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Frate Ugo e 
la sigaretta 

Frate cappuccino con sigaretta: non ai tratta di una allusione 
alia nota vlcenda del contrabbando net convento di Albano, ma 
dl una scena del film c Straziami ma di baci saziaml » di Dino 
Risl. Sotto il saio da frate e sotto II barbone non e difficile rico-
noscere Ugo Tognazzi 

le prime 
Cinema 

L'ora del lupo 
Johan, pittore in crisi, si ri-

fugia su un'isola quasi disabi-
tata, insieme con la propria ul
tima compagna. Alma. Dal com-
portamonto di Iui, e ancor piu 
dalla lettura di un suo diario, 
Alma desume con orrore che 
Johan e preda di violente al-
lucinazioni, e che sta insomnia 
scivolando giorno per giorno 
nell'abisso della pazzia. Alma 
e contagiata a sua volta da quel 
sordo delirio. e ne partecipa. 
Cosl, quando la coppia e invi-
tata nel castello d'una nobile 
famiglia in decadenza. non sap-
piamo quanto vi sia di rcale 
e quanto di fantastico nei per-
sonaggi e nolle situazioni: gli 
uni e le altre dominati. comun-
que. da un potente impulso di* 
struttivo, anche in ehiave stib-
dolamente erotica tale da ali-
mentare ed aggravare il rovello 
di Johan. La cui tragedia pre-
cipita e si conclude attraverso 
tre momenti: la confessione. che 
egli fa ad Alma, di aver selvag-
giamente trucidato un bambino 
(ma si tratta. qui con tutta e-
videnza. di pura immaginazio-
ne); il tentative andato a vuo-
to. di uccidere Alma stessa: un 
lungo e complicato incubo (il 
cui «tempo » effcttivo c. come 
accade per i sogni. di pochi mi-
nuti). nel quale Johan. tomato 
al castello. incontra la sua ex 
amante. Veronica, ma sotto 1'oc-
chio beffardo dei suoi ospiti, ai 
quali la stessa Veronica sembra 
e&sersi alleata. Quindi Johan 
fuggc nella foresta. vanamente 
scguito da Alma, la quale puo 
soltanto assistere alio scempio 
che del pittore vien fatto dai suoi 
ncmici. Per amore. si direbbe. 
anche Ic: ha scelto la folha. 

L'ora del lupo (il titolo allude. 
come e noto. a quella angoscio-
sa vigilia dcll'alna. quando la 
notte e piu fonda nella natura 
e negli uomini) e il penultimo 
film di Ingmar Bergman, che 
ha gia completato il successi
ve. La vergogna. nel quale tor-
na — ma. secondo cio che se 
ne dice, in termini piu gene-
rali e attuali — il problema 
della violenza e della distruzio-
ne. Come nel recente Persona. 
anche nell'Ora del lupo vi e 
un fenomeno di identificazione. 
di alienazione. di autoannienta-
mento. che conceme. appunto. 
il rapporto fra Alma e Johan. 
U ccntro di gravita del dramma 
e pero forse nel dialogo (se 
cosi possiamo dire) di Johan 
con gli spettri che lo tormenta-
no; i quali. per quanto scaturi ; 
scano da una mente insana. so 
no il riflesso di un ben noto 
conflitto: quello tra la societa 
• I'arthta. I-a demenza di Jo
han raggiunge 1'acme quando 
egli si vede letteralmente espo-
sto, nella sua nudita. come su 
in palcoscenico. alio sguardo 
divertito e ironico di quegli ari-
stocratiri o borghesi. abitanti 
del castello. che abbiamo gia 
conosciuto come egualmente ca-

Sci di ammirare il pittore per 
sua stranczza e di igr.oram2 

il talento. di comprame i quadri 
(e ti caso d'un ritratlo di Ve
ronica) solo per il sapore di 
scandalo onde sono pervasi; di 
concupirlo e di dilaniarlo. se
condo le occasioni. 

Tematica tutfaltro che nuova. 
•e rogliamo. E il cui stampo 
romantico o pre-romantico sem 
bra anzi sottolineato da certi 
riferimenti: quello al Flauto 
magico di Mozart, che da spun 
to a una bre\e. intensa dis.eer-
tazione. E I'altro. piu sintetico 
ma non meno sigmficativo a un 
maestro Kreisler. che cvoca al 
meno due immagini: quella del-
lo scrittore (c mi«ici*ta) E.T.A. 
Hoffmann, il quale a-uunse lo 
pseudonimo di Kreisler nell'e-
•ercizio della critica; quella del 
inuskista Schumann e della sua 
KreUleriana (ispirata appunto 
da Hoffmann). E* quasi inutile 

ricordare che i due artisti fu-
rono tra i piu visionari e <ir-
regolari» di quell'epoca e di 
ogni altra, e che Schumann mo-
rl pazzo. 

