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MANFREDI AL TEATRO DELL'OPERA 

La musica riscatta 
il testo «maledetto» 
Palpitante direzio-
ne di Piero Bellugi 
Eccellenti i solisti 

Crediamo Proprio di poter 
salutare con doveroso rispetto. 
ae non addirittura con vera 
cmozione, lo spettacolo — se-
condo della stagione — pre-
sentato ieri da I Teatro del-
1'Opera: in prima esecuzione 
(non soltanto per 1'Italia) il 
Manfredi di Byron, con musi-
che di Schumann. 

Crediamo anche di poter sa
lutare con entusiasmo. come 
un nobile fatto di cultura. Tin-
gresso in un teatro lirico di 
questi due grandi nomi della 
civilta artistica europea. By
ron e Schumann, riuniti insie-
me, per un singolare rimbal-
70 di passioni. in un testo poe-
tico destinato dall'autore a non 
essere rappresentato. e da mu 
siche di scena pur esse disin 
teressatamente destinate sol
tanto ad una ideale. fantastica 
rappresentazione del Manfredi. 

Vale la pena di ricnrdare che 
Byron 0788 182-1) scrisse questo 
« astratto » Manfredi sul finire 
del 1816 — centocinquant'anni 
fa — e che Schumann (1810 
185R) se ne innarnnro musical-
mente nel 1848. a 24 anni di di-
stanza dalla morte del poeta. 

Quando. nel 1852. Liszt, sa-
lendo lui stesso sul podio. voile 
rappresentare a Weimar questo 
Manfredi fu troppo tardi per 
Schumann. La sua mente. scon-
volta e ormai perduta nel rni-
stero. lo tenne lontano. per sem-
pre. dal^ Manfredi. Da questo 
Ideale rlncorrersi del poeta e 
del musicista. da questo richia 
marsi da Inntane vette. nnsce 
quel che diremmo uno dei pin 
affascinanti e originali docu 
menti della cultura rnmantica. 

Con il Manfredi, non serve 
t i rare in hallo i « precedent! » 
delle musiche di scena compo 
ste da Beethoven, ad esempio, 
per VEgmont di Goethe e da 
Mendelssohn per il So^no di 
una notte d'estate di Shake
speare. Queste composizioni co-
stituiscono una sorta di « omng-
gio > della musica a grandi ope-
re di teatro. di per sS autono-
me e ben rappresentabili. Di-
verso d. invece. il rapporto 
Byron-Schumann. L'« operazio-
n e » teatromusica e nel Man
fredi addirittura opposta a 
quelle citate. e un fatto nuovo. 
moderno. estraneo nll'« omag-
glo > del tipo suddetto. che pu 
re 6 « omaggio » grandissimo. 

C'd un testo «maledet to» e 
e'e una musica che illumina e 
riscatta questa « maledizione » 
(non e la « maledizione» del 
Rigoletto, ma proprio nuella 
che 1'uomo puo avvertire in un 
suo interiore tormento). Schu
mann non era uno sciocco n6 
un bambino da mrttersi proprio 
B piangere quando leggeva e 
rileggeva questo testo di Byron. 
Sente in quelle Darole la vibra-
zione della musica quale possi-
bile segno dell'iiomo nuovo che 
ricerca una nuova. interna li-
berta. ed & per questo senti-
mento che compone per il 
Manfredi. senza pensare a pra-
tiche snluzioni. alcune pagine 
t ra le Piu belle della sua tnr-
mentata vicenda artistica. Ec-
co la fremente. ondeegianfe e 
pensosa ouverture ed ecco t 
numerosi frammenti musicali. 
ora coinvolgenti la sola orche
stra . ora un solo stnimento. 
ora il coro. ora le voci dei so 
listi. Frammenti. spesso pochis-
sime battute tutte pero flucnti 
In una altissima pregnanza 
espressfva. che sospimrnno lo 
spettacolo nel suo complesso in 
mi'assorta e calda tensione. 
Dopotuttn. queste parole e que
sta musica conducono I'uomo 
ad una morte che cnnsapevnl 
mente lascia la vita in una ter-
rena. umana equidistanza tra 
opposte passioni e tentazfoni. 
A tale traguardo di civilta va 
agganciatn lo spettacolo e cioo 
questo saggio romantico da 
accogliere come presupposto 
del futuro messaggio espressio 
nistico Non e un caso che lo 
espressionismn parta da un an 
tfeo testo romantico fWnzzpck). 
non £ un caso che Schoenbcre 
ricorra anche lui a Byron quan 
do ha bisogno (Ode a Navolea-
ne) di punteggiare musical 
mente il suo emoito di liberta 
dai tiranni Non e nemmeno un 
caso che questo dissepolto Man
fredi possa. anche con le sue 
lunghe repliche. accostarci a 
meditazioni diverse da quelle 
che solitamente scaturiscono 
dalla mondanita d'unn spefta 
colo. in eiorni nei quali le for-
7e csterne della natura e quel
le che dentro ci insidiano. 
espongono 1'uomo e le sue ense. 
le sue opere. piccole e grandi. 
la sua civilita. nuova ed antica. 
airindifferente p a s s o della 
morte. 

