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Pesaro: \\ cinema e i«mercanti del successo 
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Perch&i film «nuovi» 
« » 

restano nel cassetto 

» 
L'OPERA Dl BRITTEN AL MAGGIO FIORENTINO 

Modernita e 
tradizione nel 

» 

Billy Budd 
La disfribuiione: un modo per condizionare il cinema e 

f avorire i prodotti d'evasione - L'amarezza del giovani registi 

Dal nostro inviito 
PESARO. 1 

Dhculcre sul nuovo cinema 
indtspensabile, per le ragionl 

\he abbiamo cercato dl preci-
tare ieri, sulla scorta delta 
\elazione di Pier Paolo Pasoli-
l i . Studiare nuove forme or-
tanizzative per assicurare la 
nrcolazione dei prodotti indt-
tendenti 4 altrettanto dove-
yso, anzi 4 fondamentale. La 
tostra di Pesaro ha giusta-
\ente prevlsto tutta una sezio-

ie dl lavorl, nel corso della 
juale si e gia cominciato e si 
tontinuera a inventariare le va-
ie esperienze, al fine di trova-

}e un comune terreno d'intesa. 
Sonor prablemi dl produzione 

, ad essi strettamente con-
jiunti, problem! di distribuzio-
ie. E' inutile fare buoni film 
)e poi nessuno li vede. B>' 
fero anche quanto hanno del-

i fratelli Taviani: e cioi 
phe un film come La terra tre-
ia 4 stato visto da pochi, ma 

juesto non gli ha impedito di 
leare di si I'intera cultura 

nematografica italiana. Tut-
\avia si trattava di una gran-
ie opera, di un regista eccelso. 
fa qui abbiamo dinanzi le 

luove generazioni di autori. La 
taggior parte dei cineasti pre-

Isenti, con le loro opere prime 
to seconde, alia rassegna di Pe-
lsaro. hanno sui trent'anni e an-
\che meno. 

Produzione: 4 utile sapere 
Icon quali difficolta, e con 
\quante delusioni, i «guastato-
Iri > tentano di aprirsl una loro 
\via nella glungla del cinema. 
IE' assai difficile e improbabile 
[nel sistema capitalistic o neo-
icapitalistico, che alia nascita 
di iniziative d'avanguardia 

\tenga dietro (anche nel caso 
\di genuine personality innova-
\trici) uno sviluppo e una fiori' 
\tura. Molte imprese invece, 
\ che appena cinque anni fa da-
\vano tanto a sperare, molte 
scuole e palestre, la cui rea-
zione alia piattezza e alia gros-

\so\anita commerciali era piu 
\che legittima, anzi storicamen-
\te necessaria, sono oggi di gia 
in crisi, si sentono svirilizzate. 

\deformate, si trascinano ama-
\ramente senza piu la forza 
Id'urto di ieri. Assai presto i 
\cineasti nuovi di talento ven-
\gono assorbiti e integrati dalla 
Imacchina capitalista. Oppure 
\questa macchina, con le sue 
Jerree leggi speculative, *pez-
fza ognx sforzo generoso. E U 
[pubblico non sa quasi niente 
\dei drammi che si consumano 
[dietro le quinte. al riparo 

ialle sue possibilifd di inter-
oento. 

Un'amarezza di fondo 4 cost 
rintracciabile in chi ci parla, 
jui a Pesaro. delle proprie 
esperienze produttive. In Lind
say Anderson, critico e regista. 
mimatore del € Cinema libe-
ro» inglese; in Tullio Kezich, 
zhe ha lavorato e lavora nella 
societa « 22 Dicembre > di Mi-
\ano; o in un cineasta israelia-

che. molto spiritosamente. 
ha contrapposto quel che si di
re. nel suo paese. in fatto di 
iemocrazia e di liberta. alle 
barriere che si trova davanti. 
fnvece. chi tenta praticamen-
|fe di avvalersi di quei beni 
yreziosi. 

Perche la produzione indipen-
iente e in pericolo? Anche 
berchi non esiste una distri-
wzione adeguata dei film li-
^eri. Eppure t canali, in qual-
fhe caso. ci sono; e anche se 

in ci fossero, si dovrebbe 
irearli. Una signora francese 
\i ha intrattenuto. nel pome-
Jiggio odierno. sui cinema 
Tart ct d'essai cosl svilup-
Ui nel suo paese: una signo-

\a giapponese. ben nota da 
}nni ai frequentatori di tutti 

festival, ha parlato del re-
\ente diffondersi di analoghe 
liziative a Tokio; e cosi ha 
ltto un distributore america-

e faranno i documentaristi 
autori di cortometraggi. per

che anche U corto e U medio 
tetraggio dovrebbero aver 
liritto di cittadtnama suali 
rhermi. e non sempre Vhannn 
ttenuta (in Italia, per esem-

•t'o. i U caos). 
Ma, naturalmente, tutte que-

ite preoccupazioni dtventano 
into piu urgenti e pressanti, 

Juanto piu abbondi il materia 
da distribute: i film. c':od. 

bapact di connncere il pubWi-
\o una volta percenuti a con-
itto con esso. Su questo pun-

\o. almeno fino a questo mo-
tcnto. le nostre speranze si 

fanno gia meno fondalc. per-
rhe pvrtroppo la rassegna di 
^esaro, che sembra avviata su 
ino sene di opere dignitose. 
Ktcnta pero a rirelarci un film. 
ino solu. su cm il discorso pos 

Isa subito farsi piii concretn. pri 
Icnlusiasmanle Per dirla m al 
\tre parole, siamo a un lirello 
Id! sencta costanle. ma siamo 
iontani dal cinema nuovo. « poe-
\tico *. come Pasolini lo teoriz-
[zava. 