Cosl circoscritto l'argomento, 
resta da dire che Bergman lo 
svolge con il consueto rigore 
di linguaggio, anche se non sfug-
ge a qualche artificio. tendente ' 
a c materializzare > troppo le 
ossessioni del protagonista (e 
e'e pure un certo stralunamen-
to esteriore nella mimica di 
Max Von Sydow. 11 quale flni-
sce per sottolineare l'aspetto 
«ciinico > di un caso che vor-
rebbe e dovrebbe essere emble-
matico). Le pagine piu scabre 
sono anche le piu belle, e quel
le meglio awalorate dallo 
splendido c bianco e nero > del
la fotografia di Sven Nykvist. 
Accanto a Von Sydow. e alia 
brava Liv Ullman rivelatasi 
con Persona, recita un gruppo 
di eccellenti attori. nel quale 
fa spicco la veneranda Naima 
Wifstrand. 

ag. sa. 

A setfembre a 
Tangeri il primo 

Festival del cinema 
mediterraneo 

TANGERI. 26 
A Tangeri. dal 21 al 28 set-

tembre. SJ svolgera fl primo Fe
stival del cinema mediterra
neo. Alia rassegna. che e stata 
organizzata sotto il patronato 
del mimstero delle informa-
zionl del Marocco e del Centra 
cinematografico del paese afri-
cano, sono stati mvitati dodici 
paesi: Algeria. Francia. Gre-
cia. Italia. Jugoslavia. Libano, 
Libia. Marocco. RAU. Spagna. 
Turchia. Tunisia. Ogni nazione 
dovra presentare un proprio 
film caratteristico. La manife-
stazione ha lo scopo di rinsal-
dare maggiormente i rapporti 
cinematografici e cultural! tra 
le nazioni europee del Medi
terraneo e quelle del continente 

Un formidable equivoco: la musica 
dipinge tutto ma caratterizza poco 
L'ediz'one scaligera ha privato I'opera 
di ogni risvolto ironico e satirico 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 26 

Applauditi a balibOurgo e * 
Beiuno, atuiunciaii couie un 
capoiavoro, attest oltreauaiiti-
co, I Lfasi,until di tiaiib Wer
ner llenze sono entrau con rt1-
vereiua alia bcala rivelandosi 
per quel che sono: un tornu-
dabile equivoco. Vero e che la 
beam ha latto il possibile per 
pnvare il lavoro di ogm uri-
ciola di satira attuale, ma la 
operazione - non sarebbe riu-
scita se, sotto l'orpello, si fos
se trovato un corpo robusto. 

Henze, nato nei ia2b' in Uer-
mania e trapiantato dal '52 in 
Italia, e, si puo due, il mag-
gior continuatore di Uusoni e 
di Strauss nella creazione di 
un neo-barocco in cui conrlui-
sconu diverse epoche e diversi 
stiii di ongini italiana e tede-
sca. Dopo Tespenenza avan-
zata di una Mai ion dodecafoni-
ca con Boulevard Solilude, 
Henze ha scoperto il canto lta-
liano. Nascono cosi alcuni tra 
i suoi lavori piu discussi e in-
teressanti, come Re Cervo, 11 
Principe di Homburu. Elegia 
per gwvani amunli e il recente 
grottesco Giovane lord: nes-
suno dei quali e mai approdato 
alia Scala dove, di regola. i 
musicisU arrivano lardi e 
male. 

Nei Bassaridi, la tendenza 
barocca raggiunge U culmine 
mescolando miti greci e mlto-
logie « arrabbiate > dei nostri 
giorni nel tentativo di creare 
un'« opera beat». La trama, 
dalle Baccanti di Euripide, dei 
poeti amerlcani Auden e Kail-
man (i librettisti. tra I'altro. 
della Carriera del libertino) e, 
nelle linee essenziali, quella 
classica; in Tebe, fqndata d> 
Cadmo. appare un nuovo dio 
ebro e voluttuoso. Dioolso. 
Uomini e donne cedono al suo 
fascino. Unico a resistere 6 il 
giovane re Penteo che, vana
mente . ammonito dal nonno 
Cadmo e dal profeta Tiresia, 
respinge l'impura dottrina sino 
a che Dioniso lo ipnotizza mo-
strandogli. sotto lo schermo 
della favola, le inibizioni ses-
suali che lo bloccano. Penteo. 
trascinato sul Monte Citerone 
dove gli invasati seguaci di 
Dioniso (i Bassaridi) celebra-
no orgiastici riti, viene sbra-
nato dalle Baccanti. tra cui 
infuria la sua stessa madre, 
Agave. Dopodiche Dioniso, 
vendicato, caccia la famiglia 
reale da Tebe e risale al cielo. 

