa dell'uma-
ta •». II sindaco di Cuneo. Me-
|glla d'oro della Resistenza, 

pot incitato 1 giovani a to
re alta la flaccola della 11-
rta. • • • • • 
Juindl, presente in sala l'au-

re del film italiano della se
ta, Giornl di furore, Isacco 
|.houm, si e iniziata la proie-
[>ne. Trascorrono sullo scher-

1 principal! awenimenti po-
Icl e social! dal '21 al '45. con 
Imaginl in cul Mussolini. Hi-
»r, la guerra di Spagna, le 
fttaglle d'Africa e di Russia. 

lassacri compiuti dalle SS, 1 
npi di concentramento fanno 
premessa e da sfondo tragico 

|e prime manifestazioni di 
ta antlfascista e antitedesca 
parte degli itallanl. Dai ro-

delle Camere del lavoro 
'27. dagll assalti delle squa-

d'azione finanziate dagli 
rarl si giunge al nome dl Cu-
o e del suo eroe nazionale, 
jccto Galimbertl. Gli spetta-
ri applaudono, marcano con 
foro battimani i piu significa
nt pass! dell'interpretazlone 
»rlca dl clo che fu la resisten-
al fascismo. Gforni dl furore 
soddlsfatto pienamente 1 cu-

esl 1 quali, ora. commentano 
racemente l'operato di quel 
iglstrato dl Reggto Calabria 
! soltanto un mese e mezzo 
su denuncia dl un nostalgi-, 
fece sequestrare le locandi-
del film perchfe in queste 

ino riportate — con evlden-
signiflcato polemico — tre 

asi dl Hitler e di Mussolini 
Ha «< superiority della razza 
iana. • . • - - • • , " " 
Domanl • sera sara la volta 

ell'Unione Sovietica con Una 
-jmblna senza il padre dl L. 
fcolub e della Francia con Vtn-
Itori alia sbarra dl Frea'erich 
jssif. 

Audenzio Tiengo 

<:.* 
Concluto il XXIII festival della prosa con una 
riduzione della « Coscienza di Zeno» di Svevo 

diluita nel comico 
Grande interprefazione di Alberto Lionello nel testo messo 

in scena da Squarzina per lo Stabile di Genova 

Dal noitro inriato 
VENEZIA, 12 * 

Ultimo spettacolo del XXI11 
Festival della prosa: La coscien
za dl Zeno di Tullio Kezich, dal 
romanzo di Italo Svevo. La *ua 
realizzazione era net program* 
ml dello Stabile di Trieste da 
tempo; varie vicende hanno pol 
dirottato 11 testo fino a Genova, 
il cui Teatro Stabile, con la re. 
Ola di Luigi Squarzina, ne ha 
curato la mestlnseena. • 

Riduzione di un romanzo, dun-
que. Paziente lavoro di * m e « a 
in dlalogo; dl comblnazlone di 
situazioni: solerte lavoro dram-
maturgico, che il triestino Ke
zich (autore dl un'altra simlla-
re operazione precedente, un 
* originate televislvo' da un 
racconto di Svevo, Una burla 
riuscita) ha compiuto con evl-
dente rispetto e * congenlallta * 
con il grande scrittore concit-
tadino, di cui ha cercato dl far 
propria — e quindi nostra con-
temporanea — la problematica: 
gli interrogativi e le illumlna-
zlonl. 

Ad apertura dl tlparto, un an-
ziano slgnore sta contemplando 
in palcoscenico una grande ri-

f noduzione del Mos£ di Miche-
angelo. Dal fondo della sala la-

cera il buio la voce di Checco 
Rissone, net panni di un medico 
psicanalista: *La interessa Mo-
si? ' pol il medico tale in pal
coscenico, e comincia il dlalogo. 
L'anziano slgnore e Zeno Cosini 
("Alberto Lionello;, commercian-
te, 57 anni: fumatore furibondo, 
con addosso — egli crede — 
una quantitd di malattie. Si e 
gla fatto vlsltare da varl medi-
ct, senza tollievo: ora tenta la 
psicanalisi. Dagll abiti dei due 
uomini si argulsce il tempo del-
I'azione: slamo nel primo No-
uecento fil copione di Kezich 
indicava la data medlante un 
calendario, aperto al 3 dicembre 
1914. La regia non speciflca, in-
vece). 