La verita — che va detta 
\crmdamente, senza paura, spe
cie tm un ambiente come que

sto cosi aperto, o almeno sem
bra, all'autocritica — d che 
troppi anni sono andati perdu-
ti. e non soltanto in Italia, ma 
nel mondo intiero. Che cor.a si 
verifica oggi? Che i cineasti 
t nuovi9. invece di rinnovare 
il linguaggio e i contenuti. ri-
mastkano piuttosto la lezione 
dei loro recenti maestri. Ossia, 
che in ciascun paese i giovani 
importano, riducendolo a mo
dulo. quel che gia fa parte del-
la cultura e della dviltd cine-
matografica internazionale. 

Cosl La zia Tula, del regista 
spagnolo Miguel Picazo. 6 un 
€ interno > buHueliano senza 
Bufiuel. La vecchia novella di 
Unamuno 6 restituita con scru-
polo. il ritratto della donna che 
rovina la propria vita e perde 
tutti i suoi affetti perche re-
spinge moralisticamente I'amo-
re i?, in se. aspro e simbolico. 
Perb manca quel tocco criti
co, quella illuminazione preci-
sa, che valgano a togliere la 
protagonista dal sospelto di 
martirio e di' santificazione. 
Cosi come il film si presenta. 
naturalistico e falsamente og-
gettivo, £ solo una pia inten-
zione vedervi I'immagine di una 
arretratezza feroce. di una 
ideologia barbara. di un siste
ma opprimente. Anzi. perfino il 
prete consiglia a Tula la solu-
zione che la salverebbe. E' col-
pa di Tula, e soltanto sua. se 
rimane sola e inaridita. 

Cosi la Cronaca di un bam
bino solo del regista argenlino 
Leonardo Favio. che evidente-
mente ritrae una lontana espe-
rienza personale. Un fanciullo 
4 chiuso in riformatorio; ne 
evade; passa qualche giorno 
nei campi, con gli amici; 4 ri-
preso e ritorna nella prigione. 
II film 4 lento, minuzioso, in-
sistente; U bambino 4 I'imma
gine vivente dell'ingiustizia 
umana; il riformatorio 4 allu-
cinante, ma anche la easa di 
Polin 4 una baracca, e lui e 
gli amici crescono — dentro e 
fuori — da randagi, come pic-
coli delinquenti in potenza. C'4 
del dolore, 4 vero; ma, in fon
do, c'4 piu compiacimento che 
urlo di protesta. Uno Sciuscia 
modestamente filtrato attra-
verso Antonioni e Bresson; una 
lentezza, dunque, piu volufa 
che sentita. E lo spettatore 
non ne rimane affatto com-
mosso. 

Cosi Fargo, dell'americano 
Brian Hutton, un ex attore di 

Hollywood. Egli dirige magni-
flcamente i suoi due giovani in-
terpreti; non manca, sullo 
sfondo, un'America amara. 
brutale; ma la storia 4 roman-
zesca. e il protagonista e un 
vagabondo immerso in pieno 
in una tradizione chiusa. senza 
sbocchi n4 rivolta. 

Cosl Corrente, deH'unnherese 
Istvan Goal, ma in cui I'opera-
tore Sandor Sara si assume la 
parte del leone, fotografando 
le acque e le spiagge del Tibi-
sco, dove avviene la disgrazia 
(un ragazzo si annega. e i suoi 
compagni di giochi fanno un 
esame di coscienza colleliivo). 
con un tale raggelante prezio-
sismo, da togliere al dramma i 
suoi impulsi piu liberi e sin-
ceri. Anche qui la lezione di 
Antonioni. appresa troppo alia 
lettera, provoca tulto sommato 
i suoi guasti. 

Cosl il film jugoslavo II vero 
stato' dclle cose, di Vladan 
Slijepcevic. che e forse il piu 
fresco, per Vattualita del tema 
e Vimmediatezza dell'indagine. 
Si tratta di un adulterio: una 
giovane coppia di fronte al 
problema della fedeltd e del 
tradimento. e attorno ad essa 
un coro di opinioni, le piu con-
trastanti. registrate col siste
ma del cinema-verita e immes-
se nel film. * Vi hanno tolto la 
religione: che cosa vi rima
ne? >. dice una vecchia signo
ra. Rimane il dibnttito: ma un 
dibattito che taglia piuttosto 
corto sull'aspetto piu interes-
sante: la mancanza d'una casa 
per i coniugi. il servizio mill-
tare per lui. appena laureato. 
I'impossibilita d'una professio-
ne, la solitudine forzata della 
donna. Era meglio scavare. piu 
modestamente. su tali cause, 
che non pretendere a un pano
rama sentimentale delle Jugo
slavia di oggi. Per quanto, ri-
petiamo, si tratti di un'operina 
simpatica. 