Sulla struttura euripidea i 
librettisti caricano i simboli 
attuali: Penteo. a quanto pare. 
sarebbe una specie di conser-
vatore laico e razionale: Cad
mo rimmagine inerte dell'uo-
mo senza convinzioni: Tiresia 
il prete mondano aperto alle 
no\ita conciliari: infine, nei 
Bassaridi. riconosciamo i gio-
vani beat o hippie, a rimorchio 
perd di Dioniso che. attra
verso la libcrta del sesso. per-
segue fini di dominazione per-
sonale. 

H senso della faccenda. jjer 
la vcrita. resta piuttosto oscu-
ro e superficiale. II dialogo 
prolisso procede tortuoso per 
un migliaio di versi di stile so-
porifero e pi77ettiano. per da
re un signiflcato ai quali 
i due librettisti ricorrono a 
un gioco barocco di costumi e 
di scene. La favola mostrata 
da Dioniso a Penteo si svolge 
In un teatrino settecentesco. 
Cadmo dovTebbe muoversi in 
vesti minoiche: le donne in 
costumi «secondo impero»: 

La piu grande industria dolciaria d'Europa produttrice di 

dupk> 
Vi invita a vedere stasera alle 20,50 in Carosello 

CIFOBE 
M«R* 

di Edmondo De Amicis 
Interpret! principal!: 

L'uffidale 
La piccola vedctta 

U Pfoeala Veietta 1 
1859: pochi giorni dopo U battaglia di Solferino e San 
Martino, un drappelk) di Cavalleggeri e in servizk) di 
pattuglla, lungo on aolitaiio wntiero. 
Pin avanti verso an draitero, forse sono appostatf gli 
Austiiad. Bisognerebbe che qumlcuno si arrampicasae 
su queU'albero. vidno al casdnale abbandonato. Un 
ragazzo 4II. e si offre all'uffidale. E' giovane. ma vuo-
le anche lui dare il suo contributo al riscatto della 
sua terra. E sale, memre i proicttili nemici comin-
dano a flschiargli vidno... 

| d i ip iO cioccolato purissimo 

Penteo asceticamente cinto di 
gngi in contrasto coi Bassa
ridi, giovani arrabbiati dai ca-
pelh lunghi condotti da Dioni-
so-Brummel. 11 tutto sullo sron-
do di una Tebe punieggiata 
da sottili antenna televisive. 

Alia Scala, ogni elemento 
ironico e stato cancellato. La 
propaganda dei provos non 
pu6 entrare nell'austera sala 
del Piermarini. II racconto. ri 
gorosamente respinto nel mito 
originario, spoghato da ogni 
punta attuale, e apparso in 
tutta la sua vacuita letteraria, 
da cui la musica non lo ri-
scatta. Qui sta il punto irri-
mediabilmente debole- La par-
titura di Henze, composta ed 
eclettica. dipinge tutto ma ca
ratterizza poco. Penteo. Dioni 
so. le donne, contano tutti al 
medesimo modo. Solo il coro 
dei Bassaridi. in quanto coro, 
acquista una propria fisiono-
mia musicale. ma invano si 
cercherebbe da quale parte 
sta l'autore. Colla ragiune del 
re o colla divina follia? Dalla 
genericita dello stile nasce 
cioe una lacuna drammatica. 

Come Riccardo Strauss nel-
1'Arianno a Nasso presa a mo-
dello. Henze versa nel caldero-
ne dei Bassaridi un'infinita di 
materiale d'ogni genere cavan-
done una pasta di un colore u-
niforme. II barocco non ha la 
allegria dell'invenzione festo-
sa. ma la faticosa ostinazione 
di chi tenta invano di rompero 
un cerchio ferreo. 

In lotta contro la propria na
tura tedesca, il compositore 
allinea un modo accanto all'al-
tro. cercando di cavare il pos-
sibile dal contrasto dei timbri, 
delle sonorita, delle forme. 
Ecco le arie all'italiana con 
venature veriste distribuite 
tra i vari protagonisti. gli ac
cent! gregoriani che accompa-
gnano 1'apparizione del dio. il 
gioco settecentesco con mando
lin! e chitarre per la fiaba. ! 
ritmi jazzistici (con richiami 
alia Sagra della primavera) 
nell'orgia sul Citerone, I'apo-
teosi tonale di Dioniso. Mat-
toni disparati tra un cemento 
impressionista in cui si per-
dono invenzioni squisite e vol-
gari. Respighi e Debussy. 
Bruckner e Schoenberc. 

