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L'eroe goethiano all'Opera di Roma 

II giusto e leale Egmont 
ROMA, 14 gennaio 

Dal cortile di Palazzo Pitti 
in Firenze (dove fu rappre-
sentato lo scorso giugno, nel 
quadro del Maggio musicale), 
Egmont e arrivato, passando 
per la Scala di Milano, all'O-
pera di Roma; dopo un'altra 
tappa al Comunale di Bolo
gna, lo spettacolo concludera 
la sua vita, prossimamente, 
al San Carlo di Napoli. Quel-
la del suo eroe si spegne ogni 
sera, al sommo dell'lncastel. 
latura lignea cho costituisce 
il dispositivo scenico ideato 
da Ferdinando Scarfiotti (au-
tore anche del costumi): tut-
ti i luoghi in cui si svolge 
l'azione della tragedla di Wolf
gang Goethe, integralmente 
proposta per la prima volta 
in Italia con la regia di Lu-

• chino Visconti, sono compre-
si e simbolizzati nell'intrico 
e nell'ascesa di quelle trava-
ture, che suggeriscono in prin-
cipio una quietu geometria 
urbana e casalinga, poi un 
sinistra dLsegno di forche, di 
patiboli. 

Siamo nei Pnesi Bassi, al-
l'epoca delle guerre di Seces-
sione, quando la riforma lute-
rana e calvinista alimenta lo 
spirito d'indipendenza del po-
polo fiammingo contro il do. 
minio della Spagna cattoliea 
di Filippo II. Questi sostitui-
sce nell'incarico di reggente 
la sorella Margherita di Par
ma (sospetta di eccessiva mo-
derazione) con lo spietato Du-
ca d'Alba. E costui vuol to-
gliere di mezzo quei nobili 
neerlandesi che, pur nell'osse-
quio al sovrano, difendono i 
diritti plebei e le proprie pre
rogative. Tra di essi fanno 
spicco Guglielmo d'Orange e 
il conte Egmont. Politico a-
cuto, Orange si sottrae a un 
colloquio con Alba, subodo-
randovi una trappola. Egmont, 
invece, sfida il destino. Ed e 
arrestato e condannato a mor-
te, per aver difeso i legittimi 
interessi nazionali. 

Invano la sua innamorata 
Chiarina (una ragazza di umi-
li origin!) incita gli spauriti 
popolani a insorgere, a libe-
rare il prigioniero. Non le re-
stera, fallito ogni tentativo, 
che por fine ai suoi giorni, 
precedendo Egmont. II quale 
avra tuttavia, prima di por-
gere la testa al boia, una du-
plice occasione di conforto: 
perche Ferdinando, il giova-
ne figlio del Duca d'Alba, gli 
dichiarerh piangendo la pro
pria ammirazione ed amici-
Mn; e perche la Liberta stes
sa, nelle sembianze di Chia

rina, • visitera l'ultimo sogno 
della sua ultima notte, coro-
nandolo d'alloro. 

In verita, • Egmont non e 
tanto un vindice degli oppres-
si quanto un uomo giusto e 
leale; adorato dalle sue gen-
ti, tollerante verso quelli che 
egli considera i lore eccessi, 
avvocato ragionevole delle lo. 
ro richieste, vive del resto in 
una dimensione piti esisten-
ziale che storicistlca; afferra-
to all'attimo fuggente, al ri-
goglio dei suoi ancora verdi 
anni, alia pienezza della pas-
sione scambievole che lo uni-
sce a Chiarina. Cosicche, co
me e stato autorevolmente 
detto e ribadito, «il punto 
gravitazionale dell'opera » e 
«nelle scene central! d'amo-
re... e non gia nel finale e-
roico ». 

Visconti, peraltro, senza far 
torto all'* autobiografismo i-
deale» del protagonists, ha 
enucleato con vigore il mo. 
mento « pubblico » e non sol-
tanto quello «privato» del 
dramma: i « cittadini di Bru-
xelles » si staccano da quello 
che poteva rimanere un sem-
plice, colorito arazzo, per de-
finirsi come elemento parte-
cipe e dialettico della situa-
zione. Risultato raggiunto con 
un paziente e rispettoso la-
voro sul testo (nuovamente 
e nitidamente tradotto da Fe-
dele D'Amico): tagli, sfolti-
menti, collegamento di scene 
disposte dall'autore in suc-
cessione determinano un rin-
forzo reciproco dei diversi te-
mi, anche per la funzione 

La musica di Beethoven 
Una vivace aspirazione bee-

thoveniana fu qnella per il 
teatro quasi che il composi-
tore volesse proietlare, pro-
prio visivamente, sulle scette, 
lo « spettacolo a delle passio-
ni e degli ideali che agitavano 
la sua mwilca. Tale possibi
lity di « spettacolo » egli col-
se ncll' Egmont di Goethe, 
quando il dramma, risalente 
al 1787, lo attrasse intorno al 
1810. Per il 1812 erano gia 
stampate le musiche di sce-
na per questa tragedia goe-
thiana. Si tratta di otto « pez-
zi u, tanto sobri, quanto am-
piamente dilatanti la dram-
maticita delle situazioni sce-
niche che li ispirano. 

