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« La condanna di Lucullo » a Milano 

A salvare il guerriero 
non basta un ciliegio 

II dramma con musica di Brechl e Dessau presenfato al Lirico in un'edizione di 
prim'ordine, con la regia di Sfrehler e Puggelli e la direzlone musicale di Bartoleifi 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19 

Postl sul platto della bilan-
cia i noml del drammaturgo 
Bertolt Brecht e del muslcista 
Paul Dessau, la Scala, in col-
laborazione col Piccolo Teatro, 
ha trasferlto La condanna di 
Lucullo nell'amblente adatto 
del Teatro Lirico: piu legato 
alia prosa e meno alia tradl-
zione melodrammatlca e arl-
stocratlca. II risultato e stato 
felice sottraendo 11 lavoro alia 
melomania scaligera e presen-
tandolo, grazle anche alia rea-
lizzazlone dl Strehler, nella 
sua reale dimenslone dl dram
ma con musica, In cul le due 
component! si completano 
senza che l'elemento lirico 
sommerga la razlonalltft, del 
testo, e viceversa. 

Dramma con musica, quln-
di. II soggetto e offerto dalle 
imprese del famoso buongu-
staio e generale romano che 
guerreggio in Ponto e in Ar
menia, riportando In patrla 
oro, schiavi e l'albero del ci
liegio. Ora Lucullo e mnrto e 
si presenta dl fronte al tribu
n a l dell'Ade, composto di un 
giudice, un contadino, un mae
stro schiavo, una pesclvendo-
la. una prostituta e un for-
naio. II potente non e giudi-
cato dai suoi pari, ma dalla 
povera. gente e contro lui de-
pongono, assieme al re che ha 
sottomesso e alia regina che 
ha violate, 1 soldati ucclsl, le 

cltta dlstrutte, gll uominl fat-
tl schiavi: la sua gloria, le 
sue battaglle nan creato solo 
morte e mlserla; solo il tra-
pianto del ciliegio ha dato 
fruttl dolcl a tutti. Troppo po-
co In confronto al sangue ver-
sato e Tombra dl Lucullo e 
gettata nel nulla. 

II testo, tlplcamente brech-
tlano, non richlede splegazlo-
nl. Esso venne elaborate nel 
1939 come commedla per la 
radio svedese e svlzzera; tra 
11 '49 e 11 '51 fu trasformato 
in opera musicale In collabo-
razlone con Dessau, compa-
gno d'eslllo e di lavoro, e nel-
l'ottobre, dopo alcuni ritocchl, 
venne pubbllcamente rappre-
sentato alia Deutsche Staat-
soper di Berllno democratica. 
In questi passaggl il dramma 
and6 precisandosl e comple-
tandosl col rendere esplicita 
la condanna della guerra lnte-
sa come prevaricazione del 
potent! a danno del piu debo-
11. II concetto era gia chiaro 
nella prima stesura, ma nel-
l'atmosfera del 1951, tra Tag-
gresslone americana in Corea 
e lo zdanovismo dilagante nei 
paesl socialisti, sembrd neces-
sario mettere i puntini sugll 
«i», a costo di qualche so-
vrabbondanza enfatica. 

L'opera comunque, grazie 
all'energla con cui Brecht e 
Dessau difesero le proprie po-
sizioni, non subl grandi cam-
biamenti e, superando le pri
me incomprensioni, andd poi 

Nella parte 
della Devlin 

LONDRA — L'aHrlce ventunonne Kafy Manning (nella foto) 
sara la protagonists di un film sulla vita di Bernadotfe 
Devlin, la combattiva esponenta del cattollci dell'lrlanda del 
Nord. Le riprese, che si svolgeranno a Londra e, naturalmenfe, 
in irlanda, cominceranno il 1° luglio 

Nella fase delle eliminatorie 

Canzoni in sei gruppi 
al «Disco per .'estate > 
Le cinquantaquattro canzoni 

che partecipano al « Disco per 
restate » sono state suddivlse 
per sorteggio in sei gruppi in 
vista delle sei eliminatorie 
(nove canzoni per gruppo) 
che saranno trasmesse alia ra-
d.o dal 21 al 26 maggio. Le eli
minatorie non saranno ad 
esclusione diretta, ma al ter-
mine s-ara fatta una classifica 
generale complesslva e i mo-
tivi che occuperanno le prime 
ventiquattro posizioni parteci-
peranno alle semifinal! dl 
Saint Vincent, il 14 e 15 giu-
gno. 

