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Una strana vicenda 

«I1 grande 
dittatore» 
con lacune 
Scomparse nell'edizione ifaliana del capolavoro di Chaplin 
le immagini relative alia moglie di Napaloni (Mussolini) 

Alia Piccolo Scala 

Rossini pretesto 
a una caricatura 
dell'opera buff a 

«La cambiale di matrimonio» arbitraria-
mente interpretata in chiave di arcaica buf-
foneria - L'orchestra e i cantanti condizio-
nati dalla errata impostazione della regia 

Dalla nostra redazione 
MILANO,•• 22 

Non sarebbe poi tanto male 
se, prima di mettere in scena 
un'opera, qualcuno desse una 
occhiata alia sua data di na-
scita. Prendlamo. ad esempio, 
La cambiale di matrimonio 
data alia Piccola Scala: qual
cuno apre la vita di Rossini 
e legge che il musicista ave-
va soltanto diciott'annl quan-
do l'impresario del veneziano 
Teatro San Moise gll commls-

Non sard ripetuta 
1'ultima puntata 
di Rischiatutfo 

La puntata di Rlschlatutto 
svoltasi giovedl scorso non sa
ra ripetuta; la decisione e sta-
ta presa leri mattina dai re-
sponsabili deH'Ufflcio concor-
si della RAI, i quali hanno 
constatato che non e stato pre-
sentato nessun ricorso entro 
le ore 24 di domenica, termi-
ne utile cioe per la presenta-
zione dei ricorsl sulla trasmls-
sione. (il termlne e di tre gior-
ni dalla trasmissione). 

La puntata di giovedl 
prossimo vedra 11 camplo-
ne Giacomlno Piovano sfida-
to da Angelo Bausone di 18 
anni da Vigevano, che si pre
senta per la storia e fllosofla 
greca, e da Santa Mirone, di 
33 anni da Narni, che si pre
senta per il cinema ttaliano 
del 1945 ad oggi. • 

Riusciremo mat a vedere 
per intero, in Italia, II grande 
dittatore di Charlie Chaplin? 
Una tale domanda se la sono 
posta diversi spettatori, e lo 
interrogativo e rimbalzato, 
questa settimana, sulle colon-
ne del periodico ABC. In bre
ve: la copia del capolavoro 
chapliniano, che circola da 
qualche settimana in alcune 
citta italiane (Roma, Milano, 
Torino, Genova fra le altre), 
manca detle sequenze relative 
alia moglie del dittatore Na
paloni' (cioe Mussolini) in vi-
sita al collega e amico Hyn-
kel (cioe Hitler). 

La vicenda ha del misterio-
so. La casa distributrice del 
Grande dittatore, che ne ha 
rilevato i diritti di sfruttamen-
to da una diversa societa, nel 
quadro d'un piano di rilancio 
mondiale delle opere maggio-
ri del grande cineasta, assert-
see di aver realizzato la nuo-
va edizione (comprensiva di 
tin nuovo doppiaggio) sulla 
base del a negativo » della pel-
ticola venuto in suo possesso, 
senza effettuare su di esso al-
cun taglio. Del resto (e a que-
sto proposito ABC incorre in 
•una imprecisione) anche II 
grande dittatore che venne 
diffusa in Italia, doppiato nel-
la nostra lingua una dozzina 
d'anni or sono, mancava del
le scene di cui si e detto. E' 
probabile che la censura del-
Vepoca ne sappia qualche co-
sa; come dovrebbe sapere 
qualcosa dell'amputazione al
tera subita (e ora riparata, 
con il restauro del testo) dal 
nobile discorso che il prota-
gonista del film — il piccolo 
barbiere ebreo, inopinatamen-
te trovatosi a vestire i panni 
del sanguinario capo nazista 
— pronuncia, rivolgendosi al 
popolo e ai soldati. 

Sta di fat to che il vero 
Grande dittatore. senza ritoc-
chi ne~ omissioni, e quello 
giunto in Italia (in lingua in-
glese e con soltotitoli). al 
seguito delle truppe alteate. 
nel lontano 1944-45. II valore 
artistico. umano e politico del
l'opera pud anche non esser 
scalfito di troppo da qualche 
sforbiciatura, che sarebbe co-
munque legittima in un solo 
easo: se lo stesso autore vi 
avesse posto mano, per moti-
vi di economia narrativa o si-
mili. Mtrimenti, sarebbe d'un 
certo interesse sapere chi, co
me, quando, perchi e con qua
le diritto, ha adoperato le 
eesoie. 

Nella foto. una delle imma
gini scomparse da! Grande 
dittatore: Hynkel insieme con 
la moglie di Napaloni. 

II magistrate 
faglia 87 metri 

a un film in 
circolazione 

8u ordinanza della Procura 
di Palermo, il film amerlcano 
Se non faccio quello non mi 
diverto (regia di Ernest Le-
ham, dal romanzo di Philip 
Roth Lamento di Portnoy) e 
stato amputate di ottantaset-
te metri di pellicola, pari a 
circa tre minuti di proiezio-
ne. Se non faccio quello non 
mi diverio e in programma-
zione da qualche giorno, ol-
tre che nel capoluogo slcilia-
no, a Roma e a Torino. 

