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CANNES 
£//i verdetto confmo, prolisso, ap-
parentemente ispirato a criteri 
8alomonici, ma iniquo per troppi 
aspetti non marginali. II « kotos-
sal » polacco « Faraone » presen-

* tato nella serata finale 

SI £ CHIUSO IL XX FESTIVAL 

La «Palma d'oro» divisa tra 
Germi e Lelouch 

Dal nostro inviato 
CANNES. 20 

.Un verdetto confuso, prolis-
apparentemente ispirato a 

iteri salomonici, ma iniquo 
tr troppi aspetti non margina 

ha concluso — sccondo la 
fadizione, purtroppo - il Fe-
fival di Cannes La giuria. 
fesieduta da Sophia Lor en e 
imposta dei francesi Achard. 
>nevaix. Giotto. Lehmann. 

^aurois, Pagnol, Salacrou. del 
ipponesc Furukaki. del bel-

Marion, del Itrasiliano De 
foraes, del sovieliea Raisman. 
fll'anglo-amcricano Richard 
tster in rappresentanza degli 
Ui Uniti, dell'oriundo russo 

Iter Ustinov in rappresentan 
della Gran Brctagna. ha di-

to la tPalma d'oro* (o meglio 
ha moltiplirata per due) tra 
\franccsp Un unmo e una Hon 

di Claude Lelouch e I'italia 
Sipnorc e siqnnri di Pietro 

»rmi Un omanaio contempo 
\neo all'oriaine anaarafica 
tlla prpsidcntpssa, e alia sun 
tova nazionalita9 Non si di 
\bbe. poichd corre voce che la 
)ren si sia hattuta piuttosto 
intra che per Germi. e sino 
Vestremo. 
\Mezzo successo italiano, dun-
be: al quale non sono state 
tranee le pressioni degli in~ 
ressi mercantili che uniscono. 

campo cincmatografico. 
Italia alia Francia; quest'ulti-

ha visto laureata una com-
?dia sentimentale uggiosa e 

"i 
1 PREMI 
— a Pa I ma d'oro •>: "ex ' 

icquo": Sigiittri e signore di I 
[Pietro Cermi (Italia) e Un ' 
•jhommc el une femme di I 

>laudc Lelnurli (Francia). | 
— Miglior allure: Per , 

)srarss(>n per 1'inlerprela- I 
lione del Him Suit (Ln fa-
ie) (D.mimarca). I 

— Migliorc nltrice: Va- ' 
lessa Rcdgratc per Pinter- I 
»retazionc drl film Morgan, \ 

suitable riiie fur treatment . 
(Cran Brctagiin). I 

— Mcnzione spcrlnle: To
ko per il film Uccellacci e tie-
teltini (Italia). ' 

— Premio speciale. dclla 
| iur ia : Alfic di Lewis Gil
bert ((.ran Brelagna). 

— Premio per la migliore 
tgia: Serghei Yulkcvic per 
tnin in Pntonia (ITRSS). 
— Premio oprra (irima: 

tnverna in liamtnp di Mircea 
luresan (Itomania). 

— Premio «lnl XX del Fe-
livat: Cnmpanas a media-
tochc (FnlstnIT) di Orson 
belles (Spagna). 
— Premio FIPKESCI: / 

turbamenti del ginvane Tor- I 
\ess di Volker FelilondorlT ' 
[Repulihlica fedcr. tcdesra). I 

— Premio O.C.I .C: Un I 
iomme el une femme di 
Ilande Lelouch (Franria) . 

Premio [ i M C l U T : Cam- .. 
anas a medinnoche (Fal- | | 

taff) di Orson Welle* (Spa- '{ 
ia ) . j ! 
— Cran premio dclla fo- ' , 

>grafia: " e \ aequo" Cam- • < 
mas a medinnoche (Fal- (' 

larT) di Or«»n Welles (Spa- | 
ia) e I'n hommc et une I 

tmme di Claude l^ lourh 
iFranria) . I 

— Premio della FIPHK- I 
II • un film fuori eonror- i 

»: 1A» fnierre est finie di | 
Main Resnais (Franeia). . 

ipocrita. cut e andato anche 
il premio non ufficiale del-
VOCIC. La menzione speciale 
per il grande Totd non com-
pensa in modo adeguato I'ope-
ra piu qualificata della nostra 
selezione. Ucccllacci e uccelli-
ni (superato di misura dal Gio 
vane Torless nella votazione 
della Fiprexci. che ha anche 
premiato, tra i « fuori festi
val ». r<n puerra e finita) Al 
problematico Pasolini si $ dun-
que preferito un Germi che vi-
ve di rendita. sia pure con una 
cerla coerenza. sfruttando il 
filone della «satira all'italia-
na » (ma propria a Cannes, nel 
'64. Sedotta e nbbandonata fu 
praticamente ignorato). 

