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.Africa addio. 

Gli eredi 
del cinema 
di Hitler 

.'ideologia del film si realizza nella mistificazlo-
le deH'immagine, ma le sue radici sono immerse 
lei tessuto connettivo delta nostra societa in crisi 

uando leggevamo sul-
spresso del 20 dicembre '64 

trticolo di Carlo Gregoretti 
ia guerra privata in cinema-
jpe — dove si « raccontava > 
ll'eccidio di tre ragazzi mu-

psti compiuto dai mercenarl 
ll'Armie Nationale Congolai-
diretta a Boende, un eccidio 
ilizzato con precisione crono-
ttrica per dare la possibilita 

[una troupe di documentaristi 
fHani (composta di Gualtiero 
oopetti, Stanislao Nievo e An-
iio Climati) di filmare Vec-
ionale e irripetibile avveni-
tto di « cronaca * con slcu-

iza e tranqutllita — non ave-
imo potuto fare a meno di 
uare, con un senso di nau-
i, a quell'avvenimento (co-
mque, anche altre cose e cir-
stanze ci nauseavano ugual-
inte) come alia estrema mo-
ruosa e pervertita conseguen-

pratica, cui poteva condur-
una concezione di cinema 

si fosse ispirata, rnistifi-
\ndone il senso e le finalita, 

alcune note teorie cinema-
jrafiche sulla A vita (o la 
rte. in questo caso) colta in 

jrantey. Ma, allora, in par-
avevamo avuto torto a nau-

irci. Con una recente sen-
za emessa dal tribunate di 
ia contro i tre gia citati ci-
ti, imputati del reato di 

icorso in omicidio, si chiari-
definitivamente che lo 

\hiocco tra il pollice e il me-
della mano dell'operatore 

ftmati era stato si, senza dub-
y, il segnale per dare il via 
meccanismo della mitraglia-

ice. ma di una mitragliatrice 
ie sparava a salve. 
52 nostri cineasti — che qtial-
ie recensore di Africa addio 

definito pieni di tcoraggio 
lierUtico* — hanno prefe-

to, anche se dopo molte re-
:enze, dire la veritd (ma non 
ta la verita), piu o meno con-

jpevoli che avrebbero scredi-
to irreparabilmente il valore 
zumentaristico del film: il 

)itragliamento, in realta, non 
fa che la c ricostruzione > di 
ia scena balenata nella men-

di cineasti inclini per naiu-
a un vago esotismo di mo
ra. 

I Ma qualcosa non ha funzlo-
ito nel colossale ingranaggio 

Africa addio — un c film a 
jgetto •>, costato settecento 
ilioni. girato con il gusto 
ionieristico» alia Cecil De 

ftlle — montato pazientemen-
da un cineasta che ci aveva 

ferto in passato prove con-
centi del suo congenito 

9rboso misticismo sadomaso-
stico. ma prove anche di 

innata predisposizione a 
Ipire lo spettatore e a emo-

lrlo con immagini manipo-
che tendono a paralizzare 

sue facoltd critiche e razio-
li: immagini che, soprattut-
non appartengono alia real-

[effettuale, ma sono ricostrul-
(la stessa realta storica, 
ii, sembra rifiutare a Ja-

stti la sua complicity) con 
iuto di una € regia* certo 

troppo sottile. Una t regia » 
sta mostrando sempre piu 

•corda della mistificazionc, il 
meccanismo (che si crede-

irresistibile) sta logorandosi 
tamente ma in modo irrever-

!, e soltanto per un den-
spezzato, e caduto casual-
te nell'ingranaggio. 

Infamia 
denuncia delle violente 

xipolazkmi a cui sono stati 
ti brandelli di una 

che i cineasti vorrebbe-
tpparisse vergine e mconta-

(c Africa addio compie 
inchiesta in ogni strata 

continente nero. (...) Tre 
di fatiche, di awenture. 

\pericoli; centosessantamila 
di pellicola girata, due 

di spettacolose veritd: un 
imatico e patetico addio a 

\frica mai vista e che non 
iremo piu >); la denuncia, 

i, dei falsi storici che 
molti punti chiave del 

rivela come quel c mon
tane » scoperto da Jacopet-

' buco della serratura non 
\stato, e non sia. in realta, 

un mondo pre-fabbricato 
i, un mondo che il 

play-boy della ceUuloi-
e U pubblico che accorre 

roso attratto dalla <ven-
imta ^ degli animali e degli 
lint, non hanno veramente 
li visto e che non rivedran-

fpiii». 

sembra proprio questo U 
piu terreo e ripugnante 

foperazkme Africa addio. 
il gesto piu odioso che 

cineasta possa compiere 
tro la dignita dell'uomo: in 

| certo senso si poteva an-
essere grati a Jacopetti e 

rosperi — come si pud esse-
ffearati. s'intende, a un Goeb-

o a un Himmler che han-
[girato famigerati ma tnediti 
\autentici documentari sul 

tto* di Varsavia o sui 
ipi di sterminio per la pro-

_ inda nazista (in realta ta-
Ifilm non furono mai utiliz-

perche*. come e nolo, in 
)ni sperimentali la tragici-
intrinseca neUe immagini 

suscitato compassione 
le vittime, piu che il di-

sprezzo e I'odio che ci si au-
gurava) — se ci avessero fat-
to conoscere obbiettivi docu-
menti sull'Africa. Ma I'infamia 
di Jacopetti e Prosperi 4, for-
se, ancora piu grande. 