Psicanalisi: si parla di Freud. 
E incomincia la * seduta »: Zeno. 
sdraiato, rievoca episodl della 
sua vita. Nasce lo tpettacolo, 
succedersi dl questi ricordl a 
stacco, a diuolvenza, con fre-
quenti uscite del personaggio 
Zeno dal momento del passato 
che vlene » oggettivato ». in sce
na con la recitazione dl esso, 
al presente, che e appunto la 
seduta nello studio medico. Ec-
co Zeno col padre: commerclan-
te assai ricco col quale U flollo 
non t'accorda, 

Differenxa *.-• di penerartoni. 

discoteca 
[Gilbert Becaud 
[a Mosca... 

Ci sembrava tn leggera de-
•demta, Gilbert Becaud. Qnal-
le appariztone nci lorali ila-

non aveva certo giovato 
Ila sua : fama. > E dopo Et 
taintenat a Lo veto bianco 
Ion ci erano gianii all'orec-
lio allri succeni dell'aatoro 

M M mains. Ma ecco ora in 
^ircolatione on 45 girl (Voce 

el Padrone. 7MQ 1902) che 
la risalire d'on balzo le 

lotuioni di Becaud. '. 11 
ftiano di niaggior • inlcresM 

Nathalie, il quale si fa •«• 
kilo notare per la sua ori-
llnalita e delicateaia. Natualie 

il nome della ragatia BO* 
rielica che ha fatlo da goitla 

Gilbert in un suo aoggiomo 
iosrovila( non sappiamo, na-
iralmente, qnal e il confine 

kra Teriia e fantasia dell'aalo-
...). Cos! Becaud, ricordando 
motnrnli passali acranlo alia 

tionda Nathalie, ricorda la 
iassa Row*, bianca di neve, 

le lobrie frati della ragax-
•a Lenin e la Rivolusione 

rOttobre: il raffe Putkin e il 
ippo di stadenti festosi che 

snettano Nathalie all'llnirer* 
ila; che chicdono, e parla-
•o, della Francia e deirUnio* 

Sorietira: e quando lai re-
la solo, nella atansa di Na
talie, e non *i parla pin di 
tlTolnzinne «TO»obre„ Infine 

commiato e la protnessa: 
Nathalie andrl a Parlti e aara 
Gilbert a farle da guida Ion-
to i Champs Elys«es. La ma-
ica, permeala di soloiioni or-

trail Upicamente rnsae, »i 
itolve m una gala danaa. Un 
lisco, insomma, che ci ricon-

ice alia migliore vena di Be
n d (le parole aonc del fe-
tle Delanoe) e the si aacol* 

con rero piacere. 

. . • a Capri 
[par morire) 

Ancora Gilbert Becaad d ri-
propone tma diversamente ori* 
linale vacanza in Morire a 
"mpri. * Bella Capri — grida 

caud — per morire con le ». 
li, pare, ncsann rimpianto, 

iti an marahnt piacere nel 
ire - che «domani, tal 

liomale. ci Mranno le nostra 
letografle*. II mntiro e ario* 

>, rorchestratione e di taglio 
kinfoniro e Beraad e in gran 
forma. Iniomrai, nna discreta 

lologia del sniridio. Si con-
iglia ai del at! in amore in 

ia di finite i loro giomi 
ipagnati dalla Tore del* 

UnhnttaMte Gilbert, wi le tf on-

do del FaragUoni. Sul retro, 
Tot (Voce del padrone, 45 
giri). 

Fidenco a 
casa d'lrene 

Maresca e Pagano («t Ammo-
re slentev, per citare il titolo 
piu recente) hanno confeaio-
nato per Nico Fidenco tma 
graziosa e abile ballata nella 
quale l'antore di Con le sulla 
spiaggia toma alia formula del 
canto alternato alia « prosa». 
Che e'e a casa d'lrene? A ea-
M d'lrene e'e feata, e'e gioia 
e non manca neppnre an boon 
bicrhiere di vino. Poi arriva 
lei, a caaa d'lrene. e tutto si 
trasforma e diventa meraviglio-
so. Ma toprattailo, • casa di 
Irene, si canta e si ride, e'e 
gente che riene e genie che 
va. La deacriaione di on tipi-
co ambirnte provinciate, nel 
quale i gioml tono «tenia do-
numi», e tobria ed emcacc. 
anche se lalvolta ricercata e 
forse Iroppo • parlata n. Ci 
sembra. tuiuvia, una delle co
te migliori di Mareaca e Pa
gano. Fidenco tetnbra averne 
assimilato appicno le intcn-
zioni. Bene ci sembra di po-
ler dire che Sergio t>idrigo 
non e piu solo. La ana batta-
glia ha Irovalo validi alleati. 
Sal retro, an brano die in-
vila a non pemare agli affan-
ni. Mm Aai. Roba am po' vec-
chla (RCA, PM45S299). 