Ecco I sei gruppi delle eli
minatorie: 

21 giugno: 1) Franco Cali-
fano (Ma che piagni a fa'). 
2» Giovanna (II fiume cone 
lacqua va), 3) Dik-Dik (Storia 
di periferia), 4) Mario Tessu-
to (Giovane amore), 5) Delia 
(Un'allra eta), 6) Andrea Lo 
Vecchio (Trent'anni), 7) La 
Strana Societa (Era ancora 
pnmavera), 8) Francesco De 
Gregori (Alice). 9) Nada (Bri-
vidi d'amore). 

22 giugno: 1) I Vianella 
(Fijo mio). 2) Gianni Davoli 
<E se fosse vero), 3) Rosanna 
Fratello (Nuvole bianche), 4) 
Franchi-Giorgetti-Talamo (Mi 
han legato le mani), 5) Tony 
Cucchiara (L'amore dove sta). 
6» Rita Pavone (L'amore e un 
poco matto). 7) Dino (Parla 
chiaro Teresa). 8) Segno dello 
Zodiaco (11 sole rosso), 9) MI-
ro (Tu mi regali restate). 

23 giugno: Alberto Anelll 
(Dimmi di no). 2) Ombretta 
Coll! (La musica non cambia 

mat). 3) Ricchl e Poveri (Pic
colo amore mio), 4) Gianni 
Nazzaro (II primo sogno proi-
bito), 5) Annagloria (Non e 
finito mai), 6) I Nuovi Ange-
li (La povera gente), 7) Pino 
Mauro CNcatenato a tte), 8) 
Iva Zanicchi (I mulini della 
mente), 8) Jet (Gloria, gloria). 

24 giugno: 1) Jimmy Fonta-
na (Made in Italy), 2) Ada 
Mori. (Mare, mare, mare, ma
re). 3) I Gens (Cara arnica 
mux). 4) Ciro Dammicco (Un 
uomo nella vita). 5) Gikla Giu
liani (Tutto I facile), 6) I Pro-
feti do perchi, io per chi), 
7) Maurizio Piccoli (SI, dimmi 
di si), 8) Rosa Balistreri (A-
muri luntanu), 9) Piero e i 
Cottonfields (Oh Sana). 

25 giugno: 1) Renato Paretl 
(La mosca), 2) Marisa Sac-
chetto (La citta), 3) I Grimm 
(Amore mai capire mai). 4) Al 
Bano (La canzone di Maria), 
5) Angela Luce (La casa del 
diavolo), 6) La Grande Fami-
glia (II frutto verde), 7) Gino 
Paoll (Un amore di seconda 
mono), 8) Angela Bottazzi (Un 
sorriso a meta), 9) Silvana del 
Circus 2000 (Bugie). 

26 giugno: 1) Franco Simo-
ne (Ancora lei). 2) I Cama-
leonti (Perchi ti amo), 3) 
Orietta Bertl (La ballata del 
mondo), 4) Alvaro Gugllelmi 
(L'uomo del Sud), 5) I No-
madi (Un giorno insieme). 6) 
Patrlzia Deal (I fratetti), 7) 
Mlno Reitano (Tre parole al 
vento), 8) Gruppo 2001 (Ange-
lo mio), 9) Piero Focaccla 
(Oirotondo). 

affermandosl come una delle 
piu vallde nel repertorlo del 
teatri dell'Est. E tale e appar-
sa anche neU'edlzlone scalige
ra al lirico, dove e stata pre-
sentata nella traduzlone dl 
Glacomo Manzonl, resa per-
fetta dalla sua plena cOnoscen-
za del tedesco, dell'italiano e 
della musica. 

II merito eccezlonale dl Des
sau e quello dl aver saputo 
equilibrare, come dicevamo 
prima, la forza del testo volu-
tamente dldattlco. rlcco dl 
Impllcazionl social! e politi-
che, con la carlca dramma-
tica ed espresslva della mu
sica. E eld, evitando da un la-
to i luoghl comunl del melo-
dramma e dall'altro talunl 
precedentl sin troppo famosl 
come il Mahagonny e gll altrl 
fruttl della collaborazlone 
Brecht-Welll. 

Dessau sfugge alia doppla 
insldia grazie alia propria ec-
cezlonale abilita dl costruttore 
e alio spregludlcato eclettl-
smo. Evlta !1 perlcoloso para-
gone col songs dell'Opera da 
tre soldi, ma accetta lo spun-
to popolaresco, la melopea del 
cantastorle, il colore stesso 
dell'orchestrlna; d'altro canto 
non gli sfuggono la rottura 
ritmlca di Stravinski e persi-
no la sua vocallta aristocra-
tica (11 canto della regina, ad 
esempio), la politonalita e lo 
impiego aggressivo degli otto-
ni e della percussione secon-
do 1 dettami dell'avanguardia 
dal Vent! al Cinquanta. 