Non c'i alcun dubbio che 
Africa addio sarebbe piaciuto 
particolarmente a Goebbels, ma 
e anche vero che gli allievi 
hanno superato il maestro. Par-
tendo dalla precisa convinzio-
ne di fabbricare un perfetto 
€ film di propaganda > neo-
fascista. perd tale che non si 
rivelasse in seguito un film-
boomerang, Jacopetti e Pro
speri hanno fatto ricorso alle 
piii sicure, sottili e moderne 
* tecniche * della propaganda. 
Ma i stata proprio questa 
a rivelarsi un boomerang, e a 
tradirli. 

Neo-fascismo 
E' dunque possibile, infatti, 

condurre un'analisi dettagliata, 
in tutte le sue componenti. del
la intera struttura del film, dal
la tecnica del montaggio alia 
sua simbologia, e rilevare la 
estrema cura profusa dagli au-
tori per c dosare > ogni elemen-
to ricostruito e ricomposto nel
la catena dei rapporti di cia-
scun elemento con gli altri del
la serie: ne i nato un collage 
di false testimonianze che inci-
ta alia violenza, a un odio raz-
ziale giunto all'acme della ten-
sione, pronto a esplodere; un 
odio razziale sempre piu effi-
cace nella misura in cui i pre-
sentato e suscitato con pseudo-
documenti — le * omissioni » 
non si contano — che non £ 
possibile contestare sul piano 
dell'esperienza comune e della 
razionalita. Ogni inquadratura 
i sospesa tra due vuoti asso-
luti, tra due assenze: la causa 
e I'effetto specifici del singolo 
avvenimento, straniato dalla 
dialettica e dal generate con-
testo storico. E' qui la radice 
del delitto dei necrofori delle 
immagini Jacopetti e Prosperi, 
compiuto contro la coscienza 
dello spettatore, contro I'uomo 
umiliato nella sua liberta (ri-
portiamo il lettore all'articolo 
di Mino Argentieri € Cinema e 
violenza > comparso nel n. 13 
di Rinascita, dove si analizza-
no dettagliatamente, oltre ai 
«falsi» presenfi nel film, le 
reazioni psicologiche di uno 
spettatore represso e impotente 
costretto a produrre il capo-
volgimento del suo «istinto vi-
tale > di fronte alia < ideologia 
della morte* che emana da 
Africa addio. fenomeno non 
certo isolato, ma motto simile 
e legato ad altri film della 
< violenza >, bondiani e western 
all'italiana oggi in circolazio-
ne) perche" umiliato nelle sue 
capacitd critico-conoscitive, e 
nelle sue umane e inalienabili 
facoltd di giudicare il proces-
so storico della bruciante evo-
luzione di un intero Continente. 

E' la prima volta che Jaco
petti e Prosperi imbeccano il 
pubblico con un giudizio poli
tico di estrema gravita: & la 
prima volta che nel cinema ita-
liano del dopoguerra un cinea
sta propone una esplicita ideo
logia neo-fascista. 

Di fronte a questo spettaco-
lare « documento di turpe raz-
zismo* (come lo ha giudicato 
A. Galante Garrone in un re
cente dibattito sul film che si 
& svolto a Torino) — un docu
mentary con c sceneggiatura 
di ferro » scritta da un anima
te bianco, chiamato uomo. che 
pur appartiene alia civilta oc-
cidentale — duramente respin-
to dalla coscienza critica civi
le e democratica del Paese. 
non possiamo tacere che alcu-
ni strati del mondo della cul-
tura (non necessariamente 
schierati con i rigurgiti di neo-
fascismo) siano rimasti indif-
ferenti o * senza fiato* lette-
Talmente. o, ancora, sbalorditi 
e affascinati con candore dalla 
c tecnica *. e dal messaggio di 
Jacopetti che con essa si espri-
me: un messaggio che Tispec-
chierebbe criticamente, *van-
oelo alia mano* (come ha 
scritto Alberto Lattuada, diva-
gando nel suo incredibile e se-
rioso € taccuino > comparso sul-
I'Avanti! del € marzo). la tra-
gica bestialita dell'uomo € an
cora malato di istinti irragio-
nevoli >. 

