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Aperta la stagione del Teatro dell'Opera 

«ll trovatore»: lo hanno 
inf iacchito 

per nobiiitarlo 
La regia di Bolognini viziata dalla contraddizione 
tra inconsistenza scenica e corpulenza musi-
cale - Veemente la direzione di Bartoletti - In 

evidenza tra i cantanti la Cossotto 

discoteca 
Tutte le sinfonie 
di Haydn 

l fasti dcll'cnciclopedisnio 
ritomano nei noMri antii: tin 
rncirlopedismo alia niam>, hc-
ninleso, nun latiln una con-
quisla ili mi iiimvo mctoiln o 
rii un nunvo nnline per le cose 
quanto una (Hviilgazinnc f> una 
popolarizzazione ilcllu cono-
8tenrJ. Alia niusira I'cnciclo-
pcdismo e arrivalo gia Ua qual-
rho tempo con, appunto, lo en-
riclopcdie, ma ora csso inco-
minria ad aflFcrmarsi anclie nel 
rampn ilel di*ni: a tutto» 
qiicsln, « tutto » qui-llo, le ca-
80 produttriri si alTannano a 
iuellrre a dispnjizione dello 
ascoltaloro I'intcro scihile inu-
aicale in ogni settore. Nim 
•iamo ancora al <i lulto Mn-
nail, al a tutto Bnrh » o al 
« tutto Telrmann n, imprcse da 
far Irrmare i pnlsi dfU'orpani/-
zatoro piu sprrirolalo i» da 
mcltcre in pcrirolo il porlafo-
plin nipglto fornilo, ina non ri 
Matno nentmeno tanlo lontani: 
erro rlir- la CBS-Odissen af-
fronla ora nicntcmeno die I'in-
trra produrione sinfonica di 
Kranz Joseph lla\dn, lanrian-
do till mcrcato i prinii quatlro 
microsolro a prc/zo popolare 
con le sinfonie dall'l all*! I del 
maestro di Rohrau. F." nn'im-
presa die. dobbiamo dire, non 
ri dispiarc affatto. perche ser-
\ e a metlere in lure un certo 
Haydn die vale \eramcnte la 
pena di avvirinare. 

Queste prime, osrare sinfo
nie. furono «crilli* tra diffirolta 
varie da iin rompositore non 
ancora trenlrnnr. Si prnsercb-
bo cho siano opore minori. di 
aerallo. eclctlirbc o die so io 
prrche. si sa. Io stile maturo 
%irnc poi. con I'espericnza e 
tutto queste belle cose- I mere 
queste sinfonie. seppure di pro-
porzioni limitate. ri\elano una 
frrschezza. una sriollrrza d'r-
loquio. dawero una « maturi-
ta » di stile cbe nrlla produ-
ziono posleriore non farti die 
rinsaldarsi e conqui*larr terri-
tori formali piu \asti. ma «olo 
•<«ai di rado arri\era a una 
rcale diffrrrn/a qualiiati\a. 
fili imprr-liti formali dal ba-
rorco hanno jtiTi un sapore iro-
niro affatto particular*-, e non 
dono solatnto fnitto di fiova-
nile edettismo. la dinamira or
chestral* e Jtia preficuraia v -
condo i modi deH'Hayifn po-
•teriore e pin nolo, e in mi
niature gia appare tutto il sa-
pido mondo delle melodie con-
tadine e dei ritrrii corpo«i che 

•iamo abitnati ad ammirare nd-
rilaydn «macziore»: pcrrio 
queste andici «infonie costilui-
irnnn — mapari con qualche 
cedimento pero tra*curabile — 
nna vera jtioia all'a«coIto. era-
tie anehe alia buona realiz/a-
zione fonira e aH'interprria-
aione afndata a Max Clober-
man, direttore amlriarn rrren-
temente scomparso in America, 
che con amore e ruerenza «a 
farci guslare a capo dcll'Or-
chestra dell'Onera di Slalo di 
Vienna le leggiadre pagine 
haydniane. 

Pure aH'insegna ddla globa-
lita semhrano nasecre i Irr di-
trhi intcrprrlati dalla pianista 
Ingrid ilacbler e dedicali a 
tfi concerti di Mozart (Phi
lips). I-a (ladder e nna inter-
prole di grande levatuni. di 
fnrmazione Viennese e perfet-
tamente a IUO agio nel mondo 
snnoro e intellclluale di Mo
zart Inlerpreta in questi di-
•chi i concerti in fa maggiore 
K 413 (1783), in do maggiore 
K415 (1783). in »i bcmolle 

maggiore K 456 (17H1), in re 
minoro K 166 (J7JIS), in mi 
bemollo maggiore K 482 (1785) 
o in si bemolle maggiore K 595 
(1791): sono per lo piu con
certi dclla maniera brillante 
o popolare del musicista, pe-
raltro con la rilevante ercezio-
ne del K 466 c del K 595 (l'ul-
timo composto da Mozart), die 
riportano suhitamente alia tne-
moria i cliini piu drammatici o 
meditativi dell'autore del Dim 
Giovanni e dellu gramle triade 
sinfonica. Dirigono AI ceo Gal-
liera e Colin Davis a capo del-
la London Symphony Orche-
Etra. 

