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Gia si discute 
del massimo 

preinio del Festival 

Primo bilancio: 
a nessuno 
la Palma 

Sard migliore la seconda settimana? 
Sophia ha ripreso il posto in giuria 

Dal nostro inviato 
CANNES. 14. 

11 Festival rfi Cannes si av 
via alia sua fase contlusiva: 

\oggi e domani, proieziont 
j« fuori concorso ». Da lunedi 
[si riprende, can I'entrata in 
\campo degli Slalt Umli (Se 
[cowls, ovvera <t L'operazione 
\diabolica * di John Franken 
\heimer) e della Cecnslovacchia 
.'(Le Pipe, di Vojtech Jasny), 
[per procedere poi. senza inter-
\ruzioni. fino a venerdl. quando 
[si avra la premiazione 

Sophia Loren £ tornata iert 
Ida Londra. per riprendere le 
[awe funzionl di prestdente del 
fla giuria. lasciate pnco dnpo 
[la inauquraztone: premumse 
\Jonti vicine all'attrice infor 
tmano eh'ella ha potato vede 
[re nella capitate infllese tin 
\paio dei film protettati qui 
[durante la sua assenza, e as 
(Sicurano che, come una bravn 
\scolaretta, si rimettera rapida-
[mente in pari. 

Delle « Palme > gia si discu-
[te, ed e* naturale. non saltan 
[to tra i giurati. ma aiiche nei 
icorridoi del festival Con tutta 
[franchezza non ce la sentta 
imo di azzardare previsiani Se 
\toccasse a not decidere. nnn 
lavremmo per ora un Candida 
\to al massimo alloro: ma, ri 
ffjuardo ai riconosdmenti mino 
\ri o pin specifici, terremmo in 
Iconsideraziane Uccellacci e 
fuccellini del nostro Pier Paolo 

'asolini, il danese (o meglio 
scandinavo) Fame di Henning 

Iparlsen, il tedesco occldentale 
turbamenti del giovane Tor-

Jess di Volker Schlondorff, lo 
tpagnolo (per modo di dire) 
^alstaff di Orson Welles, ed 
mche I'inglese Alfle di Lewis 
lilbert. il cui protagonista Mi
chael Caine. insleme con Wel
les e con Per Oscarsson, Vat-
fore di Fame, appare tra i piu 
juolati per il lauro d'interpre-
\azione maschile. Tra le attrici, 
Jeanne Moreau. con Mademni 
pelle. avrd presumibilmente ri 
tali solo le sue colleghe fran 
tesi: Anna Karina della Reli 
lieuse. e Anouk Aimie di Un 
imn e una donna. 
Alia Religieuse. veramente, 

\'e" pure chi do stesso mlnistro 
talraux, dicono) darebbe vo-
tntieri il primo premio. se non 

\ltro per dispetto verso il re-
jonsabile del dicastero delle 
iformazioni Yvon Bourges, il 
svpercensore» di Diderot e 
Rivette A proposlto di Bour-

es: il bollettino del Festival 
pubblicato il testo d'una let-

ra indirizzata all'organo < di 
itegoria» dei genrlarmi di 
rancia, che aveva chiesto il 
juestro d'una farseita cine-
itografica. ritenuta tesiva 

tll'onore detla divisa. Con It-
rale magnanimita, Bourges 
difende i diritti dell'espres-

jne artistica' c'e da non Cre
te al proprl occhi 

\E veniamo di nuovo alia com-
tizione. Largamente sostenu-

non solo dalla stampa fran-
se. i Un uomo e una donna 

Claude Lelouch. che noi 
tlnuiamo a giudicare so-

inzialmente detestable Ma 
oqna rammentarsi che. due 
it or snno. furono pre-
tt a Cannes Gli omhrelli 

Cherbourg, ed esser dunque 
vnti al pegoio. ll meglio d'al 
ide. e doe La guerra e fini 
di Alain Resnais. lo abbia-

visto fuori del Festival 1 
yssimi giorni. a ogni modo. 
rebhero record imprest 
isire: soprattuttn da parte 

VURSS con il Lenin in Po 
kia di Serghd Yutkeric. dpi 
jnaheria. con I senza spe 

di MSclds Jancsb. e forse 

Evtuscenko 

stile «op» 
|Kon A un recital, non a*pet-

nulla. rilassatevi completa-
te... Ecco. cosi. abbandona-

e spalancate la mente. chis-
». In qwsti termini si ri-

|eva feri sera, attraverso un 
irlante. al pubblico del Tea-

LCentrale una voce suadente. 
intendeva mettere in guar-

[gli spettatori perch* non per-
ero una bella serata. In ve
il buon consiglio si e rive-
inutile. perche Liberia?, il 

toil di alcune liriche di Evce-
tvtuscenko tratta dal suo poe-
La centrale di Bratsk (1965) 
jattate per il palcoscenico da 
urdo Torricella (die. con Le-
'alma, ne e stato anche Vinter-
te). e apparso uno spettacok* 
ido pur se colmo di ambia'oni 

le. In poche parole, potrenv 
dire che il Torricella d ha 

ntato candidffmentc un E\1u-
n̂ko in «stile oj». e non soU 
to perch* il palcoscenico. I 
turn!, gli oggett. avessero una 
•unantc nero-bianca... 

viM 

anche della Gran Bretagna 
che dopo le delusioni datect 
da Lnseu e da Richardson gio 
ca ta sua ultima carta con 
Morgan di Karel Reisz (il re 
gista di Sabato sera e dome 
nica mnttina. unn degli espo 
nenh di punta del * free cine 
ma »). di cui i ginrnali d'oltre 
Mauica dicono gran bene, di 
chiarandnlo < pazzamente di 
vertente > e salutando la ri 
velazione d'ttn nuovo attore, 
David Warner. 