Alia fine, la somma di que-
ste acquisizloni e qualcosa dl 
orlginale in cul il logoro lln-
guaggio dell'opera vlene rin-
novato ma non violentato. po-
polarlzzato ma non Involgari-
to. Bast! ascoltare 11 suono ag
gressivo dell'orchestra, prlva 
di vlolinl e di vlole. arricchita 
da pianofortl metalllcl: il fun-
zlonale alternarsi del parlato, 
del canto sillibato o melodico; 
la suaslvita dei compianti 
(Varia della pescivendola sul 
flglio morto) contrapposta al
ia rudezza dei cor! nel fune-
rale di Lucullo o nel giudlzlo. 

Dessau, insomnia, utilizza le 
possibllita aperte dal testo ri-
cavandone tutto l'effetto tea-
trale e potenziandone al mas-
simo II senso morale. Un simi
le procedimento avrebbe tra-
dito un dramma sottilmente 
intellettuale come * il Galileo, 
ma qui lo stesso Brecht ri-
nuncla a porre In primo pia
no l'appello alia raglone per 
colplre l'ascoltatore. senza al-
cuna amblguita. con la con
danna della guerra del « gran
di». 

Dessau quindl si adegua, ri-
nunclando anch'egli a quelle 
finezze. a quelle prezioslta 
stilistiche dl cui dara prova 
nel successivo Puntila, per 
rasglungere una comunlcatl-
vita popolare e immediata, a 
costo di qualche rozzezza e 
monotonia. U risultato e una 
sororendente rluscita. 

Percib e inutile pesare come 
un farmacista d'altrl tempi 
pregi e difettl dell'opera: essa 
va presa nel suo comolesso e 
vista in una realta determi-
nata. quella del '39 e del '51. 
tra lo scopplo della guerra na-
zista e la sua coda « fredda »: 
tutte cose che, purtropoo. non 
hanno perso ognl attuallta. 

A questa contemooraneita 
si e ispirata senza mezzi ter
mini la reallzzazione scalige
ra. La presenza di Strehler, 
che ha firmato la regla con 
Lamberto Puggelli. rlesce de-
termlnante: essa detta la spo-
glia essenzlallta delle scene 
di Paolo Bregni e del costumi 
di Luisa Soinatelli. col rlchia-
mo alle fabbriche. alle vesti. 
alle arm! dei nostri giornl e 
culmina con la esposizione di 
Lucullo, appeso per 1 piedl al 
traliccio ferreo secondo un 
modello vicinisslmo. Strehler, 
insomma, prende il testo per 
quel che e, con la sua vlolen-
za e la sua retorica, e non si 
sforza di attenuarlo: semmai. 
anzi. Io sottolinea fe talora. 
anche lo apnesantlsce) col ri-
corso a un Hnguareio scenlco 
di scoperta teatrallta. E l'ef
fetto, VA detto. e di aspra 
drammaticlta, 

In una simile cornice stile 
Piccolo Teatro, la parte musi
cale si adegua. Bartolettl rl-
vela forse qualche indugio nel 
momentl Uriel e manca qua e 
la dl quella secchezza ritmlca 
che Dessau deriva dal modello 
stravlnsklano. ma in comoen-
so pone In rotmsto rllievo 
I'aggressivo colore dell'orche-
stra equilibrando — cosa non 
facile — voci e strumentl in 
modo da non togliere peso a 
auesti ultimi e a non coprire 
rrai la parola 11 totale e con-
vincente. Va detto che In sce-
na v'e un cantante-attore del
la forza dl Herbert Handt nel
la parte del protagonlsta, ca-
pace di dar vita In modo ad-
dirittura travolgente a aue-
sto Lucullo dei giorni nostri: 
e. occanto a lui. v'e una folia 
di artlsti tutti splendid! nelle 
proprie parti, tra cui citiamo 
almeno I piinclpali: Ursula 
K'ss Rpfnhardt freeina). Mau
rizio Mazzieri fre). Carlo 
Franzlni e Francesco Poll, Ar-
turo Testa (giudice), Rosa La-
ghezza (pescivendola) Laura 
Bicca (prostituta), Alvinio Mi-
sciano (maestro), Aronne Ce-
roni, Leonardo Monreale, Ste-
fania Malagu, Edith MarteUi 
come bella « voce femminlle », 
oltre al valido gruppo dei re-
citanti, tra cul lo speaker Car
lo Cattaneo. Ne vanno dlmen-
tlcati il coro e Torchestra im-
pegnatiasiml ed efflcacl, 11 rea-
lizzatore delle scene. Gino Ro
me!, e tutti quelli che le han
no manovrate con abile com-
petenza. 