Un quarto disco mozartiano 
c puhblicato dalla Decca e ci 
prescnta Leonard Bernstein 
nella dupHrc \estc di pianista 
e direttore d'orchestra: como 
pianista egli inlerpreta il Con
certo in si bemolle maggiore 
K.50 (1781), di cui e notevole 
l'indipendenza della scriltura 
orchestrale, come direttore la 
famosa Sinfonia a di Linz» 
K 425. dimostrandoM a suo 
perfetlo agio anclie nella mu-
»icn r;i7ionnlr o controllata di 
qursto mar«tro illuminisla. cui 
prvsta pcrallro una cerla pa
tina di superfiriale esleriorita. 
Fseguo con ottimi risultati so-
nori e di precisionc 1'Orchestra 
Sinfonica di Vienna. 

A. m. 

Rossegna di 
film scientifici 

in Cecoslovacchia 
PRAGA. 20 

Da oggi al 24 novembre si 
.svolge neUa Casa della cul-
(ura < Dukla > dei sindacati a 
Pardubice, xi Cecoslovacchia, 
la V* Rassegna dei film scJen-
tifici. tccriKn e didattici a par-
tecipanone intemazionale. La 
produzione cecoslovacca e rap-
presentata da ctrca 50 pellico'e 
mentre quella straniera — Au
stria. Bulgaria. Giappane. In-
ghiiterra. Italia. Polotiia. Re-
pubblica Democratica Tedesca. 
Repubbiica Federal Tcdesca. 
Svizzera e Lnghena — ha gia 
u»cntto 37 film. Le opere in 
<xmoorso saranrto giudicate da 
una gmria composta da otto 
mombn e presieduta dal pro-
fes^ore dell'Accadcmia di C*ie-
m,ito(;rana di Praga. A.F. SJIC. 

Per ogni categoria di film 
verra conferito un primo pye
mic Ino'tne. alJe piu importanti 
opere straniere andra a titok> 
di ncMiosamento il cGfanat 
Grand Pr.x ». Nel quadro della 
ras^oona cinematograflca ver-
ranno ontanizzati seminari. di-
battiti e proiezioni private. 

«6oldoni nel mondo» 
in una mostra 

a Venezia 
\*ENEZIA. 20. 

L'Istituto di studi teatrah del
la < Casa di Goldoni >. sotto la 
direzione del prof. Nicola Man-
gini. ha organizzato la mostra 
« Goldoni nel mondo ». in colla-
borazione con I'Azienda autono-
ma soggiorno e turismo di Ve
nezia. La mostra. che si pro
pone di documentare la fortuna 
mondiale del teatro goMoniano 
nel nostro tempo. *ara maugu-
rata il 3 dicembre nel!« sale 
delta « Casa di Goldoni ». a S 
Toma. 

Nella ra .̂eegna ^aranno espo-
ste documentazioni essenziali 
di 28 pacsi dei van continenti, 
le quati offriranno la misura 
dei rispettivi interessi suscitati 
daU'opera goldomana 

C'6 una fondamentale con
traddizione nei tentativi. va-
rtamente intrapresi, di «nobi-
litare» il melodramma otto-
ccntesco, sguarnendolo del suo 
itk*ale clima real-naturalistico. 
L'operazione-nobilta. avviata 
con il teatro wagneriano, si e 
estesa al melodramma nostra-
no Lo dimostra da ultimo an 
che questo Trovatore presen-
tato ieri dal Teatro dell'Opera 
di Roma, quale primo spetta-
colo della stagione. 

La fondamentale contraddi
zione sta nel fatto che 1'aboli-
zione della scena sontuosa o 
comunque tradi/ionalmente co-
struita, di per se, non solo non. 
nobilita nulla, ma contribuisce 
a detorminare una grave frat-
tura stilistiea tra quanto av-
viene intorno alia musica e 
quanto succede all'interno del
la musica. Mentre le scene 
sono spoglie e allusive, i can
tanti continuano, invece, a im-
perversare in ricchi costumi, 
bei mantelli. lunghi strascichi, 
variopinti pennacchi. come se 
tutto (il mondo esterno) fosse 
11 al suo posto, in carne e 
ossa: tavoli, sedie, divani, pa-
lazzi. natura. paesaggio, ecc. 
Senonche, non e'e nulla. Cos! 
accade in questo Trovatore. 