Ma se Videologia di Africa 
addio si realizza nella mistifi
cazionc prefigurata dell'imma-
gine di cartapesta, le sottili ra
dici di questa ideologia appaio-
no, tuttavia, immerse realmen-
te nel tessuto connettivo del
la nostra societa dove £ possi
bile. dopo la Resistenza. che 
attecchisca ancora il seme del-
Vapologia del razzismo (nono-
stante essa sia considerata uf-
ficialmente un reato). e dove 
£ in atto la crisi di un lento 
ma esplicito processo involuti-
vo politico e culturale — la 
creazione cinematografica non 
£ die uno dei luoghi piu tipici 
di tale involuzione — che ten
ia di logorare le stesse struttu-
re democratiche della societd. 
e di integrare. alienandola. la 
coscienza e la liberta dell'uomo. 

Roberto Alemanno 

j SALERNO: j 
j ROTTURA j 
! CON LA TV? ! 

i 
Studio Uno non potra piu valersi, da sabato prossimo. del I 

suo bngante f di comodo» interprutato da Enrico Maria Sa- | 

I 
lerno. L/attore. la cui partecipazione alio spettacolo era stata 

I molto incerta flno all'ultimo momenta e che era stata, pare. I 
c concjuistata » grazie all'intervento di un alto funzionario » 

Itelevibivo, non partecipera n6 alia terza. ne alia quarta pun- • 
lata del nuovo ciclo della trasmissione prodotta da Guido I 
Sacerdote e diretta da Antonello Falqui. Gia ieri mattina Sa-

I lerno ha lasciato Roma e si da per certo che non rientrera • 
nella capitale prima di una settitnana. I 

Della improvvisa dipartita dell'attore (resa possibile del • 
I fatto che egli aveva posto come condizione alia sua parteci- I 

pazione a Studio Uno. e ottenuto. un contratio rinnovabile di | 
settimana In settimana) circolano due version!. 

I Secondo la prima, che proviene da ambienti vicini a Sa- I 
lerno. essa sarebbe il frutto di una rottura tra l'attore e i I 

Iresponsabili dello spettacolo. Sembra, infatti. che Salerno aves-
se accettato di interpretare il personaggio del * bngante col 
trombone > solo dopo che gli era stato assicurato che le sue 

Ibattute sarcbbero state di autenttca satira. sul piano della 
cronaca e del costume. Come i telespettatori hanno potuto 
constatare, invece. sin dalla sua prima appunzione sul video 

I il € brigante ». nonostante che a sostenerlo vi fossero il tempe- I 
ramento e la vitalita di Salerno, e apparso « di tutto comodo »: • 

I la < satira » si e risolta nelle consuete rimasticature oscilianti • 
tra il piu vieto conformismo e il piii aperto qualunquismo. per I 
di piu inflorettate. qua e la. da allusioni e assonanze di una 

Ivolgarita degna della peggiore tradizione dell'avanspettacolo. I 
E sabato scorso il Uvello si e abbassato ulteriormente. men- | 
tre la « carica > di Salerno ha cominciato a mostrare la corda. 

I Donde le critiche venute da molte parti e la decisione dello I 
attore di non prestarsi piu a una simile mistiilcazione della I 

1 < satira >. • 
Secondo la versione ufficiale della RAI, invece, Salerno I 

sarebbe semplicemente partito per Cortina, dove lo avrebbe 
I chiamato il suo contratto per una partecipazione al film 11 ti- I 

torno dei sette uomini d'oro, e la sua partenza sarebbe awe- | 
nuta in un clima di tranquilla cordialita, coo la piena appro-

I vazione dei dirigenti televisivi. A sostegno di questa versione, I 
I negH ambienti della RAI si e tenuto *^sotU)lineare,che Salerno •' 

Itornera presto sul video nel teleromanzo tratto. dal Cohte di-» 
Montecristo. I 

A dire il vero, la versione della RAI appare piuttosto so-
Ispetta: non si comprende, infatti. come i dirigenti di via del I 

Babuino abbiano potuto accettare di presentare in uno spetta- | 
Icolo, e in un ruolo di rilievo, un attore che, come era possi-

bile prevedere, sarebbe scomparso improvvisamente dal cast I 
per far fronte ad altri impegni. • 

I Appare indispensabile. comunque. a questo punto, che Enrico • 
Maria Salerno renda pubbliche le ragionj che hanno motivato I 
il suo abbandono di Studio Uno. perche se il suo e stato un 

I gesto di protesta (come sarebbe stato legittimo). esso acquisti I 
U valore che merita e il suo brigante non rimanga. anche in | 

, questa occasione. «di tutto comodo» per la RAL 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 29 

Intervenendo per il secondo 
anno consecutivo al Festival 
mondiale del Teatro deU'Ald-
wych, in rappresentanza del-
ntalia, la Compagnia < dei gio-
vani » ha ieri sera conseguito 
un brillante successo di pubbli
co e di critica nel Giuoco delle 
parti. La stampa specializzata 
londinese non risparmia gli elo-
gi alia scintillante regia di De 
Lullo, alia magistrale recitazio-
ne di Rossella Falk, Romolo 
Valli e Carlo Giuffrd e alia 
messa in scena di Pier Luigi 
Pizzi. 