Da qui il fastidio della con-
venzionalita e deH'artefatto 
che impediscono ai singoli pez-
rf. a volte eccellenti, di fon-
dersi in un tutto coerente. Non 
mancano n§ le qualita di scrit-
tura ne una tensione interna, 
e certi brani presi a s6 sono 
tutt'altro che da buttare: fl 
grande coro iniziale. ad esem-
pio. gli spunti di danza. alcune 
arie delicatamente sorrette 
dall'uno o dall'altro strumento: 
ma I'assieme non funziona, co
sl come non si fa una buona 
stoffa con cascami anche se 
di ottima qualita. Si fa soltan-
to questo falso nuovo. autore-
volmente noioso. tagliato su 
misura per un pubblico berli-
nese o (salvando gli inten'alH) 
scaligero. Soprattutto quando 
\iene calato nella cornice im-
ponente di una realizzazione e-
steriore e lussuosa: come le 
scene in s£ bellissime di Ren-
zo Vespignani (realizzate da 
Bellini e Colliva) che sarebbe-
ro convenute a Euripide piu 
che a Auden e a Henze. come 
la coreografia di Tomaszew-
sH, respressivita dei mimi di 
Varsavia o il classicismo pu-
trefatto della regia di Konrad 
Svinarski fatta apposta. sem
bra. per srelare la vacuita 
delle pretese ri\-oluzioni ses-
suali. 

Quanto aU'edizione musicale. 
nei limiti in cui si pud giudi-
care di un'opera niiova. ci e 
apparsa scorrevole s«>tto la di-
rezione di Nino Sanzogno con 
una compagnia composta. nel
le parti principali. dagli stessi 
hravissimi cantanti di Berb% 
no e di Salisburgo: Loren Dri-
scoll e Knstas Pascalis H>io-
niso e Penteo). Paolo Wash
ington (Cadmo). Mirto PkchJ 
(Tiresia). Kerstin Meyer e Jo-
landa Menepuzzer (Agave e 
Antinoe). Fedora Barhieri (Be-
roe). Domenico Trimarchi 
CCapitano). Forti Mantovani. 
Morresi e Tessari. Ammirevoli 
il coro impegnatissimo. dirrtto 
da Benaelio. la brava orche
stra e 1'allestimento funzio-
nante » p»mto. 

Rubens Tedeschi 

</ Bassaridi» di Hans Werner Heme of fa Scala 

Giovani beat a rimorchio 
di un Dioniso 

un po' ambiguo 

Riuscito spettacolo del Teafro Club 

Poesie e vita di 
Rafael Albert! 

Domani dibattito 
sul teatro alia 

Casa della Culture 
Domani sera alle ore 21. alia 

Casa della Culture, avra luogo 
jna tavola rotonda sul tema: 
«Una legge per tl teatro». D 
dibattito sara introdotto da Pao
lo Alatrl. Gianfranco De Bosio 
e Bruno Schachtrl 

Con una iniziatlva riedi-
tata e felice il Teatro Club 
ha reso omaggio, l'altra se
ra, al poeta spagnolo Ra
fael Alberti, che dopo lun
go peregrinare dallTCuropa 
all'America latina ha ritro-
vato in Italia, e a Roma, 
la sua seconda patria. Una 
notte al Museo del Prado 
e altrove: questo il titolo 
della « lettura interpretati-
va» curata da Giuseppe 
d'Avino e Dario Puccini, e 
diretta da Carlo Quartucci. 
Notte di guerra al Museo 
del Prado e, precisamente 
il titolo d'un dramma — 
inedito da noi — che ad Al
berti ispir6 I'opera di sal-
vataggio dei capolavorl 
contenutl nelle famose gal-
lerie, sottratti al rischio 
dei bombardamenti subito 
dopo la sedizione dei gene
ral! fascist! e l'inlzio del
la guerra civile: gli uomi
ni semplici, i popolani del 
1936, chiamati a difendere 
la Repubbllca, conversano 
idealmente con 1 loro avi 
eternatl nei dipinti di Goya, 
gli umili ed eroici protago
nist! della resistenza con
tro l'invaslone napoleonl-
ca del 1808. Attorno ad al
cune pagine di questo la
voro teatrale (e di un altro 
precedente, L'uomo disabi-
tato), d'Avino, Puccini e 
Quartucci hanno costruito 
un chiaro. stringente prof!-

lo dell'uomo e delParttsta, 
dalle vlcende infantili (sui
te quali lampeggia l'imma-
gine favolosa d'uno zlo ga-
ribaldino) all'esordio poeti-
co, alle esperienze surreal!-
ste e cubiste, all'impegno 
politico prima, durante e 
dopo il conflitto spagno
lo, al tenace vagabondare 
di esule. 