Assai singolare ed estrema-
mente discutibile (anche se, 
purtroppo, non nuova) la 
procedura adottata dal magi
strate palermitano: il quale 
sembra essersi arrogato una 
facolta d'intervento assoluta 
e insindacabile, anziche af-
frontare tutta la prevista tra 
fila (sequestro. eventuate in-
criminazfone, eventuale pro-
cesso, eventuale condanna o 
aaooluzione). n «taglio », co
rn* e owio, ha valore per 
tutto il territorio nazlonale. 

Festival e telecamere 

Sanremo presa 
di contropiede 
dalla RAI-TV 

In difficolti la macchina organizzativa - La ma-
nifestazione canora, se vuole avere un futuro, 
deve puntare sul miglioramento dei contenuti 
piuttosto che sull'aiuto dell'ente radiotelevisivo 

Dal nostro corrispondente 
SANREMO. 22 

Anche se e'e ancora qualche 
speranza di far recedere dalle 
sue posizioni la RAI attraver-
so un intervento presso il Mi
nister© delle Poste e Teleco-
municazioni, la Giunta di San
remo ha dovuto prendere atto 
che la delegazione deU'ammi-
nistrazlone inviata a Roma la 
scorsa settimana e tornata, co
me si dice, «con le pive nel 
sacco». I dirigenti dell'ente 
radiotelevisivo hanno ribadito 
che sara teletrasmessa soltan
to la serata finale del XXIII 
Festival della Canzone. In ve
rita, la delegazione, almeno 
per quanto riguarda gli incon-
tri ufficiali, non ha avuto col-
loqui ad alto livello ma si • 
intrattenuta con persone prt-
ve di potere declsionale. 

Tutto, quindi, come prima, 
con una polemica aperta che 
fa parlare di questo Festival 
della Canzone con molto an* 
ticipo sulla data di svolgl-
raento fissato per l'8-9 e 10 
marzo prossimo. 

La decisione della RAI-TV 
e grave perchfe e venuta a me-
no d! due mesi dalla manife-
stazione e non si e certo trat-
tato di un'azione corretta. H 
Festival di Sanremo e ormai 
un avvemmento ricorrente. la 
sua trasmissione alia TV era 
data per scontata, in quanto 
mai si era parlato di limita-
zionl. per cui la macchina or
ganizzativa che fa capo alio 
stesso Comune si era messa 
in moto senza neppure preve-
dere un fatto di questo ge
nere. E alia direzione della 
TV sapevano che tale decisio
ne non sarebbe rimasta a «* 
stam>. ma avrebbe avuto con-
seguenze negative e che sa
rebbe stato messo In diffi-
••olta rallestlmento della m*> 
nifestazione con poco marei 
ne di tempo a disposizione per 
riparare. 

Ed infatti, ecco che i disco-
graf:ci contestano il regola-
mento e piu che altro la 
parte riguardante il versa-
mento della quota di un ml-
lione e mezzo di lire per la 
parteclpazione, somma che 
vlene ritenuta eccessiva. tan-
to piu che la televisione non 
ci sara che per una sola se
rata. Piu di un cantante ha 
gla dichiarato che rinuncera 
a venire a Sanremo, un po' 
per la stanchezza che provo-
cano queste sagre canore. un 
po* per timore di esclustone, 
un po* per scarse probabllita 
di apparire in TV a milioni di 
spettatori. 

Sara po! tutto casuale que
sto sabotasrglo contro la ma-
nifestazione che il Comune, 
dopo anni di battaglia da par
te dei consiglierl comunlstl, 
si e rifiutato di continuare a 
dare In anpalto per Imbocca-
re la strada della gestlone dl-
retta? Non e escluso che si 
sla manovrato in alto loco per
che" queste difflcolta aorges-

sero e per mandare quindi a 
cbagnon il Festival per inte
rest e giochl di sottobanco. 

II discorso del Festival del
la Canzone di Sanremo non 
pud essere circoscritto a qual
che mese di riunioni da parte 
della commissione consiliare 
cui viene demandato l'incarl-
co della organizzazione. che 
in tale breve periodo si trova 
a dover affrontare tutta una 
serie di grane che vengono ora 
dalla RAI-TV. ora dai disco-
grafici o dai cantanti e, come 
lo scorso anno, con strasclchl 
giudiziari. -

H discorso sul Festival deve 
essere sviluppato in un piu 
amplo arco di tempo per un 
dibattito sulla canzone ed un 
rilancio della manlfestazione 
non legato ad una intera o 
parziale ripresa televisiva. 