Le lodi per il complesso ita-
liano si uniscono alia piacevole 
sorpresa che il testo pirandel-
liano ha riservato agli inglesi. 
La stilizzata presentazione di 
De Lullo ha messo in risalto il 
carattere di « commedia sardo 
nica ». che al critico del Times 
e apparsa come una novita nel
la gamma di toni e atteggia-
menti del « vecchio mago » Pi
randello. L'ammirazione si ri-
volge sia all'opera sia ai suoi 
interpreti: <La precisione me-
tallica di Pirandello — scrive il 
Times — 6 magniflcamente ri-
prodotta nella regia di De Lullo. 
Le scene di Pizzi uniscono ric-
chezza cromatica alia severita 
lineare nello stile della pittura 
post-cubista: lo stesso stile si 
manifesta nella recitazione. che 
e aggressivamente angolare ed 
e caratterizzata da brevi e ta-
glienti colpi d'emozione ». 

II Guardian mette in luce la 
satira a spese dell'« onore lati
no >. c La regia — scrive il 
giornale — 6 stupenda: sul 
filo del rasoio fra dramma do-
mestico d'intonazione grave e 
commedia ironica e mordente. 
E' come se Antonioni dirigesse 
una Greta Garbo della prima 
maniera *. TI Guardian conclu
de: tE* una serata di grande 
stile >. 

Tutti gli altri organi di stam-
,pa si esprimono nei termini piO 
iusinghieri sulla splendida pro-
va di recitazione offerta dalla 
compagnia. Solo un critico, per 
eccesso di passione pirandellia-
na, muove qualche obiezione e 
rileva una certa « freddezza » 
scenica dell'insieme rispetto al
ia c passionalita » dell'originale 
pirandelliano. 

Giovedi sera la Compagnia 
«dei giovani» presentera i 
Sei personaggi. 

Leo Vestri 

II dibattito a Italia-URSS 

« Stabile»: primo 
bilancio 

(negativo) 
le prime 

Musica 

II Quartetto 
Assmann alia 

Deutsche 
Bibliothek 

Non c'e manifestazione musica-
le organizzata dalla Biblioteca 
tedesca di Roma che non offra 
motivi di pungente snteresse. Ien 
sera, ad esemp:o. la sala era 
gremita per il concerto del *Quar-
tetto Assmafm > e soprattutto per 
il fatto che erano in programma 
tre pagine quartettistiche di An
ton Webem i Cinque tempi op. 5. 
le Sei bagatelle op. 9 e il Quar
tetto op. 28. Ed e noto che non 
e facile ascoltare mus:che we 
bemiane in sedi piu ufficiali. s:c-
che e necessano attendere occa-
sioni come quella di ien sera per 
ascoltare i preziosi aforisnu w,e-
bemiam e ntrovare le rarefatte 
ed intense atmosfere bnche che 
sembrano rappresentare jl mon
do prediletto del musicista a.«-
striaco. n « Quanetio Assmann > 
in questa prima parte del pro
gramma non e mancato al suo 
appuntamento musicale e5egixfl 
do queste pagine con puliia s:cu 
rezza. 

Meno fel:ce il comp.esso e in
vece apparso nella seconda parte 
della serata con una esecuzione 
del Quartetto op. 127 di Bee<ho-
ven con la quale e difHcile di-
chiararsi d'accordo soprattutto a 
causa di un'aspra sononta che fi-
niva con il sopraffare Ie slraordi-
nane architetture musicaii bee-
thoveniane. 

Nel corso del programma il 
complesso u>deseo ha anche ese-
guito il Quartetto op. 2 di Gia-
cinto Soelsi. Una pagina peraltro 
nota che appare soprattutto come 
un lungo tentativo — troppo lun-
go per la venta — di esplorare 
le possibilita di espress:one che 
esistono quando si crei un alone 
sonoro con I'insistita esecuzione 
di una sola nota, variamente nt-
mata ed escguita con diversa for-
za da uno o pu strumenti con-
temporaneamente. Applausi cor-
diali. 

vice 

Promosso e organizzato dal Cir-
colo culturale Ludovisi. ieri sera 
si e tenuto. nei locali dell'Asso-
ciazione Italia-URSS. un pubbbco 
dibattito sul tema: c II Teatro 
Stabile di Roma: bilancio di una 
stagione >. II dibattito. oggi di 
scottante attualita. e stato intro-
dotto da Bruno Schacherl. Prima 
di afTrontare nel \ i \o tutti quei 
problcmi annessi al «tema », 
Schacherl ha svolto una breve 
< premes^a > chiarificatrice per i 
posMbili equivoci che potrebbero 
nascere da una erronea imposta 
zione critica \erso 1'istituzione. 
Oggi e di moda sparare a zero 
sui teatn stabib — ha detto Scha
cherl — e considerarli una c for
mula » pohticamente superata e 
arti«ticamente deleteria. Questo 
atteggiamento negativo proviene 
dagli at tor i < in nvolta >. e dai 
cosiddctti fauton dell' iruziativa 
prnata. i quali. pero. non hanno 
come aspirazione un teatro li-
bi>ro. ma piuttosto l'esercizio di 
compromessi con i pubblici po-
ten per la caccia alle so\-ven-
7ioni. E*. questa. una polemica 
fatta da destra che non ha al-
cima ba»e. ne teonca ne pratica 
per aver dintto di parol a. Oggi. 
5e r«i«te un teatro di < qualita >. 
e sen?a dubbio quello «<>v\en-
zionato. 