Le otto deboli scene dell'ope
ra (dopo le prime due il trucco 
e scoperto e non e'e piu niente 
da sperare) si susseguono co
me una tenue variazione sul 
tema, cioe sul palcoscenico 
rimpicciolito e proprio ingab-
biato in una impalcatura fissa, 
che e suppergiu l'ingrandimen-
to delle elementari linee d'un 
teatrino per marionette. Muta-
menti di luce, qualche sposta-
mento di fondali e di pratica-
bili dovrebbero dare il senso 
della scena nuova e pulsante 
di attesa. Danno. al contrario. 
un angoscioso senso di vuoto 
e in questo vuoto i cantanti 
sostano come pazzi che, sta-
bilitisi in un deserto, si illu-
dano di stare in citta, < nobil-
mente». A forza di insistere 
nel gioco. finiscono male. Nel 
senso che, non avendo mai 
intorno qualcosa che possa 
dar loro 1'impressione di es-
sere dav\rero vivi, ripiegano 
in una immobility, in uno star-
sene impalati con le mani in 
mano. proprio come pupazzi o 
manichini. Sotto tale profilo. 
se proprio non tradiscono. tut-
tavia svirilizzano un'opera nel
la quale tutto e sangiie. tutto 
ribolle. tutto vive in maniera 
forse plebea. ma piu vera e 
immediata. Con piu coraggio 
bisognerebbe forse arrivare al 
Trovatore eseguito in teatro, 
ma dichiaratamente in forma 
d'oratorio. Oltre che angoscia-
re di meno. farebbe ridere di 
meno. E fanno ridere. ad 
esempio. certi baldi guerrieri 
che si vedono ballonzolare ar-
mati di tutto punto (dov'e la 
economia. quando e risaputo 
che soprattutto i costumi fanno 
crescere le spese?). ma spersi 
tra accampamenti allusivi. 
Non diciamo che si debbano 
costruire le tende. ma che. al 
contrario, non si debbano for-
giare nepptire nuo\i elmi e 
cora77e. 

Questa contraddizione (de-
terminata da una inconsisten
za scenica. contrapposta a una 
corpulenza musicale) finisce 
con rimpoverire lo stesso im-
peto lirico delle famose <arie>. 
dei duetti. e c c , e persino dellt 

esplosiva evocazione della ce 
leberrima pira. 

Un veemente Bruno Barto
letti e riuscito a scatenare la 
orchestra anche in bagliori 
corruschi. ma complessivamen-
te egli ha sopraffatto i can
tanti. inchiodandoli ad un nt-
mo eccessivamente serrato e 
affaticante. Cantanti bravissi-
nu (il meglio che possa aversi 
oggi in Italia), pur se non tutti 
calati nel personaggio alio 
stesso splendido modo di Fio-
renza Cossotto che ha dise-
gnato una fiera Azucena, vo-
calmente ricca ed emozionan-
te, anche perche la regia (di 
Mauro Bolognini) non e riu-
scita a strapparla dal contatto 
con la madre terra. La terra 
e terra, e quando uno vi si 
sdraia como fa la Cossotto. sta 
certamente piu sicuro che non 
sospeso nell'astratto. Gabriel-
la Tucci, infatti. ha realizza-
to con stupenda vocalita una 
Leonora, appunto, quasi stac-
cata dalla musica, e indiffe-
rente alle cose. Carlo Bergon-
zi, un bel tenore, e stato 
anche un bel Trovatore, piu 
per il timbro della voce che 
ha ben conservato lo .smalto 
lino alia Hue. che per la goffa 
acciinciaturu. Il baritono Piero 
Cappuccilli ha completato il 
quartetto dei protagonist!. 
Scialbo scenicamente (non e 
colpa sua. se ha rasentato la 
parodia), ha pero conferito al 
Conte di Luna una calda inci-
sivita vocale. La regia, strana-
mente, svuotando i personaggi 
principali, ha animato invece 
le masse (zingari e guerrieri 
sullodati), ma con un gusto, 
per cosl dire, alia Walhnann. 
Vedere, per questo, la ridicola 
avanzata dei soldati verso 
l'avanscena. 

I costumi erano (e anche le 
scene) di Luciano Damiani, 
meglio apprezzato in altre 
prove. 