Palpitante. ma ancora in una 
fase di rifinitura e apparsa la 
dirczione orchestrale di Piero 
Bellugi: tra quelle dei solisti di 
canto — eccellenti: Corinna 
Vozza, Angelo Marchiandi. Gio
vanni Bnmelli — con gioia 
abbiamo riascoltato la voce 
di Maria GabrieTIa Onesti. 
emersa dal recent e concorso 
del Teatro lirico sperimentale 
di Spoleto Un bel pubblico. un 
ampio applauso agli interprrti 
tutti ed ad Enrico Maria Sa
lerno. al termine di ogni atto 
• alia fine dello spettacolo. 

Erasmo Valente 

Come una successione di 
quadri viventi 

La regia di Bolognini e le scene di Samaritani 
II ritmo del testo di Byron scandito dagli in-

terventi della musica di Schumann 

< Un finito ora una specie di 
poema dialogato (in versi sciol-
ti) o dramma... E' in ire atti, 
ma di natura strana, metafisi-
ca, enigmatica. Quasi tutti i 
personaggi, tranne due o tre, 
sono spiriti delta terra, o del-
I'aria. o dell'acqua; la scena £ 
nelle Alpi; I'eroe. una specie 
di mago tormentato da un ri-
morso. la causa del quale ri-
mane inspiegata. Egli vaga, in-
vocando gli spiriti... poi si reca 
alia dimora stessa del principio 
del Male, ed evoca uno spet-
tro, che gli appare e gli da 
una risposta ambigua e spia-
cevole; e nel terzo atto i suoi 
servitori lo trovano morto in 
una torre dove studiava le ar-
ti magiche... *. A questo « bre-
ve riassunto > del Manfredi. 
fornito all'epoca dallo stesso 
George Byron, ci sarebbe poco 
da aggiungere: che lo spettro 
evocato i quello di Astarte, so-
rella di Manfredi, da lui ama-
ta d'un atnore non fraterno 
(e qui i biografi vollero vede-
re un riflesso delle vicende 
private dell'autore, cui si impu-
16 un eccessivo affetto per la 
sorellastra, causa forse del suo 
divorzio, precedente la slesura 
del Manfredi): e che, nella re-
dazione definitiva del testo, il 
protagonista muore rifiutando 
con sdegno sia il tentativo di 
conversione del buon abate di 
San Maurizio, sia le intimazio-
ni delle forze demoniache; spia-
cente, insomma, a Dio e ai suoi 
nemici, 

Nell'atteggiamento €titanico» 
di Manfredi & dunque da ve. 
dere un'immagine diretta del 
poeta e dell'uomo: del futuro 
drammaturgo di Caino e del 
generoso nbelle che nel 1821 
s'tsenveva alia Carboneria e 
nel 1824. appena trentaseienne, 
moriva a Missolungi, in Grecia, 
dove si era recato a combat-
tere per la liberta di quel po-
polo. Esibizionista e narcisista. 
certo (come rileva anche Gior

gio Manganelli, curatore della 
nuova versione del Manfredi): 
ma che qualcosa — a differen-
za di tanti letterati d'allora e 
di oggi — aveva pur da esibi 
re: la realta, ciod, di un'esi-
stenza si stravagante, perd tut-
ta vdlta, in ultima analisi, al
ia contestazione non soltanto 
teorica della sua societd, del 
suo mondo. del suo tempo. On. 
de se il linguaggio poetico by-
roniano. ammiratissimo in que-
gli anni da uomini della sta-
tura di Goethe, appare a noi 
largamente intriso di bella re-
torica, difficilmente si sfugge 
tuttora all'oggettivo fascino del 
suo personaggio. 