Meritati i due premi d'inter-
pretazione: al danese Per 
Oscarsson ver Fame, all'inqle-
se Vanessa Redgrave per Mor
gan Vale solo la vena di not a 
re che. qui. la nostra (o non 
pin nostra) Sophia ha bloccato 
il vasso a Joanne Mareau: co 
•<icch(\ invere deWattrice di 
Tony Richardson si r finito col 
nremiare la moglie. del resto 
bravisxlma tl premio speciale 
delta qiuria $ andato ancora 
all'lnqhilterra. ciod ad Alfie di 
Lewis Gilbert (la cut distribu-
zione internazionale e curata 
pero dagli americani): ed csso 
si giustifica meno del legitti-
mo riconoscimento al sovietico 
Serghei Yutkevac, per la regia 
di Lonin in Pnlonia. che avreb-
be potuto ottenere anche di piit. 
11 premio «opera prima > a 
Mircea Muresan per il romeno 
Tnverno In fiamme rientra in-
vece in un quadra puramente 
diplomatico. E anche quello in-
titolato al « Ventennale di Can
nes ». ed attribuito ad Orson 
Welles, regista di Falstaff. per 
il suo t contributo al cinema 
mondiale >. ha il sapore di un 
contentino. 

Tra i concorrenti pftl o meno 
quotati. son rimasti fuori La 
rcliRleiise e I turbamenti del 
fiiovane Torless. ftta. soprattut-
fo. la giuria nel suo insipme ha 
colpevolmente ignorato due 
tra le opere piu significative 
del festival: H brasiliano Ma-
t raga e Vungherese I senza spe-
ranza. Per quanto riguarda il 
film magiaro, il caso e scan-
tlaloso. poichd risulta che buo-
na parte dei giurati se ne sono 
usciti dalla sola molto pri
ma delta fine, e non erano 
quindi in qrado di esprimere 
un parere sensato e documenta-
to Ma forse le niurie ufficiali 
andrehhero abnlite E di que-
sta opinione crediamo fosse. 
nel fondo. quella cospicua por-
zione di pubblica cht> ha mani-
frstato rumorosamente il suo 
dissenso alte decisinni prese 

Appena una piccola parte del
la giuria. quasi nascondendasi 
dietro Sophia Loren biancove-
stita e splendente di gioielli. 
ha osato esjMrsi alia ribalta e 
solo i premi a Orson Welles e 
agli attori sono stati accolti da 
applausi unanimi. Contrasti piu 
o meno violenti hanno accom-
pagnato le altre consegne. e 
sommerso la voce di Jean Ma-
rais. garbato maestro delle ce-
rimonie. Particolarmente acce-
sa. e indubbiamente spropor-
zionata. Vopposizione a Germi: 
il quale, dominando il propria 
nrrvosismo. ha qridato ai suoi 
detrattori: * la prossima volfa 
cercherd di annoiarvi >. Fischi 
zittii e interruzioni hanno pun-
tepqiato il discorso dell'altn 
fttnzionario di turno. dal quale 
abbiamn dedotto che Robert 
Farre Le Bret lascera in altre 
mani la direzione del Festiral. 

