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T U n i t d / sabato 3 dicembr* 1966 PAG/11 / spettacol l 
A colloquio con il maestro Bellugi 

Chi ha detto che c'e 
poca musica 

nel Manfredi ? 
II poema drammatico di Byron andrd 
in scena mercoledi al Teatro deirOpera 

AD ALGERI 

YARATO «L0 

STRANIERO» 

C'e sempre un gusto segroto 
ed un guadagno certo a pole-
mizzare a priori. Ci c accaduto 
anche icri nel corso di un lun-
go colloquio con il maestro 
Piero Bellugi cui e stato affi-
dato il compito di dirigere le 
musiche del Manfredi di Schu
mann che rivestiranno le paro
le di Byron nel secondo spet-
tacolo della stagione del Tea
tro deirOpcrn d i e andra in 
.scena mercoledi. Uno spetta-
colo nel quale, com'e nolo, il 
teatro roinano, uscendo da I .se-
minato dello spettacolo « tutto 
musica *>, presentera appunto 

II dramma byroniano con le 
musiche di scena del musici-
s ta tedesco. La aprioristica po-
lemica era in fondo abbastan-
za faci le: « Non crede che sia 
pericoloso per lei impegnarsi 
in prima persona in uno spet-
tacolo sop.-attutto di prosa? ». 

Bellugi e caduto nel tranel 
lo ed abbiamo avuto l'opportu 
nita di scorrere con Ini I'intera 
partitura dcH'opera schuman-
niana. Vislo che ci doveva di-
mostrare che la nostra doman-
da era del tutto sbagliata. Con-
clusione, abbiamo appreso che 
le musiche di scena per il 
Manfredi durano piu di un'ora. 
piu di un terzo dell'intero spct
tacolo. Quindici brani, quali 
orchestrali . quali con coro. 
quali con voci soliste. quali. in-

Governo, 
TV e 

canzoni 
71 governo ha risposto in Par-

lamento all'interrogazione presen-
tata dal compagno on. Gombi in 
tnerito all' intervento censono 
della TV contro due canzoni del 
recente Festival delle rose. Ha 
risposto aflidando al sottosegreta-
rio Mazza it compito di giustifi-
care I'ente radiotelevisivo fa-
cendo propria le ragioni addotte 
a suo tempo da un funzionario 
e dimostrando ancora una volta 
la plena acquiescenza della RAl 
al governo e alia DC. 

11 sottosegretario Mazza ha 
detto dunque che < in occasione 
del Festival delle rose venne 
effettivamente rilevato che i ti-
toli e i testi delle canzoni Cera 
un ragazzo e Bretinero '66 con-
tenevano cspressioni non rispon-
denti alio spirito della manifesto-
zione stessa». Di fronte a que-
sta prima parte della risposta 
von si pud che rtmanere di 
stucco. 11 sottosegretario aveva 
Jretta e per guadagnar tempo 
non ha citato I'mtero titolo delta 
canzone cantata da Morandi. ti
tolo che suona Cera un ragaz/o 
che come me aniava i Beatles 
e i Boiling Stones. Vorremmo sa-
pere dal sottosegretario Mazza 
quali esprcssiont. in questo titolo. 
non corrispondono alio spirito 
della manifestazione. B poi — e 
qui Vaffermazione e grave, gra-
vissima — la TV e il Ministero 
delle poste e delle telecomunica-
2toni hanno d diritto di giudicare 
« lo spirito della manifestazione 
stessa»? Sarehbe. ci pare, co
me sequestrarc un libro non tanto 
perche il suo testo contenga frasi 
punthtli. quanto perche non ri-
sponda — a dctta del governo — 
alio spirito della collana presso 
la quale il volume e stato pub-
blicato. 

La risposta prosegue: < Le frasi 
condannate. peraltro. per la loro 
crudezza. per il fatto che si rife-
rivano ad alcuni nostri fratelli 
che si stanno sacrificando sul con
fine. avrebbero potuto turbare la 
sensibilitd dell' opinione pub-
blica ». Quah frasi. on. Mazza? 
Proibito. dunque, dire che un 
giorane * fit richiamato in Ame
rica » e «gli han detto vai nel 
Vietnam e spara ai Vietcang » ? 
Forse ai mnr.nes vicne impartito 
Vordine di tparare ai colombi an-
ziche ai partigiani del Sud-Viet-
nam? Kppure il governo italiano 
— solidale con gli USA — sa 
benissimo contro chi sparano i 
soldati americanu E se cid pud 
turbare Vopinione pubblica. per
che" il porerno italiano non si 
adopera per il ritiro degli aggres-
sori americani? 