Bene hanno fatto, a ogni 
modo. il regista Mauro Bolo 
gnini e lo scenografocostumi-
sta Pier Luigi Samaritani ad 
abbandonare senz'altro la ri 
cerca di una dinamica e di una 
struttura propriamente teatra. 
li, inesistenti nel Manfredi. e 
ad affidarsi da un lato al rit
mo scandito dagli interventi 
della musica di Schumann, dal-
I'altro alia suggestiva possibi-
Zifd di offrire ai suoni e alle 
parole una ulteriore dimensio
ns plastica e figurativa. Lo 
spettacolo. da tale punto di vi
sta, si svolge percid quasi co
me un seguito di tableaux vi-
vants. in par te ispirati alia 
pittura inglese dell'Ottocento, 
sullo sfondo dei quali spicca 
con decisione solo il protago
nista, che ha la concreta eoi-
denza gestuale e vocale del-
Vattore Enrico Maria Salerno. 
Gli altri interpreti, da Antonio 
Battistelta a Vito Fornari, da 
Mariano Rigillo a Lucio Rama. 
da Fulvia Mammi a Lia An-
geleri, a Cristina Mascitelli. 
si staccano dalla composizione 
collettiva quel tanto che basta 
a rendere palpabile. per qual-
che attimo, I'incubo fantastico 
del protagonista e dello spet-
tatore. 

Aggeo Savioli 

GREGORY 
PECK 

CANDIDAT0 
ALLE \ 

\ EUZIONI? 

SACRAMENTO (California). 7 
II governatore Edmund Brown 

ha suggerito oggi che il parti-
to democratko della California 
si rivolga all'attore Gregory 
Peck come potenziale candidato. 

• Dove trovare delle nuove 
facce? *, si e chiesto Brown 
in un'intervista. c Dovrebbe il 
partito democratko rivolgersi 
ali'industria cinematografica? 
E' possibile che not si faccia 
ricorso a Gregory Peck. Non e 
che raccomandi lui come can
didato, ma potrebbe anche es
sere una scelta ». 

Gregory Peck che da molt! 
anni milita a favore di candi
dal! del partito democratko 
aveva appoggiato Brown du
rante la campagna elettorale 
contro il governatore eletto, 
I'ex-attore Ronald Reagan, 

Nella foto: Gregory Peck. 

L'opera verdiana ha aperto la stagione 

II «Nabucco alia Scala: 

una camera che continua 
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le prime 
Teatro 

Tre atti unici 
Quarta tappa al Teatro Pa-

rioli per il « giro d'ltalia » *ea-
trale di Maner Lualdi: Sandro 
Bajini, Pier Benedetto Bertoli 
e Carlo Maria Pensa li abbia
mo visti passare arrancando an
cora « in gruppo » e poi scom-
parire nella polvere. 

Con Euoenio. ovvero il trionfo 
della salute Bajini ci ofTre addi
rittura una satira dopotutto ab-
bastanza rinunciataria. di una 
concezione « materialistica » del
la vita, di quella vita «norma-
le » che conducono i grandi in

dustrial! (i materialhti!). Contro 
questa normalita insorgera, rna 
per poco. il patetico Eugenio. at-
tratto dalla natura (i verdi piop-
pi). e dal mondo dell'infanzia 
suscitatore di liberta! Quale fal
sa dialettica. fritta e rifritta... 

Di fronte a La marchesa vip 
ne a morire di Bertoli. l'« idea
le > spettatore « disimpegnato » 
— come scrive lo stesso autore 
— non dovrebbe thiedersi un 
bel niente. non indagare sul si 
gnificato « simbolico » del perso
naggio della marchesa. Niente 
piu simboli. messaggi e tesi. A 
questo punto. sorge un sospetto: 
che anche noi critici non dob-
biamo chiederci proprio nulla, e. 
serenamente. maffari fare a mo
no di assistere alia « novita as 
soluta » di Bertoli? 

Gli innocpnti di Pensa sono tut
ti, o quasi, i personaggi che ruo-
tano intorno alio «spunto» di 
quella clamorosa vicenda giudi-
ziaria che vide un * doganiere » 
rosicehiare circa un miliardo 
alio Stato italiano. Ma quel te
nia scottante e qui risolto nella 
vaga chiave di una pochade de-
crepita quanto innocua. 