La Polonia. che avera aperto 

I 

ISE6RETI 
DELLA BOMBA 
ALLIOROGENO 
CHMESE 

agenerali non 
ispondono 

"ERZO CAPITOLO DELL'INCHIESTA: J 

:HE SUCCEDE NEGLI ALTI COMANDI : 
IELLESERCIT0 ITALIANO? : 

in tutte le edicole - lire 120 
« • ' 

la serie delle proiezioni H 5 
maggio. Vha anche chmsa, sta-
sera, con uno spettacolo di 
quasi tre ore, a colori e su 
schermo largo: Faraone di 
Jerzt) Kawalerowicz. 11 regista, 
che proprio a Cannes colse me 
ritati allori. or e un lustro. con 
la sua Madre Giovanna de^li 
angeli (e che in Italia e noto ul 
(re.fi per II treno della notte) 
si & voluto misurare, stavolta. 
con il t kolossal » americanu. 
versando contenuti politico 
ideologici dentro una fastosa 
cornice, la quale ha piit volte 
il sopravvento Tratta da un 
romanzo di Boleslaw Prus, la 
vicenda elabora disinvoltamen 
te alcuni motivi della storia 
dell'antico Egitto, immaginan-
do un faraone Ramsete X111 
(mai esistito. come ha opportu 
namente ricordato to stesso Ka
walerowicz. qiacchd la dinastia 
si fermo al numero dodici). 
che eambattc. come erede at 
trono prima, come sotirana 
poi In potcntr casta dei sacer. 
doti. quidata dal tubdalo 
Ilerhor NpUa diatriba — che 
investe tutte le questioni in
terne ed estere. dalla condotta 
della guerra contra gli assiri 
ai piani edilizi — e altamente 
probabile sia da vedere un rl-
flesso di moderni e piu prossi-
mi conflitti tra Chiesa e Stato. 
Nemmetto il problema ehraico 
viene dimenticato. tramite il 
persotiaggio di una Sarah, della 
razza d'lsraele, che diventa la 
concuhina di Ramsete e muorp 
poi malamente (come del resto 
il faraone, piu tardi). Ma sia 
Sarah, sia Valtra principale fi-
gura femminile. la danzatrice-
sacerdotessa Kama, servono so-
prattutto a cospargere stti trop-
po concettosi discorsi dei pro-
tagonisti un po' di sale erotica: 
e qui Vautore si & lambiccato 
il cervello (con scarsi risulta-
ti. d'altronde). per trovare 
congrui equivalenti gestuali al 
bacio. che presso gli egizi — 
secondo approfondite ricerche 
— non sarebbe stato cono-
sciuto 

Ci si chiede. dopo aver vista 
Ceneri e Faraone. se la cine-
matografia polacca non abbia 
davvero altro di meglio cui ap-
plicare le sue risorse d'inge-
gno e i suoi mezzi finanziari 
La domanda i tanto piit perti-
nente in quanto esempi diffe
rent! ci vengono da diversi 
paesi socialisti, come la Ceca-
slovacchia (almeno fino a ieri). 
come VUnaheria. o come la Ju
goslavia. che al Festival ha 
presentatn. fuori concorso. Lo 
spuardo nella pupilla del sole 
di Veliko B'llaiic. il regista af-
fermatosi. anche internazional-
mpnte. con Vappassionato Ko 
zara e col bel documentario 
lungomctraggio Skopje (53 Kel 
la sua nuova opera egli ha 
affrontato un arduo cimento. 
proponendo il dramma di quat-
tro partiqianj ammalati di tifo 
e rimasti isolati dal loro re-
pario, durante un terribile in-
verno della guerra di libera-
zione. La varieta di atteggia. 
menti dei personaggi, esaltata 
dal deliro che il morbo provo-
ca. si concentra attorno a un 
obiettivo concreto. il quale as
sume nel contempo un valore 
simbolico- un cavallo disoerso. 
che pun raopresentare il cibo 
o la salvezza. ma non per tut-
ti. 11 racconto. asvro nei toni e 
teso nel ritmo (dopo un inizlo 
forse un po' macchinoso. che 
potrd essere sceltito) procede 
con notevole rigore tematico e 
stilislico verso la sua traqica 
conclusione Ma detto Spuardo 
nella pupilla del sole si avrd 
modo di parlare ancora. poichd 
vena con certezza presentato 
in qualche altra rassegna cine-
matografica dell'anno. Per ora 
basti dire che es*n fa comun-
que onare a un aiorane cine
ma. il quale si sforza di cam-
minnre sulla ttrnda del nvoro 

Aggeo Savioli 
Nella foto del titolo: Pietro 

Germi e Claude Lelouch-

La pianista 
Marcella Crudeli 

al Festival 
di Cracovia 

CRACOVIA. 20. 
Si i miziato il Festival inter

nazionale musicale di Cracovia 
al quale partecipano. opni anno. 
noti concertisti e complessi sin 
fonici. La pianista italiana Mar
cella Crudeli ha eseguito un 
programma di musiche di Scar
latti, Szimanowski e Chop.n. 
accompagnata dall'orchestra Fi-
larmonica di Cracovia. D suc
cesso £ stato caloroso. 