Con un Bartoletti cosl tuo-
nante e con un cast di can
tanti cosi prezioso (aggiungia-
mo i nomi di Ivo Vinco, Mi-
rella Fiorentini). non rimar-
rebbe che tentare una replica 
rispolverando proprio la ba-
racca della tradizione zingare-
sca, rozza e plebea. 

La cronaca della serata re-
gistra il trionfale successo di 
tutti gli artefici dello spetta-
colo (lungamente applauditi e 
trattenuti alia ribalta), e poi 
anche il consueto spettacolo 
nello spettacolo in serata di 
gala: garofani rosa penduli 
dai palchi: profumi alle si-
gnore distribuiti da graziose 
indossatrici nel foyer, insieme 
con la rosa rossa c Gloria di 
Roma» (abbeverata con il 
sangue tolto al Trovatore); 
toilettes niente affatto pro-
pense alia svalutazione anche 
della berlina. cioe dell'esposi-
zione di se stessa che la gente 
ancora ama: acconciature alia 
Maria Antonietta (ma non le 
avevano tagliato qualcosa?) e 
attori. attrici (Lisa Gastoni, 
Franca Bettoja. Silvana Pam-
panini). ministri. e Gina Lollo-
brigida. in mini-scollatura 
(peccato!). ma con lunga coda 
verde. Assordante il frastuo-
no della claque, ma non tan-
to da coprire qualche ironica 
rimbeccata airindirizzo del-
l'allestimento. 

e. v. 
Nella foto: Fiorenza Cossotto 

nella parte di Azucena. 

Giuradi 
uccidere 

Continuano nei teatri di posa di CineciHa le riprese della « Ra-
gazza con la pistola », di Mario Monlcelli i cui esterni sono stati 
girati in Inghilterra. Nella foto: la protagonista, una Monica 
Vitti insolitamente bruna nella parte di una ragazza siciliana, 
nella scena del film in cui glura di recarsi in Inghilterra per 
uccidere I'uomo che la ha sedotta e abbandonata 

Da oggi 

«I dialoghi 
delRuzante» 

a Torino 
Lo spettacolo presentato dallo Stabile comprende 
« Prima orazione », «Parlamento» e « Biiora » 

TORINO. 20 
Domani il Teatro Stabile pre-

sentera al Carignano dj Torino 
ti ferzo spettacolo m abbona-
mento della staq'wne 1967 68: 
I dialoghi del Kuzante. 

J tre testi ruzantiani — Pri
ma Orazione. Parlamento. e 
Biiora — nunifi in questo speU 
tacolo costituiscono altrettanti 
vertwi dell'arte dello scrittore 
cinquecentesco. L' allestimento 
pud essere considerato uno dei 
traguardi piu impegnativi del 
lavoro artistico del teatro tori-
nese. essendo >I nsultato di una 
complessa esperienza, da ricol-
legare non solo ai ben noti in
teressi del regista de Bosio nei 
confronti del Ruzante e alle sue 
regie della Moscheta e dell'An-
conitana. ma tn partxcolare an
che alle due precedenti edizioni 
di questi stessi Dialoghi. sostan-
zialmente diverse dall'attuale. le 
quali a Torino, non sono state 
riste. Con la prima di esse. n*I 
1965. lo Stabile 'si e imposto 
alia Prima Rossegna Interna-

PRIGIONIERI DI CLOUZOT 

Cleuzot (a sinistra) spicga agll attori Elizabeth Wtencr • Laurant Tercieff una scana del film 
c La prltonniere > (c La prigionlera») ch« stanno attualmenta glrando negli stud! di Billan-
couri. E' inutita aggiungara che, inslame con la protagonitla, ancht Terzieff • prigioniara 
dell'amora 

zionale dei Teatri Stabili d*« Fi-
renze; con la seconda. nel 1966. 
ha oltenuto una calorosa affer-
mazione durante la sua tournee 
nell'Umone Sonetica, Ungheria 
e Cecoslovacchia. 

L'edizione che lo Stabile ora 
offre ai torinesi sara presentata 
nei prossimi mesi a Roma e. 
come spettacolo scambio. al Pic
colo di Milano. ed mfine. a pri-
mavera. rappretentera ufficial-
mente I'Italia al Festival delle 
Nazioni di Pariqi. 

La novitd del nuovo allesti
mento dei Dialoghi ruzantiani 
consiste essenzialmente nel fat
to che tutto lo spettacolo e stato 
incentrato su una tipica festa 
rmascimentale in casa del Car
dinal Comoro e che. all'interno 
di essa. durante le pause del 
ballo. gli attori intrattengono i 
nobili e raffinati ospiti del Cor-
naro con due rappresenlazioni 
ispirate a temi e personaggi del 
mondo contadino. 