Insomma, 4 evidente la sfa-
satura. La si potra e la si do-
vra correggere col tempo, ov-
viamente. Se la mostra di Pe
saro si fosse svolta — con Vim-
pegno di oggi, ma con i film 
di allora — nel I960, sarebbe 
stata una mostra-choc. Adesso 
4 soprattutto una mostradocu-
mento. Un'ottima occasione 
per derivame. senza illusion!. 
un quadro esatto. clinico. dei 
travagli del presente. 

Ugo Casiraghi 

SI CHIAMA 
VICTORIA 

U*-.Vi« 

La bambina ch« si godc il sole sul matwassino di gomma, sotto 
gli occhi vigili M i a mamma, • Victoria, figlia di Britt Ekltmd 
c di Peter Sellers. L'attore inglese sfa glrando in quest! gierni 
cCaccia alia votpes, sotto la direzione di Vittorio De Sica. 
La fotografia • stata scattata nel gtardlno de'la villa romana 
•ffittata dal coniugi Salter*. 

le prime 
Musica 

Novita italiane 
al Centrale 

Altro che levar le tende. la 
stagione della musica a Roma 
tira per Ie lunghe. addirittura 
inaugurando nuove manifesta-
zioni: quelle, appunto. del « Grup-
po strumentale da camera per 
la musica contemporaries > che 
ha tenuto ieri. nel Teatro Cen
trale. il suo pnmo martedi mu-
sicale. Si andra avanti fino al 
mese di luglio. ma e'e da es-
serne lieti. perche quel poco o 
quel molto che succede di nuo
vo nel campo della musica. vie-
ne appunto partecipato al pub-
blico attraverso iniziative del ge-
nere. Particolarmente interessan 
te ci sembra poi questa del 
i Gruppo strumentale ». non sol 
•anto per l'abbondanza di novi
ta. ma anche per la sua larga 
apertura alle piu diverse espe
rienze musicali del nostro tem
po. Non 6 un'occasione che ca-
piti spesso. infatti. quella di 
ascoltare in una stessa serata. 
Tuna do DO l'altra. pagine di Ma-
derna. di Zafred. di Carpi e di 
Mannino. Nulla di male. nerd. 
perche ogni cosa va subito al 
suo posto 

La Serenata n. 2 di Bruno Ma-
derna. nuova per Roma, afflda-
ta • a una dozzina di strumenti. 
mantiene con prestigio — ci e 
Darso — anche il suo compi-
to Dionieristico neU"acrostamento 
della nostra musica alle conoui-
ste weberniane e post-webernia-
ne. In un clima di rarefatto pre-
7iosismo timbrico i suoni si rin-
corrono da uno strumento all'al-
tro. svolgendo perA compiuta-
mente una loro interna vicenda. 
avviata dal flauto. conclusa dal 
violino. 

Al contrario. le pagine in pri
ma esecuzione assoluta. Greao-
rious Sketches di Fiorenzo Car
pi e Mottetti strumentali di Fran
co Mannino. sembrano far parte 
di una retroguardia interessata 
piu a ouestioni eufoniche che 
linguistiche. In piii. con accen-
tuazione nei Mottetti. afflora dl 
tanto ' in tanto i! - c trucco » di 
impostare qualche ostinata figu-
razione ritmica e di andare avan
ti per un pezio. 

Un particolare risalto ha otte-
nuto la Musica notturna. per 
flnuto in sol e archi. di Mario 
Zafred. composta nel 1962. ese-
Puita ieri per la prima volta a 
Roma. Pasina di straordinaria 
saldezza compositiva. si espande 
in una palpitante tensione espres-
siva. tanto piu sospesa in un'an-
siosa irrenuietezza ouanto piu 
nella risonanza timbrica i suo
ni ffravi del flauto incatenano 
anche quelli dell'orchestra ai re-
gistri bassi. 

Di alta classe rinterpretazio-
nc solistica di Severino Gazzel-
Ioni. e illuminante la direzione 
dello stesso autore. applauditis-
simo. Lieta 1'accoglienza delle 
altre novita. tutte squisitamente 
presentate da Bruno Nicolai. 

Notevole la nuantita e la qua
nta del pubblico. 

. e. v. 

Claire Bernard 
a Santa Cecilia 
Ultima concertista a presen-

tarsi sul palco della Sala Acca-
demica per i concerti del ciclo 
t Primavera » — che si conclu-
dera venerdl con l'esibizione del 
Quartetto Bartok — e stata la 
violinista francese Claire Ber
nard. vincitrice del «Premio 
George Enescti > per l'anno 1964. 
E' stata la piu giovane dei con-
certisti succedutisi in questa bre
ve stagione dedicata ai giovani 
— ha 18 anni appena compiuti — 
ma non la meno coraggiosa. Per
che memore forse del suo pas-
sato di bambina prodigio — de-
butto in pubblico a Bruxelles 
che aveva appena 8 anni — ha 
\oluto centrare il suo program 
ma su tre grandi romantici: 
Beethoven. Schubert e Schumann. 
eseguendo di ogni au'o'e >:na 
.Sonata per violino e pianoforte. 
Un programma. cioc. di vasto 
impegno non solo tccnico ma in 
terpretativo. E IB anni possono 
essere pochi per penetrare in 
profondita musiche cosi umano-
mente impegnate. 