Sotto la 
mannaia 

AMBURGO - La lama della ghigliottina si e abbattuta sul 
collo di Michele Mercier (nella foto), ma I'attrice ha riporiato 
solo alcune contusion!. Non si tratta della scena di un f i lm, ma 
di un curioso incidente che si e verificato durante la prova di 
una scena di « Come imparai ad amare le donne » di Luciano 
Salce. La caduta della mannaia non era prevista ed e stata 
causata dalla distrazlone di un operalo: per fortune la lama 
era in finfo acclalo leggerissimo. 

Conferenza-stampa di Radaelli 

Scattera da Biella 
il «V Cantagiro» 
Istituito un girone « C » riservato ai 
complessi — Ancora non sono state 

scelte sei sedi di tappa 

Ezio Radaelli na presentato 
ten, nel corso di uni conferenza 
stampa, le carattenstjche prin
cipal! della quinta edizkme della 
popolare mamfestazione canora 
da lui organizzata. U < Canta
giro >. 

II via alia manilestazione ver 
ra dato ia sera del 22 giugno 
con il primo spettacolo sul cam
po sportivo della citta di Biella 
che e stata scelta dalTorgamz 
zazione come sede di partenza 
Fmora sor.o state decise le lo 
cahta di sedi di tappa: Anconj. 
Boiojrna. Bjsto Arsir.o. Brescia, 
G«nova. Macerata. Se-in I>e-
vante. Torino e Verona Per 
completare ritinerar.o mancano 
ancora sei sedi di tappa che 
yaranno probabilmente sceite 
tra altre citta del nord e del 
centro dell'Italia. A Fiuggi. c o 
me nelie «cor5e edizioni. saran-
no compiute te sem.finah e !e 
fmab ne. giorni 8 e 9 luglio. 

Una nonta e costituita dalla 
creazione — oltre a quelli gia 
esistenti per i cantanti noti (A) 
per quelli giovani (B) — di un 
terzo girone (C) riservato ai 
compjessi di musica leggera. 

L'organizzatore Radaelli ha 
reso noti i norm di alcum tra 
i piu noti partecipanti che sa-
ranr.0 pre«enti q-jest'anno alia 
manife*taz!onc. tra I quali: Do-
rnenico Modugno. Bobby Solo, 
Little Tony. Gianni Morandi ed 
I Marce.Io- Ferial per il girone 
A. I'oquipe «84 * ed i Roke* 
per i! girone « C >. 

A!tn contratti con cantanti 
molto noti — non si esclude la 
prcsenza di Rita Pavone — so
no gia nel cassetto di Ezio Ra-
daeiii il quale non ha voluto an
cora anticipate notizie in pro-
posito. 

Come ne^li anni scorsi, la ca 
rovana sara fo.-mata da decine 
di auto, di duerso tipo a se 
conda dei ^ironi. guidati dagli 
autisti dt-lla ca.-a che le fornira 
all'organizzazione; le vetture sa-
ranno collegate via radio con 
quella del patron» della mani-
festaziooe e saranno scortate 
dalla polizia «trada.'e. I J regia 
del € V Cantaciro » sara ancora 
curata da] regi«ta televisivo Ste-
fano Canz-.o. mentre il direttore 
di scena. che dovra oecuparjl 
ciel tra«porto e della messa in 
opera del materia!e tecmco ne-
ce^sano alio svolgimento degli 
ipettaco'.i ne!!e piazze o negli 
s'adi. sarii Ca ro Maresti. Xu-
mero^i raoprr-^-ntanti della 
*tampa. rad ocron'«ti. fotore-
porter* ed operator! cinemato 
Crafici harno sia chiesto di es
sere accred.tati per il «Canta
giro*: per colo-o che segmran-
no Ia man;fe-;taz!one funzionera 
in p:i!lTian della rad.ostampa 
che permettera tl piu rapido 
inoltro delle notize alio sedi dei 
ri>;pettivi giornalt. 