Questa impostazione e stata 
scelta in quanto riflette fedel-
mente le condizioni m cut nac-
quero i Dialoghi: e-Jpre^siont di 
autentica e penuina vicienza po-
potaresca. inserite pero con 
drammatico contrasto. in am-
biente aristocratico. Come ajfer-
ma Ludovico Zorzi, il maggior 
studioso vivente del Ruzante e 
curatore del testo dello spetta-

• colo rappresentato dallo Stabile 
di Torino (di Zorzi presso Vedi-
tare Einaudi sta per u^crre la 
pnma edizione crittca deirmtera 

• opera del Beolco). tutto il tea
tro dello scrittore padovano n-
sente di un clima di dopoguerra, 
precisamente della guerra di 
Cambrci. 

VinteUnatura dello spettacolo. 
cioi la festa. e stata ricostnnta 
da de Bosio partendo dalla Pri
ma Orazione al Cardinal Cor-
naro, mtegrata dalla Seconda. 
per la prima volta recitata in 
teatro. e adoperata come leoa-
mento dell'intera rappresenta-
zione. 

Come abbiamo detto. ft testo 
dei Dialoghi presentato dallo 
Stabile di Torino e stato curato 
da Ludovico Zorzi: la regia e di 
Gianfranco de Bosio. le scene e 

, i costum: sono dt Emanuele 
Lvzzati, gli adattamenti mini
cab di S^roio LibeTorici e le 
coreogyafie dt Maria Egri. 

1 Dialoghi saranno interpre-
tati da Glauco Mauri. Didi Pe-
rego. Leda Segroni. Alxnse Bot
tom e Alessandro Esposito. Ac-
canto a loro Mario Ptate. Ar
mando Spadaro. Enrico D'Ama 
to. Eligio hato. Antonio Fran-
cioni, Alessandro Borcht, G*an-
piero Fortebraccio. Francesco 
Di Fedenco. Guemno Cn cello. 
Antonietta Carbonettt, Marietta 
Furgiuele. nonchi i ballerini 
Angela Pietri. Joseph Russillo. 
Lviai Bonino. Ebe Alet^io. Ma-
rilena Bonardi, Marietta Mane-
rm, Ferdinanda Succo. 

le prime 
Musica 

Votto - Gulda 
. all'Auditorio 

Friedrich Gulda. vienne.se. ha 
37 ancu, ma e gia da 30 die 
traflica col pianoforte e da 20 
che sta alia ribalta del concer-
Usmo internazionale. Musicista 
intelligente e sensibile. ha ri-
proposto l'a&colto del Concerto 
per pianoforte e orchestra, op. 
15. di BeethoMYi. nel quale l'or-
che.stra e timbneamente piu 
ricca Uitenengono clannetti. 
tronibe e timpani) e il piam-
smo .si protende nel futuro. 
quasi Miperando la tempesta 
romantica. Gulda ha centrato 
tale an>ia, propendendo per una 
esecLi/ione Umpida, distaccata, 
ma pur fervorosamente rLsondii-
te. Un IXI" so>|>etta. pero. la 
* cddenza» virtuosistica. Ap 
pldusi, chiamate, e<l esecuzione 
di un bis. 

Antonino Votto. che a\eva 
aiierto il ponienggio musicale 
con VEgmont di Beethoven, ha. 
nella sec-onda |>arte del pro-
gramma, celebrato una sort a 
di ncordo di Alfredo Ca.->ell,i 
nei vent'diim dalla morte. Non 
diremnxt fehce la scelta <loIlt» 
muitche, al centra delle <iu.ih 
fieurava Id suite 11 convento 
reneziano (1911i). rtpudiata IKH 
dall'autore. Meglio della taran 
tellante danza dalla Guira. ha 
dato il segno deU'onginalita ca 
selliana e del suo vivulo estro 
orchestrale la Smjonia dell'o|)e-
rt\ IM donna serpente nella qua
le una festosita rossiniana si 
misce ad una spigliatezza non 
<linictitica ne di Bartok ne di 
Prokofiev. 

e. v. 