Tarry Stafford 
una voca nuova 

La London lanria sal mer-
cato italiano an naovo can-
tante. Noovo da noi ma, come 
tempre, gia ben rodato negli 
Stall Unili, dove pare ttia 
raccogliendo in qnetto momen
to enormi conaensi. Si chia-
ma Terry Stafford e «i pre-
senia qui da noi con doe mo-
livi di ettima fatlura: Suspi
cion e FU touch o stor. Terry 
ha ana voce morbtda e bene 
edorata. tall'onda della acao-
la di Pal Boone e i doe tno-
tivi sembrano (dari, tono) fat-
li appotta per le toe potaibi-
till. Masiratmenle. TU fonch o 
star e dl piu facite preaa ma 
Suspicion presenta on arran-
giamenlo archetlrale faeri de-
gli achemi consaeti, an arran* 
giamentof facto di aentplid ma 
efficaci trovate aonore e rit* 
mlche) die fa del brano ono 
dH migliori aseoltali in qttetti 
altimi tempi (London HL 
» 0 J ) . 

tat. 

barriera dl incomunicabilttd o 
' complesso dl £dipo *. per il 
quale Zeno * odla it padre « per 
amore della madre? La rlsposta 
non e'e, ovviamente: e'e perb 
I'incomprensione, il dtslmpegno 
di Zeno net rapportl familiar!, 
una specie di abulia sentimenta-
le. La scena col padre, schema
tic a e sbrigativa, presenta la se
ra dell'ulttmo incontro nella 
notte, il vecchlo — con un ede
ma al cervello — muore. Non 
prima di avere, in un gesto di 
agonla, schiaffeggiato il flglio: 
volontarlamente o involontarla-
mente? II dubblo tormentera a 
lungo Zeno: che 11 padre, co-
noscendolo come uno stravagan-
te poco responsabile, affida in 
testamento alia tutela di un suo 
impiegato, un contabtle esperto 
che dlrlge Vazienda, assicurando 
una cosplcua rendita al gio-
vane. 

Cosl Zeno (che non ha com
piuto studl regolari per la sua 
Irrequleta incapacita; ma suona 
discretamente it violino) cen
tra nella vita »: un continuo as-
sumere impegnl con se stesxo. 
come quello di non fumare piu. 
presto abbandonatf; un peren-
ne inseguire qualcosa e lasclar-
lo andare; il fare delle scelte 
non volute (come quella della 
moglie, Augusta, figlia del ric
co commerclante Malfenti, da 
Zeno sposata dopo essere stato 
respinto da altre due sorelle di 
lei) e il trovare presto la con-
ciliazione con se stesso per le 
scelte sbagliate o i gesti rite-
nuti poco onesti. Marito di Au
gusta, donna non bella ma che 
git da affetto e assistenza, e fl-
gli,Zeno ha presto una amante, 
una glovane povera, che egli 
dapprincipio aiuta negli studl dl 
canto, e che s'innamora di lui. 
Una grande passione? No: una 
storta di desideri, di Incontrt 
clandestine senza autentlci ab-
bandoni, ma autentlcamente vis-
suta in piccoli, brevi frammenti. 
La stessa incongruenza di fon
do nella vlcenda con Vamlco 
Guido. Costui, • glovane, bello, 
ricco, ha sposato la donna che 
Zeno aveva amato per prima 
nella famiglia Malfenti; Ada, 
sorella di sua moglie. Per que-
•to Zeno lo aveva anche odla-
to tanto da esser spinto ad uc-
ciderlo una sera mentre se ne 
stavano assleme; lui Guido di-
steso su un parapetto sbtto cui 
s'apriva uno strapiombo. 