Non che la giovanissima con
certista non sia piu che dotata. 
Anzi — e non per nulla il quarto 
brano in programma una Sona'a 
di Ravel ha segnato il ->uo trion-
fo — il canto del suo «=trumento 
non teme probahil.-nente rivali. 
ma la sua giovane eta non le 
consente. ci sembra. di adlpn-
trarsi con sufficiente autorita nei 
riposti signiflcati delle parti ove 
predomina una piu difficile ar-
chitettura armonica e conirao-
puntistica. 

Ma a 18 anni e con quelle basi 
di tecnica e di suono quanta 
strada non e possibile jiercor-
rere! E" forse in nome di simili 
possibili mete che il pubblico 
non ha lesinato gli applausi alia 
giovane concertista. Come non 
ha lesinato applausi alia piu 
c matura» pianista: la ventu-
nenne francese Syhie Carbonel. 
non solo delicata c precisa ac-
compagnatrice ma interprete di 
razza delle difficih parti oiani-
stiche. 

vice 

Teatro 
Assassinio 

nella cattedrale 
A trent'anni dalla sua prima 

rappresentazione. Assassinio nel
la cattedrale di Thomas Stearns 
Eliot e nproposto al pubblico ita-
liano da Orazio Costa, che gia ne 
curd la regia, nel '58, con Salvo 

Randone protagonista: a vestire 
i panni dell'arcivescovo Beeket 
e stavolta Antonio Crast. il qua
le aggiunge il suo nome a quelli 
d'altri piii o meno illustri in 
terpreti nostrani: dagh scompar 
si Ruggeri e Benassi (e Carna-
buci) a Santuccio e D'Angelo 

DeirAssassim'o nella cattetlra 
le s'e avuto modo di parlare a 
piu riprese. e abbastanza di re-
cente in occasione della morte 
del poeta. avvenuta all'inizio di 
questo 1965. Come si sa. Eliot 
voile drammatizzare non il con 
trasto storicamente o moralmen-
te determinate fra il primate di 
Canterbury e il suo re. bensl il 
conflitto che avviene entro la co 
scienza di Beeket stesso .il quale 
deve respincere. una ner una, le 
tentazioni del piacere del po-
scienza di Beeket stesso. il quale 
rhe lo spinge ad affrontare il 
martirio si. ma per averne glo
ria in cielo e venerazione sulla 
terra. 

Accpntrato su un solo tema e 
un solo personaggio. Assassinio 
nella cattedrale rivelava pur agli 
occhi del suo autore. in un tar-
do ripensamento. una carenza 
fondamenlale di trasicita. Seve-
ro e spoglio come un rito privo 
di pompa. il testo ha i suoi mo-
menti piu alti. secondo molti. 
nelle accensioni liriche del Coro. 
percorse da un sentimento di de-
solazione. di putrescenza. di cor-
ruttela. che e tipico del mondo 
e dello stile di Eliot. Qualsiasi 
dilatazione spettacolare del dram
ma minaccia dunque d'intorbi-
darne la natura. E' cid che n-
schia qui Costa, ampliflcando e. 
tutto sommato. banalizzando le 
immagini verbali in composizio-
ni figurative che sanno di cine-
matografo colorato. o ispessen-
do oltre misura la presenza pla-
stica del Coro. 

Anche il tono imposto alia re-
citazione. del resto. non ci con
vince. per una sua mancata gra-
dualita rispetto alle situazioni e 
ai loro sviluppi. In questi limiti. 
la prova fornita da Crast sem
bra tuttavia efflcace. e in ge
nerate e da lodare l'impegno de-
gH interpreti tutti: in partico
lare ricorderemo il Cirino. il 
Consoli. il Bellei. il Kalamera. 
il Rigillo, nelle parti dei quattro 
tentatori (il •• primo. chissa per
che. e sdoppiato). e il Fo-
schi ,il Biondi. il Ghini. il Man-
zari in quelle dei quattro cava-
lieri. Scene e costumi di Tullio 
Costa, musiche di Roman Vlad. 
II successo e stato cordiale; e 
da oggi si svolgono le repliche. 
al Quirino. 

ag. sa. 

Cinema 

II pasto 
delle belve 

Sette persone. cinque uomini e 
due donne. riunite per una tran-
quilla festa di compleanno. si 
trovano precipitate nel clima 
della tragedia: dopo un attentato 
partigiano, compiuto poco di-
stante dalla casa degli ospiti 
(siamo in Francia. nel periodo 
dell'occupazione tedesca), i na-
zisti sequestrano l'inerme grup-
petto. minacciandone il massacro 
per rappresaglia. Unica alterna-
tiva: che i sette designino due 
fra loro. come capri espiatori. 
Trascorrono, cosi. ore ango-
sciose. nelle quali si denudano 
gli aspetti migliori, ma soprat
tutto quelli peggiori. dei diversi 
caratteri. si dichiarano segrete 
affinita e inimicizie. coraggio e 
vilta si alternano negli atteggia-
menti. Finch6 una conclusione a 
sorpresa suggellera, in chiave 
sarcastica, la vicenda. 