La lezione che si pud trarre 
dalla risposta di Mazza e adesso 
questa: da Sanremo a Roma, dal 
Cantagiro alia Caravella dci suc-
cessi. sara la TV a decidere qual 
e €lo spinto della manifesta
zione * e ad operare di conse-
pvenza. Son ha nulla da dire 
r.Avanti! che allora parld di 
« eensura al Festiral della rose »? 

fine, a contrappuntare diretta-
rnente la voce degli attori, per 
i quali, in qualche caso la par
titura indica anche i tempi del 
si l labato. Anche per questo. di
c e Bellugi, solo il modo scel-
to dal Tatro dell'Opera 6 adat-
to per far conoscere per intero 
la partitura schumanniana, 
tanto la musica e in funzione 
della parola e degli avveni-
menti. Una * suite », insomma. 
tratta dal Manfredi c pratica-
mente inconcepibile e tutti i 
tentatixi — anche quello mu-
sicalmente straordinario del 
tompianto Hermann Scherchen 
in una recente stagione scali-
gera — sono destinati a resta-
re tentativi pai-ziali. E' infatti, 
questa romana, la prima volta 
che il Manfredi di Schumann 
si fa per intero dalla prima 
airul l ima nota. Perche e in
concepibile una esecuzione che 
faccia a meno delle parole del 
poeta. In questo senso . aggiun-
ge Bellugi. con una punta di 
|M)lemica verso il senso riposto 
della nostra un po' provocato-
ria domanda, solo un Ente mu-
sicale e in grado di affrontare 
un cosiffatto tipo di spettacolo. 

II quale spettacolo — e qui 
cominciamo a parlare anche di 
Byron — assume, quando e 
c o m p l e t e il carattere di un 
< poema drammatico - sinfoni-
co > ove la componente musi-
ca le e altrettanto importante 
della componente drammatica. 
I-'orse di piu. se e vero che il 
lavoro byroniano non era de 
stinato alle scene per espressa 
dichiarazione del poeta e che 
solo la musica r iesce a dargli 
il suo spessore drammatico 
rendendolo adatto alio spetta
colo. Cosa diventa senza la 
presenza della mus ica di Schu
mann il lungo dialogo di Man
fredi con gli spiriti da esso 
s tesso evocati — e questo, in
fatti. il contenuto drammatico 
dell'intero poema? 

Di qui il lungo lavoro richie-
s lo dal carattere di questa par-
ticolare partitura per mettere 
d'accordo orchestra e palco-
scenico . parte mus ica le e par
te recitata: una vera orche-
strazione con cantanti che can 

L'ultima novitd di Carmelo Bene 

Lancia in resta 
contro porte 

aid snalancate 

ALGERI — A Marengo, un piccolo cenlro a circa cinquanta chi-
lometri da Algeri, e stato dato il primo giro di manovella al film 
« Lo straniero », tratto dal nolo romanzo di Albert Camus. Nella 
foto: il regista, Luchino Visconti, e II protagonists, Marcello 
Mastroianni, festeggiano I'avvenimento rompendo una bottiglia 
di spumante contro la macchina da presa 

le prime 
Cinema 

La mia spia 
di mezzanotte 

Jennifer, graziosa vedovella the 
kuora per le public relations 
della NASA, e oggetto delle ut-
ten/ioni di Bruce, scienziato spa-
ziale. Poiche questi e in posscsso 
dei piani di un progetto. che fa-
rebbe gola ad altri paesi, polizia 
e controspkmaggio gli stanno alle 
costole. e appuntano i loro so-
spetti proprio su Jennifer: costei, 
tra l'altro. Iia un cane di nome 
Vladimiro. cui fa telefonate ov-
viandente misteriose. e una radio 
da dilettanti, tramite la quale co-
munica col padre. Tanto basta 
per mettere in moto i segugi. Se-
nonche Jennifer, venuta a cono-
scenza di quanto si dice sul suo 
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cune Iiberta che ci si e presi 
rispetto al ia mus ica : con il coro 
che ora canta in orchestra, ora 
in palcoscenico — alio s tesso 
modo dei solisti di canto, del 
resto — mentre anche alcune 
parti orchestrali saranno ese -
guite dietro le quinte anziche 
nel golfo mistico. Problemi di 
atmosfera . insomma. e di ve-
ridicita scenica . che hanno ri-
chiesto decisioni a non finire. 
Tutte decisioni che non hanno 
pero intaccato una sola nota 
della partitura schumanniana. 
Anzi. c h e la hanno arricchita 
di un nuovo preludio — quello 
del secondo atto — aggiunto 
togliendo la v o c e recitante da 
uno dei passi piu belli dell'atto 
s t e s so . 