Paolo Modugno. Dora Calin-
dri. Ennio Balbo. Paola Quattri-
ni. Rina Centa. Ernesto Calindri. 
Bianca Toccafondi (e altri) sono 
stati guidati dalle anonime re
gie di Fantasio Piccoli. Ales-
sandro Brissoni. Qualche ap
plauso. 

vice 

Cinema 
Alvarez Kelly 

Sianio in piena guerra di se-
cessione: i nordisti comprano da 
Alvarez Kelly, un ranchero mes-
sicano (di origine irlandese) 
molti capi di bestiame. Ma i su-
disti. ormai agli estremi. vo-
gliono tutta quella carne per se. 
Cosi rapiscono Kelly, lo obbliga-
no a partecipare al furto della 
mandria e, quindi. a guidarla sin 
dentro le loro linee. La pazze-
sca impresa e ideata da un fa-
natico < confederato ». Rossiter. 
il quale, con la forza e con la 
astuzia. riesce a ottenere una 
sincera collaborazione da parte 
di Kelly. E i nordisti vengono 
fatti fessi. 

Nel canovaccio avventuroso e 
guerresco. il regista Edward 
Dmytryk ha inserito un paio di 
storielle drammatico-sentimenta-
li. Poi ha concesso qualche no-
tazione ironica ai diversi carat-

E' IL TELEFUNKEN 23" 
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cosi poco 
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teri, ma. soprattutto. ha badato 
a mettere in evidenza gli impo-
nenti mezzi a sua disposizione. 
Ne e sortito uno spettacolo ri-
dondante, dallo stile anonimo. 
buono per tutti i gusti. 

Willian Holden e Richard Wid-
mark sfoggiano il loro mestiere, 
benchc il secondo sembri aver 
dimenticato come si fa il < cat-
tivo» (per renderlo truce gli 
hanno afllbbiato una benda sul-
l'occhio e una cicatrice sulla 
guancia). I.e donne sono Janice 
Rule e Victoria Shaw. Colore. 
schermo largo. 

Dominique 
Credendo di far cosa gradita 

al pubblico di tutto il mondo. 
Hollywood ha avuto la cattiva 
idea di portare sullo schermo !e 
vicissitudini di « Suor sorriso ». 
la suora canterina di cui la cro-
naca dei quntidiani si e occuna-
ta di recente. 

Fare p.iralleli con la realta 
dei fatti ci sembra iriopportnno. 
soprattutto perche questa pelli-
cola. diretta da Henry Hotter, 
racchiude in se tutti i limiti e 
i difetti possibili e immaginabili 
del prodotto sfornato dalla Mec 
ca del cinema fcome si diceva 
una volta): un fumetto ben lee 
cato e colorato. ricco di buoni 
sentimenti. di moralismo da 
quattro soldi e dell'inevitabi'e 
dose d'insopportabile patetismo. 
messo li quando era fin tropin) 
chiaro che il film cominciava a 
trasformarsi in sonnifero. Al 
centro di questi ingredient!, suor 
Anna (Debbie Reynolds), del-
l'ordine delle Samaritane. a cin-
guettare con la sua inseparable 
< sorella Adele ». la cbitarra fla 
can/one Dominique ha avuto. 
nella realta. un grande succes
sor. a portare sulla buona stra-
da racaz/e traviate. Ivimbini. 
genitori alcoli/zati. e a far tni-
racoli di qua^i-resurrezione. Nel 
finale (mentre. nella realta. 
«Suor sorriso * abbastanzii i 
conventi per servire liberamen-
te il Signore cantando canzonei-
ne). suor Anna la troviamo mis-
sionaria in Africa. un'Africa vi
sta attraverso le piu insulse im-
magini di repertorio. Accanto 
alia Reynolds, Ricardo Montal-
ban e Agnes Moorehead. 

Pattuglia 
anti - gang 

II soggettista di Pattuqlia anti-
fjang e Auguste Le Breton, scrit-
tore di romanzi sulla «mala» 
parigina. ex appartenente aha 
< mala > di persona, tanto da di-
ventarne il piu autorizzato filo-
logo. oltre che il rozzo cantore. 
In Rififi aveva trovato la sua 
nota piu alta: stavolta preferi-
sce un altro tema che gli sta a 
cuore. la criminalita minorile. 