E* il discorso culturale per 
una nuova politica musicale 
che deve essere affrontato. 
per offrire sul palcoscenico di 
Sanremo la produzione mi-
gllore e perche il Festival non 
sla la consueta sagra della 
canzonetta per pubblicizzare 
cantanti e per incrementare 
interessi dei discograflcL San
remo. che ha lanciato questo 
tipo di manifestazioni canore, 
ora che dispone di una gestio-
ne da parte del Comune, deve 
rilanciare il Festival, contan-
do soprattutto sul migliora
mento del suo contenuto. 

Giancarlo Lora 

Sospese le recite 

di «Strano 

interludio » 
MILANO. 22 

La recita serale di Strano 
interludio e stata leri sospe-
sa per un serio infortunio ca-
pitato al capo elettricista del
la compagnia Antonio Di Pao-
la, pochi mmuti prima del-
i'alzarsi del sipario. II Di Pao-
Ia, infatti, e scivolato mentre 
si accingeva a fare un control-
10 delle luci ed e cadnto an-
dando a sbattere contro una 
vetrata che si e infranta. Una 
scheggia di vetro ha oolpito 
la mano del capo elettricista 
ferendolo. 

Soccorso dai compagnl di 
lavoro, il Di Paola e stato ac-
compagnato aH'ospedale per 
la suturazione della ferita, ma 
non ha poi potuto riprendere 
11 lavoro che prevedeva circa 
duecento mutamentl di luci. 
Strano interludio di OKeill e 
interpretato da ValenUna For
tunate Ivo Oarrani, Sergio 
Fantoni e Luigi Vannucchl 
con la regia di Giancarlo Sbra-
gla. Le repliche dello apetta-
colo rlprenderanno domanl. 

s!on6 una farsa in un atto, 
che ando in scena il 3 novem-
bre 1810 con vivo successo. 
Con questa farsa, lntitolata 
La cambiale di matrimonio, 
comincia la straordinaria car-
riera operistlca che doveva 
chiudersl, dlclannove anni do
po. col Guglielmo Tell. 

Segnamo la data e diamo 
un'occhlata alia trama di que
sta operina giovanlle. La vi
cenda, un po' scombinata, si 
svolge a Londra: il commer-
ciante Tobla Mill riceve dal 
suo corrispondente canadese 
Slook una «cambiale» con 
cui quest! si impegna a spo-
sare «a vista» la ragazza di 
buona reputazione < che gliela 
presenters. Mill • affida la 
cambiale alia figlia Fanny, 
che non ne vorrebbe sapere 
perche e innamorata del gio-
vane Edoardo, bravo ragazzo 
povero. Arriva 11 buon Slook, 
e, naturalmente, la faccenda 
si complica. Ma per poco. Lo 
amerlcano fa presto a caplre 
che la ragazza e «ipotecata »; 
gira la cambiale a Edoardo e, 
dopo aver spiegato a tutti che 
in America, paese libero. non 
si costrlngono le ragazze al 
matrimonio e non si imbro-
gliano gli osplti, se ne torna 
a casa, lasciando tutti fellci e 
content!. 

Componendo la muslca per 
questo soggetto, Rossini ha 
davantl agli occhi tutta una 
serie di modelli, dalla farsa 
dialettale napoletana alia per-
golesiana Serva padrona 
(1733) e cosl via — passando 
per Galuppl, Haydn, Mozart, 
Paisiello — sino al Matrimo
nio segreto del Cimarosa, che 
e del 1792. Un secolo di evo-
luzione In cui il genere, dalle 
origin! popolaresche, e andato 
affinandosi approdando alia 
commedia borghese di mezzo 
carattere. Queste cose Rossi
ni le sa benissimo e, per di 
piu. il soggetto della Cambia
le e il medesimo di quello del 
Matrimonio segreto con un 
po* di caricatura aamerica-
na» al posto dell'ironia no-
biliare. 

Da cid il carattere deH'ope-
rina rossiniana che, come tut
ti i lavori degli esordienti di 
genio, mescola vecchio e nuo
vo, ricordi scolasticl e ardlte 
intuizioni del futuro. Da Ci
marosa proviene la grazla In-
tima dei passaggi amorosi (si 
ascolti lo squlsito duetto Tor-
nami a dir che m'ami), dal-
l'opera napoletana il macchiet-
tismo dei personaggi buffi; 
ma il vigore del ritmo, l'ab-
bondanza delle invenzioni, la 
incisivita dell'espressione so
no gia di Rossini, annunciano 
la chlusura del Settecento • 
l'inlzio del nuovo secolo. 

Se, quindi, qualcuno tra i 
responsabili delPallestimento 
scaligero, dopo aver dato, co
me dlcevamo, un'occhlata alia 
data di nascita, avesse posto 
attenzione alia musica, si sa
rebbe reso conto del genere di 
farsa che aveva tra le manl: 
popolaresca si, ma in modo 
attuale; gia carica di quel vi
gore che gli ammiratori del 
bello settecentesco troveran-
no, da allora in poi, eccessivo 
e «volgare» in tutte le ope
re del pesarese. 