La rappresentazione inco-
mincia con la jamosa Ouver-
ture. // sipario e aperto e in 
penombra, sicche la musica 
quasi si rifrange sulla schele-
trica impalcatura intorno alia 
quale si svolgerd la vicenda. 
Sulle ultime trionfali battute, 
la scena si illumina e si riem-
pie di popolo. E' un abile mo-
do di far ramificare e fiorire 
i suoni proprio nel testo vivo 
di Goethe. Queste battute dan-
no anche il senso del sacrifi-
do e della gloria di Egmont, 
nonche quello della presema 
del popolo. 

Un rilmo popolare scandi-
sce anche il prima Lied di 
Chiarina: una sorta di « aria » 
marziale (« Gia rulla il tambu-
ro»), non priva di echi mo-
zartiani nel riafjiorante suono 
del flauto di Papageno. II pri
ma Intermezzo capita pungen-
temente a suggellare le medi-

tazioni sui destini della pa-
tria e sull'amore. L'amore e 
Vamor di patria sono, infatti, 
ugualmente riscaldati e protet-
ti dalla musica. Lo stesso pri
ma Intermezzo insegue e at-
tizza i bagliori di una flacco-
la che chiama a raicolta al-
Ire fiaccole. E via via gli altri 
squarci sinfonici commentano 
gli sviluppi della vicenda, con 
accenti ora tumultuosi (e spes-
so si avventano i timpani), 
ora mesti (e basta ullora il 
suono di un oboe). 11 cresce-
re e il venir meno della mu
sica sembrano scrutare I'al-
tra faccia del titanismo ro-
mantico, per cui piit in alto 
sale l'eroe nella coscienza sua 
stessa e in quella del suo po
polo, e piit il suo gesto diven-
ta quello di un uomo come 
gli altri, legato alia vita sem-
plice (Chiarina) di tutti i 
giorni. 

In questo senso, dopo il se-
condo Lied mesto e dolente 
(cantato come il primo con 
limpida e schietta vocalita da 
Dora Carral) e prima della ri-
presa delle ultime battute 
de/fOuverture, acquista uno 
straordinario pal pi to il finale 
melologo di Egmont, avvia-
to dalla commossa invocazio-
7/e al dolce sonno. L'alter-
narsi delle parole e dei suo
ni (appropriate la direzione 
di Franco Capuana) conclu
de cost in una ferma dol-
cezza I'umana vicenda di Eg
mont. 

e. v. 

strutturale che e assegnata 
alle musiche beethoveniane. 

II complesso degli attori e 
in parte dlfferente da quello 
che vedemmo a Firenze (ma 
identici sono gli interpret! dei 
personaggi principali). I cam-
biamenti di maggior rilievo 
riguardano Carlo Giuffre, che 
ha sostituito dignitosamente 
Renzo Palmer nei panni di 
Orange, e Gabriele Antonini, 
che, come Ferdinando, ha 
preso il posto del compito 
Nanni Bertorelli, non sflguran-
do al confronto. NeU'insieme, 
portata su un registro piii 
basso (grazie anche al trasfe-
rlmento dall'aperto al chiu-
so), la recitazione sembra mi-
gliorata di qualita. Giorgio 
De Lullo riesce infatti a e-
sprimere In modo piii con-
veniente, senza bruschi sbal-
zi di tono, la gentilezza e la 
fierezza di Egmont; e Ro-
molo Valli disegna con piii 
calibrata robustezza la figura 
del Duca d'Alba; mentre Elsa 
Albanl Insiste nel fare della 
sua Margherita di Parma una 
specie di nevrotica scatenata. 
Ottavia Piccolo dice con gar-
bo la parte di Chiarina. Dei 
molti altri, ricordiamo il Mon-
tagnani, il Fuscagni, il Del-
l'Orto, il Rizzl, il Matteuzzi, 
il PuntUlo, il Merli, il Batta-
glia. Tutti applauditissimi, in-
sieme con il regista e con il 
direttore d'orchestra, ed evo-
cati ripetutamente alia ribalta. 