Dopo a\er denunciato lenorme 
ntardo dei teatri $tabili italiam 
nei confronti di quelii degli aitri 
Paesi europei. e dopo a\er ricor-
dato la lontana e infebce espe-
rienza del < Piccolo Teatro di Ro 
ma > diretto da Orazio Costa (una 
espenenza falbmentare dopo una 
5ene di colossah erron). Scha
cherl si e sofTermato sulla genesi 
e l'evoiuzione della < prima sta
gione > dello Stabile romano. 11 
problema fondamentale da risol-
\ere era quello — una volta de-
signato il direttore artistico — 
di convogliare l'adesione di forze 
\ive della culture alio Stabile, in 
modo tale, pero, che la gestione 
amministrativa non avesse akuna 
influenza deleteria sugli intellet-
tuali. Nel contempo, era estre-
mamente necessario che l'attrvita 
dello Stabile si caratterizzasae 
con una linea precisa, altrimenti 

l'intera impalcatura avrebbe po
tuto crollare di colpo. come in 
realta e stato. 

E' stata infatti proprio la man-
canza di una vera «linea cui 
turale >. cioe il sostanziale 
«eclettismo > del programma 
proposto, che ha sancito il fal-
limento di qiie«ta prima espe
nenza dello Stabile. Un «eclet
tismo > — come ha speciflcato 
poi schacherl. a chi aveva a»an-
zato I'ipotcsi della < naturale 
inevitability» di tale < ecletti
smo * — che e stato il fnitto di 
un incontro di forze. non omo-
genee. e in lotta di potere. D'al-
tra parte, lo Stabile e nato con 
Ia precisa intenzione di non da
re mai battacha sul piano cul
turale. 

Ma al di la dei fallimenti per-
ticolari di questo o quel «te
sto ». vi e al fondo — ha conti-
nuato Schacherl — una sttuaao-
ne politira che andrebbe analiz-
zata nelle sue componenti dialet-
tiche. Se vi e un tentativo di 
< sottogoverno » di integrare nel 
sistema gli uomini di cultura. e 
anche \ero che questi stessi uo
mini tendono ad allargare il di-
scorso culturale. tentando di 
rompere Ie pastoie in cui sono 
necessariamente immersi. 

E' stato. allora. chiesto a Scha
cherl di chiarire la nozione di 
€ autogovemo di un istituto cul
turale ». Per Schacherl l'autogo-
\erno si caratterizza con la «li
bera responsabilita di ciascuno 
\crso 1'istituzior.e e verso la col-
lettivita >. ed e questo un punto 
cstremamente difficile da rag-
ciungere. Dopo aver toccato la 
questione. ancora non risolta. e 
altrettanto delicata. del rapporto 
tra pubblico e Istitiizione. Scha
cherl ha conclu^o arTermando 
che un processo al « regime » puo 
esscre stimolato addirittura an
che dalle coscienze che oggi so
no irreggimentate nel sistema. 
Una fiducia. quindi. nella possi 
bih'ta dialettica della cultura di 
intidere nella realta e di modi-
ficare le strutture sociali. 

r. •. 

A Budapest 

trenta applausi 

a scena aperta 

per lo Stabile 

di Torino 
BUDAPEST, 29. 

La compagnia del Teatro Sta
bile di Torino ha debuttato ieri 
sera al teatro nazionale di Bu
dapest rappresentando L'Anco-
nitana, del Ruzante. 

Alio spettacolo hanno assi-
stito l'ambasciatore d'ltalia 
Barattieri. e numerose altre per-
sonalita della capitale ungherese. 

Alia fine della rappresentazio-
ne — nel corso della quale ?1 
sono registrati trenta applausi a 
scena aperta — U regista Gian-
franco De Bosio. lo scenografo 
Emanuele Luzzati, la coreografa 
Marta Negri, e gli interpreti 
principal Giancarlo Zanetti, Al-
vise Battain. Adriana Innocen-
ti. Leda Negroni, Silvana De 
Santis, Donato Castellaneta, Ma
ria Teresa Sonni. Armando Spa-
daro — sono stati invitati ad 
uscire per nove volte sul pro-
scenio. e lungamente applauditt. 

L'Anconitana verra replicata 
questa sera e domani; lo Sta
bile di Torino presenter^ quindi 
La locandwra di Goldoni che 
concludera la serie di recite in 
Ungheria. 