Purtroppo, nell'edizione del
la Piccola Scala, di simili 
scrupoli non e'e neppure Tom-
bra. Tra le scene d'epoca In-
certa dipinte da Mayo, 11 re-
gista Mario Missiroli muove, 
con furibondo cattivo gusto, 
una farsaccia che non e vec-
chia ne nuova, ma solo una 
caricatura dell'opera buffa. 
Non si tratta di un infortunio 
casuale. Missiroli non e uno 
sproweduto e sa 11 mestiere; 
egli compie una scelta quan
do cerca di rievocare una sta-
gione di buffonerla arcaica; 
ma poiche la scelta e arbitra
ria e non coincide ne con la 
musica, ne col testo, ne con 
i'epoca, cade in una grosso-
lanita gratuita e peggio. 

Rotto cosl ogni argine, an
che la parte musicale va al-
l'ingrosso. Bruno Campanella, 
un direttore d'orchestra non 
volgare, coglie felicemente il 
ritmo dell'opera, ma sul ter-
reno della sonorita viene tra-
volto dalla compagnia di can
to. Una compagnia, si bad!, 
composta di buoni element! di 
cui abbiamo tante volte par
lato bene. Ma qui, spinti dal
la regia, si danno a vociare 
indiscriminatamente: 

Limitiamocl perc!6 ad elen-
care I noml degli Interpret!: 
Enzo Dara, Mariella AdanI, 
Alberto Rlnaldi, Giovanni Ga-
Undo. Benedetta Pecchioli e 
Ugo Benelli (Edoardo) che si 
distingue per qualche sforzo 
di finezza, piccolo spiraglio 
aperto su quella che avrebbe 
potuto riuscire una discreta 
esecuzione. Peccato. - -

H pubblico, comunque. ha 
applaudito generosamente, u-
scendo semmai un po' stupito 
per la eccezionale brevita del
lo spettacolo che, nonostante 
la divislone in due atti, oc-
cupa aopena una mezza serata. 

Rub«ns Tedeschi 

Un altro film sulla mafia 

Attore ferito 
in uno rissa 

NEW YORK, 22 
L'attore Lawrence Tierney. 

di 53 anni. e stato ferito alio 
stomaco con un coltelk). In 
una rissa awenuta a Manhat
tan. Per U ferimento e stato 
arrestato Robert Rosado, di 
57 anni, Tierney raggiunse 
una certa notorleta negli an
ni quaranta interpretando II 
gangster John Dillinger in un 
film a lul dedicato. 

America odio e 
amor e di Sordi 

«Mio fratello Anastasia, presunto capo deiranonima assassini» nuova in-
terpretazione dell'attore con la regia di Steno - Un'idea covata dieci anni 

Alberto Sordl e 11 reglsta 
Steno (al secolo Stefano Van-
zina), di ritorno dall'America, 
dove hanno girato gran parte 
di Mio fratello Anastasia, pre
sunto capo dell'anonima assas-
sini, si sono incontrati, leri 
mattina, con i giornalisti, pri
ma di ripartire per La Spezia, 
dove "realizzeranno alcune sce
ne a bordo di una nave, il 
Caribia, ex Vulcania, un tran
satlantic per anni adibito al 
collegamenti, via mare, con 
gli Stati Unitl. 

II popolare attore itallano e, 
nel film, un prete. E precisa-
mente don Salvatore Anasta
sia, fratello di Alberto, il pre
sunto capo dell'anonima assas-
sini cui allude il titolo della 
pellicola. 

La storia la racconta Sordi, 
in breve. Don Salvatore, dl-
ventato prete con l'aluto del 

• l LOS ANGELES, 22 • 
Jane Fonda e il militante pa-

cirlsta Tom Hayden si sono 
sposati venerdl scorso a Los 
Angeles, tre glorni dopo che 
l'attrice aveva ottenuto da un 
tribunale di Santo Domingo il 
divorzio da Roger Vadim Sia 
Jane Fonda, che ha trentacin-
que anni, sia Hayden, che ne 
ha trentadue. sono al loro se-
condo matrimonio. La cerimo-
nia, che e stata officiata dal 
reverendo Richard York, della 
Chiesa libera di Berkeley, si 
e svolta secondo un rituale 
ideato dagli sposi: tra l'altro, 
studenti vietnamiti hanno let-
to poesie ed eseguito musiche 
del loro paese. Jane Fonda e 
Tom Hayden — che, per la 
verita, in un passato non trop
po lontano avevano dichiarato 
di essere fermamente contrari 
all'ldea del matrimonio — han
no letto una dichiarazione co
mune nella quale si impegna-
no a continuare la loro batta
glia e, tra l'altro, «a mante-
nere II senso deU'umorlsmo». 
Tra I cento lnvitati. erano pre-
sentl Henry e Peter Fonda, rl-
spettivamente padre e fratello 
dl Jane. 

fratello, emigrato In America 
ancor prima che Salvatore na-
scesse. subito dopo la guerra 
raggiunge i parent! che vogllo-
no conoscerlo- Lascia,. quindi/ 
la natia Calabria per New 
York. Gia sulla nave, e poi 
dopo il suo arrivo negli Stati 
Unit!, dove il sacerdote si da 
da fare per alutare 1 flgli dei 
connazlonali che vivbno in 
squalllde condizionl. basta che 
egli pronuncl il proprlo nome 
e dica di chi e fratello, e 
tutte le porte gli si aprono, 
come d'lncanto. 