Aggeo Savioli 

Un nuovo 
spettacolo 
di Carmelo 

Bene a Roma 
ROMA, 14 gennaio 

Con « Arden of Feversham », 
un testo elisabettiano oppor-
tunamente adattato per le esi-
genze del suo tipo di teatro, 
Carmelo Bene, l'estroso auto-
re-regista-autore, torna alle 
scene dopo la parent esi cine-
matografica dell'Edipo re di 
Pasolini in cui interpretava la 
parte di Creonte e di un film 
girato recentemente come pro
tagonists a Londra. 

Un'operina di Rota in scena a Napoli 

Rivive al San Carlo 
il favoloso Aladino 

Un lavoro che, pur in ben circoscritti limiti, non 
inanca di una sua elegante freschezza d'invenzione 

DALLA REDAZIONE 
NAPOLI, 14 gennaio 

In una nota di presenta-
zione della sua opera, Nino 
Rota ci confessa la sua per-
plesslta nell'apprestarsi a met-
tere in musica « Aladino e la 
lampada magica » che l'amico 
Verginelli, autore dell'agile li
bretto, aveva tratto da una 
delle piii celebri favole de « Le 
mille e una notte». Nel pro
blematic! tempi che corrono, 
si chiede Rota, quali motivi 
d'interesse potrebbe trovare 
un compositors nel musicare 
una favola? E quale interesse 
l'ascoltatore d'oggi? 

Perplessita d'un momento, 
se e vero, come e vero, che 
« Aladino e la lampada magi
ca » ha felicemente toccato, al 
San Carlo, in prima assoluta, 
la sponda del piu felice suc-
cesso. Una partitura, uno spet
tacolo costruitl, dunque, per 
il puro divertimento, nei con-
sapevoli limit! che una scelta 
di tal genere comporta. II mu-
sicista ci avverte, ancora, dei 
motivi simbolici presenti a 
suo modo di vedere nel tes-
suto apparentemente « disim-
pegnato » della favola, motivi 
da accostare, via via, al mito 
di Orfeo, a Omero e Virgilio, 
al mito dell'oro sepolto sotto 
le acque del Reno, e che 
avrebbero avuto, in ultima 
analisi, un ruolo determinan-
te nel dissipare le sue ultime 
perplessita. 

Sono queste, ci sembra, giu-
stificazioni superflue, che nes-
suno chiede. Resta, invece, la 
realta del lavoro compiuto 
nell'ambito, ripetiamo, d'un 
disegno, di limiti ben precisi. 

Nello spazio che il musici-
sta si concede « Aladino e la 
lampada magica» assume la 
consistenza, il rilievo di una 
opera governata da cima a 
fondo da una mano espertis-
sima. Rota sa in ogni mo
mento quello che vuole, ed e 
assecondato in questo da un 
gusto che si rivela infallibile. 
da una tecnica, da una co-
noscenza dei suoi mezzi seal-
trite e decantate alia quintes-
senza. Un mestiere raffinatis-
simo in cui si amalgamano 
con perfetta . naturalezza le 

piii disparate esperienze e 
suggestioni fino a comporre 
un tessuto nuovo, riccamen-
te variegato, la cui trama ha 
un'innegabile contlnulta e 
compattezza, una costante 
fluldlta d'artlcolazlone. 

Sono tante le citazioni, le 
reminlscenze che lampeggiano 
qua e la nella partitura, tut
tavia il musicista riesce sem-
pre a ridurre ogni cosa alle 
sue dimension!; e bisogna di
re, senza forzature intellettua-
listiche, con una nitidezza di 
tratti, una freschezza ed ele-
ganza d'ideazione che ci com-
pensano dell'assenza d'una ve
ra e propria originalita. E so
no dot! che conservano l'ope-
ra anche dal rischio della ba-
nalita. II colore orientale del
la favola, vogliamo dire, tut-
to quanto v'e di misterioso 
nella vicenda, e realizzato con 
trovate apparentemente owie, 
con stilemi risaputi, ma ad 
impedire che ogni cosa pre-
cipiti nella piii piatta gene-
ricita e, come sempre, il gu
sto sorvegliatissimo del musi
cista che sa imbroccare sem
pre la misura glusta. 

Lo stesso gusto ha sorretto 
i realizzatori dell*esecuzione, 
sia in palcoscenico che in or
chestra. Carlo Franci ha di-
panato la partitura rendendo-
ne con esemplare nitore e 
scorrevolezza il policromo tes
suto. Attilio Colonnello, regi
sta, oltre che autore dei boz-
zetti egregiamente realizzati 
da Adriana Muojo ed Alfonso 
La Fera, ha impresso alio 
spettacolo, con la collabora-
zione preziosa di M. Letizia 
Madei, ideatrice degli splen-
didi costumi, un'unita stilisti-
ca in ogni senso raggiunta. Al-
cune scene, in particolare, co
me quella del mercato, e quel
la della reggia con la presen-
tazione dei doni di Aladino, 
sono risultate d'uno splendo-
re coloristico, d'una fantasia 
e ricchezza veramente fiabe-
sche. 