Gli attori Maria Grazla 
Antonini, Sabina De Guida, 
Piero Domenicaccio. Giam-
piero Fortebracclo, Marco 
Parodi e Pierluigi Zollo han
no interpretato con molta 
proprieta i testi loro as-
segnati, contribuendo a sug-
gerire una interessante pro-
posta di spettacolo, nella 
quale avevano posto non 
secondario gli element! sce
nic! creati da Giancarlo Bl-
gnardl e le canzoni into
nate con grande garbo da 
Daisy Lumini (musiche del
la stessa Lumini e di Car
los Guastavini). Dulcis in 
fundo: Rafael Alberti in 
persona ha letto tre sue 
nuove poesie, comprese nel 
volume Roma, pericolo per 
i viandanti; tre composlzlo-
ni nelle quali sembra ria-
ver vita, pur in un diver* 
so linguaggio, 1'immortale 
mondo plebeo del Belli. 

Lietlssimo 11 successo del
la serata, al Valle. 

ag. sa. 

Seimila 
messaqgi a 
Cory Grant 

NEW YORK. 26. 
L'accusa di crudelta men. 

tale, con la quale Dyan Can* 
non ha reoentemente ottenuto 
il divorzio da Cary Grant al 
termine di un vivace dibatti-
mento in tribunale. non sem
bra aver sminuito la popola-
riW dell'attore. Egli. infatti, 
negli ultiml giorni. ha rice-
vuto nell'ospedale. in cui si 
trova. ben seimila fra lettere 
e messaggi di solidarieta. ol-
tre a numerosi omaggi flo-
reali. Grant, come e noto. e 
stato ricoverato in ospedale 
in seguito ad un incidente au-
tomobilistico 

Sembrava che dovesse tor-
nare subito a casa ma i me- ' 
dici hanno scoperto che oltre 
alia contusione nl setto nasa-
le. subito constatata. egli si 
d fratturato anche due costo-
le. La sua permanenza in 
ospedale si prolunghera. cosl. 
almeno per altre due settima-
ne. 

II governo svedese 
annulla un «taglio» 

della censura 
STOCCOLMA. 26. 

II governo svedese ha annul-
lato una precedente decisione 
dell'ente di censura. che aveva 
tagliato trenta metri di pellicola 
del film Dom kallar oss modi 
(t Ci chiamano mods »). un do 
cumentario sul comportamento 
antisociale di certi pruppi di 
giovani in Svezia. L'ente di cen
sura aveva deciso il taglin per-
che nelle scene in questione it 
rappresentata apertamente una 
scena spssuale che non e simu-
lata. con maggiore o minore 
aderenza alia realta. ma e ve-
ramente vissuta dagli interpreti. 
che sono attori dilettanti. Questo 
sembrava troppo anche per la li
berate censura svedese. ma In-
vece il eoverno ha deciso che la 
scena pu6 essere presentata in 
pubblico. 

Una grande serata all'Olympia di Parigi 

Chevalier matt a tore al 
«gala dealt chansonnier> 

Nostra serrizio 
PARIGI. 26. 

Quasi tutti i piu noti chan-
sonniers di Francia si sono 
riuniti ieri sera all'Olympia 
di Parigi per il tradizionale 
€ grand gala > annuale. 

Mattatore della serata e sta
to il solito intramontabile Mau
rice Chevalier, che del resto 
era stato proclamato presi-
dente d'onore della manife-
stazione. Egli & stato il vero 
pTOtaoonista dello spettacolo 
— che si intitolava Montmar-
torama — anche quando non 
ha cantato: infatti alcuni de-
gli artisti presenti si sono pro-
doff! in sue imitazioni. Aline 
Still, per esempio. ha cantato 
alcune canzoni neUo stile che 
Chevalier aveva a dodici anni 
(cioi nel 1900), mentre Paul 
Roby ha imitato il « Memo > 
dealt anni trenta, owero di 
quando il canfanfe francese — 
con bastone e paglietta — era 
ditentato una vedette di Hol
lywood. 

Alia fine della serata un fol-
to gruppo di ammiratori ha at-
teso Chevalier aU'uscita del 
teatro e gli ha tributato, come 
mostra la foto che pubhlichia-
mo, una sincere manifestazio-
ne di affetto e di stima. 

Erano presenti all'Olympia, 
tra gli altri. Jean Marais. Fer-
nandel, Jean DesaUly e Si-
mone Valere; assenle, invece. 
Aznavour che perd ha fatto 
perrenire agli organizzatori 
della manifestazione una sua 
registrazinne — una specie di 
parodia della Boheme — che, 
eseguita, ha scatenalo una 
tempesta di applQusi. 