Quanto ad attori. del resto. 
la citwrnatografia anglosassone 
ha sempre goduto ottima salu
te Ne abbiamo avu'o una con 
ferma, stamane, assistendo al 
la proiezione di una vera ra 
rita- i frammenti di quell'lo. 
Claudio che Josel Von Stem 
berg, comincio a realizzare. 
net '37. per ennto del produt 
tore Alerander Korda Basata 
stii due lihri biografici di Ro 
hert Graves, avrebbe dovuto 
essere questa « la piu grande 
epopea della storia del cine 
ma » Furono chiamnti a inter 
pretarla alcuni tra i maggiort 
attori di scuola britannica del 
tempo: Charles Lauqhton 
(Claudio) Km/j/n Williams (Ca 
liqola). Flora Robson. Robert 
Newton. Merle Oberon (Messa 
Una)- un incidente di macchi 
na occorsn all'attrice pravoco 
1'interruzhne del film, che non 
fu mai piu terntinato Ora un 
produttore e reqista della BBC. 
Bill Duncalf. ha costruito col 
materiale gia girato e con le 
testimonianze attuali dei suoi 
protagonisti (da Williams alia 
Robson. alia Oberon) noncte 
del regtsta. un'affascinante 
« inchiesta » sull'opera incom-
piuta. A dire la sua non c'e~ 
purtroppo. Charles Laughton: 
ma le sequenze rimaste d of-
frono atcune memorabili imma-
gini del grande attore. che nel 
panni dell'imperatore romano 
claudicante e balbuziente for-
nisre una dplle prove eccelse 
del tuo talenta 

Attori inglesi. in buon nn-
mero — da Jidie Christie a Ri
ta Tushinqham. da Tom Cour-
tenau ad Alec Guinness, a 
Ralph Richardson — sono gli 
intemretl principali del Dot-
tor Zivago (ma il protagonista 
4 Varabo Omar Sharif). aUmln 
aul con la sua coroncina di 
Oscar Inglese 4 David Lean, 
it reqista del Pnnte sul flume 
Kwai e di Lawrence d'Arabfa 
(ed ancora, piii lontnno nel 
tempo, del mirabile Breve in 
control: la sceneqqiatura. trat
ta dal hen nofo romanzo di Bo 
ris Pasternak, i stain cvrata 
dal drammaturqo Robert Bolt 
(nuello di Uomo in ogni sta 
einne). chp am lavord a La 
wrence d'Arabia: la vartitura 
musicale e stnfa scrittn da un 
"leaante arronqiatore. Maurice 
Jarre Jxi fotnqraHa a colori 
fsu qrande schermo). la see 
noqrafia i cottumi rirelann 
»/<to ed abnso di larqhi merzi 
Va lo spettacolo (tre ore ah 
bondanfi) 4 nell'insieme artifl 
cioso. freddo. pasticciato. e non 
solfanto per ta fnsostenibile 
falsifa deplt ambienti naturall 
(siano e*si Spaana o Finlan-
din), che dnnrebbero far la 
parte della Russia Lo npWto 
commerdole di Hollywood ha 
reso un pessimo nerrhio. in 
conchisione. a tm'opera disens-
sa ma ispirata. e certamente 
alia memoria di un grande 
poeta 

Carlo Ponti. produttore del 
Dottor Zhivago. ha rifiutato un 
antidpo della proiezione per i 
giomalisti, do che d impone 
un giudizio piu tammario. for
se. di quanto non vorremmo. 
Sia di fatto che David Lean ha 
commesso un errore di prind-
pio. trasferendo in ma forma 
narrativa conventionale quel-
la che 4 la materia essential-
mente lirica del testo aborigi
ne. Dalla ricreazione visiona-
ria. fantastica. soggettiva del
ta realta. in chiave autobiogra-
fica. si passa a un racconto 
che vorrebbe essere oggettivo, 
puntuale, quasi storicistico. Ne 
risulta, per contrasto. una for-
zatura melodrammatica di 
tutte le situazioni e. in pnl. lo 
atteggiamento della scrhtore. 
problematico. tormentato. ma 
non puramente negativo nei 
confront! della Rivoluzume, 
rien ridotto alle dimensions di 
una spicciola propaganda anti-
sorietira (dd che, sia detto 
per indso. fara forse piaeere 
ai soslenitori delle positioni 
piii chiuse e conservatrid in 
seno alia cultura socialteta). 
Tenuto conto d'un certo inevi-
tabile ammodemamento della 
tecnica cinematografica. X\ 
dottor Zhivago non d i par so 
insomma troppo distante, co
me linouaggio e come contenu-
to (particolarmente nella sua 
seconda meta) da famigerati 
esemvlari del genere di Noi vivi 
e Addio Kira. che moltl Italia-
ni hanno la disgratia di ricor-
dare. 