Sulla scena hanno agito con 
disinvoltura, ottimamente im-
postati dal regista, Franco Bo-
nisolli, un Aladino attendibi-
lissimo per la piacevolezza 
dei mezzi vocaii e la giova-
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DOPO LE ULTIME MODlflCHE 

Ancora piu maneggevole 
la nuova «Miniminor» 

La Innocent i ha apporta-
to alia « Mini-Minor », alcu-
ne modifienzioni che accon-
tentano contemporaneamen-
te esigenze di carat tere 
funzionale ed estetico. In 
poche parole si puo dire 
che la «Mini» aumenta le 
sue gia note prerogative di 
sicurezza e maneggevolezza. 

In sostanza le novita so
no queste: la leva del cam-
bio e ora diritta come sul 
modello «Cooper» e per-
mette quindi manovre piii 
rapide e sicure; l'angolo di 
sterzata delle mote e stato 
aumentato e di conseguenza 
il diametro di curvu e see-
so da 9.16 metri a 8^3. Cio 
significa che le manovre di 
parcheggio sono facilitate 
ulteriormente e I'agibilita 
della vettuni e uumentata. 

Sono stati moltre adottati 
cilindretti dei freni di mag
gior diametro. che diminui 
scono del 30'.. lo sforzo 
nccessario per la frenata. 

• Queste le novita per 
quanto riguarda la «sicu
rezza atti\*a»; jjer quella 
«passiva» va segnalata la 

adozione di nuove maniglie 
interne per l'apertura delle 
portiere, che sono ora assai 
piu comode. 

Sempre in tema di sicu
rezza a passiva » va anche 
detto che ora e disponibile 
per la carrozzeria. il colore 
giallo ocra: un colore che 
si vede in quasi tutte le 
condizioni ambientali. 

Tutto cio si aggiunge al
ia ormai collaudata tenuta 
di strada delle suspension! 
Hydrolastic. all'ampia visi-
bilita e alia considerevole 
capacita di trasporto. 

E' assai difficile, in vet-
ture di questa classe (e 
anche in molte di classe 
superiore*. avere prestazio-
ni pari a quelle che si pos-
sono avere con una «Mini 
Minor». Non dimentichia-
mo che si tratta di una 
utilitaria nel piii impio sen-
so della parola Anche con 
le migliorie sopra illustrate 
il prezzo «870 mila lire 
franco concessionario) non 
cambia. 

CL.UIHO tJREPPI 

MERCOLEDI' COMINCIA IA SERIE DEI SALONI INTERNAZIONALI 

Le case automobilistiche non si lasciano 
sfuggire I'occasione di Bruxelles 

La nwora lr»» del cambio nella « Min iminor : 

i 
> 

Aumcntando l'angolo di sttrzata dall* rwota • ancora aumentata 
la factl ita di parchaggio dalla « Miniminor ». 

A parte le innovazioni al
ia a Mini Minor », di cui ci 
occupiamo in questa stessa 
rubrica, e a parte la grossa 
novita rappresentata dal 
l'n Alfa Romeo 1750 », di cui 
abbiamo ampiamente parla-
to nella nostra edizione di 
ieri. questo primo scorcio 
di anno si presenta gia par 
ticolarmente denso di noti-
zie in campo automobilisti 
CO. 

Evidentemente la concor-
renza, che in questo settore 
va facendosi sempre piu ac 
canita. ha convinto molte 
case dell'opportunita di co 
gliere I'occasione dell'immi 
nente apertura del salone di 
Bruxelles. che sara inaugu 
rato mercoledi e chiuderii i 
battenti il 28 gennaio. 

II maggior numero di mo-
delli rinnovati o migliorati 
sara molto probabilmente 
presentato dalla «Merce
des », la casa tedesca che 
produce le vetture di mag-
?ior prestigio. La presenza 
a Bruxelles di tanti model-
ii Mercedes rinnovati, sem
bra voter sottolineare la de 
cisione deU'industria auto-
mobilistica di non accon-
tentarsi della modesta ri 
presa produttiva che ha 
concluso l'annata trascorsa 
con un incremento della 
produzione complessiva nei 
mese di dicembre che e sta-
ta stimata aggirarsi sul 2^5 
per cento rispetto alio stes-
*o mese dell'anno preceden 
fe Questo aumento non c 
ceno bastato a bilanciare il 
calo medio, che si e awici 
nato al 18 per cento, rispet 
to alia produzione comples
siva dell'anno precedente. 
ma e un sintomo abbastan 
za significativo 

La Mercedes, dal tra par 
te. e stata tra le Case tede-
sche la sola che non abbia 
risentito della recessione ed 
e quindi naturale che si 
presenti a Bruxelles parti 
colarmente agguerrita. II 
suo asso nella manica e rap-
presentato d a l l a nuova 
x200», la vettura minore del
la casa di Stoccarda, equi 
paggiata con un motore a 
quattro cilindri da 2 litri. 