Jazz 

«Jazz Today» 
II Teatro Belli .si va rivelando 

come il nuovo tempio del ja/z 
romano. Quellu di sabato e stato 
infatti il secondo concerto orga-
mzzato da Mano Schiano nel 
(liiadro delle iniziative congiunte 
Folkstudio-Armadio. con il con-
corso di un pubblico numeroso 
e attento (anche se a tratti \i-
vaceiiiente cntico. come e giu-
sto). La nuova stagione jazzi-
stica si s\olge all'msegna dd 
' free jazz ». cioe di un jazz 
hbero da scliemi e da canoni. 
una formula che sta cercando 
•nuhe da not un suo pubblico e 
una sua dnnensione che non sia 
sempie quella di una ricercd 
line a se stessa. La diffcrenza 
tra questi concerti e le « nm-
patriate» di tanti musicisti su 
altre ribalte (lo stesso Folkstu-
dio. ad esempio). e tuttavna pro
prio que&ta: al Belli e'e un ch
ina stimolante, alt rove si npe-
tono repertori gia consumati. 
Torneremo ancora sul « free » e 
sui suoi animatori. Del concerto 
di sabato ci interessa segnalare 
due brani: quello dedicato a 
Einstein. « l'ottavo creatore del 
mondo >, da Franco Tonani (una 
comppsizione in quattro movi-
menti. eseguita da Tonani stesso 
e da Schiaffini. Laneri. Melis 
e Tommaso) e GHerrilla. di 
Schiano. tutto affidato alle per-
cussioni. alia tensione prm*oca-
ta dal basso e ai getti smusoi-
dali del .saT dell'autore. Applau-
st per tutti. e molte chiamate. 

Canzoni 

(( Salotto 
musicale » 

La scena rappresenta un sa-
lotto^ideale. con 1'aggiunta di 
pianoforte, batteria e strumenti 
vari .sparsi qua e la. Su questo 
-siipporto di deruaz.one televi-
siva, creato sul pdlcoscenico del 
< Contrale», Lando Fionni da 
vita al suo spettacolino, che 
spettacolo non vuol essere ma 
solo l'occasione < per due ore di 
divertimento >. Ecco cosi Lando 
in attesa degli invitati. tutti 
seduti tra il pubblico e che a 
tumo salgono alia ribalta per 
creare. con il protagonista. oc-
casioni comiche e musicali. II 
clou e rappresentato da Mem-
mo Carotenuto che. per la ve-
nta. non cerca di strafare. Se-
guono un imitatore. doe can
tanti. una < animatnce >. un 
«attore» e tutti insieme. con 
1'aggiunta di tre orchestral!. 
nempiono la scena e il copione 
di battute e nvn-irnenti. Non 
sempre. purtroppo. tali da an-
dare al di la di un pretesto per 
userire canzoni vecchie e nuo-
ve. Tra le quali spiccano quel
le di Fiorini che gia conoscia-
mo e che il € musieo» di Ru-
gontino carta sempre con sin-
cera passione. Accogltenza cal
da. con mohi applausi. Si re
plica. 

«Vorrei dirtelo 
tutto d'un fiato» 
II fa:to che. nella rkrorrente 

cnsi dei gruppi di attmta po-
Iitico-culturale. ci sia chi ha 
lentusiasmo di dar vita a nuovi 
nuclei e di organizzare spetta-
co'.i dagli mtenti battagl'en e 
nvo!urk»wn e senza dubtro 
positno. Sok) che la scelta del 
Beat 72. nbaka g.a awezza agli 
spenmentalismi di Carmelo Be
ne e ai recital di brani dei 
beatnik amencani. si presta 
poco — con la <5u3 aria ton> 
ha!e e d soo pubblxo \tn po" 
-anefatto — ai lTjg.iazgi diretti 
e fortemente poJiticizzati di 
q-je.sto « Vorrei dirtelo tutto d'un 
fiato ». rnesjo xi .scena dal NLK> 
vo Canzoniere romano. con il 
coTKorso di PaoJo Ciarchi. una 
delle fliTure p.u interessanti del
la < nuova canzone» (Paolo e 
un po* i'aneHo di congiunzKme 
tra il folk e il beat). Lo spet-
taco'.ino vi\-e del contenuto del
le sue canzoni di lotta e la 
.sua carenza d'impiarrto teatrale 
nsulterebbe meriO evTdente se 
fos.ie accompagnata da una 
maggiore chiarezza dell'assunto. 
Tra le canzoni piu stimoJanti 
quelle d; Pietrangeli (quantun-
que qui utilizzate solo a met a) 
e le uJtime di Ciarchi e Delia 
Mea («Cuba» e cCassius Clay*) 
esegmte anche con fantas^ose 
trmate ntmiche. Alia « prima > 
e mterwnuta anche Giovama 
Varini. con una sua nuova hal-
lata. « Lunga vita alio spettaco 
lo». ed altri ospiti * a sor-
presa ». Per tutti. molto entu-
siasmo. Si replica. 