Proibito 

in Thailondia 
" Dottor Zivago » 

BWGKOK. 20. 
II film Dottor Ziripo e stato 

proibito nel regno di ThaUandia, 
perche « mostra il rovesciamen-
to con mezzi violenti di una mo 
narchia >. I J I casa produttrice 
del film, intende appellarsi con-
tro quest* ridicola decision*. 

le prime 
Concerti 

L orchestra 
« Scarlatti » 

al Foro Italico 
Pubblico strabocchevole per il 

concerto di ieri sera all'Auditorio 
del Foro Italico. Era infatti di 
scena l'orchestra t Alessandro 
Scarlatti > di Napoli diretta da 
Massimo Pradella. nel quadro 
della « parata > dei complessi li-
rico-sinfonici della Rai. E, come 
usano fare per la squadra di cal
c i c numerosi supporters napole-
tani avevano seguito il complesso 
sinfonico della loro citta sul 
« camoo > esterno dello studio ro-
tnano. 

Che l'orchestra najwletana a-
vesse bisogno di questa straordi-
naria mobilitazione non diremmo 
proprio. avendo dimostrato, pro
prio ieri sera, di non aver biso
gno di aigomenti extra musicali 
per farsi rispettare; anzi conqui-
standosi idealmente un posto. ac-
canto all'Orche.stra romana della 
stessa Rai. tra gli ottimi comples
si italiani: che, pur nei limiti del 
suo ridotto e « specialistico » stru-
mentale. ha fatto sent ire un suono 
assai ricco ed una intonazione per-
fetta. 

II programma, con il quale il 
complesso napoletano ha conqui-
stato il pubblico meritandosi un 
successo assai caloroso. compren-
deva il Concerto n. 3 di Scarlatti, 
la Sinfon'ta concertante op. 84 per 
violino. violoncello, oboe, fagotto 
e orchestra di Haydn, la Piccola 
musica notturna di Dallapiccola. 

e la Sinfonia n. 4 (Italiana) di 
Mendelssohn. Un programma as
sai vario. come si -vede. e percio 
in grado di farci apprezzare pie-
namente. sia le qualiia dell'orche-
stra e sia quelle del direttore. 
Massimo Pradella, il quale, per 
la verita. ha dato il meglio di se 
nella pagina di Dallapiccola v 
nella Stnfonia di Mendelssohn, piu 
adattc evidentemente al suo tem-
peramento dei brani di Scarlatti 
e di Haydn, un po' troppo < ro-
manticizzatl >, a nostro parere. 

vice 

Teatro 

II martirio 
di Lorenzo 

Dopo Mutivo di scandalo e ri-
flessione di Osborne, la Coinpa-
gnia del Teatro Stabile del Friu-
li-Venezia Giulia ha preientato 
ieri sera, al Teatro Valle. un te-
sto che ci ha immersi in ben 
altra atniosfera, al polo oppo-
sto del dramma di Osborne: 71 
martirio di Lorenzo di David 
Maria Turoldo. II dramma, me
glio la « sacra rappresentaziono, 
prende l 'awio e si sviluppa in-
torno alia figura di un sacer-
dote celebrante e continuera 
nella rievocazione del martirio 
di San Lorenzo, giustiziato nel 
238 a Roma. U testo di padre 
Turoldo verte sui problemi fon-
damentali della religione cristia-
na. quelli sul contrasto tra il 
bene e il male, tra la ragione, 
la fede e la grazla. tra la* sof-
ferenza dell'innocente e il «di-
vino disegno» che ogni cosa 
dovrebbe giustificare. Turoldo 
ha immerso tutti questi gravi 
problemi in un'inquietudine esi-
stenziale e concreta, almeno nei 
moment i in cui si presentano ai 
t sacerdote * i tre tentatori (di 
chiara derivazione eliotiana). per 
poi allontanarsene. pero. fino a 
sconfinare nell'astrattezza e ncl-
1'enunciazione puramente teon-
ca e dogmatica. 

II martirio di Lorenzo, diret-
to con sobrieta da Giuseppe 
Maffioli. soffre anche di una 
limitazione < letteraria > del te
sto. da cui denva anche la man-
canza di una reale dinamica sce-
nica. che riflette a sua volta la 
assenza di una autentica dia-
letttca tra le idee: un iimite, 
questo. proprio della < struttu-
ra > stessa del teatro religiose. 