Guido — rivelatosl pessimo 
marito e cattivo commerclante 
— giunto sull'orlo del falllmen-
to si uccide. O, come Zeno cre
de, muore per sbagllo, avendo 
voluto soltanto flngere il suici-
dio per muovere a compassion* 
la moglie e la famiglia. II ritar-
do del medico che, con una sem-
plice lavanda gastrica aprebbe 
potuto Salvarlo, porta al clmi-
tero Guido. E Zeno? Non ha for. 
se egli, dentro di s&, sempre nu-
trito invidia per lui, e non ha 
agito, xin fondo, a suo danno? 
Zeno respinge da si questo so-
spetto, e si da da fare pei dimo-
strare — aiutando col suo dana-
ro la famiglia di Guido — di 
essere innocente. Ma sentimenti 
antichi, impulsl, pensieri si se-
dimentano dentro la coscienza, 
sotto la coscienza, pronti a sbu-
carne fuori e a condiztonard. 
Sublrne, parentandolo di minu-
to in minuto, I'agguato? O stac-
carsl da tutto, al caldo tepore 
del proprio egoismo? Zeno, alia 
fine, nell'ultima scena. e gia 
dentro que sta soluzione. La se
duta psicanalltlca non e qui piu 
il ~presente* della rievocazio-
ne; e anch'essa * passato». Ze
no, in un caffe triestino, sente 
it rumore del cannone: siamo 
nel 1916, & la guerra. II medico 
psicanalirta e in Svlzzera; il 
suo tutore anche. Ora lui, vec-
chio, pare preso da una sua ar-
guta bonaricta. una specie di 
sagglo scetticismo. Fa lui ora, i 
suol affari (che a noi appatono 
speculazioni di guerra!); non ha 
piii malattie. perche e * dentro » 
la grande. unica malattia che e 
la vita. Ci e dentro. in fondo, 
gereno e lucldo. Tanto da vede-
re In tin futuro lontano una ca-
tastrofe provocata sulla terra da 

* un esplosivo incomparabile -
che la riportera alia sua forma 
primitira di nebulosa » prira di 
paratsitl e di malattie -. 

II testo di Kezich — dalla di-
ligente scrittura, fedele spesso 
alia lettcra al romanzo di Sve
vo. e talvolta invece piu libero 
— ripropone dunque ta tema-
tica della coscienza del singolo. 
delle component1. tutter da quel
le psicologiche a quelle emozio-
nali a quelle razionali, che 
• fanno * I'cssere uomo. nella 
sua assoluta singolarita. Ripro
pone in teatro. con la storia di 
Svevo, una analisi delle ango-
sce. delle impotenze. dei cedi-
menti che accompagnano Vuo-
mo, che. anzi. *• sono • Vuomo 
contemporaneo, come esso vie-
ne descritto da mezzo secolo al-

meno di letteratura, di teatro, di 
cinema. Una analisi, tutto som-
mato, che e essa stessa condi-
zionata da cid che anallzza: vo-
gliamo dire che rimane sempre 
una diapnosi inerte e compia-
ciuta: in fondo, un diversivo, se 
non se ne esce con la proposta 
di un « altro * disc or so, che In-
dichi ta trasformabllita e la su-
perabiiitd della situarione dia-
gnostlcata. Lo Zeno di Kezich ci 
appare proprio cosl, inerte, in 
fondo amato dall'autore, il qua
le lo indlca piu che alia nostra 
conoscenza, che potrebbe in par-
te essere conoscenza di noi, alia 
nostra simpatia. Non ci pare di 
rlscontrare in Kezich un atteg-
glamento critico nei confrontl 
dl Zeno: di cui e troppo facile 
e comodo dimenticarci che cosa 
rappresentl, chi egli sla nei suoi 
datl anagraftcl completl. Zeno e 
un grosso borghese che vive di 
rendita; e il suo mondo e il 
mondo in cui tutto, famiglia, 
morale, sentimenti, tutto e do
minate dal danaro. Quale vagi
na di storia del costume bor
ghese e « anche », e certo senza 
la programmatica volonta dello 
autore, La coscienza di Zeno di 
Svevo! Nella riduzione di Ke
zich non ve n'e eco, tutta la ste-
sura deli'azione drammatica es-
sendo incentrata suite movenze 
psicologiche, sulle angosce e le 
mlstlftcazioni di Zeno. 