Peraltro. nel bilanciare toni di 
dramma c di commedia, su un 
comune sottofondo di facile ci-
nismo. il regista Christian-Jaque 
e il suo abituale sceneggiatore 
Henri Jeanson. non sono stati 
troppo felici: 1'andatura del rac-
conto e asmatica. le psicologie 
sono sommarie. e declinano ra-
pidamente verso la macchictta. i 
contrasti appaiono puerili: do-
mina. in ogni inquadratura. un 
sent ore di artificioso e di gra-
tuito. Anche gli attori — Francis 
Blanche. Boy Gobert, Antonella 
Lualdi. Adolfo Marsillach. Claude 
Nicot. France Anglade. Claude 
Ric e Dominiaue Paturel — re-
citano con scarsa convinzione. 
Bianco e nero su schermo largo. 

ag. sa. 

L'arte di a mare 
n film narra la storia di due 

amici tnseparabili. nella buona e 
cattiva fortuna. capitati a Parigi 
per c sfondare > in arte. B pn
mo. Paul. 6 un pittore fallito. 
e il secondo un romanziere sba-
gliato. Per una sene di casi 
fortuiti. Paul, nel tentativo di 
salvare una ragazza (Mickic) 
in procinto di suicidarsi nella 
Senna, spariscc dalla circolazio-
ne. L'amico lo considera anne-
gato. La morte presunta di Paul 
fara. perd. la fortuna del roman
ziere che potra finalmente ven-
dere i suoi quadri (le tele di un 
pittore suicida acquistano imme-
diatamente un alto valore mer
cantile). Questa insperata mi-
niera d'oro rischiera di esaurir-
si bruscamente con il ritorno di 
Paul. redivi\o e ignaro di tutto. 
Ma lo scrittore. che non vuole 
assolutamente rinuncicre agli af-
fari cosi bene iniziati (i quadri 
di Paul vanno a ruba). convin-
rera Paul (con tl miraggio di 
lauti guadagm che. in venta. 
non vedra mai). a continuare a 
fare U morto. 

Un bel giorno. Paul, stufo di 
essere cosl indegnamente sfrut-
tato. dopo un tentativo fallito di 
troncare la flnzione. decide di 
giocare un colpo mancino al suo 
caro amico. Infatti preparer* 

per lui la ghlgliottma, dopo aver 
costruito una catena di false 
prove che faranno condannare 
il suo amico alia pena capitale 
per umicidio premeditato nei 
confronti dl Paul, sfruttato dal 
romanziere per i suoi illeciti 
guadagm. Ma tutto Hnira per il 
meglio, e anche dal punto di vi
sta sentimentale. 

Questa commedia. diretta da 
Norman Jewison. pur non rag-
giungendo l'estro e 1'esemplarita 
sintomatica (spesso nvelatrice) 
d'un Quine. si lascia vedere per 
una sua discreta scioltezza nar-
raliva. James Garner. Dick Van 
Dyke ed Elke Sommer (Mickie) 
recitano con disinvoltura e ftni-
scono per guudngnarsi le sim-
patie del pubblico. Colore e 
schermo normale. 

Agente 3S3 
passaporto 

per Pinferno 
In seguito alia morte misterio-

sa, in Olanda, di un agente se-
greto americano. presumibilmen-
te ucciso da una fantomatica 
Organizzazinne. gli Stati Uniti e 
I'Unione Sovietica decidono. in 
comune accordo, d'annientare 
questa misteriosa Organizzazione 
internazionale. Gli Stati Uniti 
invieranno, quindi. I'agente se-
greto di turno 3S3 sulle tracce 
di Mister A. probabite capo del
la Organizzazione. e di sua fi-
glia Yasmine. utile per condur-
re il nostro agente. come al 
solito campione invincibile di 
karate, al covo del capo. Dopo 
una serie di perigliose avventure 
l'Organizzazione sara distrutta. 

II film, diretto da Simon Ster
ling. rinnova ancora una volta 
i due miti chiave oggi in espan-
sione sugli schermi: il mito tec-
nologico degli oggettini (la stru-
mentazione microscopica). e il mi-
to-incubo della Organizzazione 
misteriosa di marca orientate 
che sovrasta minacciosamente 
l'umanita. Ambedue hanno un de
nominator comune: la loro ori-
gine esotica. Forse che U ge-
nere e una ingenua ed evasiva 
incarnazione dnematograftca 
dello spirito decadente? 

Oporge Ardisson e Barbara Si
mons tentano di credere a que
sto pastiche colorato su grande 
schermo. 
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Uno Roby, corda al collo, sta 
per finire Impfccato. E' una sco-
na del cabaret che un gruppo 
dl giovani e bravi attori pre-
sentano da qualche giorno al 
Teatro delle Arti sotto il titolo 
del € Mitone » e di c Pace e be
ne s.p.a. i . Lo interpretano, con 
la regia di Arturo Corso, Liu 
Bosisio, Lino Roby, Vittorio Ar
te*! e Ouillo del Prete. Lo spet-
tacoio, violento e provocatorio, 
e stato accolto con successo dal 
pubblico e dalla critic* piu av-
veduta e meno conformista. 