La serata di ieri ha provo-
cato la temporanea interruzio-
ne del normale ciclo di rap-
prtsentarioni nonchi deU* pro

ve del grande spettacolo che 
vedrd. il 3 aprile. il ritorno 
sulle scene di un altra intra-
montabile: Josephine Baker, 
che, com'e noto. vuole roc-
cogliere i fondi necessari ad 
assicurare la sopravvivenza 
del suo €asilo*. nel quale 
ha raccolto bambini di paesi 
e di razze diverse. 

• • • 
Eddie Constantine, il jimpa-

fico attore americano da anni 
definitivamente trapinntosi a 
Parigi. non ha dimenticato il 
successo ottenuto sei anni or 
sono come cantante. Per que
sto egli si e lasciato convin-
cere a cimentarsi di nuovo da-
vanti ai microfoni di una sala 
di registrazione. Ed ora e im-
minente Vuscita di un c45 at-
ri > con due canzoni: Fais pas 
cette tete-la e Jenny Penny. 

Sembra proprio che questo 
sia un momento buono per U 
vecchio Eddie: infatti nei pri
nt i aiornt di aprile apparira su-
gli schermi parigini A tout 
casser. un film poliziesco di 
cui egli e protagonista a ftan-
co di Johnny Hallyday. 

• • • 
n direttore del Festival ci

nematografico di Cannes Fa
me Le Bret ha scelto altri due 
fQm che saranno presentati 
nel corso della prossima ras
segna internazionale. Si trat
ta del britannico Long day's 
dying di Peter Cotlinson e del 
sovietico Anna Karenina di A-
lexander Zarfchi. fl quale ulti
mo pero, forse non sari in 
concorso. 

• • • 
E' stata definitivamente fls-

sala la data di apertura del 
Festival del film turistico che 
ogni anno si svolge a Tarbes. 
La manifestation* si aprira 

1'8 e si concludera U 16 giu-
gno. Saranno in concorso film 
di quasi trenta paesi, tra i 
quali Vltalia. 11 Festival di 
Tarbes si i ormai definitiva
mente affermato come una 
delle piu importanti manife-
stazioni mondiali dedicate al 
film turistico. L'anno scorso, 
infatti, assistettero alle proie-
zioni piu di undicimila spetla-
tori e il numero delle pelli-
cole presentate si aggirb sulla 
sessantina. 

m. r. 

De Bosio 

per quatfro anni 

sovrintendente 

dell'ente lirico 

di Verona 
VERONA. 28. 

n mlnistro per il turismo e 
lo spettacolo. in applicazione del
la legge sul nuovo ordinamento 
degli entl lirici e preso atto del-
l'awenuta designazjone da parte 
del consiglio comunale, ha no-
minato fl nuovo consiglio del-
l'Ente autonomo per gli spet
tacoll linci nel 1'Arena di Vero
na. II dott. Gianfranco De Bo
sio e il nuovo soprintendente. 
Rimarra m canca per quattro 
anni. La preparazione oella prov 
sima sugione d'opera (20 lugL'o-
18 agosto) prosegue. frattanto. 
a cura del maestro Bindo Mis-
siroli. al quale fl dott Da Ba> 
•to aoocad*. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • RaiW 
a video spento 

SOLO LINVOLUCRO — 
Nuova puntata del Mondo 
di Pirandello — e nuovo, 
irrimediabile fiasco, pur-
troppo. Questa volta, e ap
parsa piu chiara die mai la 
inopportumtd della mizuiti-

' va di mischiare novelle di
verse in uno stesso telefilm: 
lo spunto unificatore (le ca-
mere (Taffitto) era esilissi-
mo, quasi yratuito, e cosi d 
nmasta solo la )rammenta-
netd dell'azione, quell'ifiter-
secarsi di i>icende e di cli-
mi tra loro a^sai difjerenti 
che riesce soltanto a com-
plicare le cose e si risvlve 
in un inutile disturbo per tl 
telespettatore. D'altro par
te, ognuna delle notelle cui 
era ispirato il telefilm (La 
marsina stretta, La vita nu-
da, II lume deilaitra casa) 
sarebbe stata sufficiente per 
saturare un racconto di no-
I'ania minuti: qualora, natu-
ralmenle, oli autori televi-
swi (U'Amico e Spadaro) 
avessero voluto davvero tra 
sporre sul video — o. yuan-
w meno, tentare di traspor-
re sul video — tl mondo poe 
two dt Pirandello. Nessuna 
delle novelle prescelte. in-
jattt, era di facile « anirna-
zione»: ne il racconto de\ 
due pittori impeguati rid 
nionumenlo funebre, beffar
do e iconoclastico; ne la 
umara parabola del proles-
sore che, per una volta nella 
vita, si da coraggio; ne la 
vicenda dei due amaiiti. ma 
linconica e delicatissima. Lo 
averle riassunte tutte in po 
chi tratti, evidentemente a] 
solo scopo di metterle insie
me, ha coslrefto gli autori 
non solo a coprire i uuoti 
d'azione con la prosa di Pi
randello, ma anche a com 
p'tere salti quanto mai bru 
schi come quello che '.a por 
lato la vicenda della Vita 
nuaa a una conclusione tan 
to inaspettata quanto este
riore. In realta. delle novel
le nel telefilm non sono nma
sh che gli scheletri: trame 
piu o meno curiose. del tutto 