La compagnia si trasferira 
quindi nell'URSS dove debut-
tera con i Dialoghi del Ruzante. 
gia presentati a Firenze alia 
Rassegna intemazionale dei tea
tri stabUi. 

La tournee durera oltre un 
mese. con rappresentazioni a 
Kiev, Mosca, Leningrado e Praga. 

IRINA 
CERCA 

UN 
GRECO 

PAR1GI — Irina Demick e stata 
scritturata per interpretare il 
film « Greco cerca greca » di 
Rolf Thiele, tratto da un'opera 
del drammaturgo svizzero Frie-
drich Ourrenmatt. Irina De
mick aveva gia interpretato ac-
canto a Ingrid Bergman la ver
sione cinematografica di una 
opera teatrale di Durrenmatt, e 
precisamente « II ritorno della 
vecchia signora I . 

II debutto del « Giuoco delle parti» 

Critica entusiasta 
a Londra per 
i«Giovani > 

Solo un critico rimprovera troppa freddezza 
nel'a messa in scena del giuoco pirandelliano 

Serata 

anti-amletica 

al Festival 

di Parma 
Nostro servizio 

PARMA, 29. 
Al Teatro Regio. coll'« Expe

rimental group instage» di 
Londra. serata anti-amletica. 
Il complesso sperimentale in-
glese. infatti, ha presentato la 
ormai famosa riduzione del-
I'Amleto di Shakespeare ope-
rata da Charles Marowitz (che 
lo scorso anno fu portata a 
Parma da un gruppo jugo-
slavo). 

Quale e la tecnica e quale e 
il senso di tale riduzione? Ma
rowitz lo ha spiegato nel corso 
di una esposizione particola-
reggiata: secondo lui, la tradi
zione ha consegnato agli spet-
tatori del secondo ventesimo 
un Amleto tutto romantico e 
deformato dal sovrapporsi del
le interpretazioni che via via 
attraverso i tempi si sono ve
nute elaborando. Inoltre. dice 
Marowitz. soprattutto in Inghil-
terra, la gente va a vedere 
Amleto non tanto per accostar-
si al personaggio. per com-
prenderlo, per veriflcarne la 
attualita (il mondo. dice Ma
rowitz. £ pieno di Amleti: e. 
si chiede, non sono Amleti que-
gli intellettuali. mettiamo. ame-
ricani, che pur vedendo da che 
parte siano il vero e il giusto 
nell'attuale guerra del Viet
nam, non sanno poi fare nulla 
di concreto?). quanto per am 
mirare e giudicare il tale at
tore o il tal altro nella recita
zione. 

A questo punto, Marowitz 
ha sentito il bisogno di < smoti-
tare> la tragedia di Shake
speare per ricostruire un altro 
testo, da cui risulti la sua av-
versione al personaggio di Am
leto, uomo imbelle, incapace; 
il suo disprezzo per la nullita 
del personaggio. « Amleto e un 
chiacchierone; uno che analiz-
za... che sa esattamente quello 
che deve fare, ma preferisce 
tormentare la propria sensibi-
lita ponendosi interminabili 
pro e contro ». 

II testo ricostruito da Ma
rowitz, recitato stasera dalla 
compagnia inglese, e un bre-
vissimo collage di passi shake-
speariani. da cui il celebre per
sonaggio risulta ironizzato flno 
alle radici, beffato dagli altri 
personaggi. umiliato e vilipeso. 
Lo spettacolo ha una indubbia 
suggestione: ma ci sembra ov-
vio aggiungere che Shakespea
re non c'entra proprio piu nul
la. e soltanto un pretesto per 
l'autore-regista per esprimere 
I suoi risentimcnti polemici 
contro la figura amletica. 

A proposito di «riletture > 
in chiave di polemica radicale: 
Taltra sera il CUT di Bari ha 
presentato Tuttobeckett, con 
l'intenzione dichiarata — ope-
rando un « collage » di passi da 
Aspettando Godot, Fin de par-
tie. Giorni felici. ecc. — di mo
strare quale sia. secondo gli 
autori dello spettacolo (prolis-
samente clownesco) il « vero ̂  
Beckett, contro quello z falso ; 
ridotto anche lui a prodotto di-
eestivo sui palcoscenici bor-
ghesi. Ne e venuto fuori — a 
differenza deirAmJezo di Maro
witz — un c pastiche > d'avan-
guardia di cui il povero Be
ckett ha fatto le spese. 

Dibattito su 
«l piigni in tasco» 

alia Biblioteca 
Barbaro 

Questa sera, alle ore 21.15. 
nella sede della biblioteca del ci
nema « Umberto Barbaro » — via 
Colonna Antonina 52 — avra luo-
go un pubblico dibattito sul te
ma: < I pupni in tasca nel cine
ma italiano >. Alia discussion* 
interverranno i critici Tommaso 
Chiaretti. Vito Pandolfl e Anto-

| nello Trombadori e prendera par
te anche il regista Marco Bel-
locchio. 