Aggto Stvioli 

Ti ho sposato per allegria » 
della Ginzburg a Torino 

CANNES - A Jeanne Moreau e stato assegnato lo « Scarabeo 
d'oro • (un gioicllo del valore di cinquemila franchi) per II 
contributo che i'attrice ha dato alia riuscita del Festival clne-
matografico di Cannes. La Moreau e Interprete di due fi lm 
presentati alia rassegna: «Mademoiselle» di Richardson (di 
cui pubblichiamo un'inquadralura) e « Campane a mezzanotte » 
( t Falstaf f») dl Orson Wellfs. Con II regista americano I'at
trice francese girera in autunno in Spagna un altro f i lm: 
« Pletne lune», tralto da iin romanzo dello scrlttore Erik 
Denlsen. > 
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Concluso il Jazz-Festival 

A Bologna la 
voce dei blues 
Jack «Champion» Dupree 
al centra dell'ultima serata 
Dal nostro inviato 

BOLOGNA. 14. 
Se Q protagonista della serata 

inaugurate del festival era stato 
il rappresentante del jazz piu 
avanzato. il pianista Paul Bley. 
ten sera U momento piu interes-
sante e venuto. al contra rio. da 
un cantante e pianista sessanta-
quattrenne che ha portato a Bo
logna-jazz la voce primigenia di 
questa musica. U blues. 

Qiiella di Jack < Champion» 
Dupree e una stona tipica del 
negro americano negli Stati del 
Sud. Nato nella patria del blues 
e deJ jazz. New Orleans. Dupree 
perdette. ancora bambino. I ge-
nitori. bruciati in uno di quegli 
incident! che funestavano sovente 
le Jogore case di legno che ospi-
tavano gli abitanti negri della 
citta della Louisiana, Dupree fi
ni in un brefotroflo. II medesi-
mo m cui un ragazzo di oome 
Louis Armstrong pagd il prezzo 
di uno scherzo da camevale. ri-
cavandone in cambio le prime le-
zkxii di quella cometta che poi 
rese celebre e ricco Satchmo. 

Jack Dupree, anzlch* la cor-
netta. comincio a strimpeUare il 
pianoforte: ma. fra le due strade 
che. s'aprono al negro, prefer! 
scegliere. invece della musica. la 
boxe. 0 soprannome di < Cham
pion » lo ba appunto guadagnato 
sul ring. La- camera del pufJ-
latore e a due punte: o U grande 
sucoesso moodiale o ta fine. E 
«Champion * Dupree ritorno al 
pianoforte e scopri la propria vo-
caziooe dl cblues singer*. 

E. per rappresentare U blues 
- iniziativa gia di per ae to-
devole in Italia, dove questo can> 
po del Jazz «iene sempre trascu-
rato - r v m Festival di Bologna 
ha fatto. COD Dupree, una scelta 
relicissima. cne ha. mfatti. sor-
tito iert sera rtsuttatt ben pia 
concreti che oon. quaJch* anno 
fa quando venne tnvitato 0 Piu 
famoso cantante Memphis Slim, 
tl quale, non si sa bene perche. 
preferi fare del normale « rhythm 
and b'ues * anzfeh* del blues ge
nuine. 

La serata conclusiva del FesU-
vai non ha lesinato. comunque, le 
correnti oontemporanee del jazz: 
a rappre^eotarle. perd. era un 
complesso europeo. il quintetto 
france.se guidato «1aJ contrabbas 
sista Henry Texier. Texier e i 
suoi co!laboraton — la tromba 
Jean-Max Albert, I'aitosaxofoni 
sta Klaus Hagl — non hanno pe-
raltro messo a repentaglio aacne 
le orecchie piu abitudinane. 

L'Europa e stata poi presente 
a questa serata anche con la 
Polonia. che ha inviato un eom-
plesso vocale (tre voci qui a Bo
logna. in patria sono cinque) del 
tipo dei francesi Double Sit, i 
Novi: le woci, qui. si famo vir-
tuosisticbe imiUtrici degli stru-
menti. Ad accompagnare il qum-
tetto Novi era il pianista Andrzej 
Trzaskowski. uno dei piu popolari 
jazzman di Polonia. aolista aico-
r* Moza abavature aba a Bolo

gna era gia stato ospite del Fe
stival nella sua qumta edizione. 

Una veccbia conoscenza il pia
nista spagnolo Tete Montoliu. che 
ha suonato in trio con il danese 
Erick Peter al basso e I'america-
no Billy Brooks alia batteria. Lo 
stesso trio e ntomato sulla pe-
dana per sostenere il secondo 
ospite americano della serata il 
tenorsaxofonista Johnny Gnffin. 
che si e guadagnato. non si sa 
bene perche, 1'appellativo di cpic-
colo gigante» in qu&sto mondo del 
jazz generoso ribattezzatore di 
personaggi veri o meno veri. 