Invece che sulla dimensione 
-crftica*. Kezich ha puntato, 
tutto sommato, su quella umo-
rlstica. Zeno si confessa, raccon-
ta di se e degli altrl, e lo fa 
sempre con un umorlsmo at-
tento, sottile, tra scettico e bo-
nario. Un umorismo che nasce 
da un profondo distneanto, e al
ia radfee da un radicate anche 
se saplente pessimlsmo. Questa 
nota pessimlstica risulta, ci pa
re, chiara dalla etaborazione di 
Kezich, e ne costituisce un me-
rito. Essa invece svarisce del 
tutto nello •" spettacolo che 
Squarzina ha costruito: nel qua
le Lionello nella parte di Zeno 
ne da in prevalenza I'aspetto co
mico. Basta pensare alia scena 
del rltorno di Zeno dal funerale. 
Ma non era il funerale di Gui
do, bensl quello di un altro: sba-
dato e stravagante, Zeno aveva 
seguito il corteo funebre di uno 
sconosciuto. Ed ecco ora rltor-
na a casa, tutto vestito di nero, 
con una corona mortuaria in 
mono. La sequenza e decisamen-
te comica, tra vaudeville e umo
rismo nero, e denuncia questa 
impostazione del personaggio, 
di cui si sono tottolineati le ca-
ratteristlche di stranezza, sme-
morataggine, impaccio nel muo-
versi: Lionello e bravissimo in 
questo suo Zeno, ma dove van-
no a finire le angosce della con-
dizione umana? Come ti appic-
cica a questa comicita il finale 
con la visione apocalittica della 
distruzione dell'umanlta ad 
opera di un'arma potentlssima 
in cui, con frettolosa identlflca-
zione, si e voluto vedere una 
anticipazione dell'arma atomica? 

Tutto lo spettacolo ci e parso, 
per cosl dire, travolto dalla per
sonalis di Lionello, che ha 
schiacclato, col suo, tutti gli al
trl personaggi. Gli antagonlsti 
di zeno non esistono quasi: 
scialbe figure la moglie Augusta 
(Paola Mannonih le sorelle Mal
fenti (Luisella Boni nella parte 
di Ada; Margherlta Guzzinati in 
quella di .Alberta,1 Francesco 
Mazza In quella di Anna); la si-
gnora Malfenti (Pina Cei). la 
giovane amante Carla (Marzia 
Ubaldi). Sclalba figura, tutto 
sommato, quella del slgnor Mal
fenti, U 'patriarca* Giovanni 
qui reso buffonesco da Camilla 
Milli; Gianfranco Ombuen e lo 
amico Guido, dl cul ha discreta
mente dlsegnato la vivacita. -

Spesso macchtnosi { cambia-
menti, che sono troppo rumoro-
si o per lo meno non sufficlen-
temente fluidi e comprensibilt. 
Squarzina ci pare osctlli qui tra 
un'impostazione critica a /red-
do (per esempio negli atteggla-
menti delle donne di casa Mal
fenti, in qualche punto fatte re-
ciiare con intonazionl - epfche -) 
e un piii lieve abbandono al co
mico piii teatrale (le mosse di 
Zeno: la scena dello spirltlsmo 
in cui Zeno crede di dlchlararsi 
ad Ada e. invece, parla ad Au
gusta) il * passamano - dei fogli 
delle pratiche dell'ufflcio di Gui
do. ecc. In alcuni momentl e'e. 
invece, dell'oitimo teatro natu-
ralistico. come nella scena in cui 
Zeno, respinto da Ada e da Al
berta, fa la sua proposta di ma-
trimonio ad Augusta. 

Ncll'insieme. comunque: uno 
spettacolo molto mosso (le sce
ne e i costumi sono di Gian
franco Padovani) che interexse-
ra e dicertira. Come questa se
ra. qui alia Fenice premitissima. 
per la prima rolta in questo 
XXI17 Festival che si chiude. 

Arturo Lazziri 

Bello i l Cinerama 

(ma la societa fallisce) 
HOLLYWOOD. 12 

La societa per il Cinerama 
ha rasentato Torlo del fallimen-
to con le dimissioni di Nicolas 
Relsinl dalla carlca dl presl-
dente del consiglio di ammi-
nistraxione di Cinerama e con 
la sua sostituzione con il vice 
presidente Howard Minsky. 

11 pretldente William Forman 
ha annunciato alcuni glorni fa 
che la Cinerama Inc. aveva per* 
so oltre cinque milioni di dol
lar! nei primi sei mesi di que-
st'anno e che prevedeva altre 
gravi perdite per la fine del-
l'anno. Era eorsa voce che la 
societa avrebbe richlesto alia 
maglstratura ramminlstrazione 

controllata per proteggersi con-
tro i creditori, in base all'art. 11 
della legge amencana sul fal-
limento. 