Dalla Svezia, invece. giun 
gera a Bruxelles la nuo\-a 
«Volvo» 5 porte. che pur 
conservando inalterata la 
meecanica della berlina 

Ecco la « Dine 204 covp* GT * che Pininfarina p n w n i w i com* novita assolwta par il Balgio nollo 
stand dalla Dine. 

• 144 >. assume la linea e le 
caratteristiche di una «sta
tion vagon ». Sempre al Sa
lone debuttera pure la nuo
va DAF « S3 ». che la Casa 
olandese presentera come 
risultato della collaborazio-
ne con la Renault, che le 
fornisce i motori a 4 cilin
dri di 1108 cc. 

Per le italiane a Bruxelles 
— a parte la « 1750 Alfa Ro^ 
meo » nelle versioni berlina, 
coupe e spider, la nuova 
« Mini >, che e ilaliana solo 
a meta. e la «Fulvia GT t 
con la frizione maggiorata 
— non si prevedono novita 
di rilievo. 

Una parte importante la 
svolgeranno invece, come al 
sclito. i carrozzieri italiani. 
La Pininfarina, ad esempio, 
presentera nel suo stand, ol
tre ai modelli presenti ne-
gli stands delle Case co
st rut trici delle parti mecca-
niche. due novita assolute 
per il Salone di Bruxelles: 
la « Dino » berlinetta proto-
tipo competizione. e la Fiat 
« Dino a berlinetta. 

i 
Con un test realizzato in Germania 

ii internazionali 
della FIAT 125 

La • 125». 1'ulUma nata 
della Fiat, si afferma inter-
nazionalmente anche con 
importanti riconoscimenti 
giomalistici e di giurie ed 
equipes tecniche. 

Una delle maggiori rivi-
ste specializzate tedesche, la 
Auto Motor und Sport ha 
portato a termine un test 
comparativo tra sei vettu
re europee di media cilin-
drata. Delle vetture sono 
state prese in considerazio-
ne la carrozzeria, il moto
re, la maneggevolezza, il 
comfort e le prestazionl. La 
• Fiat 125» e snta classifi 
cata prima fls*oluta. 

Ecco il giudizio comples-
sivo sulla « 125 »: a Una vet
tura di equilibrate presta-
zioni totali. La carrozzeria 
e ampia e ricca di dotazio-
ni, il motore perfetto anche 
ad alto regime di giri. Ma
neggevolezza e comfort so
no convincenti, buone le 
prestazioni e la sicurezza ». 

Alia « 123 », come e noto, 
e stato recentemente rico-
nosciuto il titolo di « vettu 
ra deH'anno » in Svezia. 

Rubrica a cura di 
Fernando Strambaci 

nile prestanza, Virginia Gar-
doni, convincente nei panni 
della prlncipessa, Anna Maria 
Rota, Federico Davia, Bruno 
Marangoni negli altri ruoli 
principali. Si sono ben distin-
ti inoltre Loris Gambelli, Fran
co Pugliese, Fernando Jaco-
puccl, Saturno Meletti, Gaeta-
no Valentini, Luciano Lualdi, 
Giuliano Ricciardi, Elio Ca-
stellano. Alia perfetta riuscl-
ta dello spettacolo hanno dato 
infine il loro notevole appor-
to Bianca Gallizia che ha cu-
rato le coreografle, Michele 
Lauro maestro del coro, ed 
Emilio Marino realizzatore 
delle luci. 

Sandro Rossi 
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discoteca 
di DANIELE IONIO 