GrifTin e stato invitato in extre
mis a sostituire Dexter Gordon e 
l'owieta delle sue improwisazio-
ni non e quindi imputabile del 
tutto agli organizzatorf. Con Grif
fin si e cos) conclusa questa VIII 
edizione del Festival al Palazzo 
delk) Sport la cui acustica. fa-
mosa per la sua resa disastrosa. 
e stata quest'anno portata a un 
livello decoroso da qualche mago 
dell'amplincazione. 

Daniele lonlo 

le prime 
Cinema 
Ringo 

il texano 
Se non fosse stato per l'assas-

sinio di suo fratello, un buon dia-
volo di giarnalista che dava del 
fllo da torcere a tutti i < cattiri > 
di Rimrock (e particolarmente a 
un signorotto di nome Luca Star, 
che vuol vincere sempre anche 
a costo di barare), Ringo Carlmg 
(perennemente ricercato dalla leg-
ge. e con una taglia su] capo) 
sarebbe riroasta per sempre nel 
Messko a giocare a piattello. E 
per noi spettatori * stata dav-
vero una sfortuna che Ringo. col 
cuore gonfk) di vendetta, si sia 
deciso ad andare a Rimrock per 
indagare sulla morte del fratello 
e per uccidere i colpevoli. Una 
volta a Rimrock. Ringo sara 
subito adocchiato. nientemeno. 
dalFamante di Luca Star (un vec-
chio bolso che per tutto il film 
fara la parte del « cattivo » tra-
dito). la quale definira il nostro 
eroe < il piu bel ragazzo del pae. 
se >. Eppure, cosi mingherlino e 
sproweduto, nessuno lo avrebbe 
mai immaginato che sapesse an
che sparare molto bene e me-
nar pugni da spaccare la testa 
di un toro. 

II filmetto. piuttosto assurdo. e 
stato girato nella campagna ro-
mana (troppo riconoscibile per 
sbagliarsi da un certo Leslie Se-
lander. e Interpretato da Aodie 
Murphy. Broderick Crawford. Co
lor* (non locale). 

vice 

Un umoroso quadretto 
di costume coniugale 
Dal noitro inviato 

TORINO. 14 
Sul palcoscenico detb Sala (Jo 

betti, debutto in teatro di Na 
talia Ginzburg, con Ti ho spo 
sato per allegria, nell'allesti 
mento dello Stabile di Torino 
regla di Luciano Salce. prota 
gonisti Adriana Asti e Ren/o 
Montagnani. Una «piccola com 
media >. come I'autrice stessa la 
deflnisce: fatta anch'essa delle 
piccole cose reali. domestiche 
che riempiono i suoi romanzi, 
specie gli ultiml. dai qudli j | 
tipico cicaleccio. I'analitica cu 
riosita per le vicende quotidiane, 
II gusto di creare prima dal-
lesterno. cogliendone sapiente 
mente I comportamenti. i suoj 
perscnaggi. quel dipanare amo 
revole della memoria sono tra 
vasati per cosi dire e sinteti/ 
luti e afTastellati nella dimen 
sione teatrale. nello spa/io cioe 
di una azione scenica. Che qui, 
in Ti ho sposoto per allearia. e 
esile esile. perche I'intcnzmne 
dell'autrice non e stata eviden 
temente quella di animare una 
storia. di dar vita a personaggi 
coinvolti in eventi da cul trarre 
fuori messaggi. emblemi o sim 
boli. E. in un certo senso. la 
Ginzburg ha fatto bene a non 
cercare di andar oltre le sue 
attuali possibility drammatiche. 

Ti ho sposato per allegria e, 
dunque. un breve, umoroso qua 
dretto di costume, del costume 
coniugale: tenia euro all autrice. 
questo discorrere di relazioni co 
niugali. dei loro fallimcnti. delle 
loro prospettive, delle loro situa 
zioni spesso tristi e dolorose. e 
che qui. invece, ci sono ollerte 
sot to il segno dellallegrm. 

Giuliana, la protagonista - una 
ragazza di provincia arrivata a 
Koma e passata attraverso va 
rie esperienze. con quel suo 
comportamento tra « nata ieri » 
e spregiudicata anticonformista, 
psichicamente dissociata ma al 
tempo stesso. a) fondo. dotata 
di tin suo solido ed elementare 
buon senso vitale - e stata stxv 
sata appunto per allegria da 
Pietro. un giovane ricco avvo 
cato. Lei continua a chiedersi 
perche mai I'abbia fatto. mentre 
se ne sta, conquistata la sua 
sicurezza sociale nella casa di 
lui. a letto. indolente, ma pronta 
sempre a parlare, a parlare a 
lungo di se. Pietro, dal canto 
suo. 6 un uomo concreto e si-
curo, che in lei ha trovato l'e-
satto opposto dalla propria ma-
dre. conformista, bigotta. autori-
tarta, noiosa. invadente, tutta ine-
sorabilmente prevedibile, quanto 
Giuliana e imprevedibile. 