Pochi glorni dopo tuttavta 
si e appreso che la societa non 
fara ricorso alia protezione del
ta legge: il presldente Forman 
sta infatti trattando un grosso 
prestito per il finanzlamento in-
terno. mentre la societa ha ot-
tenuto praticamente da tutti i 
creditori una proroga. tn cib 
la societa ha avuto l'appoggio 
della MOM che aveva aubito 
spese per Ia distribuxione della 
Conquista del West e del Men-
do merariolioso dei frwtelll 
Qrtmm. 

RE&W 

Alberto Lionello e Checco Rissone in una 
scena della « Coscienza di Zeno » (telefoto) 

In due concerti a Milano 

Miles Davis 
in gran forma 
Lando Fiorini 

la Boni e Donaggio 
vincono il 

Contagiro USA 
•*•• NEW YORK, 12. 

I cantanti italiani Carla Bo
ni, Pino Donaggio e Lando 
Fiorini sono stati dichiarati 
ieri vincitori del Cantagiro edi-
zione amencana, snodatasi per 
dleci giorni attraverso le citta 
degli Stati Unltl nord-orientall. 

II Cantagiro ha visitato New 
York, Filadelfia, Boston Pro
vidence, New Haven. Albany, 
Paterson e Hoboken. 

la «Fox» cita 
Oskar Werner 

PARIGI. 12. 
" La 20th Century Fox ha de 

ciso di intentare un processo 
contro Oskar Werner, il quale 
si e rifiutato — come e noto 
— dl intorpretare il ruolo di 
un ufflciale nazlsta •> troppo 
umanitario- nel film Epitafjlo 
per un ntmico. n film e in la 
vorazione in Francia. diretto da 
Robert Parrish. 

Oskar Werner il quale lasdb 
la troupe del film durante le 
riprese. e stato sostituito dal-
l'attore tedesco Marius Goering, 
a suo tempo antinazlsta. 

(.Nella Joto: Oskar Warner) 

Per la f e n a volta 
in Italia 

Dalit nostra redazione 
MILANO, 12. 

" Miles Davis, uno dei miti del 
jazz contemporaneo, e riapparso 
su un palcoscenico italiano per 
la terza volta (le prime furono 
nel '56 e nel '60), domenica 
pomeriggio e sera, al Teatro del-
l'Arte, a conclusione dei »<con-
certonl» intitolati ai «grandi 
del jazz-, che hanno permesso 
agli appassionati di ascoltare 
alcuni dei piii celebri perso
naggi del jazz di ieri. come Pee 
Wee Russell e Bud Freeman, 
e di oggi. come, oltre a Davis, 
Roland Kirk. Jay Jay Johnson. 
eccetera. / 

Di Miles Davis si e detto. 
negli ultimi anni. tutto il be
ne ed anche tutto il male pos-
sibile: che e : la piii grande 
tromba dopo Armstrong, che e 
un Ineducato perch6 non an-
nuncia i propri pezzi e se ne 
esce dal palcoscenico quando 
ha finito di suonare. che e il 
piu elegante jazzman (ha vinto 
appunto un premio della rivista 
Ebony). E cosl via. Oggi, perd. 
tutti sembrano concordare sulla 
sua autectlcita dl musicista. e 
se la prendono con l'uomo, che 
rifiuta le inter\'iste e assume 
atteggiamenti alia Sinatra. 

Accontentiamoci ora del mu
sicista: i concert! di domenica 
hanno soddisfatto tanto quell i 
che non trovano negli ultimi 
dischi del trombettista nessun 
calo. quanto gli altri: perche" 
Davis* ha certo suonato meglio 
di quanto risultasse dai dischi 
appena uscitL II suo assolo nel-
le Foplie morfe. tutto in sordi-
na, pudicamente ombreggiato e 
di un'angoscia impalpabile nel
la tenue filigrana della sonorita 
e di quelli che non si dimenti-
cano subito. 