Nel complesso, Insomma, 
uno spettacolo dl prim'ordine 

Rubens Tedaschi 

« Sussurri e grida » fuori competizione a Cannes 

Un «Quartetto rosso» 
di donne per Bergman 

Nel fi lm (uno dei suoi migliori) il regista svedese ripropone le sue tematiche in 
una dimensions antica, con I'austerita di sempre, ma con maggiore equilibrio lirico 

Rat qj 

controcanale 

Dal nostro inviato 
CANNES, 19. 

Non e la prima volta che 
Ingmar Bergman si occupa 
dell'anlma femminlle nei suoi 
film, ma raramente lo ha fat-
to con la sobrleta e la profon-
dita dl Sussurri e grida che, 
tra le sue ultimo opere, e for
se la mlgliore. 

Quattro donne sono al cen-
tro dl questo poema vlslvo a 
colorl: tre sono sorelle e una 
e la domestlca di casa. La 
casa 6 un castello in un par-
co, l'epoca e quella dl tra-
passo tra il secolo scorso e 
11 nostro. Certe sltuazlonl (la 
devozione della domestlca, 11 
rapporto della sorella piu an-
ziana col marlto dlplomatlco 
molto piu vecchio dl le!) non 
sarebbero credlbili nella Sve-
zia odierna. 

Ma Tanallsl della lnterlorl-
ta dl queste donne e condot-
ta anche secondo le risultan-
ze degll studl psicologici piu 
moderni. e tra essi rllevantl 
quelli che da certi comporta-
menti esterni (il modo di toe-
care le cose e le persone, per 
esempio, o di rifuggire dal 
contatti) risalgono alia lllu-
strazione dei caratteri e alle 
varle forme dl crisl nevrotl* 
ca. Assai piu del film prece-
dente, Sussurri e grida po-
trebbe, sotto tale profllo. In-
titolarsi The touch. 

Delle sorelle una, Agnese 
(Harriet Andersson). quella 
che ha sempre vissuto nell'an-
tica dimora e non si e ma! 
sposata, e in punto di morte. 
E" in pace con se stessa e 
con dio. ma soffre, lo scrlve 
nelle ultime righe del suo 
diario quando una pausa del 
dolore glielo permette. e ha 
blsogno deirassistenza e del 
calore della domestlca e delle 
sorelle per morlre. 

La domestica Anna (Karl 
Sylwan) e piu giovane di lei, 
ma le fa da madre: col suo 
corpo materno. rotondo, pe-
sante. la culla. la protegge 
e la rlscalda. Anna ha perdu-
to un bambino e ha sempre 
vissuto accanto alia moritu-
ra. La vedlamo alzarsl all'al-
ba, ringraziare II Slgnore, 
addentare serenamente una 
mela. E' una donna sola, ta-
clturna e un po' bovina. ma 
e sempre presente. vede e 
ascolta tutto. Quando la mor
te. annunciata dai rantoli del-
l'agonia. viene per Agnese, e 
lei a chiuderle gll occhl; e 
quando poi 11 cadavere (che 
nella metafora poetica Ber
gman immagina parlante e 
implorante con le braccia) 
suscita ripugnanza o paura 
nelle due sorelle. e lei che, 
come una Pieta michelangio-
lesca, lo prende in grembo 
a per aiutarlo a morire». 

Maria • (Llv Ullmann) e la 
piu giovane. viziata e sensua-
le delle sorelle. Ha una fi-
glloletta e un marlto. ma 
vuol piacere anche ad altrl 
(al medico di famiglia, per 
esempio, che ha appena sen-
tenzlato 11 destino di Agnese) 
accendendo nel marito la di-
sperazione. Ad Agnese legge 
un passo di un romanzo dl-
vertente; con Karln, la so
rella maggiore, vorrebbe rial-
lacclare, ora che sono rima-
ste sole, l'amlcizla e la con-
fidenza deH'infanzla, vorreb
be insomma continuare a pia-

Cinema 

Milano rovente 
Anche 1 delitti politic!, le 

stragi oggi aH'ordlne del 
giorno. possono essere, per 
gli industriali della distribu-
zione, circostanze favorevoli 
al lancio di prodotti filmisti-
ci di terza classe. Leggiamo 
che il «V1Z1OJ», la «violenza» 
e 11 «delitto» — a proposl-
to del colorato Milano roven
te di Umberto Lenzi — sono 
«il clima della metropoli oggl 
piu che mai la capitale del 
crimine»- Tutto pu6 essere 
consumato come pubblicita, 
e il cattivo gusto si confonde 
con la piu nera impronUtu-
dine. 