Don Salvatore attribulsce 
cio che ottiene dagli enti e dai 
privati americani alia slmpa-
tia della sua persona. Scop-
pia, a questo punto, lo scan-
dalo. L'inchiesta Kefauver in-
dica Alberto Anastasia come 
capo dell'anonima assassin!. 
La scoperta sconvolge il pre
te e il successivo arresto del 
fratello, per evaslone fiscale, 
gli fara lntuire la verita: non 
il suo fascino, non l'efficienza 
amerlcana, gli hanno aperto 
le porte. Ma la paura, e 11 
potere che la frase «sono il 
fratello di Alberto Anastasia » 
racchiude. 

In un ultimo Incontro, a 
Sing-Sing, con Alberto, quest! 
gl! dira chiaramente che in 
America la vita e difficile e 
che per affermarsi blsogna 
usare mezzi violent!, altrimen-
ti se! schiacciato. stritolato. 
Don Salvatore, nonostante ac-
certl dl persona che quanto 
dice 11 fratello e vero, riparte 
per l'ltalia esprlmendo impli-
citamente un rifiuto per un 
mondo che credeva diverso. 

II film e tratto dalla bio-
grafla romanzata Anastasia 
mio fratello, a cura di Bene
detto Mosca, i cui diritti per 
la riduzione cinematografica 
Sordl acqulstd prima ancora 
della pubblicazione del libro. 
«A quell'epoca — dieel anni 
fa — nessuno pensava dl fare 
film come II padrino o Joe 
Valachi* dice Sordi, e fa ri-
levare come una delle sue ca
pacity sia sempre stata quel
la di precorrere i a filonl». 
a Quando allora proposi di por-
tare questa storia sullo scher-
mo, mi dissuasero, dicendo che 
II problema della mafia e del 
maflosl non interessava il 
pubblico. Altrettanto mi cap!-
to quando proposi — un de-
cennio fa — di fare II trom-
bettiere del generate Custer, 
un western all'italiana, il cui 
soggetto Alberto Bevilacqua 
aveva rlcavato da un raccon-
to pubblicato da un giomale 
degli anni venti. La cavalle-
ria». Anche di questo film 

Sordi ha I diritti, e non esclu-
de che potrebbe farlo come 
reglsta se trovasse un giovane 
attore cui forse a regalarlo». 

Dopo Don Salvatore Anasta
sia, Sordi sara un povero co-
mico dl provincia, cui l'arrivo 
degli alleati in Puglia fara vi-
vere un giorno di gloria, ma 
solo perche la sua compagnia 
e Tunica disponibile. Egli ere-
dera che il pubblico rida al-
le sue battute (alle quail nes
suno ha mai rlso) giudlcando-
le azzeccate. Non sa che gli 
americani sono di bocca buo
na. La fine dell'occupazione al-
leata e il ritorno alia norma-
lita resplngeranno il comico e 
la sua compagnia nel loro trl-
ste giro nei plccoli paesl. Ti
tolo del film: Potvere di stel-
le; accanto a Sordi, sara Mo
nica Vitti. 

Qualcuno parla del succes
so in America del film dl 
Loy, Detenuto in attesa di 
giudizio di cui e protagonlsta 
sempre Alberto Sordi. «E' il 
primo film — dice Sordl con 
una certa amarezza — che vie
ne distribuito nel normale cir-
cuito amerlcano, da una ditta 
indipendente »• Le, grandi so
cieta non hanno mai voluto 
distribuire i film del nostro 
attore, anche se egli e assai 
noto attraverso le numerosis-
sime proiezioni che dei suoi 
film si fanno nelle accademle, 
nelle universita, nei clneclub, 
eccetera. 

Sordl commenta: « Gil ame
ricani non hanno mai voluto 
distribuire 1 miei film perche 
hanno avuto paura che si sco-
prlsse come una certa co-
micita che loro asserisco-
no dl aver inventato e 
in realta mia. D'altra parte 
non e'e nessuna organizzazio
ne, per II lanclo dei nostri 
film in America; n6 da parte 
dei privati ne* degli entl sta-
tali. CI si llmlta alia nostra 
parteclpazione a qualche ma
nlfestazione festivaliera, e an
che 11 l'organizzazione lascla 
molto a desiderareo. 

E* lontano il tempo In cui 
Steno dirigeva Sordl In Un 
americano a Roma: a un sogno 
hollywoodlano infantile» lo 
deftnisce Steno «mentre l'A-
merica — aggiimge Sordl — 
e qualcosa di diverso*. Odio 
e amore si mescolano in Sor
dl verso un paese che lo at-
tira irreslstibilmente. ma che. 
in fondo, non lo vuole. 