Protagonista del film e un gio-
vanissimo cantante di shakp. 
che ha visto finire presto il suo 
quarto d'ora di popolarita: tin 
altro «idolo >. un giocatore del
la Nazionale di calcio francese. 
appare tra i personaggi positi-
vi. II discorso potrebbe anche 
essere interessante: ma a Le 
Breton la retorica degli < sban-
dati > prende la mano. sospin-
gendo lui e il regista Bernard 
Borderie verso il piu vieto me-
lodramma. Peccato. perche que
sta qanp di ragazzi squinterna-
ti che. come prima azione bri-
gantesca. prende d'assalto nien-
temeno che il Quai des Orfevres. 
sede centrale della polizia pari
gina. meritava maggior appro-
fondimento e piu ampia motiva-
zione. Tra gli attori. Hossein. 
Pellegrin. Grabriele Tinti. Co
lore. schermo largo. 

vice 

Volantini 
per il Vietnam 
alia tf prima » 

della Scala 
MH-ANO. 7 

Un mieliaio di manifestini 
contro la guerra nel Vietnam e 
una colomba sono stati lanciati 
stasera std pubblico the gre-
miva il teatro alia Scala per la 
sua serata inauCurale. II lancio 
dall'alto. sulla platca. e awe-
nuto tra il secondo e il ter70 
atto del iVobiicro. I volantini. 
vorticando nell'aria. sono finiti 
numerosi anche nei polfhi. In 
essi erano rafTidurati e commen
tate fotosrrafie di bambini vi^t-
namiti mas^r ra t i daeli aceres^ 
sori americani. \JI colomba e 
stata invece Iiberata tra lo sfa-
villio di luci dei preziosj 1am-
padari tra il secondo e il terzo 
atto: il volat.le. attraversata a 
volo radente la platea. si e po 
sato infine sul palco. do\e al-
cuni attrezzisti lhanno sub.to 
catturata e nortata tra le quinte. 

La polizia ha etTettuato quattro 
fermi. I pre-unti responsabili 
di * di^turbo a pubblico spetta
colo» sono stati acvoropaenati 
in que^tura. nterroeati e infine 
rilasciati. 

Nostro servizio 
MILANO, 7. 

La carriera gloriosa del Na-
bucco alia Scala di Milano non 
accenna a concludersi. A 124 
anni dal suo battesimo del 1B42. 
dopo decine e decine di rappre-
sentazioni che si sono susseguite 
nel secolo scorso e nel nostro. 
quest'opera del bussetano ventot-
tenne e tornata ieri sera a con 
quistare il «suo» pubblico. il 
pubblico della Milano che alio 
ra sanci l'inizio di uno dei piu 
luminosi arcbi creativi che la 
storia della musica conasca. 

In effetti. il Nabucco. che ini 
zio quello che e stato chiamato 
il periodo t patriottico » dell'at-
tivita operistica di Giuseppe Ver
di. si impone ancor oggi alia 
nostra attenzione come frutto as 
sai felice di una sensibilita pro 
fondamente immersa nella realtfi 
storica e sociale del suo tempo. 

Nell'opera. nonostante le note-
voli p«!gine affidate ai solisti. 
prevale la partecipazione di mas
se corali che non tanto. come 
awcrra nelle opere della matu 
rita. sottolineano e potenziano i 
sentimenti individuali dei perso
naggi. ma fanno da personaggio 
a se stante. dando all'insieme un 
carattere e un taglio nuovo e 
particolare. ponendo quasi il po 
polo a protagonista dell'azione. 
Sotto (jue-sto punto di vista il 
Nabucco e a tutt'oggi opera di 
straordinana vitalitii. e ben si 
comprende il grande successo che 
gli ha arri^o quasi senza inter 
ruzione dal giorno del suo batte 
simo fino all'anno di grazia 19f»6 

L'opera e stata presentata. ov-
viamente. in un allestimento del 
tutto nuovo. che e rimasto pero 
neH'ambito delle tradizioni auli 
che e decorative della Scala. sen 
za riproporre una « lettura > cri-
tica di un'opera che a un'opera 
zione del genere potrebbe inve
ce prestarsi bene. Si attendeva 
con curiosita la prova del gio 
vane soprano greco Elena Su-
liotis. che gia la scorsa stagio 
ne avrebbe dovuto debuttare alia 
Scala in Olimpia Questa cantante. 
di origine greca e da soli due 
anni entrata nell'agone della li 
rica. non ha deln^o le aspettative 
di cbi si aspettava una voce nuo 
va e vigorosa. La Suliotis ha una 
personalita gia spiccata. e do 
mina as.*ai bene la scena. i) che 
e la prima cos;!, nonostante tut
to. per potersi seriamente im 
porre nel campo teatrale. Inoltre 
la sua voce dispone di una tavo 
lozza assai ricca. il registro di 
petto e quasi quello di un mezzo 
soprano, mentre quello acuto non 
conosce difficolta tecniche anche 
se a volte il timbro tende a 
farsi pericolosamente fisso. Ma 
la parte di Abigaille e impervia 
e massacrante come poche al-
tre. e in verita la cantante non 
poteva far meglio. 