Radlt Praga 
Dalle e n U aite U.«B 

oad* cone <u m m mi 
•alle oeiBl* alle i u o 

o*xJ» cortc di uM îi aa 
«a»r of* WM alle » 

raai® 
controcanale 
Cassius il samurai 
Un poema di Clay su Clay, 

il servizio di apertura di Sprint. 
Di questo discusso pugile co-
noscevamo certe plateali scene 
in occasione dei suoi match con 
il vecchio, squallido Sonny Li-
ston. Da ieri sera conosciamo i 
suoi epici poemi in lode di se 
medesimo trionfante sul qua-
drato. Clay il grande, si £ 
autodefinito. tanto grande da 
non poter misurare la sua gran-
dezza. Come un grande samurai 
delle saghe giapponesi questo 
Cassius Clay che pochi giusti-
ficano e molti ingiuriano, ci e 
stato presentato con un collage 
di fotografie commentato dalle 
frasi urlate o sussurrate dei 
suoi componimenti poetici. Ver-
si che valgono certamente come 
urlo puro — alia maniera di 
una canzone « mods » — o come 
complemento alle violente sca-
riche di pugni di Cassius. 

Ma forse bisognerebbe che 
rmialisi non si fermasse alle 
sconcertanti apparenze fornite 
dalla cronaca. Bisognerebbe die 
si mandasse a vedere dietro 
Clay, dietro la sua irruenza. 
dietro le urlate imposizioni di 
se stesso come personaggio, 
quale sottofondo umano esiste. 
di quale mondo Cassius Clay e 
il prodotto, quale forma di ri-
volta celano le sue Urate don-
chisciottesche. Certamente non 
la rassegnata umiltd del negro 
che per sentirsi piu vicino al 
bianco deve raggiungere la no-
torieta magari a suon di pttgnl. 
In questo £ anzi la immagine 
opposta di quel Sonny Liston 
sua vittima sul ring che ci ap 
paie proprio nelle vesti del 
« povero negro » a cui e stato 
concesso di vestire vestiti di 
lana e camicie di seta e abi-
tare in case con muri di pietra 
fuori delle « bidonville ». 

11 servizio £ stato realizzato 
con cura e i risultati ci sono 
piirsi abbastanza buonl. 

Antonio Ghirelli ha curato un 
bilancio della nazionale. un di
battito per la formazione ideale 

della squadra azzurra a cui 
hanno partecipato diciotto gior-
nalisti sportivi. Un servizio ben 
congegnato, impostato sulla in-
dicazione scarna della forma
zione dl gloco, limitando al 
massimo quei commenti che rie-
scono fastidiosi soprattutto per 
chi non £ addentro alle se-
grete cose del nioco del cnlcfo. 

Poi £ stata la volta di due. 
servizi realizzati sull'onda del 
poliziesco. Una ventata di Mai-
gret per scoprire i clandestml 
delle scommesse sui cavatti e 
la veritd sulla morte del cam-
pione ciclista Ottavio Bottec-
chta. 

Nei « Clandestinl > Marceflo 
Ai'allone ha condotto I'inchie-
sta sul mondo degli scommet-
titori alle corse ippiche basan-
dosi soprattutto sugli effettl 
spettacolari e ricorrendo a con
tinue citazioni del genere poli
ziesco classico come nella se-
qttenza dove la macchina da 
presa segue di spalle Vinvesti-
gatore privato, vestita come 
Maigret e come lui pigro osser-
vatorc di quel che succede at-
torno ai chioschi dei «book
maker ». 

Al contrario. Aldo Nasctm-
bene. atttore di < Morle di un 
ciclista > ha punlato suite testi
monianze e le interviste per 
tentare una inchiesta sulla mor
te di Ottavio Bottecchia. il cor-
ridorc vencto. pionierc del cicli-
smo. Jl servizio £ riuscito a 
meta perch£ di Bottecchia ab 
bianw avuto un'immaaine in-
completa. II settimanale sporti-
vo si e concluso con un servizin 
di Mario Massimi, « Marcia al
l'italiana » in cui sono apparsi 
i grandi campioni Pamich e 
Dordoni. 