LA RISCOSSA 
INGLESE 

L'America ha ripreso il so-
pravvento nell'indirizzo della 
musica « pop », ma l'lnghilter-
ra rimane ancora una fucina 
di nuove idee, non solo con 
i Beatles e gli Stones, ma an
che con altri gruppi, gia af-
fermati o nuovi. Fra i '.< vete-
rani », ad esempio, sono Eric 
Burdon e i suoi Animals, i 
quali hanno superato la loro 
prima fase di relativa imita-
zione dei modi negro-america-
ni, approdando ad una loro 
originalita che ben documenta 
il recentissimo San Franciscan 
Nights (un inno hippy che si 
rivolge anche ai poliziotti), ac-
coppiato con una sagace pa-
rodia musicale dal titolo Good 
Times (MGM 45 giri 70-020). 
Restando in ambiente, ecco 
Let's Go to San Francisco dei 
Flower Pot Men, basato su 
una suggestiva e semplice li
nea melodica e singolarmente 
condotto lungo tutte e due le 
facciate del 45 giri, con an-
damento, tuttavia, piii narra-
tivo che spaziale, a difTeren-
za di tanta altra musica beat. 
a cominciare dai brani lunghi 
degli Stones (Deram 142). An
che Manfred Mann e Spencer 
Davis sono passati alia riscos-
sa, ricorrendo all'aiuto di piii 
vasti organici strumentali. II 
primo ci offre una svagata ca-
ricatura dal titolo So Long 
Dad e una delicata Funniest 
Tig (Fontana 67753), il secon-
do un inconsueto Time Seller 
bandistico-sinfonico (Fontana 
67740). Gustosissimo anche 
Tultimo 45 giri dei Troggs, Hi 
Hi Hazel e Night of the Long 
Grass (Ricordi International 
20-052). Ma la nuova rivela-
zione inglese si chiama Jimi 
Hendrix, un cantante negro 
che, con il suo gruppo « Expe
rience ». ha una sorprendente 
tavolozza sonora, in cui si 
mescolano echi beat, rhythm 
and blues e indiani. come in 
Burning of the Midnight 
Lamp? Sul retro, il uiii aggres 
sivo The Stars That Play ivith 
Laughing Sam's Dicen dal fi
n a l e magmatico (Polydor 
59117). L'Australia, dopo gli 
Easybeats. conosce fama mon-
diale con i Bee Gees, molto 
bravi anche se sulla scia dei 
primi Beatles. Massachusetts 
ed anche il retro. Barker of 
the U.F.O.. hanno una melo-
dia azzereata 'Polydor 59118). 

I CASSIERI 
DEI SUONI 

Un robusto rhythm and 
blues, di notevole perfezione 
architettonica, ci viene dal 
complesso negro di Alvin Cash 
and the Registers, che vor-
rebbe dire « i rassieri »• non 
di dollari. ma di note ««=oul>». 
con brillanti assoli di *-ax te 
nore, organo, chitarra. piano c 
persino corno franrese. in due 
45 giri. The Philly Freeze Vo 
Deposits. No Return t Presi 
dent 103» e Alrtn's Boo Ga Loo 

Let's Do Some Good Timing 
(104». Interessanti combmazio 
ni sonore anche nel compies 
so che accompagna il dotato 
cantante Johnny Wyatt in This 
This Called Lore (President 
102>. 

BLUES LIBANESE 
Patrick Samson e il -uo 

«Set ». rivelatisi con // /em 
po. fanno un altro pas-o :iuin 
ii Con t dUe pt-7Zi tlrl ii»r«j 
nuovo disco. Sono nero iver 
sione italiana di «Give and 
Takex dei Trf>ge>». do\e i 
bravissimi musicisti liban«-i 
ripropongono quelle loro ca 
ratteristiche. marcate caden/f 
di marcia-blues c lji>ciatcmi 
bcre. una sfavillante trariuzio 
ne di Gin House, del tutto 
diversa dall' originale degli 
Amen Comer «Fonit 312ffi» 
Dal rhythm and blue-, popo 
lare a quello jazzistico. piu «o 
fisticato, meno aggressivo. a 
volte, pero. piii fantasioso; e 
un po* il caso di Jimmy Smith. 
il padre e il piii popolare de
gli organisti « soul ». e che si 
ascolta in un disco importato 
dalla Belldisc: I'm Morrin' on 
(Blue Note 33 giri stereo 
84255). Anche il pianista Hora
ce Silver, con i suoi inni 
« soul ». ha valicato da ternpc 
i connni della popolarita jaz-
zistica: nel suo ultimo LP, 
The Jody Grind, suona con 
Woody Shaw alia tromba. i 
saxofonisti James Spaulding e 
Tyrone Washington, Larry Rid
ley al basso e Roger Humph
ries, batteria (Blue Note 33 
stereo 84250). 

A parte il brutto Somethin' 
Stupid, in duetto con Nancy. 
l'ultimo 33 giri di Frank Sina 
tra offre una buona scelta di 
melodie, da Thi* Is My Song 
di Chaplin e The World We 
Know a You Arc There e 
Born Free (Renrise 1023). 

TELERADIO 
A VIDEO SPENT0 

AMORE E RELIGIONE • 
Gli interrogativi che la pri
ma puntata di Le mie pri-
gioni ci aveva costretto a 
sollcare sono stati qua
si totalmente sciolti nel 
corso della seconda. Ma, 
ahinoif non in senso posi
tive. Nello stesso tempo, 
buona parte di quelle inte
ressanti prcmesse rilevate 
nelle prime sequenze si so
no gravemente smentite, e 
quasi anmdlate man mano 
che la vicenda — ed i per
sonaggi — hanno assunto 
maggior corpo c sostanza. 