I. t. 

• • • • • • • reaivF 
a video spento 

L'ESCLUSIVA DI CROCK 
— A consulerare le cose 
distrattamente. si sarebbe 
portatt a dire che Benedet
to Croce sia il iiurne tute-
lare della RaiTV: alia }i-
gura del filosofo napoleta-
no sono stati dedicati piu 
documentari che a qualun-
que altra fiaura delta cui-
tura 'ttaliana. E ieri sera, 
per fare largo a un altro 
documentario su Croce si e 
addmttura spo^tata una ru-
bnca come Sprint a ora 
moltrata. A che cosa si de-
vono. dunque. questi irre-
frenabili empiti crociani 
dei programmisti teleiHsivi? 
E' semplice. piii che non 
si credo: al fatto che i do
cumentari su Benedetto 
Croce sono 'fmnati dal vi-
cepresidente della Rai-TV, 
ltalo De Feo (unico diri-
gente televisivo, sia detto, 
per iuciso. che non dtsde-
gna di utilizzare di tanto 
in tanto i fondi 'dell'azien-
da per dethcarsi alia rea-
lizzazione dt qualche «do
cumentario »). Gli empiti, 
dunque. sono per De Feo. 
non per Croce: empiti « pe 
rarchici. diremo: fosse sta 
to firmato da ehiunque al 
tro. il programma di ieri 
sera sarebbe andato in on 
da ad ore tncredibili (o for 
se i programmisti. discipli-
nati ma furbt. hanno pensa 
to che il film collocato in 
conteniporanea sull'altro ca 
nale avrebbe provveduto a 
far giustizia?). 

Sta di fatto che questa 
faccenda di De Feo che 
sembra avere in televisio-
ne I'esclusiva di Croce & 
trtste sia per il pubblico 
che per la memoria stessa 
di Croce. Da una parte, in 
fatti. i telespettaton sono 
coslretti (ore non cambi 
no canalc) a sorbirsi docu 
mentari che ricordano gli 
albori della TV: dall'altra, 
la figura dt Croce. grazie 
ai laudatwi luoght comuni 
che si susseguono da un 
documentario all'altro. non 
lia nessuna probabilita di 
essere dawero compresa, 

nei suoi dit'ersi aspetti. dal 
pubblico. 11 solo contento 
sard. ovvtameute, ltalo 
De Feo. 

• * • 
UNGHIE EUROPEE — Ab
biamo riuiato una parte dt 
Scandalo internazionale di 
Billy Wilder e ci e parso 
che questo film, che ha 
quasi veiit'aitni suite spal-
le. regga ancora meglio dt 
tante commediolc che si 
producono oaaigiorno. Di 
Giammatteo ha parlato del
la satira graffiante delle 
« unghie europee * di Wil
der; e. in effetti. in que
sta storia chiaramente co-
struita secondo alcune pre
cise regole hollywoodiane, 
si fa strada I'tronia sull'at-
tcggiamento presuntuoso e 
superficial degli america-
m difronte alia tragedia te-
desca del dopoguerra. Fa 
capolino perfmo qualche 
notazione sarcastlca sul mo
do. tanto formate quanto 
moralistico. net quale gli 
americani intendevano la 
denazificazione. Tuttavia, 
emerge anche il cinismo di 
U'llder. chi» finisce per graf-
fiare stando ben attento a 
non far troppi danni e con
cilia poi tutto in una asso-
luztone generale. Tra i bra
ni miglwri del film le can
zoni cantatc dalla Dietrich, 
dt sa\Htre ncttamente eu-
ropeo. 

• • • 
LE CAUSE DEL TIFO -
Bene ha fatto Nanni Log, a 
Sprint, a rinluzzare energi-
camente le incredibili os-
servazioni del giornalista 
Ivo Bocca sugli incidenti di 
Ltvorno. Ma, nonostante la 
sua polcmica e le osserva-
zioni psicologiche di Anto-
nini. ancora una volta l'oc
casione c stata per gran 
parte perduta: per analiz-
zare a fondo le radici del 
* tifo » hociali e politiche. 
non solo psicologiche) ci 
t uol ben altro che una ra-
ptda conversazione! 

9 c 

preparatevi a... 
PROSA INTERNAZIONALE (TV 1° ore 21) 

« Pitchi poi (storia di una scommessa >): questo II 
titolo di uno speciale spettacolo teatrale prodotto In 
cooperazione fra tutte le magglorl retl televlsive euro-
pee e che sara dunque trasmesso In tutta Europa. La 
vicenda e quella di una bimba ebrea, sfuggita al 
« Pitchi poi > (i centri di raccolta per ebrel creatl dal 
nazisti), che — al termine della guerra — cerca di 
paese in paese, insieme all'uomo cui e stata affidata, la 
madre. 