Nostro servizio 
FIRENZE. 1. 

Billu Budd e andata in scena 
per la prima volta in Italia al 
Teatro comunale. nell*ambito 
delle manifestazioni organizzate 
dal XXVUl Maggio Musicale. 

L'argomento dell'opera e trat-
to da uno dei piu bei racconti 
marini di Melville: ad esso. in 
fatti. si sono Ispirati. anche se 
con alcune liberta. I librettisti 
nello stendere il canovaccio per 
la musica di Britten. 

L'azione si svolge nell'estate 
del 1797 sulla nave inglese < In
domitable * durante la guerra 
contro i Trancesi II primo atto si 
apre con una scena piena di co 
lore. Gruppi di mannai sono in 
tenti a pulire il ponte. altri ad 
issare Ie vele. Aspiranti guardia-
marine passano std ponte scher-
zando allegramente. In quel ma 
mento arriva il vascello che era 
stato mandato ad incrociare un 
mercantile hritannico diretto a 
Bristol. Tre uomini sono stati 
requisiti: due di essi vengono 
arruolati a forza. U terzo uomo, 
un aitante giovane marinaio bua 
no e bello. Billy Budd. non si 
oppone e vlene subito assegnato 
al posto di gabbiere. 

Tutti prendono subito a hen-
volere Billy Budd. tranne il mae
stro d'armi, John Claggart che 
mosso da irrefrenabile gelosia. 
lo prende subito in odio. Billy 
Budd gode anche delta flducia 
del capitano della nave. Vere. 
che lo protegge apertam^nte 
contro talune sul>do!e insinuazio-
ni mosse da alcuni ufllciali. 

L'ultima scena del primo atto 
si svolge sotto coperta. Billy 
Budd canta con gli ultri. Allon-
tanatosi un momento per pren 
dere del tabacco per il < Dane-
se > — un marinaio suo amico — 
sorprende il caporale Squeak a 
spiare. Ne nasce una lite che 
viene subito sedata da Claggart 
sopraggiunto. il quale apparcn 
temente da ragione a Billy Rudd 
ma poi. rimasto solo, sfoga fra 
se il suo odio verso tutto cid che 
appare bello e buono. 

Decidendo di portarlo alia ro
vina. incarica un novizio. che 
ha un debito di riconoscenza con 
lui. di corrompere Billy. ofTren-
dogli del danaro perche si met-
ta a capo di una rivolta. Billy 
si ribella e scaccia il novizio. 

L'azione del secondo atto int-
zia alcuni giorni dopo. E' una 
giornata grigia e nebbiosa. Vie
ne avvistata una nave da guerra 
francese. Dopo un • breve com-
battimento senza nessun risul-
tato positivo la scena ritorna 
calma. avvolta nella nebbia. Nel
la cabina del capitano Vere il 
maestro d'armi denunzia deli-
beratamente al capitano il tra
dimento di Billy Budd. 0 capi
tano Vere, incredulo. convoca 
Billy Budd per un confronto. Di 
fronte all'lnfame. ingiusta accu-
sa. Billy Budd sferra un pugno 
mortale a Claggart. II capitano 
Vere. esterrefatto per I'accadu-
to e in preda a una viva agi-
ta zione. convoca la corte mar-
ziale. Sebbene tutti siano con-
vinti dcli'innocenza di Billy. II 
verdetto per questo non pud es
sere che uno: la morte. Cosl, 
nella luce spettrale di un'alba 
fredda ed irreale, Billy Budd 
viene impiccato al pennone del
ta nave. 

Da un punto di vista stretta
mente musicale possiamo dire 
che Britten ha realizzato con 
questo lavoro. come del resto 
con Ie altre sue opere. situazio
ni che si rifanno agevolmente 
ai modelli tradizionali del melo-
dramma. sia pure trattati con 
un senso di fresca modernita. 
Sono present!, infatti. tutti gli 
ingredient! tipid che carattenz 
zano un melodramma: cori. nio-
nologhi duetti. terzetti. concer-
tati ed intermezzi. La musica 
concepita dal compositore si 
svolge su una linea piuttosto se-
condaria. subordinate rispetto al
ia parola, che dovrebbe risaltare 
in tutta la sua evidenza. 

Si tratta. comunque. di una 
musica assai abilmente mani-
polata ove intervengono element! 
stilisticamente eterogenei non 
scevri da citazioni. 

L'opera ha avuto un'ottima 
esecuzione. In primo luogo va 
rilevata la splendida direzione di 
Paul Strauss che ha saputo ma-
gistralmente foodere i van* de
menti scenic! musicali in un tutto 
unico che restituisce le vane ca 
rattcristiche dell'opera. Questo 
grande direttore riesce a rende-
re plausibili anche I pass! me 
no riusciti dell'opera. 