Questo e il Manfredi di Schu
mann come c e lo ha spiegato 
Bellugi . Dello spettacolo e del 
testo byroniano — che perd 
lo affascina — preferisce non 
parlare rimandandoci alia rap-
presentazione. a Mauro Bologni-
ni che ne sara il regista, ad 
Enrico Maria Salerno che nc 
e I'interprete. A lui basta ar-
fermare che la mus ica 5 stra-
ordinaria. anche nel sue mo-
derniss imo taglio di una musi
ca di scena Iegata al testo. co
m e mai era accaduto prima di 
allora — correva I'anno 1851 
— nella storia del le mus iche 
per teatro. Sicche dovrebbe es-
sere anche una vera e propria 
scoperta crit ica. 

q. d. r. 

cosi bene, da provocare uno scom-
piglio generale; finche sara lei 
ad intrappolare un autentico cac-
ciatore di documenti segreti. 

Piu che una satira del « gene-
re >. La mia spia di mezzanotte 
e una vera farsa. con torte in 
faccia (o nei piedi) e via dicen-
do: la componente sentimentale 
d data a piccole dosi. e il film 
finisce per piacere soprattutto ai 
bambini, perche ha ritmo. trovate 
non nuove ma allegrotte. una re-
citazione complessivaniente scinl-
ta e cattivantc. Doris Day fun-
ziona. secondo il solito: Ro<l Tay
lor e invece abbastanza scolorito. 
II meglio sta comunque nel con-

La Contessa 
ha successo \ 

Daliah Lavi 
si e sposato 

LONDRA. 2 
L'attrice israeliana Daliah Lavi 

si e sposata martedi scorso con 
il produttore americano John 
Sullivan. Pochissime persone han
no assi<4ito alia cenmonia svol-
tasi nell'ufTicio dol sxidaco del 
quartiere londinese di Marylebo-
ne: il matnmonio e nmasto per-
taoto segretc fino ad oggi ed e 
stata la stessa attnee a nrelare 
la notizia ai suoi amici. Da bah 
Lavi ha 24 anni. d marito ne 
ha 42 e sono entrambi alia se-
conda espericnza matrimoniale, 

Maria Teresa Albani nelle vesti 
della Contessa, la pretagonista 
del dramma di Maurice Onion, 
che si replica con successo nel 
nuovo Teatro ai Dioscuri. 

per i vostri annunci, ? 
per le vostre richieste, 5 

in tutto il mondo, 
rivolgetevi alia 

A SERYIZIO ESTERO 
a vostra disposizione la stampa dei 

continent! - per informazioni e pre-
ventivi : PIAZZA S. lomzo M IUCIHA, 21 
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torno. dove ciiratleri'-ti di vaglia. 
da John McCiver. a Arthur God 
fiey, a Paul Lynde. du Kdward 
Andrews a Erie Fleming, ece.. 
danno vita a una serie <h i inscite 
1: macchiette »: notevoh soprat
tutto l'alto ulliciale donnaiolo. 
susseKuioso (|uanto cretino. e lo 
spione negato per il mestiere. Ha 
diretto. con la nota destrezza. 
Frank Tashlin. Colore, schermo 
largo. 

ag. sa. 

Django 
spara per primo 

' Che Django sparasse i>er primo 
non abbiamo avuto nun alcun 

dubbio ragionevole. altrimenti non 
saremmo stati al cinema a sor-
bettarcelo non solo per quell'ora 
c mezzo, ma per anni oimai. da 
quando la sua figura nefasta e 
deprimente e comparsa sugli 
schermi. 

Comunque. non aveva cetto spa-
rato per primo il padre di Djan
go, ucciso da un bountjt killer al 
soldo dj un banchiere grassatore. 
Claster (Nando Gazzolo). socio in 
affari proprio del paparino di 
Django. e ora padrone di una di-
screta fortuna e di una banda di 
lazzaroni. Django (Glenn Saxon). 
che spesso monologa con lo spi
rito vagante di suo padre |>ercht* 
non e liuscito ancora a trovare 
una tomba rispettabile. con I'aiu-
to di un signore in nero (Alberto 
Lupo. il marito della moglie del 
banchiere) e di Gordon, un mes-
sicano (Fernando Sancho) che si 
attacchera come una mignatta al
le costole del pistolero che spara 
per primo. riuscira a far fuori 
Claster c a stahilirsi a Silver 
Creek «con le mani pulite ma 
con un mucchio di soldi »: pren-
dera. infatti. il posto del grassa-
tore. salvo incontrare. maeari. il 
figlio del banchiere che reclama. 
anche lui. il cinquanta per cento 
del capitale. II cerchio si chiude. 
anzi si apre. ma allegramente. 