prive dei comp\es$i e sottili 
stoni/icafi di cui Pirandello 
le aveva caricate. Pensia-
mo, ad esempio, alia vicen
da del Lume dell'altra casa, 
sforta sommessa di un uo-
mo e di una donna che si 
sono umti per libera scelto 
e che tuttavia sanno coma 
m questa scelta siano insiti, 
inevitabilmente. ferite e do-
lore. C'e qui la luclda co-
sciema del fatto che felicitd 
e InfelicitA si fondono ine-
stricabilmente nella realtd: 
una cosctema sempre viva 
n Pirandello. La tcena finale 
dei due che scrutano, ansio-
Si e dolenti. la tnalinconicfl 
scena che si svolge al dt 
Id della finestra iiluminafa 
prende tutto it suo sigmfi-
cato proprio da questa co- ' 
sciema: nel telefilm, invece. 
essa ha finito per ridursi a 
una banale scena di < ppnli-
menfo » della madre che ha 
abbandonato i figli. Ma pen 
siamo anclte alia Marsina > 
stretta, cosi fipiramenfe pt-
randelliana nello tcatto ca-
suale di quella « corda » in-
teriorc che trasforma il nro 
fessore, unmo sottomesto o 
frustrato. in un combatten-
te deciso a sconfiggerc la 
ipocrisia e la grettezza del 
mondo che lo circonda. IAJ 
taglia troppo stretta della 
marsina non & che Vocca-
stone di un'improvvisa im-
pennata: quell'occasione che 
tante altre volte ritroviamo 
nelle vicende narrate dallo 
scrittore siciliano. Ma che 
cosa e rimasto di tutto que
sto nel telefilm ? Nulla o 
quasi; tanto e vero che gli 
aufori hanno sentito. questa 
volta. t'l bisogno di spieciaro 
la < morale » della sforta at-
traverto la hocca del prota
gonista. Quella « morale > 
irirece avrebbe dot?ufo cspn-
mersi attraverso I'azione ." 
ma nemmeno la presenza di 
un attore come Buazzelli e 
bastata alio scopo. 

g. c. 

prejjaratev^ijEu.^ 
Glubb Fascia (TV 1° ore 21) 

II numero di cAlmanaccoi 
che va In onda stasera ha 
in programma tre servlil: 
un Inconlro con Glubb Pa-
scla. I'tnglese che comando 
la Leglone araba (nerbo del-
I'esercito giordano) e rima-
se al suo posto anche dopo 
la proclamazlone della Indl-
pendenza della Glordanla: il 
servizlo, dl Marchettl, pre-
sumlbllmente utillzzera que
sto Incontro per anallzzare 

il pastato della questione 
del Medio Oriente. Un str-
vizio dl Alberto Balnl tulle 
vlcende cecoslovacche dal 
1948 ad oggl: a base di que
sta sorta di rievocaztone sto-
rica saranno le lettere dei 
lettorl pubbtlcate dal c'Rude 
Pravo >. Una serie dl Inter-
vlste allealtrlcl che furono 
lanclate dal concorsl per la 
elezlone dl Miss Italia, 

TELEVISIONE V 
10.30 SCUOLA MEDIA 
11.30 SCUOLA MEDIA SUPERIORS 
12.30 RICERCA 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
1330 TELEGIORNALE 
17.00 GIOCAGIO' 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
19.15 SAPERE 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 TRIBUNA ELETTORALE 
21.15 ALMANACCO 
22.00 MERCOLEDC SPORT 
23.04 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.00 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 DIECI SECONDI COL DIAVOLO 
22.50 L'APPRODO 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giomale radio: ore 7, I , 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6.35: 1» Corso dt lingua te
desca; 7.10: Musica stop: 
7.47: Pari e dispart; 830: 
Le canzoni del mattino; 9.00: 
La nostra casa; 9.06: Colon-
na musicale: 10.05: La Ra
dio per le Scuole; 10 35: Le 
ore della musica; 11.24: La 
donna oggi; 11.30: Antologia 
musicale; 1205: Contrappm-
to; 12.36: Si o no; 12.41: Pe-
riscopio; 12.47: Punto e vir-
gola; 13.20: Appuntamento 
con Claudio Villa; 13 54: Le 
miUe lire: 14.00: Trasmissio-
ni regionali; 14.37: Listmo 
Borsa di MUano: 14 45: Zi-