Gli interpreti sono stati tutti 
aU'altezza dei loro difficUJ ruoli: 
fra essi emergono Mirto Picchi. 
Alberto Rinaldi e Nicola Rossi 
Lemeni. nelle parti principali ri 
spettivamente del capitano Vere. 
di Billy Budd e di John Clag
gart. 

Ai tre protagonisti si affian-
cano degnamente Walter Mona-
chesi. Giorgio Giorgetti. Giorgio 
Taddeo. Enzo Guagni. Giancarlo 
Montanaro. nei ruoli secondari 

La regia di Ernst Poettgen e 
stata puntualmente mossa ed ef-
ficace. Belli i costumi di Ursula 
Aman. Perfetto rallestimento 
scenico di Piero Calitema. 

Antonio Mazzoni 
Nella foto del titolo: tl mae 

stro Paul Strauss. 
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Indebita pubblicita 
; Alec Guinness non finisce 
mai di stupirci: come ha detto 
giustamente Tmo Ranieri ieri 
sera presentando La bocca del
la verita, l'attore inglese 4 
davvero iropreuedibile. II film 
in programma vedeva infatti 
Guinness oltrechi come iniml-
labile protagonista anche co
me brillante sceneggiatore. 
Fatto questo pariicolarmente 
apprezzabile dal momento che 
La bocca della verita 4 una 
commedia estremamente cau-
stica contro i tabu tradizionali 
della socleta inglese approdan-
do a risultati satirici davvero 
efficaci. - - - - -

La pfcenda 4 nota: uno 
strampalato pittore, deriso e 
bistrattato dalla gente e dalla 
sorte. dedica tutte le proprie 
energie nel perseguire i pro-
pri eterodossi ideali arlislici e 
fanlo fara — lanciando una sfi-
da aperta alia Londra impet-
tita e tutta permeata di un sen
so di falsa dignita — finche" 
realizzera, grazie anche al vol-
gere della fortuna, i proprl so-
gni. 

La puntata di ieri sera di 
Sprint, intieramenfe dedicata 
alia vittoria dell'lnter della 
Coppa dei Campioni. ci da la 
occasione per Tnolfeplici osser-
vazioni sia nel merito della 
trasmissione sia sui personag-
gi che vi hanno preso parte. 
Anzitutto. vorremmo avanzare 
qualche riserva sul fatto di 
aver dedicato I'intera puntata 
ad un aiwenimento sportivo 
pur rilevante quale appunto 
la conquista della Coppa dei 
Campioni. E' giusto infatti re-
gistrare con Vadeguata am-
piezza i vari avvenimenti del 
mondo sportivo. ma nel caso di 
ieri sera si rischia soltanto di 
fare un'indebita pubblicifd ad 
un'eqiiipe che, per brava che 
sia, deve essere considerata 
alia pari delle altre compagi-
ni calcistiche. 

In secondo luogo. se si vo-
leva in qualche misura coglie-
re la conquista della Coppa 
dei Campioni e quel che ne 4 
seguito come un fatto di co-

1 stume, allora diremmo che 
Sprint ha in gran parte man-

\ cato al propria scopo. La serie 
. di dichiarazioni dei diriaenti 
rfeli'fnfer altro non hanno for-
nito che una casistica ed una 
aneddotica confertttonaltssime 
e forse anche fastidiosamente 
immodeste. Moratti. Allodi e 
Herrera. insomma, sono risuh 

• tati quasi dei superuomini sol 
perchi hanno la ventura di di-
rigere una squadra di calcio 
abbastanza brava da vincere 
una coppa. 

In fondo. mantenendo il sen
so delle proporzioni. il minima 
che si possa richiedere a dei 

' dirigenti non 4. appunto. diri-
gere bene? Perche", dunque, 
tutto questo chiasso attorno a 
codesti personaggi? Semmai 
era il caso di concedere una 
piu larga parte al background 
psicologico e sociale. in cui si 
verificano gli abnormi. e per-
lomeno e^cigeraii fenomeni di 
esaltazione collettiva oramai 
ricorrenti in occasione delle 
performance dell'lnter. 

L'approdo, frattanto. ci ha 
proposto ieri sera un interes-
sante ricordo dello scomparso 
ftlosofo Miguel de Unamufio 
che. nella sua lunga e opero-
sa esistenza. fit spesso al cen-
tro di battaglie culturali im-
portanti e che soltanto nel 
1937. brutalmente umiliato e 
bandilo dal feroce oscuranti-
smo franchista. vinto dallo 
sconforto e dal peso degli an
ni. si spense in forzata solilu-
dine a Salamanca. 