II film, a colon, diretto da Al
berto De Martino. c particolar-
mente deprimente proprio |x?r la 
mancanza di un taglio parodistico 
(senza parlare. naturalmente. del
la sciatteria e della banalita del

la confezione). una mancanza che 
e troppo facile rilevare nel mahn-
conico conservatorismo della mo
rale della favoia. una storia di 
banchieri « cattivi » e.. « buoni ». 

Spia spione 
Di questo film di Bruno Cor-

bucci sarebbe meglio tacere per 
carita di patria. ma ci e impossi-
bile sottrarci ai nostri doveri di 
recensori. doveri che di quesri 
tempi commciano un po' troppo a 
gravare sulle nostre povere spal-
le costrette a sopportarc il peso 
d"insopportabili idiozie. Davvero 
strano. poi. l'andazzo che ha pre-
so la pubblicita a fare alcune spe-
cifica7ioni. come, per e<err.jT:o. 
« film senza alcun divietn »: non 
rni'^ciamo proprio ad immaginare 
con quale sorta di div;rto «i po-
trebbe pre5entare un Mm siffatto 
al pubbl.co. s a h o quello di \ ie-
tarlo a tutu roloro che jwss<'C 
gono una testa sulle ^p.ille ca-
pace di orpanizzare pen^'eri e 
giudizi. E gli agenti nubb'.ienari 
hanno a\^;to ancora rimpixlenza 
di scrivere che la comicita pre-
5ente nel film e «a largo rj« 
g:o >. qudla del tipo. « tanto per 
a \ e m e un'idea ». di Que*io paz- ! 
zo. pazzo. pazzn. pazzo mondo di i 
Stanley Kramer. Ma chi ha fatto j 
le spese di questo filmaccio. la J 
cui comicita e tanto «lontana » 
da esscre al di la del bene e del ! 
male, e d o \ e la scmegg atura I 
raggiunge il fondo della stup.dita. 
e stato Lando Buzzanca. un atto- 1 
re caratterista con forse delle j 
qualita < nascoste » ma assolirta-
mente incapace di camminare con 
le proprie gambe, abbandonato 

invece a se stesso da guide < si-
cure» sohanto di avere a che 
fare con un pubblico di < mente-
catti > quasi quanto il Carluccio 
del film. 

vice 

Uamingo dall'uno all'altro dei 
piccoli teatri di Roma, Caimelo 
Bene ci ha condotto sta\olta 
nello scant ma to che, all'insegna 
Beat 12 (non si tratta di una cifra 
sia pur moderatamente avveniri-
stiea; 6 solo il numero della stra-
da: via G. G. Belli, presso piaz
za Cavour). si e aperto da qual-
che tempo ad attivita piu o me
no sperimentali. II nuovo spetta
colo di Bene s'intitola come un 
suo libro, gia edito: Nostia Si-
gnora dei Turchi. e dovrebbe es 
sere un compendio delle espe-
rienze finora svolte dall'autore-
attore. almeno secondo ie di lui 
dictuarazioni. 

II compito del cronista dram
matico. in certi casi, somiglia 
— con esclusione dei pericoli piu 
gravi — a quello d'un inviato su 
fronti di guerra o di alluvione: 
lo colpiscono affermazioni pcL 

i entoriamente contraddicentisi, 
movimenti regolati da disegni 
occulti, frasi smozziedte e can-
cellate da rumori. da boati. da 
fragori. nei quali dissolvono an
che le niusiche — le piu di
verse —. cui Bene ha dato largo 
spazio nel nastro magnetico che 
sottende e accompagna l'azione. 
per buona misura. 

Ma. in sostanza — e ci scu-
sino gli spettatori che avranno 
inteso o intenderanno altrimenti 
—, ci troviamo qui di fronte (nel 
vago richiamo storico alia pre 
sa di Otranto. e alia strage dei 
suoi abitanti. per mano degli In 
fedeli) la parabola d'una rilut-
tante vocazione al martirio: il 
personaggio pnncipale — forse 
vittima di quel lontano massacro. 
ma senza pace di tomba. a mo' 
dei vampiri — ascilla tra vita 
e morte. tra dimensione terre-
stre e affinata spirituality, tra 
amor sacro e amor profano. Due 
Marghente. prima e dopo la cu-
ra. l'una carnale e placidamente 
borghese, 1'altra eroica e aureo-
lata. tentano il faustiano prota-
gonista. Che, per quanti zompi 
faccia. non riesce a metter ali 
alia sua malcerta disianza. no-
nostante i reiterati tnviti della 
Santa. 