Accanto alia Suliotis. Giangia-
como Guelfi ha interpretato Na 
bucco con timbro morbido e sua-
sivo anche se non sempre con 
intonazione impeccabile. il che 
vale anche per Gianni Raimon-
di come Ismaele. mentre Gloria 
Lane e stata una penetrante Fe-
nena. Nicolai Ghiaurov un im-
ponente Zaccaria. Giovanni Foia 
ni un gran sacerdote davvero 
ieratico e vocalmente robusto. 
Bene Piero De Palma (Abdallo) 
e Mirella Fiorentini (Anna). Su 
tutti i cantanti. e con effetti 
piu gravi suite masse, si e per6 
esereitata la regia scomposta e 
infantile di Franco Enriquez. che 
non ha trovato nulla di meglio 
dei soliti gesti da teatro dei bu-
rattini. dei soliti movimenti scom-
pigliati delle masse, incapaci di 
conseguenz;! di imporsi plasti-
camente col peso e la intensita 
drammatica richiesta dalla musi
ca. D'altra parte il contributo 
vocale del coro. istruito come al 
solito. da Roberto Benaglio. e 
stato davvero essenziale per tut
ta l'opera. e le sue ottime qua
nta di timbro e di incLsivita nt-
mica hanno servito a far passa
re in secondo piano I'esagitata 
imposta zione registica dell'Enri 
quez-

Le scene disegnate da Nicola 
Benois hanno infine oscillato tra 
una ricostruzione aulica e impo-
nente dei regali ambienti babi 
Ionesi e un co-tmttivismo tipi 
camente < novecento >. 

Gavazzeni ha Maputo Imprimfr 
re a tutto lo spettacolo il segno 
della sua personalita impostando 
con efficacia Passieme della com 
pagnia vocale e ricavando soven 
te suggestive sononta dall'orche-
stra: talche anche questo ennesi-
mo allestimento de! Nabucco ha 
potuto conchiudersi con vivissi 
mo successo. e con innumerevo 
li chiamate al proscenio d! tutti 
i principali artefici dello spetta 
co!o. 

Giacomo Manzoni 

Nuova fournee 

di Josephine Baker 
PERIGUELX. 7. 

Josephine Baker ha com.ncia'.o 
una nuova tournee. che la porte-
ra in Spagna. in Marocco. in Ger-
mama e negli Stati Uniti. I gua-
dagm saranno destiua'i alia sua 
casa per orfani di varie razze. 
che la Baker ha crea'o a;Ia f.ne 
della guerra ma che. recentemen-
te. ha incontrato gravi difficolta 
f.nanziarie. 

Faaiv!/ 
controcanale 

Storie-lampo 
Indubbiamente interessante e 

utile Viniziativa di fare alia 
televisione una storia, sia pure 
rapida, della Cina contempo-
ranea: in questi tempi in cui 
tanto si parla di quel Paese, 
conoscere gli avvenimenti che 
ne hanno intessuto la vita nei 
decenni di questo secolo pud 
servire a comprendere meglio 
cid che vi accade oggi. Con 
disposizione assolutamente fa-
vorevole, quindi. ci sin mo ac-
cinti ieri sera ad assistere alia 
prima puntata della storia del
ta Cina che apriva il numero 
di Almanacco: ma, purtroppo. 
abbiamo avuto una netta de-
lusione. Intendiamoci: anche le 
notizie affrettate e sommarie 
che sono state fornite ai tele 
sppttatori avpvano forse, nel 
complesso. una qualche ttfilird, 
e. d'altra parte, il servizio con-
teneva alcune immag'mi efficaci 
(ricordiumo la spquenza sulla 
rivoUizioiw degli anni died. 
quelle sul lavnrn dei cantadini. 
qupllp sul comizio di Sun Yat 
SPU P quella. quasi un lampo. 
sul discorso di Lpnin). Ma la 
cavalcata e stata talmente bre
ve e. npl contempo. affannosa; 
il commento c stato tanto su-
perficialp p. insieme. inzeppa-
to di nomi, date, avvenimenti 
p notazioni, clip alia fine ci sia-
mo ritrovati senza fialo p. iwl 
complesso. con una gran can-
fusione in testa. 