II servizio di Risi non ha col-
to appieno forse tutte le com-
plesse e spesso contraddittorie 
componenti • della personality 
culturale e politico di Unamu
fio. come non proprio esaurien-
te ci 4 parsa Vevocazione del
la particolare temperie politico 
e sociale in cui Visse gli ultiml 
suoi anni il filosofo spagnolo: 
tutto sommato. perd, la rievo-
cazione ha I'indubbio merito 
di aver proposto con seriefd 
un utile ripensamento sull'ope-
ra e sulla vita di Miguel de 
Unamufio . 
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program mi 
TELEVI§TC>NE f 

9,30 ROMA: RIVISTA MIL1TARE In occasione della festa dalla 
Repubblica 

15,3a SPORT • Ripresa diretta di un awenimecto agonlstico 
17,40 LA TV DEI RAGAZZI - c t corsarl del mare>. Elm (regia 

di Branko Bauer) 
19,00 TELEGIORNALE della sera • Gong 
19,20 CONCERTO BANDISTICO eseguito dalla banda deil'Eserdto 
19.55 TELEGIORNALE SPORT • Tic-tac - Segnale orario - Grt> 

nache italiane - La giornata parlaroentare • Arcobaleno 
20,30 TELEGIORNALE delta sera (seconda edizione) • Carosello 
21,00 ALMANACCO di storia. scienza e varia umanita 
22,00 IL FUGGIASCO • « La col pa di Richard Kimble >. racconto 

sceneggiato. con Vera Mites 
23.00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 TELEGIORNALE • SegnaJe orano - Intermezzo 
2115 LA FIGLIA DEL CAPITANO di A. Puskin, ndurione di 

' Fulvio Palmier! e Leonardo Cortese. con Amedeo Naaaari 
22.30 I DIBATTITI DEL TELEGIORNALE 

NOTTE SPORT 

RADIO 
n M L l U l l A L t 

Uiornale radio. 8, 13. IS, A). 
23; 6,30: U tempo sui mari 
italianr. 6,35: Musiche del mat-
hno: 7,10: Almanacco; 7,15: 
Musiche del mattino: 7,45: Ki-
trattuu a matita • Ieri aJ Par-
lamento; 8^0: II nostro buon-
giorno; 8,45: Un disco per 
Testate; 9,05: A tavola col ga-
stronomo; 9,10: Musica per 
banda; 9,30: Rivista militare 
per la Festa deUa RepubbUca; 
10^0: Suona lorchestra Hol
lywood Bowi; 11: Passeggiate 
nei tempo: 11,15: Musica e di-
vagaziom tunstiche: 11^0: 
Ludwig van Beettioven; 11,45: 
Musica per archi: 12: Gli 
amici delle 12; 12,20: Arlec-
chino: 12^5: Chi vuol esser 
lieto: 13,10: 4ft* Giro d Italia: 
13,15: Prevision! del tempo; 
13,20: Canlloo ZigZag; 13,30: 
I solisti della musica leggera: 
14: Fantasia nrisicaJe; 14^0: 
Musica openstica; 14^5: IJ 
tempo sui man italiam. 15,15: 
Orchestra diretta da Russ Gar-
cia: 15,30: Parata di success!; 
15,45: Gioo DAuri e la sua 
chitarra; 16: L'aitissuno Poe
ta: 1M*: Musiche per due con-
tinenu. 17^5: U Settecento fra 
clavicembalo e pianoforte; 18: 
Tastiera; 18,20: Una cartotina 
da Napoli: 18^0: Musica da 
ballo; 19^8: Motivi in giostra; 
19^3: Una canzone al giomo; 
20^0: Applausi a .; 20,25: Giu
gno Radio TV 196.=); 20 JO: Gu-
glielmo TelL 

SECONDO 
Giornale radio: 8JO, 9,30. 

1040, 13^0, 1840. 1940. 2140. 

2240; 740: Benvenuto in Italia; 
8: Musiche del mattino; M l : 
Concerto per fantasia e orcha-
stra; 94S: Chiacchieraodo coo 
Jula; Music hall; 1045: Giugno 
Radio-TV 1965; 10,40: Musica 
per un giorno di festa; 11,35: 
4if Giro d'ltalia; 11^0: Vod 
alia ribalta: 1240: L'appunta-
mento delle 13: 14: Un disco 
per Testate; 1440: 40» Giro d'l
talia: 1445: Ritmi e melodie; 
14,45: Dischi in vetrina; IS: 
Ana di casa nostra; 15,15: Mo
tivi scelti per voi: 1S4t: Un 
disco per Testate; 15,45: Uust-
che da film; 16: Rapsodia; 
1645: Tre minuti per te; 1640: 

,. Dischi deUulUma ora; 17: La 
bancareUa del disco; 1740: Or-
chestra diretta da Mario Mi-
gliardi: 17,45: RotocaJco must-
caie; 1845: Musiche popolari 
italiane: 18^0: 1 vostn prefa-
nU; 19^0: 48> Giro d'ltalia; 
20: ZigZag: WfiS: Concerto dl 
musica leggera; 21: 1945-1965 
Archi vio del dopoguerra: 21^0: 
Giuoco e fuon giuoco; 214*: 
La voce dei poeti; 22,18: Mu
sica nella sera. 

TERZO 
17: Ella si unulia per fa> 

cere; 1840: La Rassegna; 11.45: 
Cesar Franck; 19: Celebrazio-
oi dantesche: 1940: Concerto 
di ogni sera; 2040: Rivista 
delle nviste; 20,40: Wolfgang 
Amadeus Mozart; 2140: La Ui-
vina Commedia- temi e figure; 
2140: Witold Lutoslawski; 22,15: 
La letteratura da tre soldi; 22,45: 
Orsa minore • La musica. oggi 

BRACCI0 Dl FERR0 di Bud Sagendorf 
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