La quale e. peraltro una sor
ta di maledetta scocciatrice. una 
s|>ecie di ossessiva crocerossina. 
e ha magari qualcosa (lelia sa-
dica Fata di Pinncrh'm. Invece 
d'mvolarsi in Paradiso, il suo 
Cavaliere defungera al culmine 
di un'orgia gastronomico sessua-
le. con gran dispiegamento di 
spaghetti sulla minuscola ribal-
ta. e perdendo a pezzo a pezzo 
l'armatura indossata per I'occa-
sione. Defungera. comunque. Di 
avanguardia o di retroguardia. o 
cosi cosi. gli attori amano mo-
rire in scena. E perche negarsrli 
questa soddisfazione? Con tanti 
auguri di ottima salute, natu
ralmente. 

A parte ci6. il talcntaccio di 

Carmelo Bene (affiancato da Li-
dia Mancinelh e Margarita Fu-
rdtich) e fuor di dubbio, co
me la sua uiimaginazione visio-
naria, le sue singolari qualita 
psicomolorie. Ma continuiamo a 
pensare che. catafratto nella pro 
pria irriverenza. eg!] si avventi. 
lancia in resta. contro porte gia 
ablwndantemente spalancate. Ec-
colo citare. demistificando il cui 
to ipocrito del sacrificio, 11 vero 
Della Rovere di Indro Montano! 
li. e uno sproloquio introduttivo 
del medesimo. 11 passaggio e di-
vertente. ma prendersela con 
Montanelli, a tale nguardo, e 
sin troppo facile. La borghesia 
ha ben altri usberghi che la Do-
menica del Corriere. sui quali 
picchiare. specialmente oggi. 

Risate e franchi aoplausi. a 
ogm modo E si replica 

ag. sa. 

«fpifof/fo 
per George 

Dillon >> 
a Milano 

MILANO. 2. 
Stascra al Piccolo ha avuto 

luogo cun grande successo la 
prima rappresentazione di Epi-
taffio per George Dillon di John 
Osborne e Anthony Creighton. 
per la prima volta prcsentato al 
pubblico italiano. Per la regia 
di Fulvio Tolusso hanno reci 
tato Lina Vulonghi, Alida Valli, 
Renato De Carmine, Ottavio 
Fanfani. L'go Bologna. Franco 
Mezzera. Sarah Di Nepi, (Ja 
briella Poli/.iano, Umberto Ver 
doni. Le scene sono di Carlo 
Tommasi , i costumi di Kzio 
Frigerio, le musiche di Dnria 
no Saracino. Mentre al teatro 
Lirico si replicano / yiqanti 
della montagna di Luigi Piran 
dello. mentre al Teatro del 
l'Arte continuano le recite di 
.\r/ecc/tino servitore di due pa
droni di Carlo Goldoni. con Epi 
taffio per George Dillon il Pic
colo Teatro ha prcsentato al 
pubblico milanese il terzo spct 
tacolo della stagione '<><i 'f>~. 

reai\!7 
controcanale 

discoteca 

Morto Tattore 
spagnolo 

Jose Isbert 
MADRID. 2. 

L'atfore Ja>e Isbert (Pepe. per 
gli amici) e morto a Madrid, a 
81 a m i . Dal 1964. cau.sa 1'eta 
avanzata. si era ritirato dalla 
professiooe: ma precedentemen-
te aveva mterpretato circa un 
cent'na:o di film, tra i quali al
cuni dei piu ragguardevoli della 
clnematografia spagnola: da 
Benvenuto mister Marshall di 
Luis Berlanga. ch<? riveld il re-
gi.sta e I'interprete sul piano 
mondiale. al Cochecito del nostro 
Marco Ferreri. che confermd la 
valentla del protagociista. al 
Bo<a. ancora di Berlanga. pre-
sentato con polemico successo 
alia Mostra di Venezia del '63 

Forte tempra di caratterista. 
dalla fis'oroTiia e dalla mimica 
:nconfondib:!i. Isbert aveva dun 
que contribuito a quahfieare il 
c nema iberico nelle sue espres 
s:oni miglion e piu anticonfor-
mLstiche. anche dal punto d: 
vista della recita zione. L'armun-
zio della sua seomparsa. provo
cate da una crici cardiaca. ha 
destato largo compisn'o. 