Salvatore Cangemi, «Tot6» 
per gli amici, al secolo Anto
nio Sabato, ufficialmente 
<c verzlere • slculo » professa 
in privato 1'onorato mestlere 
di capo della prostituzione 
milanese. Come «macr6» e 
un fenomeno: riesce persino 
a spremere da una sua «ra-
gazza» mezzo milione al 
giorno. La cosa finisce per 
mteressare a certi < france-
si» spacciatori d'eroina pura 
(capitanati da Philippe Le-
roy), i quali vorrebbero in-
castrare «Tot6» nel loro gi
ro offrendogii, per6, una ben 
magra percentuale, Alle resl-
stenze del baffuto Cangemi 
I fffrancesl» rispondono con 
rappresaglie sempre piu pe-
santi, rinutuzzate tuttavia dal 
«macr6» che non intende 
mollare, e che, anzi, sembra 
invaghirsi di Marisa Mell (la 
povera Jasmine, che e stata 
sposata con un baronetto o-
mosessuale). E non mancano, 
naturalmente, le indagini del
la polizia. 

Pia che arroventati. 1 fer-
ri del mestlere di Lenzl sono 
divorati dalla ruggine, e 11 
tema, ormai in disgrazia, della 
prostituzione appare come 
uno squallldo relitto trasci-
nato senza speranza nei vor-
tici dei luoghl comunl e del-
rinverosimlgllanza. 

r. a. 

cere anche a lei come quan
do era la piu coccolata in fa
miglia. 

Ma Karln (Ingrid Thulln) 
ha il suo problema personate 
che la rende altera e scostan-
te, dura e fredda come il 
ghiacclo. E' rlcca e piu vol
te madre, ma 1'anzlano e ra-
pace marlto la disgusta. Pur 
essendogll fedele, si ferlsce 
volontarlamente nella propria 
natura, In una forma di au-
tocastrazlone, per poterlo, con 
disprezzo, resplngere. E sfo-
ga questo falllmento privato 
col rancore verso la vita e 
11 fastldio d'esser toccata, da 
chlunque. L'« lntoccablle» e 
lei, e supera presto il breve 
cedlmento sentlmentale con 
Maria, la raplda vlclnanza di 
due cuorl dl fronte al dolore 
comune, con un'alterlgla an-
cor piu marcata. 

La scena della partenza del
le due sorelle. loro che si 
credono vive, dalla casa del
la morta e crudele. C'e da 
congedare, con un grazie e 
una gratifica, la domestica 
che ha servlto fedelmente per 
anni; e 11 ringraziamento dei 
slgnorl non potrebbe essere 

61u distaccato e formale. Qui 
ergman rlstablllsce la dl-

stanza tra le classl che la 
sventura sembrava accomu-
nare. Pol, In un ultimo qua-
dro dl estatica bellezza. mo-
stra ancora le tre sorelle sul-
l'altalena del glardlno, dolce-
mente dondolate dalla mater-
na Anna, per far sentlre co
me 11 corso della vita e della 

morte abbla lnfierito sopra 
di loro e le abbia divise. 

Quando il regista prepara-
va 11 film, scrisse una lette-
ra al suoi abituali collabora
tor! o attorl per splegare co
me voleva farlo. A un certo 
punto avvertlva: «G11 lnter-
ni saranno In tlnte diverse dl 
rosso. Non chledeteml 11 per-
che, non lo so. Ho cercato lo 
stesso dl trovarne II motlvo 
e mi son dato splegazlonl 
l'una pld comlca deH'altra. 
La piu ottusa, ma anche la 
piu difendlblle, e che deve 
trattarsl dl qualcosa d'lnterlo-
re. polche dall'lnfanzla mi 
sono sempre immaglnato Tin-
terno dell'anlma come una 
mebrana umlda tlnta dl ros
so». E 11 rosso non predomi-
na soltanto nella tappezzeria, 
ma anche nelle dlssolvenze 
tra l'una e l'altra Inquadra-
tura. 