baldone italiano; 1535: II 
giornaie di bordo: 15.45: Pa-
rata di successi; 16 00: Pro 
gramma per t piccoh: «La 
grande famiglia»; 16 25: 
Pajsaporto per un microfo-
no: 16 30: Roma: XX Con-
gresso Nazionale della Con-
federazione dei Coltivatori 
Diretti; 17.05: Vi parla un 
medico: 17.11: 1 giovani e il 
concerto; 17.40: L'Approdo; 
18.10: Cinque minuti di xi-
glese; 1815: Sui nostn mer-
catt; 18.20: Per voi giovani; 
19.12: Madanv.n (3* puntata): 
19 30: Luna-park: 20.15: La 
signora delle cameze di A. 
thrnas; 21.00: Tnbuna elet-
torale - Introduziooe del mi-
nistro detl'Intemo. on Paolo 
Emilio Taviani; 21.50: Sta-
g.one Smfonica Pubb'.ica del
la RAI e dell'Ass. c A Scar
latti » di Napoh: 22 00: Con
certo sinfonico diretto da 
Massimo Pradella. Pianista 
Rudolf Firkusny. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 4.30, 

7.», Ml, 9.», 1130, 11.3Q, 
IMS. 13,30,1448,15-30, H30, 
17.31,11.30,1940. 2149. 22.30. 
6 35: Sveziati e canta; 7.41: 
Bihardino a tempo dt musi
ca: 813: Ruon viagsio: 818: 
Pari e dispan; 8 40: Maria 
Luisa Spaziani; 909: Le ore 
hbere: 9.15: Romantica: 9.40: 
Album musicale; 1000: Lo 
scialle dt Lady Hamilton, di 
Vincenzo Talanco: 10.15: 
Roma: XV Rassegna Inter

nazionale Elettronica. Nuclei-

re e TeVeradiocinematografl-
ca; 10.45: Corrado fermo po-
sta; 11.35: Lettere aperte; 
11.41: Canzoni degU aimi '60; 
12.20: Tnasmissioni regionali; 
13.00: M'invita a pranzo? 
13.35: Bacchetta magica: En-
nio Morricone; 14.00: Le mil-
le lire; 14.05: Juke-box; 
14.45: Dischi in vetrina; 
15.00: Motivi scelti per roi; 
15.15: Rassegna di giovani 
eaecutori; 15.35: Franz Schu
bert; 1.557: Tre minuti per 
te: 16 00: Pomeridiana; 
16 55: Buon viaggio; 17.35: 
Classe unica; 18.00: Aperi-
tivo in musica: 18.20: Non 
tutto ma di tutto: 18.55: Sui 
nostri mercatt; 19 00: ET ar-
nvato un bastimento; 19.23: 
SI o no; 19 50: Punto e rir-
gola; 2000: Jazz concerto; 
20 50: Come e perche: 21.00: 
Italia che lavora; 21.10: No-
vita djscograflche americane; 
21.55: Le nuove canzoni: 
22.40: Chiusura. 

TERZO 
Ore 1000: Musiche operl-

stiche di G. F. Haendel. 
W. A. Mozart, J. Halevy. 
R. Leoncavallo; 10.25: F. 
Spinaccino. F. da MUano. 
L. Compiere. A. Banchieri; 
10.50: H. Berlioz. D. Scio-
stakovic: 12.05: L'informato-
re etnomusicologico; 12 20: 
Stmmenti: la chitarra; 12.50: 
Concerto sinfonico; 14.30: 
Recital del baritono Gerard 
So-jzay; 15 05: L. Bocoherini: 
15 30: Compositori contem-
poranei: A. Jolivet; 15.55: 
H. PurcelL F. Busoni. H. 
Villa Lobos; 17.00: Le opi
nion! degli altri: 17.10: Car
lo Vetere: Gli operatori sa-
nitari: 17.20: 1* Corso di 
lingua tedesca; 17.45: W. Ko-
tonski, S. Bussotti; 18.00: 
Notizie del Terzo; 18.15: Qua
drant* economic©: 18.30: Mu
sica leggera: 18 45: Piccolo 
pianeta: 19.15: Concerto di 
omi sera: 20.25: Edgar Va-
rfrw (a cura di M. Messi-
nis); 21.00: Musica fuori 
schema: 22.00: II Giomale 
del Terzo: 2230: Incontri 
con la narrativa; 23 00: Mu
siche di K. Godztatsky. R, 
Kubnert, PL H. Wahren; 
2140: RivisU deDe ririste. 
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