Mirella Acconciamessa 
Nella foto: Richard Conte, 

che nel film interpreta la 
parte di Alberto Anastasia, 
con Sordl. 

reai yj"i 

controcanale 

le prime 
Musica 

Marsan-Bolet 
all'Auditorio 

La «serrata azione telefo-
nica». svolta dall'Accademia 
di Santa Cecilia per rimpiaz-
zare il primo concerto che 
doveva dirigere Karl Bdhm 
(ma, per quello del 28 pros
simo, non si sa ancora nul
la). ha portato all'Auditorio, 
domenica e leri. due eccellen-
ti muslcistl: Guido Ajmone 
Marsan. torinese-statunitense 
(si e diplomato nel 1968. a 
New York), che non ha an
cora ventisei anni. nonche1 il 
planista " cubano-statunitense 
(vive negli USA dall'eta di 
sedici anni). non ignoto agli 
appasslonati di musica incisa 
su dischi, il quale non aveva 
ancora messo piede a Roma e 
speriamo che possa, dl tanto 
in tanto, ripetere la capatina. 

Questo Bolet ha egregia-
mente suonato 11 Quarto di 
Beethoven (op. 58, in sol mag-
glore), mettendo in risalto 
(ed e un gigante) un tocco 

morbidisslmo, rawivato da 
un temperamento straordina-
rio per intensita e sicurezza. 
Splendido, Bolet. ha conces-
so anche un soffice bis. 

Per conto suo, il giovane 
direttore aveva tenuto l'or
chestra — apparsa In ottima 
vena — In dosatisslme sonorl-
U (mai una sopraffazione nel 

riguardi del concertista), ri-
levando situazioni foniche so-
Iitamente trascurate. Prima, 
il Marsan si era fatto applau-
dire in una poderosa realiz-
zazione della Sinfonia di 
Franck (musicista celebrate 
nel centocinquantesimo della 
nascita: 1822-1890) e nella 
Suite di dome, composta da 
Bela Bartok nel 1923, per ce-
lebrare I cinquant'anni del-
1'unione di Buda a Pest (e 
intanto ha oompiuto cinquan
t'anni anche la musica). I mu-
tevoli ritroi, le sottigliezze 
timbriche, la presenza di Stra-
vinski, continuamente richia-
mata e respinta, sono stati 
sottolineat! con bravura da 
parte del giovane maestro — 
assai applaudito — che ora 
non vorremmo perdere di 
vista. 

e. v. 

Giovanni Marini 

. al Folksfwlio 
II Folkstudlo da inizio, que

sta sera alle 22, alia IV Ras-
segna di musica popolare ita-
liana preaentando un recital 
di Glovanna Marini, che in
terpreters le sue ballate nelle 
quail le esperienze del canto 
e della rappresentazione po
polare al fondono con mate-
rlale colto. 

IL QUALUNQUISTA — A 
mano a mano che il racconto 
procede, si pud avvertire nel 
Puccini I'intenzione dello see-
neggiatore Dante Guardama-
gnu e del regista Sandro Dol-
chi di offrire ai telespettatori 
un ritratto critico di questo 
« artista borghese », conje Vha 
de/inito lo stesso Bolchi (ma, 
secondo not, sarebbe piu esat-
to dire « piccolo borghese ») 
che arrivi anche a esprimere 
gli umori e i travagli di lar-
ghi strati della societa. italia-
7ia tra la fine dell'Ottocento 
e gli inizl del Novecento. Ma 
i risultati sono, poi, evidente-
mente difformi da quelle in-
tenzioni: proprio perchi Vim-
postazione, la tecntca narrati
va, I'angolaziotie dalla quale 
si guaraa il personaggio sono 
quelle tradizionali del telero-
manzo. 

Nella terza puntata, ad 
esempio. due scene — il dia-
logo inlziale di Puccini con 
Illica e quello tra il compost-
tore e Tito Ricordi — mirava-
no a mettere in luce Vindiffe-
renza del maestro per cio che 
gli accadeva intorno, per gli 
avvenimenti della vita pubbli 
ca: il suo si direbbe, oggi, 
qualunquismo. Ma era, anco
ra una volta, una notazione 
personate, privata: appariva 
una particolarita di caratte
re. Dunque, il personaggio 
non assurgeva a incarnazlone 
di atteggiamenti piit generali, 
comuni a vasti gruppi della 
piccola borghesia, della quale 
egli, poi, attraverso la sua mu
sica, si faceva portavoce. Ep 
pure, I'inclinazione a occupar-
si soltanto di se stessi. dei 
propri problemi, « della fami-
glian secondo una battuta mes
sa in bocca al maestro) & ti-
pica di una concezione del 
mondo non certo attribuibile 
al solo Puccini. Ma perche" 
questo e altri atteggiamenti 
(I'infelicita come stato eslsten-
ziale, la tendenza a risolvere 
tutto sul piano delle emozio-
ni) assumessero un significa-
to esemplare, sarebbe stato 
necessario impostare diversa-
mente la biografia, puntando 
decisamente sul rapporto tra 
Puccini e la cultura della sua 
epoca, aggettivando il per
sonaggio, guardandolo anche 
attraverso gli occhi dei suoi 
contemporanei. E, invece. qui 
la, storia 6 ancora e sempre 
sfondo. 