II primo c piit evidente 
riferimento e quello die ri
guarda il taglio scelto per 
il protagonista: il Silvio Pel-
lico dubbioso, insicuro, in 
cerca di un rifugio spiritua-
le quanto piii prossimo pos-
sibile al conformismo, di-
sposto ad ogni compromes-
so dietro il paravento della 
crisi spirituale, ha assunto 
infatti — durante la secon
da puntata — un ruolo sem
pre piii preminente e sotto-
lineato in termini ncttamen-
te positivi. La scelta appare 
assai rrave: perche sembra 
evidente che la storia di que
sto ripiegamento mistico di 
un rivoluzionario non sia 
stata scelta a caso; ma pre-
tenda di avere un valore 
simbolico ed edificante. Si 
veda, in particolare, la con-
clusione davvero deprimen-
te: quando il Pellico, in un 
ultimo confronto con il con-
sigliere Salvotti, si trova di-
nanzi alia falsa altcrnativa 
di dover giurare il falso o 
tradire la sua appartenenza 
alia carboneria. II brav'uo-
mo — che prima abbiamo 
visto in preda ad una crisi 
mistico - sessuale per il suo 
sfortunato amore verso 
Zanze — non ha dubbi, una 
volta tanto. Cede lentamen-
te: e non v'e nella narrazio-
v.e, alcun accento che sotto-
linei la gravita del gesto e 
I'anqravarsi di una crisi po
litico - ideologica ormai sen
za piu soluzioni. Gli autori 

— come del resto lo stesso 
Pellico nelle sue memorie — 
sembrano anzi compiaciuti. 
E questa svolta narrativa ri-
propone in luce tutta diver
sa I'intera puntata. II rap-
porta fra lo scrittore e Zan
ze (intcrpretata da una Gi-
gliola Cinquetti che sembra 
aver superato la prova sen
za particolare infamia); gli 
scontri ripetuti fra lo scrit
tore e Salvotti (interpretato 
da un magnifico Arnoldo 
Foci, forse fin troppo soiled-
tato ad una totale adesionc 
al wrsonaggio) acquistano 
infatti il senso di una prepa-
razionc psicologica (del per-
sonaggio e della spettatore) 
che ha valore di giustifica-
zione. Quel taglio sevcro ed 
attstero can il quale e pre
sentato I'inquisitore austria-
cante (che nasce oltretutto 
dalla memoria del Pellico), 
diventa infatti un'arma nlte-
riore per una ideologia in 
cm i confini tra scelta rivo-
luzionaria e perbenismo con-
formista sono sempre piit 
sfumati, fino a fare dell'al-
ternativa soltanto una que-
stione di coscienza indivi
duate. totalmente astratta 
dal giudizio starico. 

POLO AMERICANO • /; 
titolo del documentario 
mandato in onda sul Secon
da canale pomcridiatio era 
La conquista del Polo Nord: 
una rievocazione storica? 
Una illustrazione scientifica? 
Macche! Dopo una rapida in-
troduzione I'autore s'e sof-
fermato essenzialmcnte, con 
toni epici, sull'impresa del 
Nautilus americano: il sont-
mergibilc atomico che ha 
traversato in immcrsione la 
calotta. Grande impresa, 
certo: ma che tuttavia ha 
travalicato i limiti del te
ma. fino ad assumere un 
ruolo fandamentale, sostc-
nuto cssenztalmente dal to
no delta propaganda e non 
dell illustrazione. 

vice 

PREPARATEVI A.. . 
Notte senza fine (TV 1° ore 21) 

II film western di stasera, pur non lacendo parte dei 
capolavori del genere, ha un suo posto particolare: in 
esso, infatti, aleggia un'atmosfera cupa e non e'e la tra-
dizionale contrapposizione tra buoni e cattivi. E' la storia 
di una guerra tra famiglie nello squallido paesaggio del 
New Mexico. Ne sono protagonisti Robert Mitchum « 
Teresa Wright: due attori che nei primi anni del dopo-
guerni (questo film e del 1947) offrirono prove assai inte
ressanti. La regia e di un vecchio del mestiere, assai 
esperto di western: Raoul Walsh. 