La giuria 
del Festival TV 
di Montecarlo 

MONTECARLO. 2. 
II compositore e critito Rcnzo 

Rosselhni rappre-entera ITt.iua 
in seno alia g:una del settimo 
€ Festival intemazionale della 
TeIevi«.ione > che st 5\olgera a ! 
Montecarlo dal 31 gennaio all'll 

Un uomo 
e una donna 

Una delle piu belli' iiui-ioiii 
di i|iii">li iillimi leiiipi. nel cam-
pn dei .til cm., i- <|iicll:i ciliia 
dalla (."KM LI) con clichella 
Untied Arlisls e che rcca in-
cisa la eolouna somtia del film 
di Leloiirli. in uomn e umi 
donna (UAM HttOl). Le musi-
clm sono di Francis Lai, un 
musicislu che s.i il fallo suo. 
Non si Iratla, qui. dci snlili 
brani eliciti Tun l'altro bensi 
di un omogeneo discorso musi
cale d i e pure si cslrinscc.i con 
impnsti di \ersi , con diversn nsn 
di slruiucnli e di riltni. cui H 
am:iunge di lanlo in lanlo la 
inoi'liidj \ni'e di Pierre Ba-
rtitu li e quclla di Nicole Croi-
M'lle. Alcuni elletli (come quel
lo del ballilo del ciiore in A 
I'nmhre de nous) raggiiuiQonn 
imdlro dimeiisioni espressi'-e 
davvero nuovo e alfnsrinanli. 

The Lovin' 
Spoonful 

Un nuovo complesso giiinge 
dagli Slali tjnili. Si Iratla dei 
Lovin' Spooiilul. quallro ra-
gazz.i rhe §i veslono da clown 
e che prima di raggiungere il 
successo hanno suonalo e can-
lalo musica folk al Greenwich 
Village e in giro per gli Sluli 
Unili . II loro stilt* e abba^lan/a 
nuovo, anche perche appare 
piullo^lo lilicrn dagli <=rlicmi del 
sound di scuola inglc*e e nine-
ricatia. C*e, in loro. un modo 
svagalo e colorilo di u-arc gli 
strumenli che rende i loro bra
ni gradevoli e mai tiguali. In 
questo 33 g in (K.AL 55001). in-
tilolato Do yon believe in mn-
f:ic, i Lovin' offrono. in dodici 
brani dal conlenulo M-IHTZOM* e 
paroilislico, un saggii» delle li»-
ro raparila. 

inneslali slrani esperitiieuii che 
poco o nulla hanno a che ve-
dere con I'aulenlica inu-ica di 
quelle iMilc ma che pure ri<-ul-
lauo giailili al gios-,o pubblico. 
I'll" dei ioiii|ilt'"i che -l.mno 
andando per la maggioie e 
quello che !-i fa cllialilare The 
W'aikiki' e che ha laiicialo re-
ceiileiueiile un hratio di gran
de successo, IIutvai Tiitno. quel
lo che ha un iuizio somizliau-
le al Silenzin. l ; n disro (30 cm. 
International ILS 90(104) che 
piacera agli appassinnali del 
genere e che conliene una cu-
riosila: il C.nrnvi ale di I V/ie-
r/n in edi/ ione. . . c-ailica. 

/ / primo 33 
di Del Monaco 

v: giiixaue, - c n \ c can/oiii i li 

Ancora 
Hawai 

Nella Moria della mu»ii*.i Icg-
gcra si vrrifica spesso un ritor-
no ai trmi e eoliri . Sul crppo 
della uui«ira hauaiana \cngonn 

s:icce-»n. a mela Iia il inclnilico 
e i rilmi nuo\ i . I'ui-c andra a 
Sanremo. K' il Irionfaloic della 
rassegna L'»i disco per I'cstale. 
Si chi.ima Tony Del Monaco. 
In allc-a del l"e--ti\.il. ha laii
cialo il suo pi imo 33 giri inli-
lolalo seniplicemenle 7'OIIV Del 
Moiimo. II cantanle di Siilmoua 
\ i appare in gran forma e le 
folo di coperliu.i ce lo most ra
tio addirilluia scalenalo, nel 
corso i leirinci-ionc. Tony ha 
ragionc di efsere su di n\r\. Do
po un lirocinio piullo^io e=a-
speranle e nel rnrni <lel quale 
slenlava a Irovare una propria 
personalila î e vislo di colpo 
proiellalo nel l i imameulo dei 
grnudi: e andato anche a l.iin-
•Ira. a caiuare nello n special » 
di Tom Jones e le sue canzoni. 
adesso. \ a n n o a rulia. Pin di 
tulle, naliiralmenle. Se In vita 
e ro«i e I'iln win d i e aprono v 
cliiiidnno qucslo inicrosolco 
conlenetile anche (Jnnndn si 
nlza In hum, Gli itiiiiiiiinnili sr»* 
no sent pre gli slvssi, ,\nn In 
srnrdnre mai. Se mi rimi tu mi 
nvrni, I'ulliinn accntione. Con 
I'nintn del Inn amorr, L'amnre 
non irntr rncinni. II tempo si 
f> fernmln. I'nn pumln in pin. 
I.n farcin di chi hn pcnlntn: di 
parrcchie drlle quali e anche. 
in=ieme con Pol im. aillorc 