In chiusura, sul secondo ca-
nale. £ stato trasmesso Andla-
moci piano speffacolo che ci 
pare ben congegnato e intel-
ligentemente presentato. sicchi 
non ci spieghiamo questa col-
locazione ad un'ora di poco 
ascolto. 
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programmi 
TELEVIS IONS 1 

8,30 
16,45 
17,30 

18,30 
19,00 
19.15 
19,55 

20,30 
21,00 

21,45 

22,10 

TELESCUOLA 
LA NUOVA SCUOLA MEDIA. Incontri con gli insegnanti 
LA TV DEI RAGAZZI: Prima elementare: Noi siamo le 
Colonne!. programma a cura di Cino Tortorella 
NON E' MAI TROPPO TARDI. 1. corso distruzione popolare 
TELEGIORNALE della sera (prima edizione) - Gong 
LA FEDE E GLI UOMINI 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-Tac - Segnale orario - Cro-
nache italiane - La giornata parlamentare - Arcobaleno - Pre-
visioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera (seconda edizione) - Carosello 
LE ELEZIONI IN GRAN BRETAGNA: I 500 GIORNI DI 
WILSON, di Sergio Telmoo 
INCONTRO CON OTELLO PROFAZIO, presenta Nicoletta 
Orsomando 
MERCOLEOI' SPORT - Telecronache dall'Italia e dall'estero 
Al terminer 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 

21,00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 LA COSCIENZA DI ZENO. Adattamento televisivo di Tullio 

Kezich e Daniele D'Aiua dal romanzo di ItaJo Svevo e dalla 
commedia di Tullio Kezich (terza puntata). Con: Alberto 
Lionello. Fermccio De Ceresa. Mario Erpichinj, Laura Rb> 
zolj, Pia Cei. Paola Mannoni. Regia di Daniele D'Anxa 

22,15 INCONTRI CON LE GRANDI RELIGIONI: « L'ebraismo». A 
cura di Luca di Schiena. Servizio di Giulio PetrooL 

RADIO 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore 7, 8, 10, 

12, 13, 15, 17. 20, 23; 6,30: Corso 
di lingua tedesca; 7,10: AJma-
nacco - Musiche del matttno • 
11 favolista - Ien al Parla-
mento; 8,30: U nostro bi>on-
giorno; 8,45: Interradio: 9,05: 
Cucina segreta; 9,10: Pagine 
di musica; 9,40: Avremo tutte 
died anni di meno; 9,45: Can-
zonj, canzoni; 10,05: Antologia 
operistica; 10,30: La Radio per 
le Scuole; 11: Cronaca minima; 
11,15: Itinerari italiani; 11,30: 
Wolfgang Amadeus Mozart; 
11,45: Musica per archi; 12,05: 
Gli arnica delle 12; 12,20: Ar-
lecchino; 12,50: ZigZag; 1245: 
Chi vuol esser lieto..; 13,15: 
Carillon: 13,18: Punto e vir-
gola; 13,30: I solisti delta mu
sica leggera: 1345: Giorno per 
giorno: 15,15: Le novita da ve
dere: 15,30: Pa rata di succes-
si; 15,45: Quadrante econorru-
co; 16: Programma per i pic-
coli; cOh che bel castello >; 
16^0: Rassegna di Giovani Coo-
certisti; 174S: Accordo perfet
to. incontri d'amore tra must-
costi; 18: L'approdo: 1845: 
«Sono un poeta >; 19: Sui no-
stn mercati; 19,05: 0 settima
nale deil'agricoltura: 19,15: U 
giornale di bordo: 1940: Mo
tivi in giostra: 1943: Una can
zone al giorno: 2040: Applausi 
a...: 2045: II Flauto magico. 
Musica di Wolfgang Amadeus 
Mozart, Direttore E. Gracis. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 840, 940, 

1040, 1140, 12.15, 134«, 1«40, 
1540, 1640, 1740, 1840, 1940, 
2140, 22,30; 740: Musicbe del 
mattino; 845: Buon viaggio; 
845: Concertino; 945: Musica, 
solo musica - Music-hall; 104$: 
Le ouove canzoni italiane; 11: 
II mondo di lei; 1145: Buonu-
more in musica; 1145: Il bril
lante; 1145: II moscone; 11,40: 
Per sola orchestra; 12: Tema 
in brio; 13: L'appuntamento 
delle 13; 14: Voci alia nbaJta; 
14,45: Dischi in vetrina; IS: 
Con italiani; 15,15: Motivi 
scelti per voi; 1545: Album 
per la gioventu; 16: Rapsodia; 
164S: Tre minuti per to; 1641: 
Dischi deU'ulUma ora; 17: La 
bancareUa del disco; 174$: 
Buon viaggio; 1745: NOD tutto 
ma di tutto; 17,45: RotocaJco 
mustcale; 1845: Sui oostn mer
cati; 1845: Classe unica; 1848: 
1 vostn prefenti; 1941: Zuj-
Zag; 1948: Punto e vugola; 
20: Amore amor; 2848: Archi 
in parata; 21: B roercato co
mune delle profession! liberal!; 
21,48: Musica per sotisti • or
chestra; 22: Norma Brunt pre
senta: Canzoni indimeoticaoiu. 

TERZO 
1848: La Rassegna: Cultura 

rrancese; 18,45: John Stanley; 
1845: Novita Ubrarie; 19.15: 
Panorama delle idee; 1948: 
Concerto di ogni sera; 2948: 
Rivista delle riviste; 2»,4f: 
Franz Schubert; 21: 0 Gior
nale del Terzo; 2149: Bela 
Bartok. 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 
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