Diciamo dunque che e un 
« quartetto in rosso» questo 
che cl viene offerto con po-
che note di Bach e Chopin, 
e con la slnfonia del voltl In 
primo piano, scavatl con una 
sensibllita accesa e dolente, 
tra sussurri e grida dove non 
e obbllgatorlo che 1 prlml e-
sprlmano 11 dlalogo e le se
conds l'estrema tenslone dl 
incomunicabilita, ma spesso 
e vero 11 contrario. E* una ta-
s tier a raffinatissima, di silen-
zl. dl civetterle. dl rlpulse e 
dl confessionl d'Impotenza, 
su cui le parole e le frasl 
cadono con la prosalcita o il 
sarcasmo dell'eslstenza este-

riore, legando tra loro, per 
alcune ore dl comunanza for-
zata, persone che nell'lntlmo 
si trovano in preda a crlsi e-
sistenziall lacerantl. 

Affldata alle sue attrlci con-
suete e ovviamente bravissl-
me, la tematica di Bergman 
si ripropone quindl In una 
dimenslone antica e con I'au
sterita dl sempre ma, forse, 
con un maggiore equilibrio 
lirico. E, forse, chl lo stabili-
sce e proprlo 11 personaggio 
piu nuovo, Incarnato da una 
attrlce Inedlta: questa lndl-
mentlcablle cameriera che 
rappresenta una sollda conti-
nuita di affetto e di amore, 
in un quadro dove 1 sentl-
mentl si vanno dlsfacendo — 
ora In sussurri e ora In gri
da — cosl come nella solitu-
dine, nell'lmpotenza e nel cl-
nlsmo si decompongono le 
virtu borghesl. 

Esemplarmente rlsolto nel 
metragglo canonico di un'ora 
e mezzo, il film dlpana le 
sue lmmaginl prestlgiose (la 
fotografia e, come sempre, dl 
Sven Nykvlst) con la legge-
rezza dl un rlcamo e, Insie
me, con accensionl continue, 
le quali dlmostrano che. a 
dlfferenza di altre volte, l'au-
tore ha sofferto In prima per
sona le inquietudlnl che qui 
c! restitulsce. attraverso la 
mediazione della vlbratlllta 
femminlle. non piu al calor 
bianco o grlglo. ma col colo
re del sangue. 

Ugo Casiraghi 
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La vita sorride 
se I'organismo e in ordine. 

II confetto Falqui 
regola le funzioni 

dell'intestino. 
Falqui dal dolce sapore 

di prugna 
e un farmaco per 

tutte le eta. 
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Falqui 
basta la parola 

DOVE STA ZAZA' - Bramiert 
ha passato la mono a Gabriel-
la Ferri per le serate televi-
sive del sabato. E, dobbiamo 
dire subito, che il camblo co* 
stituisce indubbtamente una 
piccola, gradevole novita net-
I'inarrestabile succedersi di 
spettacoli piu o meno tmba-
stiti sugli stesst abusati sche-
mi e sulla medesltna mancan-
za di idee. Dove sta Zaza, 
doe, si discosta almeno in 
parte dalle formule piit con-
sunte prima di tutto perchi 
s'impernia su un autentico 
personaggio da spettacolo qua 
le d Gabriella Ferri; secondo 
perchi — abbandonato I'assur-
do gioco delle parti tra ve
dette, ospiti d'onore e gio-
chetti vari — gli autori Ca-
stellacci, Falqui e Pingitore 
hanno imboccato la scorcia-
toia piit producente di propor-
re, basandosi sulla calibrata 
professionalita dei vari inter-
preti, i molteplici « numeri» 
senza cadute di ritmo e so-
prattutto di tono; e infine 
perchi, tra la carrellata di 
vecchi motivi canori e il re-
stante tessuto dello spettaco
lo non si avvertono quasi mai 
le qualunquistiche sbavature 
tipiche di tanti altri program-
mi di analogo genere. 

Gabriella Ferri, Plppo Fran
co, Pino Caruso ed Enrico 
Montesano — / protagonistt 
flssi di Dove sta Zaza — si 
rifanno qui a tutto il caravan-
serraglio dello spettacolo leg-
gero italiano a partire dal pri
mo dopoguerra (in particola-
re in questa prima puntata) 
fino ad oggi (nelle tre altre 
puntate): e si tratta, in gene-
rale, di una perlustrazione 
garbata, non di rado di gusto 
elegante, tra canzoni, mode, 
mtti e costumi che — pur 
giustamente dissacrati e vani-
flcati quali segni troppo ba-
nalmente esteriori dei tempi 
andati — conservano per le 
persone piit attempate il sa
pore e la suggestione di una 
ironica rivisitazione dei piu 
plateali illanguidimenti e del 
piit areata luoghi comunt. 