Disponibile a tutto e a tutti, 
bizzarra sempre negli interroga-
tivi che si pone, dal ricordo fa
cile. vediamo Giuliana nel pri
mo atto conversare con la ca-
meriera. una ragazzotta tutta 
estroversa. che finisce a sdraiarsi 
anche lei sul letto, in una spe
cie di democratica egualitaria 
complicita nel gioco della me
moria. Che qui. in questo primo 
atto. pare un poco compiaciuto 
e lento a svolgersi e a dare 
una precisa flsionomia a Giu
liana. Nel secondo atto, ll dia-
logo tra Giuliana e il marito. 
sul tema delle rispettive madn. 
sulle possibilita di divorziare. su 
que] loro menage non comune. 
Qui il tempo del dialogo si fa 
piu stretto, il linguaggio piu efil 
cace nel realizzare una sua ca 
micita slegata e assurda. II terzu 
atto, per cosi dire, raccoglie le 
fila dell' aneddotismo iniziale, 
della frammentarieta Uluminante 
del ricordo. e culmina nella scena 
della visita e del pranzo della 
mad re di Pietro. Questa flgura 
di madre e. a ben vedere. un 
bo7zettino di suocera: ma la 
Ginzburg e riuscita a caricarne 
la descrizione di un vivido hu
mour che pare addirittura, in 
certi momenti. consapevole della 
tecnica drammatica del teatro 
dell'assurdo. 

La Ginzburg alia sua prima 
commedia ha avuto la fortuna 
di avere come regista Luciano 
Salce. che ba creato uno spet-
tacolo tutto sostenuto dal sarca-
smo. Fredda e monumentalmente 
moderna 1' ambientaziooe. con 
quella scenografla di Luca Saba-
telli che indica un appartamento 
da ricchi. scostante e raggelato 
(non e certo un luogo dove una 
famiglia si fa): di esso nel se
condo atto vediamo il bagno. 
tutto piastrellato di nero. dentro 
la cui vasca sta Giuliana in col-
loquio col marito. Nasce cosi un 
netto distacco tra la stravagante 
vita familiar* dei due e quel 
luogo dove essa si svolge, fun-
zionale e altramoderno; cosi co
me un effetto di distacco si rea-
lizza tra il personaggio di Giu
liana e gli abiti che essa porta. 
la camiciola all' ultima moda 
courreges nel primo atto, con 
piccolissimi shorts: la eamicetta 
bianca e la gonna cortissima a 
quadratoni neri e bianchi nel 
terzo; I'accappatoio di spugna e 
il berretto di tela incerata da 
capitano di mare nel secondo. 

La Ginzburg na avuto anche 
la fortuna di farsi recitare da 
Adriana Asti che ba dato di Giu
liana una immagine molto felice. 
raccootandola con riccbezza dj 
aegni. e creandane roagistral-
mente dall'esterno. con netto do-
minio del personaggio (d dicono, 
anche con dementi autobiogra-
flci). la personalita dissociata 
e. dicevamo. imprevedibile. Una 
giovane donna del nostro tempo. 
con le sue ribeilioni. i suoi soon-
trosi urnori. le fantasie. i ricordi. 
gli egoismi. e gli abbandoni. le 
ricerche di se e la curiositi. den
tro la sua storia coniugale. Renzo 
Montagnani. specializzatosi or-
mai. a quanto pare, in perso
naggi di gfovani uomini disin-
volti e skruri di se stesst ele
gant] e compassati. bonari e fa-
cili ail'allegria. e stato assai pia-
cevoie. senza sforzn alcuno. Sor-
prendente la prestazione dj Ga-
brieUa Giorgelli. aTvenente pro-
sperosa e ridandana cameriera; 
Italia Marchesini e la madre di 
Pietro. di cui con consomato me 
stiere ha cotto I lati pin confer-
mjstici Nella breve parte della 
sorella di Pietro. ricordiamo an
che Rita Guerrieri. 

Per 0 pubblico e stato ono 
spasso continuo: alia fine ba chia-
mato alia rfbatta rautrfce, ft-
stegfJandola. 

E' morto Mario Serandrei 

UN VERO POETA 
DELLA MOVIOLA 

Il regista e montatore cinema 
tografico Mario Serandrei e mor 
to per emorragia cerebrale. ve 
nerdi alle ore 21. all'ospedale 
di Tivoli ove era stato ncovera-
to. privo di conoscenza. quat 
tro g orni or -sono. Mario Seran 
drei era nato a N'apoli il 23 mag 
L'IO 1917 

Montaogto: Marto Serandrei 
Quante volte abbiamo letto tl 
tuo nome net titolt di testa dei 
film italiam? Quaiiti film, e do
cumentor!. e cineuiornali. avrd 
« montato t Mario Serandrei nel
la sua laborwsa carriera? Era 
il piu instancabde e il piu fa 
moso dei nostri montatori, e 
stato un uomo preziotissimo nel
la riftnitura tecnica. talvolta nel
la creaztone. e. non di rado. an
che nel salvataugio di centinaia 
di realizzaziom cinematoora 
fiche 

Era I'uomo con la t moviola * 
(I'apparecchto per rivederct i 
bram di film e lavorarci sopra). 
il quale passava quasi tutte le 
sue giornate m una stanza buia 
Sul suo tavolo si ammucchiava 
no e si snodavano pellicolc rft 
lutti i genen. II suo lavoro era 
quello di sforbiciare e dt tncol-
lore, e ormai lo sapeva svolge-
re quasi ad occhi chtust, tanlo 
era in grado di conoseere in an 
ticipo lo stile, la sintasst, le ma-
nie dei moltissimi reatsti che af-
fidavano a lui, alle sue apili 
mam, al suo * taalto > inlallibile 
il materiale gtrato 