Tra Valtro, il ritratto critico 
6 tracciato in modo che Puc
cini non cessi mai. nemmeno 
nei suoi aspetti deteriori. di 
essere « stmpatico ». O, comun
que, lo si assolve ricordando 
che e un artista. Lo stesso 
Lionello recita Vambigulta del 

personaggio con bonomla (l'at
tore ha detto di essere sul ji> 
lone della Coscienza dl Zeno: 
ma la, come qualche telespet' 
tatore ricordera, il taglio era, 
invece, ben piit crudele e fn« 
cisivo). Naturalmente, non 4 
che non si comprendano It 
ragioni di questa cautela: a 
parte il consueto opportunt-
smo televisivo, non si aveva 
intenzione di fare opera di 
dissucrazione. evidentemente. 
Ma «?t risultato analogo, in 
chiave assai piu giusta, si sa
rebbe ottenuto, appunto, it 
fossero state messe in eviden-
za le componenti social] e cut-
turali che concorrevano a fare 
di Puccini I'ttomo che era. A 
nessuno, allora, sarebbe venu
to in mente di guardare alia 
vita del ynusicista come a un 
«caso»: che e, invece, esatta* 
mente la chiave quasi pette-
gola nella quale i telespetta
tori vengono sempre invitatt 
a «leggere» i teleromanzt. 

Infine, rimane il problema 
specifico della peisonalita mu
sicale di Puccini, della sua 
arte. Molti hanno lodato que
sta biografia per la funzione 
che essa pud "vere nel con-
centrare Vattenzione del pub
blico sull'opera lirica in gene-
rale e sull'opera pucciniana 
in particolare. Ma si tratta, 
ancora, di wia funzione pura-
mente pubblicitaria, se vista 
in questo modo. Per fare qual
cosa di piit, sarebbe stato ne
cessario aiutare i telespetta
tori a penetrare il mondo poe-
tico di Puccini, la sua cultura 
musicale (e quindi anche il 
suo rapporto con git altri com-
positori dell'epoca), la sua tec-
nica stessa di composizione. 
Non basta, a questo scopo, 
sottolineare « Vumanita» del 
maestro; n6 basta accennare 
al fatto che egli si preoccu-
pava del pubblico e della ve-
rosimiglianza delle situazioni 
drammatiche (come nella sce
na con Sardou): qui siamo, 
ancora una volta. nel profilo 
di un carattere. E non basta 
nemmeno inserire nel raccon
to brani d'opera, ancorchi giu-
stificati dall'azione (in effeltt, 
in questa terza puntata Cera 
una maggior continuita tra gli 
squarci della Tosca e della 
Madama Butterfly e il resto): 
occorrerebbe che questi bra
ni assumessero I'evidenza di 
una sintesi del processo crea-
tivo precedentemente anallz-
zato. 

Altrimenti, e'e poco da fare, 
si rischia sempre di rimanere 
al Hvelto del ritratto, veritte-
ro quanto si vuole, dell'a\tista 
in pantofole. 

g. c. 

oggi vedremo 
LUNGO IL FIUME E SULL'ACQUA 
(1°, ore 21) 

Va in onda questa sera la quarta puntata deH'originale 
televisivo di Francis Durbridge: lo scrupoloso Henderson raf-
forza i suoi misteriosi contatti con Cooper alio scopo di 
chiarire l'enigma legato alia sparizione di Billie. Cooper e 
latitante e Henderson decide un giomo di penetrare furti-
vamente con lui nella gargonniere londinese di Ralph Mer-
son, colui che da tempo manteneva una relazione con la ra
gazza scomparsa ftno alia notte del delitto. Qui 1 due trovano 
un indlzio e, nel frattempo. l'inchiesta promossa dall'ispet-
tore Ford coinvolge personaggi ed ambient! insospettabili. 

SPORT (2°, ore 22,20) 
Viene trasmessa questa sera la telecronaca registrata del-

l'incontro di pugilato tra Joe Frazier e George Foreman, 
camplone mondiale in carica per la categoria dei pesi mas-
siml il primo, e sfidante ufficiale il secondo. 