In questo incedere capita, 

poi, non di rado di riscopri-
re, anche con qualche genui-
na emozione, motivi, lazzl e 
Urate a braccio che evocano 
i padri nobili della canzone 
e della comicita all'italiana, 
nata e cresciuta nell'alveo del
la piu schietta vena popolare: 
da Viviani a Petrolini, da Gi
no Franzi a Totb. L'unico ri-
schio che rimane, nonostante 
tutto, & che Dove sta Zaza in-
dulga piu del dovuto, anche 
al di la dell'ironia che sof-
fonde lo spettacolo. a nostal-
gici intenerimenti nei con
front! dl un passato che d 
giusto rimanga tale. Comun
que staremo a vedere anche 
dalle prossime puntate quel 
che in meglio (o in peggio) 
potra succedere: per ora I'ini-
zio, come dicevamo, ha una 
sua origtnale carica di no-
vita. 

COME RIDEVANO GLI ITA-
LIANI — Mentre sul nazio
nale andava in Onda Dove sta 
Zaza, quasi contemporanea-
mente sul secondo si poteva 
vedere la quarta puntata del
la serie Come ridevano gli 
Italianl. Ci pare questa una 
concomitanza del tutto inop-
portuna sia perchi anche il 
programma del secondo ha 
una sua indubbia dignita, sia 
perchi in certo modo Come 
ridevano gli itallanl ha quale 
spunto di fondo lo stesso in-
tento di Dove sta Zaza: ri-
percorrere cioi le tappe del
la comicita d'altri tempi at
traverso le immagini cinema-
tograflche. 

Detto cib, perb, le analogic 
tra le due trasmissionl sono 
finite, poichi se pure ci e 
dato qui di vedere preziosi re-
perti fllmati da comici ormai 
dimenticati — da Fregoli a 
Gambardella, da Cesare Gra-
vina a Lea Giunchi, ecc. —, 
il filo conduttore che salda 
Vinsieme della trasmissione i 
francamente troppo esile, 
acritico e convenzionale per 
poter sollecitare qualcosa di 
piu di una distratta e soltanto 
divertita curiosita. 

s. b. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15,17,45,19,20, 22,20; 
2°, ore 16,45, 18,55) 

Questa domenica 11 masslmo campionato calclstico Italiano 
tira le somme e assegna lo scudetto. E' l'atto finale di uno 
fra i piu incerti ed interessanti capltoli del calcio nazionale 
dal dopoguerra ad oggi. Ovvio dunque. che le rubrlche sportive 
televisive dedichino per l'ultlma volta largo spazio al calcio. 
pur non trascurando altrl tmportantl avvenimenti sportivi 
odiernl come il Giro d'ltalia cicllstlco e 11 torneo eliminatorio 
della Coppa Davis dl tennis. 

ELISABETTA REGINA (1°, ore 21) 
Va In onda questa sera Un grande vuoto, sesto ed ultimo 

eplsodio dello sceneggiato televislvo di Jan Rodger. Interpre-
tato da Glenda Jackson, Robin Ellis. John Nettleton. Nicholas 
Selby. Ronald Hines. Clifford Rose. Peter Egan. Haydn Jones, 
Angela Thorne. Sonia Fraser, per la regia di Roderick Graham. 

Siamo giunti aU'epilogo: la regina Elisabetta e II Conte 
di Essex sl annientano In un Intermlnabile conflltto. In un 
rapporto amore-odio. la sovrana e il suo prediletto creano le 
premesse della tragedia conclusiva. Inviato in Irlanda per 
porre fine alle sanguinose ribellioni. II conte di Essex fallisce 
neH'impresa ed e costretto a firmare una tregua con i rivol-
tosl. Appena tomato In Inghiiterra, il giovane aristocratlco 
verra prima imprigionato poi liberator una volta fuori dal 
carcere. egli tentera la sua ultima carta cercando dl suscltare 
una sommossa popolare nel cuore di Londra ma. falllto anche 
quesfultlmo tentative viene arrestato e decapitate Poco 
dopo, la regina muore. 