Non ancora cinquantemie. na 
poletano. persona colta. di since 
ri sentimenti democratict. aman 
te dei librj rari. collezionista di 
autograft. Serandrei era un'isti-
tuzione nel cinema italiano. Ep
pure non aveva ceduto ancora 
alia c routine > ed era sempre 
capace di entusiasmarst per un 
progetto ardito. per un'opera 
giovanile, fuori del comune, ion-
tana dai sentieri battuti. Que
sto vuol dire, in sostanza che 
Serandrei non era soltanto pre-
parato a tnaneggiare le forbid 
€ tecniche > ma sempre pronto 
ad afferrare — come richiede-
vano i massimi teorid del man-
taggio — le forbici < poetiche». 

Del resto Luchino Visconti lo 
ebbe collaborator permanente 
(I'unico) di tutta la sua attivita 
di regista di cinema, da Osses-
sione a Vaghe stelle dell'Orsa..., 
venticinque anm di amicizia e 
di stima reciproca. Fu Serandrei 
il primo a vedere la celehre se 
quenza di Clara Calamai. una 
delle «dive» dei regime, scorn-
posta e inelegante, stanca mor-
ta nella cucina della trattoria, 
che si addormenta sola davanti 
al tavolo ingombro di piatti $ 
di bicchieri da lavare. Erano i 
primt pezzi dt Ossessione, rea-
lizzati da un nome nuovo. scono-
sciuto. II montatore era intelli-
gente. sensibile. e ne ebbe uno 
«choc >. Capi subito con chi 
aveva a che fare: non certo. 
come aveva temuto in prindpio, 
con un ricco aristocratico che 
voleva soltanto * divertirsi» 

Prese una penna. la intinse 
nelTinchiostro verde (sarebbe 
diventata poi una tradizione tra 
i due) e gli scrisse una lettera 
in cui appariva. forse per la 
prima volta. un termine che 

avrebbe avuto una storia: « neo 
realismo *. 

Serandrei sapeva bene che. 
quando <i trovava in presema 
di un creatore come Visconti. il 
montagoio era pid iniziato al 
momento delle riprese. e sareb
be termmalo solo con Vultimo 
tocco con I'ulttma decismne del 
I'autore stesso. Non ha mat ac 
campato meriti straordmari, ep 
pure Visconti potrebbe dire me 
glio di ogni altro che cosa abbia 
rappresentato per la storia e per 
il cinema italiano I'apporto di 
Serandrei. 

E come soffri. questo monta
tore d'eccezione. questo tecmco 
ferratisstmo. non chinso esclu-
sivamente nel propria mestiere 
di artigiano. ma aperto alle sttg-
gestioni della cultura e dell'arte. 
quando fu costretto a tagliare. 
a massacrare di propria mono -
lui che non avrebbe put tnlto 
una virgnla — quasi tutte le 
opere di Viscontt. sempre trap 
po lunphe per i mercanti. sem
pre troppo pertcolose per t cen 
son Per fortuna il regista caul 
e seppe anche rmgraziarlo 

E Serandrei lo ringrazid a sua 
volta. prtvandost di uno dei suoi 
piu cari cimeli dt bibliofilo. SCO-
vato in una libreria antiquana. 
e donandolo al regista: il mano-
scritto originate del valzer ine 
dito di Giuseppe Verdi, che ab
biamo tutti ascoltato nel aran 
ballo del Gattopardo. quando H 
Drincwe danza con Angelica 

Per una volta. il montatore 
non st era limitato a tagliare e 
a incollare: aveva anche « inse-
rito > qualcosa in un film, oltre 
alia sua proverbiale precisione. 
al suo colpo d'occhio. al suo sen
so del ritmo, alia sua modextia 
di collaborator tanto oscuro 
quanto indispensabile. 

U. C. 

Le condoglianze 
di Longo 

n compagno Luigi Longo ha 
inviato ai familiari dello scom-
parso il seguente telegramma: 

« VI glungano le piu commosst 
conrfogllanze del PCI e mle per
sonal! per la dolorosa Immatura 
scomparsa del compagno Mario 
Serandrei, che e stato un valo-
roio esponente del cinema ita
liano >. 

Un telegramma di condoglian 
ze e stato inviato anche dalla 
Commissione culturale del Partito. 

Eligio Possenfi 
stroncafo da 
un malessere 

MILANO. 14. 
D commediografo e critico tea

trale Eligio Possentl e morto 
stamane per un improwiso ma 
lore, nella sua abitazione di Mi 
lano. dove era nato il 25 giugno 
del 1886 

Eligio Possenti aveva lavora 
to fino a ieri per terminare un 
lavoro teatrale e nulla faceva 
presagire la morte. 

•lUnita 
* * * * * * * * * * * * * * * 
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Lo shake di Rita 
" Son quattro anni che Rita d 

di casa in televisions da quan
do apparve a Studio Uno can-
tando, con quella sua voce 
da ragazzina rabbiosetta. « La 
partita di pallone >, conquistan-
do quindicenni e cinquantenni, 
inaugurando in Italia Vera 
ye-ye. 