OCEANO CANADA (1°, ore 22,10) 
La seconda puntata dl questo cctaccuino di viaggio» dello 

scrittore Ennio Flaiano, recentemente scomparso, ci porta 
fra gll Esquimesi, in un paese che si chiama Tuktukyaktuk, 
a 70* di latitudine Nord e a circa 1500 chilometri dal Polo. 
In questo villaggio (il cui nome significa letteralmente « paese 
che somlglia a due caribun) vivono circa cinquecento esqui
mesi, costretti a rinunciare al nomadismo per vivere in case 
prefabricate. Ora, gli americani hanno trovato sul posto 
un ricco giacimento di petrolio, con tutti i rischi che ci6 
comporta per le comunita indigene e, come se non bastasse, 
gli americani hanno proweduto ad installare nella zona un 
moderno sistema di controllo a antimissili». 

programmi 
TV nazionale 

9,30 Trasmlsslonl scola-
stiche 

1230 Sapere 
13.00 Oggi disegnl animati 
13,30 Telegiomate 
14410 Una lingua per tutti 

COT30 di francese. 
15,00 Trasmissionl scola-

stiche 
17,00 Ma che cos'd que

sta cosa 
17,30 Teiegiomale 
17.45 La TV del ragazzi 
18*45 La fed© oggi 
19.15 Sapere 
19,45 Teiegiomale sport -

Cronache italiane 
20,30 Teiegiomale 

21,00 Lungo II flume e aul-
I'acqua 
Quarta puntata 

22,10 Oceano Canada 
Seconda puntata 

23,00 Teiegiomale 

TV secondo 
21,00 Teiegiomale ' 
21,20 Ouel rissoso, Irascf-

bile, carissimo Brao-
cio di Ferro 

2135 lo compro. tu com-
prl 

22,20 Sport 
Da Kingston (Gla-
maica): cronaca re
gistrata dell'inoontro 
di boxe Frailer-
Foreman, valevole 
per il titolo mondia
le del pesi massimL 

Radio 1° 
GIORNALC RADIO - Or* ?, 
«, 12 . 13. 14. I S , 17. 20 . 
2 1 , 23f fc MsttrtUM mnicaw-. 
• , 2 7 : Corvo prattco « P m w 
•p*90M«: a,*2t Alwnacco; 
« . 3 0 J IM C M Z W M * M mmttum 
9-. le • i l l Mtort; » . I 5 I Vol • * 
•ei 10> Sptoai* GR: 11.24-. 
Via col «scel 12.44: MU«« la 
iniy j 12.1 $J M«*»vin»tliO( 
14,05: OMr te pmrvmwm, 
15.10: f w «oi flievanfc 16.40-. 
r > r o i n w » pm I i M M I I I 17,05« 
I I jkmM. 1 » . 5 5 T iat«n«iM 
wwlcawt I t . l O t Italia ttm a> 
«erai 1t ,25t Coacarte la • » • 
ntatarat 2O^0r Aaavta a rttor-
ao; 21,15i M i 
23t O t n al Pmrta 

Kadio 2° 
ClOftNALC KAOIO • Or* M O . 
7.30, t . 3 0 . 9 ,30 . 10.30. 11.30. 
12.30. 13.30, 15.30, 1 0 ^ 0 , 
17.30. 10,30. 22.30. 24> Oi 
II maltiniarat 7.40: Oaaailor 
no: 0,14» Tr t aMtivt par ft 
t . 4 0 : Sooal a celerl ••tl'orcha-
ftra; Or rffriia tf aaattaafat 
t , 35 i Una waaka I * cava ao-
•trai t.SOi Sttrar Carrtat 10.05* 
Cansaal aar tattlj 1 0 ^ 5 t Dalla 
vOftra aarlai 12,10: Trasml* 

•ieal rciiooali} 12,40: A H * 
Sradinwnto; 13,35: Paaaaajlaa-
• o fra le ootej 13,50: Coan a 
Perth*] 14: Sa tfi f l r l ; 1 4 ^ 0 t 
Trasmisfioni regional!; 15i *aa> 
to interrogatfvoi 15,40: Cara-
rait 17.30: Speciale C « ; 17.45t 
Chianurta Roma 3131} 10,30: 
Raaioaera; 19,55: Camoni aaa-
n pensieri; 20,10: Ra4ioscbar-
aio; 20,50: Sapersonic; 22.43: 
I l Fiacba n. 13j 23.05: U 
•taHctta; 23,20: Moska laa-

Radio 3° 
ORE ».45« Scoota 
I O J Coacarto 41 a p a i t t i l i t 
La Ra4io par la Scoota) 11,4*1 
Moslcka Italian* d'Offit 12,15* 
La aiBSica nel tempo; 1 3 ^ 0 : la-
termexzoi 14,30: The draa i of 
Ceront!**; 16.10: ArcaMo 0*1 
4i*co-. 17: La Opinionl aofftl *>• 
trii 17,20: C lau* anlca; 17,35: 
Jas orai: I t : Notisi* * * l Tar-
coi 1S.45: I cantrl •toritti 
19,15: Concerto ai oflal a*r*| 
20,15: Moaiche tfl Schmrrt • 
Sullyi 2 1 : Festival Interna*** 
nala 41 Mosica contemp*r*a*a 
ai Royan 1»72; 22,20: Dttaa* 
arafica; 22,45: Uar i i l i n — I 
23: Convertazioaa. 
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