Come p" avvpnuto altre volte 
ppr Almanacco. non ce la sen-
tiamo di attribuirp tutta la rp-
sponsabilita di questa confusio-
np al lavorn dpgli autori dpi 
servizio. Sergio BnrplU p Amle-
to Fattori. Innanzitutto. siamo 
cosiretti a ripeterlo ancora 
una rolfn. d la formula di 
Almanacco clip non funziana 
piu: qupste storip a volo d'ue-
cpllo. spezzettatp in piu pun-
tatp chp non raggiungnno la 
mezz'ora (quelle sulla Cina sa
ranno tre), p ficcatp in una 
rubrica chp salta dallp rivolu-
zionj cinpsi agli uccplli migra-
tnri. rappresentano una imprp-
sa disperata, pcrclie trascura-
no trnppi elementi dpi tpma af-
fmntato e nnn ripscono a fis-
sare Vattenzione del pubblico 
sullp infnrmazioni chp vengono 
fornite. E qui torna il discorso 
sul rapporto tra immagini e 
commento, chp sp rapprespnta 
ancora un problema apprto ppr 

molte trasmissioni televisive, in 
questi s en 'u t di Almanacco 
.sembra non esistere neppure. 
11 commento, ieri sera, jilava 
per suo conto e per loro con-
to scorrevano le immagini: le 
coincidenze erano del tutto ca-
suali, generiche. insignificanti. 
Di modo che il materiale che 
avrebbe dovuto servire a do-
cumentare il discorso (e, dun
que, avrebbe dovuto rappresen
tare uno strumento di cono-
scenza) finiva per rovesciarsi, 
invece, in un elemento di di-
strazione, che accentuava la 
fatica del telespettatore: donde 
la confusione cui accpnnavamo. 

Non ignoriamo affatto le dif
ficolta che gli autori si trovano 
dinanzi in queste occasinni: 
tuttavia. forse. una magqiare 
sclezionp dpi materiale di re-
pprtorio. una ricerca piu vasta 
e attenta npgli archivi anche 
stranieri, un diverso ritmo di 
montaggio p un commento mt-
no sovrabbondante raggiunga-
rebbero risultati migliori. Var-
rebbe la pena. forse. di scar-
tare dcliberatamente la via era-
nologica. per aecentrare la nar-
razione attorno a pochi momen-
ti essenziali, da approfondirt 
fondendo il piu possibile im
magini e commento. Sareblw 
il male minore. finclip i pro-
grammisti non si saranno resi 
conto che occorre accordare a 
docume/ifari di questo genere 
una collocazione diversa e un 
maggiore respiro. 

Sul secondo canale t) andata 
in onda la terza puntata di 
Melissa. Di questo telemman-
zo <J giallo > sara piu facilp da
re un giudizio alia fine: p"s-
.sicimo osservare. comunqu*. 
che nemmeno la puntata di ieri 
sera e riuscita a raggiungere 
la tensione necessaria. II rac-
conto e lento e non e certo 
ricco di elementi stimalanti: 
dovrebbe essere la recitazione 
degli attori a creare la suspen
se — e questo ci pare non av-
vpnga pprchp gli attori non rie-
scono che a caratterizzare assai 
vagamentp i loro personaggi. 
E cost, lo sforzo del regista 
D'Anza di giuocarp sui parti-
cnlari diventa pstpriorp: si VP-
da. per tutte, nella puntata di 
ipri spra, la scena dell'incon-
tro collettivo a casa di Don 
Page. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE V 

9,55 MESS A 
17,00 IL TUO DOMANI, informaziom e suggenmenti per i giovani 
17,30 TELEGIORNALE del pomenggio 
17,55 BUDAPEST: VASAS - INTER, incontro di calcio per la Cop-

pa dei campioni . Trasmisstone Intervisione - Eurovisione 
19,45 TELEGIORNALE SPORT . Tic tac - Segnale orario . Cro-

nache italiane Arcobaleno - Previsioni del tempo 
20,30 TELEGIORNALE della sera - Carosello 
21,00 IL SIGNORE HA SUONATO? - Spettacolo musicalc 
22,00 TRIBUNA POLITICA a cura di Jader Jacobelii: < La voce 