L'OCCASIONE (2°, ore 21,20) 
Sesta puntata dello spettacolo dl Leo Chiosso e Gustavo 

Palazio condotto dal Quartetto Cetra. Numerosi ospiti anche 
per la trasmissione di stasera: Marisa Merlin!, Tony Ucci. 
Tony Ventura, Gilda Giuliani, 1 «Ricchl e Poveri* e Walter 
Valdi. 

programmi 
TV nazionale 
11,00 Messa 
12,00 Domenica ore 12 
1230 Colazione alio Stu

dio 7 
13,30 Telegiomale 
14.00 A come agricoltura 
15,00 Sport 
16.45 La TV del ragazzl 
17,45 90* minuto 
184X) Telegiomale 
18,10 Gli ultimi cento se

cond) 
19.05 Prossimamente 
19.20 Campionato italiano 

dl calcio 
20,10 Telegiomale sport 
20,30 Telegiomale 

21,00 Elisabetta regina 
«Un grande vuoto» 
Sesto ed ultimo epl
sodio 

22,20 La domenica spor-
tiva 

23.15 Telegiomale 

TV secondo 
16,45 Sport 
18,55 Campionato italiano 

di calcio 
21,00 Telegiomale 
21.20 L'occasione 

Sesta puntata 
22,20 Onzzonti 

L'uomo, la sclenza e 
la tecnica. 

23,20 Prossimamente 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO • Ore: 8 . 
13, 15. 20 , 21 • 23; 6: Mat-
h i t i M RiBtlcale; 6.52.- Alma-
nacco; 7.20: I l into pianoforte; 
S.30: Vita M l campi; 9: Mosi-
ca par atrfcii 9,30> Massai 
10,45: Polk Jockeri 11.35. I I 
circolo dat ganiton; 12: Via col 
discoli 12.22.- Vetrtaa dl Hit 
Parada; 12.44: Pianeta •»•» 
•iea; 13,20: Un diaco par la 
estatei 14: I l •aotberattoi 
14,30* Caroaallo di dischii 
15.10: Musica ali'aria aperta; 
15,30: Pomcrifjio COB Mina; 
17* Totto II calcio miaato per 
minuto; I S : Batto qoattroi 
1 t , 50 i Concerto dalla domenica 
direttore: Lorin Meazet; 19,30: 

- Canzoni italiane; 20.25: Ait-
data a ritorno; 21,15: Program
ma lanero; 21,45: Concerto del 
flaotista Giorgio Zaanoni e del 
pianbta Antonio MJIittat 
22,15: Ascanio 

Radio 2° 
C I O R N A I I RADIO - Orai 
7.30, 0 .30. 0,30. 10.30. 11.30, 

. 13.30. 16.30, 1S.30. 10.30, 
; 22,30 a 24; 6> I I mattinlerei 
> 7,40i Ouonfiornoj 0,14s Tot-

.* to rock; 8.40: I I maaajadrechli 
. 0,14s Copertina a ecaccfri; 

a. 0.35s Gra* Varittai 111 Urn 

dltco per Testate; 12: Anteprt-
m i sport; 12.15: Caiuoni par 
canzonare; 12,30: A ruota l i 
bera; 13: II aambero; 13,35f 
Alto gradimento; 14: SapplO-
tnenti di vita reaionale; 1430s 
Come a aaria «oesta music*. 
lenera; 15: La corrida; 15.40s 
Musica leroera; 10: Quando tm 
•ante cantaj 16,30: Domenica 
sport; 17: Musica par quartrot 
18s Domenica •port; 18,40* 
Supersonic; 19.55s La via dot 
•occesso; 20,10: I I mondo del* 
l'opera; 2 1 : La vedora a sem
pre alleera?; 21 ,30: Ue auto-
re a il suo regista; 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto di aperture; 
1 1 : Musiche per oraano; 11,30* 
Musiche di danza a di scene; 
12,20: Itinerari operlstici: Me-
lipiero, Casella, Pizzetti; 13* 
Folltlore; 13.30: Intermezzo; 
14,20: Concerto del rioiinista 
Viktor Tretiakov; IS.SOi La 
mascttere • il eotto tra atti 
41 Luifi Ctilaraili; 17.10: Mu-
alca eeriaj 17.30: Rasseana dot 
disco; 18: Cicli letterari; 18,30* 
Musica l i m n ; 18.45: Foall 
d'album; 18,55: I I Irancobollei 
19.15: | Concerto della seraj 
20,15* Passato a presenta; 
20,45: Poaaia net mondo; 2 1 * 
I I aiomale del terzo: setta artij 
21 .30: Club d'ascolto; 