Rita resiste, le sue capriole, 
i volteggiamenti, le danze che 
farebbero inorridire qualunque 
coreografo, le imitazioni, le 
urla e le canzoni confidenziali 
incantano ancora il pubblico 
dei minorenni e degli adulti, 
anche quegli adulti che recla-
mono la legge del barbiere ob-
bligatorio per i capelloni 

Gli organizzatori di Studio 
Uno si sono resi certamente 
conto di questo ed ecco che 
tutto lo spettacolo poggia or 
mai sulle fragiti spalle della 
Rita, prende aria con i suoi 
gorgheggi, spumeggia con le 
sue imitazioni e i suoi ancheg 
giamenti. 

La dimostrazione migliore di 
tutto questo e~ data dall'appari 
zione deprimente, angosciosa 
financo e qualche I'olta assolti-
tamente squallida della Bice 
Valori trarestita da sarta o da 
comare chiacchierona. E' il mo
mento in cui lo show del sabato 
sera tocca il fondo della bona-
lita, della noia del pessimo gu
sto La Valori infatti e co 
munque chi le scrive le battute 
e la dirige, semhra non saper 
uscire da quel risaputo reperto 
rio di battute e frasi fatte su 
personaggi noti del mondo dello 
spettacolo leggero. su fatti di 
cronaca e su tutta la paccot-
tiglia del qualunquismo. Cosi 
non rest a che lo shake di Rita 
e qualche provvidenziale appa-
rizione di ospili bravi come il 
Tony del Monaco e gli Swin
gles Singers di ieri sera. 

Ma ecco che a tin certo mo
mento Rita da il arande annun 
cio: a Studio Uno non basta 
una Pavone. ci vuale anche un 
Pavonp e il fratello Carlo detto 
Pinuccio arriva correndo, salu-
ta con il braccio alzato. veste 
la giacca lunga e la cravatta 
dei giovani inglesi edoardiani, 
canta assieme alia sorella le 
vicende di casa e la carriera 
della Rita. Carlo-Pinuccio non 
£ che abbia dimostrato doti 
originali di cantante o di show
man, affatto. E' stato anzi la 
copia maschile della celebre 
sorella, canta come Id, con 
delle note piu basse ovviamen-
te, la imita nei movimenti e 
negli ancheggiamenti e quando 

vuole rendersi mdipendente dal-
l'influenza della sorella resta 
nel livello della mediocrita de
gli urlatori, tra Celentano e 
qualche inglese. 

Certo poteva essere un colpo 
grosso e comunque pud diven-
tarlo questa faccenda dei fra-
telli ma bisognerebbe che gli 
autori dello show inventino una 
adeguata forma di spettacolo. 

Studio Uno ha avuto ieri sera 
in finale un risvalto elettorale. 
Teddy Reno e apparso prima in 
veste di camenerc e pot di 
assessore di .-l rice in per rin-
graziare Antony Quinn Pud 
succedere di tutto come si vede, 
per portare acqua al mulino. 
Studio Uno si presto, uccoglie 
tutti purche facciano numero 
anche se la contropartita nnn 
t> propria quella usuale Ed ft 
un'altra dimostrazione della 
debolezza di uno spettacolo di 
molte ambiziom e poca so
stanza 

Sul prngramma nazumale do
do Studio L'no <"• stata trasmes-
sa la prima punt at a di un pro-
gramma dt Romolo Aldrccl/ini. 
Gli itnliani i> rindustria 

Marcellwi e un regista di 
film agiogratici del regime fa-
scista (Senlinelle di hronzo) dl 
documentari a carattere rrli-
gioso (Pastor Anjiclicus) e del 
film ufficiale delle olimpiadi 
romane del l%0 (Ln arande 
olimpiadi1) 

La prima puntatn oresentata 
da Eltore Di'lla Giovanna e 
dallo stesso Marcellim <*• ^tata 
dedicata alia casa >\tttnrp rlcl 
testa e quindi maan'orp rpsp'in-
sabile dpll'incrpdibilp pastiche 
ammannito ai telespettatori A 
Giancarlo Del RP Crediamo 
che basti un camp'mnarin delle 
frasi dette dallo speaker per 
avere un'idea del proqramma. 
e delle intenzinni dei rpalizza-
tnri tutti tesi a prpsentarp ll 
capitalista illvminata. henefat
tore e mecenalp nrrchp vntrnn 
di squadrp ciclistiche Ecco al-
cune delle frasi altavientp edi-
ficanti scritte do D"l Rp- 1 spon
tanea di uno dei (ratelli Znppas 
nel suo ruolo di cnntrollnre... 
Vetusta foto ricordo... enrap-
giosa e lucida politico del la
voro... I'artista inrenta e H 
pantografo copia... questo Mis-
sissipi del frigorifprn chp nasce 
dal varesotto... la responsabi-
litd del lavoro t per questa ra
gazza ttno stato di grazia... la 
storia di questa fabbrica & 
come una favola... 