Non sempre. perd, il trombet
tista e stato altrettanto coerente 
e stringato (ma. ripetiamo. assai 
piu ispirato che negli ultimi 
dischi). n£ certo era stimolato 
dal suo attuale quintetto. se si 
esciude l'eccitante batteria del 
giovanissimo Tony Williams e 
qualche commento di Ron Car
ter al basso: invano si sarebbe 
cercata la tensione che esisteva 
nel quintetto di Davis con Col-
trane ascoltato quattro anni or 
sono a Milano. II sax tenore 
Wayne Shorter — il quale, si. 
e stato stimolato dal leader — 
e apparso nettamente superiore 
alia sua recente collaborazione 
ccn i Jazz Messengers di Art 
Biakey. mentre il pianista Her-
bie Hancock ha un po' deluso 
le aspettative. 

I complessi di Eraldo Volonta 
e di Giorgio Buratti hanno com-
pletato. rispettivamente al po
meriggio e alia sera, i due con
cert!, con lodevole buona vo
lonta. Tutti i concerti al Teatro 
dell'Arte sono stati ripresi dalla 
TV (ma si vedranno mai sul 
video?) mentre i lotografl han
no dovuto destregglarsi semi-
clandestinamente senza flash, 
per precis! ordini di Miles Da
vis, che non ha voluto disturb! 
agli occhi. essendo gia visibil-
mente distUTbato alle vie auri-
colari. ' • - r • 

d.i. 

contro programmi 
canale - - - — _ _ _ _ _ _ _ 

" V . 

Auto 

• calx« di teta 
Ieri sera, per la seconda 

puntata del documentario 
L'ltalia in automobile, Bar-
tolo Ciccardini non ha po
tuto piu evitare di parlare 
della cornice storica e po
litico degli awenimenti: •• 
troppt saluti fascisti, trop-: 
pe svastiche e troppi gerar>-
chi cotnparivano nei brani 
montati per il video. Tut-
tavia, appro/ondire questo 
aspetto della" questione 
aurebbe signt/icato de^nire 
i rapporti tra indnstria au-
tomobilisilica e fascismo, e, 
in primo luogo, tra FIAT e 
fascismo. II che Ciccardini 
non aveva alcuna intenzlo-
ne di fare. Cosl egli e\ anda-
to avanti per affermazioni 
reticenti, ridicole perifrasi 
e disinvolte notazioni di co
stume come se si trattasse 

;. di una bella favola inuece 
che della storia tragica del 
nostra Paese. • 

Nel suo commento, Vav-
vento dei fascisti al potere 
d divenuto il successo di 
una « minoranza faziosa > 
malvista dagli industriali 
dell'auto ormai d'accordo 
con gli operai; i bassi sa-

•: lari nelle citta e la misoria 
nelle campagne, I'autarchia 
e la crisi economica sono 
state contrabbandate come 
tristi circostanze che i pa
droni avrebbero voluto eui-
tare; i legami tra retorica 
sportiva e regime sono stati 
solo accennati, come se si 
trattasse soltanto di' uno 

. spiacevole . particafare; la 
costruzione delle autostra-
de in un Paese i cui borghi 
erano perfi.no privi di luce 
elettrica e stata tranquilla-
mente '. registrata come 
* progresso >; il significato 
del nome « balilla > dafo 
dalla FIAT alia sua prima 

• auto * popolare > tion e sta-
i to nemmeno preso in con-

siderazione. A queste tesi 
: mistificatorie, a questi si-
, lenzi, si sono aggiunte le 
interviste • di Canestrini e 

•Brlvio, i quali hanno esal-
tato, senza un briciolo di 
autocritica, la : * signorili-
td>ela< raffinatezza > dei 
piloti italiani, che avevano 
fatto la guerra < in modo 
sportivo* ed esprimevano 

> il loro carattere, in tempo 
di pace, scegliendo le cra-
vatte e le calze di seta... 

Triste panorama, nel 
quale la asciutta dichiara-
zione di Enzo Ferrari ha 
rappresentato un'oasi • di 
modestia. Al di Id di que-

' sto, sono rimaste le tmma-
' gini drammatiche delle 

corse, punteggiate dalle 
tragiche carambole delle 

' auto: un materiale docu
mentario che avrebbe po-
tuto costituire, di per se, il 
nerbo di un'onesta e cor-
retta storia dello sport au-
tomobilistico. 

AnCora sul primo canale 
ha avuto inizio la nuova se-
rie dei telefilm americani 
intitolata alio Sceriffo di 
Dodge City. Questo primo 
racconto ci e parso senza 
infamia e senza lode: un 
normalissimo western ; di 
maniera, ristretto nei limiti 
di una trasmissione ' di 
30 minuti e, anche per que
sto, senza momenti di noia. 
Assai piu appassionanti, 
tuttavia, le immagini delle 
gare di nuoto che ci sono 
giunte subito dopo da To-
kio, attraverso VEurovi-
sione. 