dei partiti > . Comunicazioni del MSI. PL1. PCI e DC 
23,00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2* 
21,00 SEGNALE ORARIO TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 ZOOM - Settimanate di attualita culturale 
22,15 «LA SIGNORINA CARTWRIGHT >. Racconto sceneggiato 

della serie « Gli uomini della prateria >. Con Clint Eastwood 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7 8 10 12 13 
15 17 20 23; 6,35: Musiche del 
mattino: 7.10: Almanacco: 7,15: 
Musiche del mattino; 8,30: II 
nostro buongiorno; 8,45: Musi
che tzigane: 9: MoUvi da ope-
rette e commedie musicali; 9,15: 
La storia en tra in cucina; 9,20: 
Fogh d'album; 9,30: Shalom 
Bahbouth: Chanucca e la so 
pravvivenza d'lsraele; 9,45: Or-
gano da teatro: 10: Dalla Basi
lica di S. Pietro in Roma: Mes-
sa celebrata da Paolo VI: 11,20: 
Canzoni, canzoni; 11,30: Jazz 
tradizionale; 11,45: Canzoni alia 
moda; 12,05: Gli amici delle 12; 
12,20: Arlecchino: 12,50: Zig
zag; 12^5: Chi vuol esser lie-
to...: 13,15: Carillon: 13,18: Pun
to e virgola: 13,30: Appunta-
mento con Modugno: 14: Fan
tasia musicale; 14,30: Musica 
in piazza; 15,10: Canzoni nuo
ve: 15,30: I nostri successi; 
15,45: Gran vaneta: 17,10: Vi 
piace il jazz?; 17,38: Cantano 
Fausto Cigiiano. Jenny Luna e 
Nicola Arigliano: 18: La comu-
nita umana; 18,10: Gallena del 
melodramma; 18,45: Ribalta di 
oltreoceano: 19.05: Orchestra 
diretta da Lucio Marenza: 19,30: 
Motivi in giostra; 1943: Una 
canzone al giorno: 20,15: Ap-
plausi a...: 20,20: Canzoni nuo
ve: 21: Concerto del violinista 
Leonid Kogan e del pianista 
Walter Natim: 21,45: Musica 
per arcbi; 22: Tribuna poli-
tica. 

SECONDO 
Giomale radio: 7,30 8,30 940 

10,30 11,30 13,30 14,30 15,30 16,30 
17,30 1840 19.30 21,30 22,30; 

6,35: Divertimento musicalc (I) : 
7,15: L'hobby del giorno; 7,18: 
Divertimento musicale (II); 
7,35: Musiche del mattino; 8,25: 
Buon viaggio; 8,45: Canta Ma
ria Doris; 9: Donne di ieri e 
di oggi: 9,10: M. Lacerenza 
alia tromba: 9,20: Due voci, 
due stili; 9,35: Canzoni nuove; 
9,55: Buonumore in musica; 
10,20: Complesso Los Hidalgos; 
10,38: Voci. interviste e perso
naggi; 11,35: Voci alia ribalta; 
12,30: Musica operistica; 13: 
L'appuntamento delle 13; 13,45: 
La chiave del successo: 13,50: 
II disco del giorno; 14,05: Suc
cessi dj ieri e di oggi; 14,45: 
Novita discografiche; 15: Can
zoni nuove; 15,15: Ruote e mo-
tori; 15,30: Concerto in rninia-
tura; 16: Rapsodia; 16,30: La 
fabbrica dei goals: il Bologna; 
17: Piccola fantasia musicale; 
17,25: Buon viaggio: 17,30: Or
chestra diretta da E. Ballotta; 
17,45: € La nuora ». romanzo 
di B. Cicognani; 18,35: La can
zone popolare rumena: 1840: I 
vostri preferiti; 19,23: Zig zag; 
1940: Punto e virgola; 20: 
Ciak; 2040: Musica leggera 
dalla Grecia: 21: Novita disco
grafiche tedesche; 21,40: Incon
tro con l'opera. 

TERZO 
1840: Musiche di G. Fresco-

baldi; 18,45: Pagina aperta; 
19,15: Concerto di ogni sera; 
2040: Rivista delle riviste: 
20,40: Musiche di R. Strauss: 
21: II giomale del terzo; 2145: 
Joan Baez: 22,15: Panorami 
scientific!; 22,45: La music*. 
oggi. 

BRACCIO DI FERRO di Tom Sims e B. Zaboly 
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