Fsai\!7 
TV nazionale 

12,30 Sapere 

13,00 Le meraviglie 
della natura 

13,30-14 Telegiornale 

17,00 Per i piu piccini 
GIOCAGIO-

17,30 Telegiornale 

17,45 La TV dei ragazzi 
a) IMMAGINI DAL MON-

DO 
b) IL MAGGIORE FAN 

TASMA 

18,45 Tuttilibri 

19,15 Sapere 
II bimbin 
icuola 

19,45 Telesport 

II bambino ncll'eta delta 
icuola 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20 , 23, 

ore 7.10: Musica stop; 10,35: 
Le ore della musica; 11,24: 
La dci.na oggi; 11,30: Anto-
logia musicale; 14,40: Zibal-
dene ital iano; 15,30- Le nuo
ve canzoni. 15.45: Album d i -
scografico, 16 Scrella radio; 
16,30: Piacevole ascolto; 17, 
e 5' Vi parla un medico; 
17,1 1- « Riccardo II » - T 
parte; 18,15* Sui nostr i mer-
cat i , 18,20. Per vci giovani; 
19.12 II caval.ere di La-
gardere. 19,30 Luna-park; 

20,15 II ccivecj^o dei cin-
q j e , 2 1 : Concerto 

SECONDO 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
IL TEMPO IN ITALIA 

20,30 Telegiornale 
CAROSELLO 

21.00 Notte senza fine 
r , t f v 

22,50 Prima visione 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 

18.30 Non e mai troppo 
tardi 

19-19.30 Sapere 

21,00 Telegiornale 

21.15 Sprint 

22,00 II '68 nel mondo 

programmi sviner i 

: 5 . : s PER I FICCOL! 
19.05 i £LEG.'ORN'ALE 
lv.10 LA COSTA D'AVCR.O OGGI: 

L'ORO DELLA FORESTA 
19.4D TV-SPOT 
19.» 03IETTIVO SPORT 
r> 15 TV-SPOT 
70 20 TELEGIORNALE 
20,25 TV-SPOT 
2C.A3 RIVOLTA IM MEDIO CRlEN-

TE - Te'efilm 
21,05 « L'ESPRESSICMISVIO E LA 

REGIA » 
22,00 JOHANNES BRAHMS 
22,50 TELEGIORNALE 

G c r r a l e r?d.'~. cc 6,30. 
7.30, 8.30, 9.30. 10.30. 11,30, 
12.15, 13,20. 14.3G. 15,20, 
16,30. 17.30. IS.30 19,30, 
21,30 22.30 C » 7 40 Bi-
!ia-d<r.c a "en ^c rii musica. 
3 19 Ppn c d i ' - p i n . 8,45-
S;gr,o«-i I s rcr .e i^a , 9.09- Le 
ere libere, 9 15. RcrrantiCei. 
9.40 A 'b^n . mi^s.cjls. 10- II 
tulipar.c r.erc rcfr.ar.ro di A 
Djrr.as, 10,15 Jar.- p»r.cra-
oia, 10,40 ic t >l tr.io ami-
co Os/a!oo. 11.44 Canzoni 
csegli a-r,i f-,0. 13 Tutto 

ca r i fare te : : n i i a e sporti
ve. 13.35 S*e la meridiana: 
A-nal,a R c ^ ' g . e r 14 Le mi l -
•e l. 'e. 15.57. Jr, mir>.,!i per 
•e. 17.35 II vc c spaziale; 
1£ Ao»' . : . .c -r- m js i ca ; 18 
e 55 S.i rev r re 'ea t i ; 19. 
E &".42'.z ur, bis*"rr.erro; 
19 23 St c <-c. 19 50- PLr.-
tc e / . r cc 'a . 20 !I m c r d c 
o»:! 'cp*ra, 21 ! ' V : * che la-
vc-ra, 21.10 Nc-» Ycrk '63. 

TERZO 

O e 9,55 Srcna di un q ja -
rirc ramese, 10' Giovanni 
P.erl'j.gi da Palestnna, Orlan
do d i Lasic. 10.45. Bedrieh 
Srr.etai*. Sergei Prckcftev; I I 
e 45 Fra-z Liszt, Cami!!e 
Samt-Saens; 12,20. A/usiche 
crganisticbe di F Mendels-
schn - Barthcldy, 12,40: P. 
I. Ciaikcwski ; 12,55: Antolo-
gia di ir . terpreti ; 14,30: Ca
polavori del Ncvecento; 14,55: 
Musiche d i G. F. Ha-ndel e F. 
Barsanti; 15.30: E. Grieg; 15: 
e 55. Ptmpinooe; }7: Rasie-
gna della stamps estera; 17,10: 
Giovanni Passeri: Fuorisacco; 
17,45: Claudio A rneu ; 18,15: 
Quadrant* econcmico; 18,30: 
Wusica leggera: 18,45: Picco
lo pianeta; 20.30- La conver
sazione. 

http://rcfr.ar.ro