9- «• 

18,00 XVIII Giochi 

•primo 
dl Toklo: coltegamento in 
Eurovialone 

20,00 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera 

21,00 Voci nuove per 
la canzone . 

VII concorso nazionale dl 
Castrocaro Terme. Presen
ta Mike Bongiorno. Or
chestra dlretta da Fran
co Plsano 

22,25 XVIII Giochi 
dl Tokio in collegamento 
via satellite 

23,30 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale a segnnle orarlo 

21,15 Servizio speciale 
«Elczlonl in Gran Bre-
tugna: Conservatori o la-
burlsti? ». Servizio dl Tito 
De Stefano 

2 2 , 0 5 La Primula Rossa Rstup:1
,^oaudn,

o
B,b,,0,ec,, dl 

Renata Mauro appare nella < Primula rossa > (secon-
do, ore 22,05) 

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

13, 17. 20. 23; 6.35: Corao 
di lingua inglese; 8,15: Ra
dio Olimpla; 9,30: II nostro 
buongiorno; 11: Passeggiate 
nel tempo; 11,15: Antologla 
operistica; 11.45: Muslca per 
archi; 12: Gil amid delle 12; 
12,20: Arlecchlno; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Zlg-
Zag; 13,25: Cinque minuti 
con Tony Osborne: 13.30-
14,15: Radio Olimpla; 14.15-
14,55: Trasmlssioni regional!: 
15,20: La ronda delle arti; 

15,20:: Un ' quarto d'ora di 
novita; 15,45: Quadrante eco-
nomlco: 16: Programma per 
1 ragazzl; 16,30: Aria dl casa 
nostra: 16,45: I complessi dl 
Dick Hynun ed i Rebels: 
17,30: Concerto slnfonlco; 18 
e 50: La rianlmazione; 19,10: 
La voce del lavoratori; 19,30: 
Motivl in giostra: 19.53: Una 
canzone al giorno; 20,30: Ap-
plausl a...; 20,35: La doppia 
incostanza. Tre attl di Pierre 
de Marlvaux; 

Radio - seeondo 
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: 
Mustche del mattino; 8.45: 
Canta Betty Curtis; 8,50: 
L'orchestra del giorno: 9: 
Pentagramma italiano; 9,15: 
Ritmo-fantasia; 9^5: E' ar-
rivata la fellcita: 10J5: Ra
dio Ollmpia: 10,55: Le nuove 
canzonl italiane; 11.15: Buo-
numore in musica; 11,35: Di-
co bene?; 11,40: II portacan-
zonl; 12-12,20: Oggi in mu
sica; 12.20-13: Trasmlssioni 
regional!; 13: Appuntamento 

alle 13; 14: Tacculno dl Na-
poli contro tutti; 14,05: Voci 
alia ribalta; 14,45: Cocktail 
musicale; 15: Momento mu-
sicale; 15,15: Girandola di 
canzonl; 15,35: Concerto in 
miniatura; 16: Rapsodia; 16 
e 35: Radio Olimpla; 17: 
Scbenno panoramlco; 17^5: 
Non tutto ma dl tutto; 17,45: 
Narciso Parlgl canta Firen-
ze: 18,35: Classe unica; 18,50: 
I vostri pianeti; 20: Zig-Zag; 
20.10: Le grandi flrrae della 
musica leggera: 21: Napoli 
contro tutti; 21,40: Musica 
nella sera; 22.15: L'angolo 
del jazz. 

Radio • ferzo 
18,30: La Rassegna. Cul

ture nordamericana; 18,45: 
Christian Cannabich; 18,55: 
Cesar Vallejo. poeta della 
pieta; 19.15: Panorama delle 
idee; 19.30: Concerto dl ogni 
sera: Luigi Cherubini; Er
nest Chausson; Igor Stra-

winski; 20.30: Rivista della 
riviste; 2040: Ludwig van 
Beethoven; 21: II Giornale 
del Terzo; 21^0: Rltorno al-
l'antlco: 22,15: Lettere dalla 
provinda; 22,45: La musica, 
oggi: Kenjiro Esaki; Roman 
Haubenstock-Rantati; Mor
ton Feldman. 
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