RICORDANDO KENNEDY (TV T ore 21,15) 
La consueta serata dl c Cordialmente > cl presenter*, 

fra I'altro, un servizio dedicato a John Kennedy. Safanno 
infatti intervislati alcuni giovani Italian! per sapere coia 
ricordino, a quattro anni dall'assassinio di Dallas, dal 
presidente americano. 

• >•;. .-.--*•-v.; ;̂SVX-,'3«KS' program 

TELEVISIONE 1 
10,30 SCUOLA MEDIA 

11,30 SCUOLA MEDIA SUPERIOR! 

17,30 TELECIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

19,10 CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 

19,43 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
OGGI AL PARLAMENTO 

J l , _ PITCHI POI 
(Storia di una premMM) di Franjol* Billetdour 
di Diego Fabbri 

23,10 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
21.— TELEGIORNALE 
21,15 CORDIALMENTE 

22,15 IERI E OGGI 
Varieti a richictta 

RADIO 
NAZIONALE 

Glornale radio: ore 7. 8, 
10, 12, 13. 15. 17. 20. 23; 
6,35: Corso di lingua ingle-
se; 7,10: Musica stop; 8,30: 
Le canzoni del mattino; 
10.05: La Radio per le 
Scuole; 10,35: Le ore del
ta musica; 11,30: Antologia 
musicale; 12,05: Contrap-
punto; 13,20: E' arrivato 
un basUmento; 11.40: ZJ 
baldone italiano; 16: Pro
gramma per i ragazzi; 
16^0: Nonta discografiche 
franoesi; 17^0: I custodl, 
originale radiofonlco di 
Leslie Darbon; 1735: Sto
ria deU'interpretazione di 
Chopin; 18.15: Per vol gio
vani; 19,33: L u n a - park; 
20.15: La voce di Iva Za-
nicchi; 20^0: Per grande 
orchestra; 21: Concerto di-
retto da Fulvio Vemizzi. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6.30; 
7^0. 8^0. 9^0, 10^0. 11^0 
12,15, . 1330, 1430. 1530, 
163«. 1730, 1830. 1»30. 
213* 2230; 635: Colonna 
musicale; 7,40: BUiardino 
a tempo di musica; 845: 
Buon viaggio; 8.40: Enzo 
Biagi sui programing 8,45: 
Signori r orchestra; 942: 
Romantica; 9,40: Album 
musicale; 10: Madamln 
(Storia di una donna), di 
Gian Domenico Giagni e 
Vlrgilio Sabel; 1845: Jazz 
Panorama; 10,4t: Hit Pa
rade de la chanson; 11: 
Ctak; 11,05: La post* di Glu-
lietta Uasina; 11.45: Le 
canzoni degli anni '60; IS: 

Oggi Rita; 14.04: Juke-box; 
14,45: Orchestra diretta da 
Zeno Vukelich; 15: Giran-
dola di canzoni; 1545: 
Grandi direttoii: Carlo Ma
ria Giulinl: 16: Partittssi-
ma; 16,05: Rapsodia; 1638: 
Canzoni per invito; 17,05: 
Count Down; 1733: Sogno 
(ad occhi aperti) d"una 
notte di mezza estate, di 
AchiUe Campanile; 18,05: 
Suona Earl Hines; 1845: 
I 128 di Limmari; 1835: 
Classe unlca; 1830: Aperi-
tlvo tn musica; 1030; Ra-
diosera; 20: Mike Borifior-
no present*: Ferma la mu
sica, scalata musicale a 
quiz; 21: Non tutto ma dl 
tutto; 2140: Tempo dl Jazz. 

TERZO 

Ore 030: La Radio per 
le Scuole; 104*: Franz Jo
seph Haydn, Giovanni Giu
seppe Camblnl; 1035: Sin
fonie di Anton Bruckner, 
sinfonia n. 8 in do mlno-
re; 12,10: Bonaparte a Ro
ma, conversazione; 134*: 
Recital del Quartetto di 
Budapest; 1430: Pagtoe da 
« La vita per lo aar », mu
sica di Mlchail Glinka; 
1645: Compositorl italiani 
contemporanei: F. Mannl-
no; 17: Le opinioni degli 
altri, rassegna deua atanv 
pa estera; 1740: Jean-Phi
lippe Rameau; 1730: Cor
so di lingua ingleae; 1830: 
Musica tegiera d'ecoezio-
ne; 18,45: I maestri dal' 
l'architettura contampora-
nea; 104*: Concerto di ogni 
sera; 2030: La rlvoluxto-
ne rusaa: cinquant'aaal do-
po. , . . 
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