Omaggio a Pugliese 
Con il breve ciclo dedicato al 

teatro di Sergio Pugliese la 
televisione sembra voter so
prattutto rendere omaggio alia 
memoria di un dei suoi massimi 
dirigenti: e in questi limili an-
drebbe considerata I'inhiativa. 
Ce lo ha confermato. ieri sera. 
anche I'introduzione di Diego 
Fabbri all' Ippocampo. nella 
quale il drammaturgo ei ha la-
sciato intendere che un vero e 
proprio giudizio critico sulla 
opera di Pugliese era, date le 
circostame, fuori luogo. Tut-
tavia, pensiamo, nessnno ce 
ne vorra se noi non seguiremo 
questa linea celebrativa. 

L'opera di Pugliese — e 
L'ippocampo. ieri sera, ne e 
stata una chiara testimoniama 
— si colloca nel quadro di un 
teatro borghese ormai esau-
sto. tenuto in vita in llalin 
soprattutto dal clima soffocan 
te del fascismo (L'ippocampo 
e del 1042): ad essa gli echi 
pirandelliani cui Iia accennato 
Fabbri giungono nwlto, mol-
to smorzati. Non che in que
sti lavort, nei migliori alme
no, manchino talune notazioni 
psicologicamente acute: ma. al
ia fin fine, quella che preva-
le e una vena patetica, c la 
rassegnazione finale piu che 
amara appare conformistica, 
ne a riscattarla vale il leggero 
umnrismo dei dialoghi. 

II miglior modo di rappre-
sentare oggi Pugliese e forse 
(fuello di « forzarlo » in chiave 
dt distaccata c critica ironia, 
quasi di curicatura: qua e Id. 
ci pare. Franco Enriquez lo ha 
tentato. ieri sera, aiutato so
prattutto da Aroldo Tieri e 
Paolo Ferrari, ma le attrici. in 
particolare Emma Danieli, han
no creduto troppo ingenuamen-
te alia vicenda in cui erano 
implicate, e cosi il tentativo <• 
andato, nel complessn, in 
fumo. 

Sul secondo canale 6 stato 
replicatn Per Firenze. il do-
cumentario di Franco Zeffirel-
li su testo di Furio Colombo. 
prcsentato da Richard Burton. 
I.a replica r stata decisa. si <• 
detto. per andare incontro al
le richieste -di parecchi tele-
spettatori: e non abbiamo al
cun motivn di dubitare che 
queste richieste ci siano effet

tivamente state. II documenta-
rio, infatti, ha costituito per 
quanti I'hanno visto una espe-
rienza notevole, soprattutto gra-
zie a tutta la prima parte che 
mostra. momento per momento, 
la furia dell'alluvione con im-
magini davvero apocalittiche: 
immagini che. teniamo a sot-
tolinearlo a beneticio del Ha-
diocorriere e riell'Avanti! che 
con noi hanna polemizzato per 
le nostre critiche al Telegior-
nale, furono « girate » tra enor-
mi dtfficolla dai bravi opera 
tori della televisione mci non 
raggiunsero il video che venti 
giorni dopo il disastro. Sequen-
zc come quelle rimarranno a 
lungo nella memoria di tutti, 
come certi brani hpresi in •» di 
retta», nei quali anche t ru
mori e le voci confuse avevano 
il valore di testimoniama (ri-
cordiamo la battuta di un fio 
rentino: « e intanto noi siamn 
titii uel sudicio! »). Purtroppo. 
come in questa stessa rubrica 
c stato gia rilevato in ocvasio 
ne della prima trasmisswne, 
nun tutto il documentario e sta
to a quest'altezza: forse perche 
csso e destinato alle televisio-
ni estere, non sono mancati i 
toni tra retorici e melodram-
matici; ma soprattutto. ci sem
bra. Zeffirelli ha finito per chiu-
dere Vinticro documentario in 
una cornice « xpr/fncolore » — 
pensiamo a certc immagini seel-
te con eccessiva savienza, a 
certi pas.-taqqi del commento 
musicale. alia mancanza di una 
inchiesta diretto tra la gen 
te — come se si trnttasse di 
di una terribile favola piutto 
sto che di una durissima real-
td. Lo stesso contributn del pur 
bravo Burton finiva per confe-
rirc un sapore teatralc alia nar-
razione e all'alternarst delle 
immagini che, di tanto in tan
to, sbiadivano su uno schermo. 
collocando obiettiramente I a 
tragedia su un piano direrso 
da quello della teslimonianza 
diretto. E. tuttavia. la forza 
della realtd ha stranpato in 
piu punti e ha cninualta Zef 
(iielli, che ha saputo allora 
renderne con tutta evidenza e 
con indubbia partecipazione il 
valto tremendo. 