E r>ia di questo passo. Senza 
commento. 
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programmi 
TELEVISIONS 1' 

10,15 
11,00 
12,00 
14,30 
17,15 
18,15 

19,00 
19,10 

1945 

20,30 
21.00 
22.15 

LA TV DEGLI AGRICOLTORl a cum di Uenuto Vertunni 
MESSA 
GENERAZIONE NUOVA a cura dl Claudio Sorgl 
RIPRESA DIRETTA Dl UN AWENIMENTO AGONISTICO 
LA TV DEI RAGAZZI • < II club di Topolino » di W Disney 
Pippo Baudo presenta • SETTEVCCI ». m'ochi musicaii di 
Paolini e Si I vest ri 
TELEGIORNALE - Gong 
CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PAR. 
TiTA Dl CALCIO 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orario - Cro-
nache dei partiti - Arcobaleno • Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera • Carosello 
LUISA SANFELICE di Ugo Pirro e Vincenzo Talarico 
LA DOMENICA SPORTIVA (risultati. cronache HI mate a 
commenli swi principal! avvenimmti della einrnnto) 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 
1M0 

19,00 

2100 
21,10 
21,15 

92M 

22,30 

SCENE DA € LA COMMEDIA DELL'ARTE». nuovo cano-
vaccio ispirato ai XVI secolo 
CONCERTO SINFONICO diretto da Carlo Maria Giulini 
W. A. Mozart: « Thamos re d'Egitto » 
TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
LA ROSA D'ORO • rassegna televisiva degli spettacoli di 
varieta del Festival intemazionaJe di Mont reus 
QUELLI DELLE TORTE IN FACCIA - c HARRY LAN GOON > 
(c Lo sguattero » e « L'ereditiera scomparsa >) 
GLI ADDAMS: « IL GIOCO DELLE PARTI t. racconto sca-
neggiato. regia di S Lanneld. con Carolyn Jones e J. Astin 

RADIO 
NAZIONALE 

GiornaJe radio, ore I, 13, 15, 
20, 23; 4/35: Musicbe del mat-
tino; 7,10: Almanacco - Previ
sioni del tempo; 7,15: Musiche 
del mattina; 745: Accadde una 
mattina; 7,40: Culto evangeli-
co; 745: Autoradioraduno di 
prima vera; 140: Vita nei cam-
pi; 9: Autoradioraduno di pri
ma vera; 9,03: L'tnformatore dei 
commercianti; 9,10: Musica sa 
era; 9,30: Messa: 10.15: Dai 
mondo cattolico; 10,27: Autora
dioraduno di primavera; HJM: 
Trasmissioni per le Forze Ar-
mate; 11,11: Cronaca minima; 
1145: Autoradioraduno di pri
mavera; 11^1: Casa nostra; 
1249: Arlecchino • Autoradiora
duno di primavera: 1240: Zig-
Zag; 1245: Chi vuol esser lie-
to_: 13,15: Carillon; 13,11: Pun-
to e virgola; 1340: Musicbe 
da palcoscenico e dallo scher
mo; 1345: Giorno per giorno; 
14: Un disco per Testate: 1440: 
Musica in piazza; 15,15: Cori da 
tutto U mondo: 15,45: Canzoni 
nuove; 14,10: Prisma musicale: 
1*45: Cronaca del secondo tern 
po di una partita di eakno: II: 
Concerto smfonico: 19,15: Do-
mernca sport: 19,45: Motivt m 
giostra; 1943: Una canzone al 
giorno; 2040: Applausj a_; 
2045: Da cosa nasce cosa; 21: 
Concerto dei pianista Raymond 
Trouard; 21,45: II libro phi bel-
\o del mondo: 22: Musica da 
ballo. 

SECONDO 
Giornale radio, ore 840, 94f* 

10,30, 1140. 1340. 1840. 214f, 
22,30; 7: Le hanno scelte par 
voi; 7,45: Musiche del mattino; 
845: Buon viaggio: 9: Autora
dioraduno di primavera; 9: U 
giornale delle donne: 945: Ab
biamo trasmes5o: 1045: La 
chiave del successo; 1047: Au
toradioraduno di primavera; 
It: Terza giomata national* 
del marittimo: 1145: Autoradio
raduno di primavera; 1145: 
Voci alia nbaJta; 12: Antepri* 
ma sport; 12,15: I dischi della 
settimana: 1247: Autoradioradu
no di primavera; 13: L'appunta-
mento delle 13; 13,45: Lo schiac-
ciavoci; 1440: Voci daJ mondo; 
15: Conrado fermo posta; 14,15t 
ll clacson; 17: Musica sport; 
1145: I vostri preferiti; 1943: 
Zig Zag: 1940: Punto e virgola; 
28: Dinge Arturo Toscamni; 
21: Canzoni alia sbarra; 21/40: 
La giomata sportiva; 2140: 
Musica oella sera; 22: Poltro-
nissima. 

TERZO 
1441: La giomata del gene-

rale; 17.15: Musicbe di G. Ca-
nssrmi e M. A. Charpentier; 
19: Musiche di Luigi Dailapic-
cola: 19,15: La Rassegna Tea
tro; 1940: Concerto di ogni sa
ra: 2948: Rivista delle riviste; 
29.49: Carl Starrdtx; 21: II gior
nale del Terzo; 2149: Ft castei-
lo del principe Barbablu. 
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