g. c. 
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Rinascita 
da oggi nelle edicole 

set. 

I TV PRIMI IN QUALITA 

febbraio 1967. Per 
sono stati nominaii 

la Francia • 
commed.o- ! 

Erafi Marchel Achard e Marchel 
Paenoi: per la RFT. Richard 
Dill: per la S\izzera. Marchel 
Bezeeo-i: per 1TRSS Nicolas 
Kartsen re.iattore carv> de.;.- r : ' 
br-.che letterare e tea'ra'i deiia 
TV* w . iet:ca: per la Ceto-loiac j 
>.h:a. Eduard Hofma-. \\ Fc<tiial ; 
parteciporanrio i prrxipah rue*' • 
ri'Amer.ea. d'Asia e d'E'iropa. j 
tra i q-.iali lTtalia. 

25 pollici Mod. «2 R» L 195.000 

MAGNADYNE 
KENNEDY GHANOI INDUSTRIE 

RADIO TV 

E I E T T R 0 C A S A 

DIBATTITO SULLUNITA' 
SINDACALE 

# Le condizioni ci sono: 
Fernando Santi) 

E SULL'AUTONOMIA 

bisogna muoversi (di 

Aspett i nuov i del rapporto Ira sindacati e par-
t i t i (di Anton io Giol i t l i ) 

La FIM-CISL tra la FIAT e 
Anie l lo Coppola) 

I'arcivescovo (di 

Wi l ly Brandt: sefte giorni per capilolare 
Sergio Segre) 

(di 

Elezioni: 
cirella) 

delusione unificafa (di Renzo Lapic-

Condannano Warren pensando a Johnson (d i 
Gianfranco Corsini) 

Africa senza classi (di Yves Benot) . 

Gli eventi cinesi (testo integrale dell 'editoria-
le della « Pravda ») 

Parigi, agosto 1939: la Conferenza del PCI (d i 

Umberto Massola) 

L'ltalia partigiana (di Paolo Spriano) 

Conosciamo Giul i? (di Felice Accame) 
Dante « secondo I'antica vulgata » (di Adriano 
Seroni) 

Lectura Gramscii ( inedito di Augusto Mont i ) 

Note, commenti e cronsche d i M ino Argenf ie-
r i . Franco BeHanda^ Ottavio Cecchi, Ivano Ci 
pr iani , Mario Luneffa e Luigi Pestalozza. 

ANNUNCI EC0N0MIGI 
14) MEDICINA IGIENE SC 

V A. SPECIALIST* venerec prllf 
fiifuntlonl scttuall. Oottor MA 
GLIETTA. Vis Orluolo. 49 - Fl 
-enit . T«L ZM 371. 

BRACCI0 DI FERR0 di lorn Sims e B. Zabolv 

WFERRO 
HAVlNTb 

BfJgfiOfiHINCD 
CCSf" IWO/k 
UNO#f&C«<£>!l. 
PBUUOGOUNP 

VTUTO OA 

VUOMOH 
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AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
<;»tnoriiG medico per •» cura 
delle c sole > dtatunziom • de-
^olezze seMu»ll di ongrtne ner
vosa palchlca, eodocrina ineu-
rasxenla. defldenze ed u o m i -
lie tessuam Vtsue preinairimo-
nlaiL Doiu P. MONACO. Roma, 
Via Vimmale. 33 (Stallone Ter
mini) - Sea I a amtsira. piano • • -
condo. Int. 4 Orario 9-12. lft-I8 

-̂«cIu»o II sabaio pomertgjrio • 
nel ciornt festive Fuori oraiio 
nel sabaio pomerieglo e nel fior-
nl fesuvl. si riceve >>oIo per ap> 
puntamenio Tel 471 110 (Aut. 
Com Roma 16019 del 25 otto-
bre l » 6 j . 

CNIRUR6U PUSTICA 

ESTETtCA 
«»•« 
OSFILAZKMIB 

Dr.USAI 
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