Comunque. a parte i limiti. la 
rappresentazione si awale di un 
originate e sintetico impianto 
«>cenografico di Nino Perizi, e 
deH'apporto valente di molti at
tori, tra i quali ncordiamo Egi-
sto Marcucci. Enrico D'Amato. 
Werner Di Donato. Vittorio Fran-
ceschi. Oreste Rizzini. Roberto 
Paoletti. Lino SavtM-ani. Applau
si. e un cordiale successo. Si 
replica. 

Fuori 
della porta 

La Compagnia del * Teatro dei 
possibili». diretta da Durga. ha 
presentato ieri sera, al Teatro 
San Saba. Fuori della porta 
(Draussen vor der Tur) di Wolf
gang Borchert < 1921-1947). Se il 
U*02zecfc di Giorgio Buchner. 
dove si rappre^entava tragica-
mente la mi^ena e I'impotenza 
del soldato elevato a simbolo di 
tutti i poveri e gli oppressi, an-
ticipo quasi un secolo prima i 
modi e i simboli del teatro 
espressionista tedesco e l'atteg-
giamento di tutta una cultura. 
Fuori della porta (c un dramma 
che nessun teatro vuol recitare e 
nessun pubblico pud vedere >) 
potrebbe essere considerate l'ul-
timo testo espressionista della 
seconda « generazione perduta >. 
< lultimo grido animale dell'ani-
male uomo... con i \isceri a 
pezzi. con i polmoni appestati... » 
per usare le stes«e parole di 
Borchert che compaiooo nell'ul-
timo scritto dell'autore. che mo-
r i \a in un ospedale di Basilea 
il 20 novembre 1947. a soli ven-
tisei anni. stroncato nel corpo e i 

nello spirito, dopo un'infelice 
esistenza. 

Fuori della porta e. appunto. 
il «fllm> (come Borchert lo 
deftnisce) di una allucinante av-
\entura. di una esperienza. il 
testamento apocahttico e nichi-
lista di un uomo che ha |x?rduto 
ogni speranza neH'uvvenire. do|» 
il diluvio e che crede ormai sol 
tanto alia < verita > della morte. 
Sul piano espressivo Fuori delta 
porta — che ebbe in Germania 
enorme successo tra la nuova 
generazione. formatosi sotto la 
dittatura hitleriana, che lgno-
rava l'espressionismo — pu6 con-
siderarsi impastato di un dispe-
rato espressionismo c di ritorno > 
dai campi di sterninio e dalla 
bomba atomica di Hiroshima. 
DaH'espressionismo Ftmri d""i 
porta deriva i suoi tenij (quello 
del reduce tedesco che rttorna 
a casa e non trova che le rovine 
del passato. da cui il tenia della 
« esclusione > dal tutto) e I suoi 
tipici procedimenti, come anche 
1'urlo lancinante e il con<-e-
guente lirico parossismo niis-fico 
e monologico tendente al tra 
scendente do\e non tro\a posto 
una lucida visione di un yossi 
bile inter\ento politico per modi 
flcare la storia. D'altra parte, lo 
anacronismo culturale del dram 
ma di Borchert risulta piu evi-
dente se messo a confronto con 
le oixre. di un ben diverso te 
nore che Brecht scrisse fino 
al 1946. 

Ma tralasciando ulteriori con-
slderazioni sul testo di Borchert. 
e'e da dire che neH'allestimento 
curato da Durga non abbiamn 
trovato traccia ne del teatro 
espressionista. n6 dclla pur sti 
molante trngicita dclla tcMimo-
nianza di Borchert "o infii<»» <h 
una qualsiasi accettabile idea 
di teatro. Ci sianio ttovati di 
fronte a un monotono balhetta 
mento del testo. sottolineato dal 
l'evidente impreparazionc degli 
attori (Federiro Pietrabruna. M. 
Teresa Alessandroni, Umberto 
Angelucci. ecc) . 

C'e da chiedersi. a questo puii-
to. per quanto tempo ancora 
Durga (e i capocomici di altri 
piccoli teatri romani) vuol deh-
ziare il pubblico della capitate 
con le sue «impro\ visa/ioni > 
personali, allestitc nel suo lus-
suoso teatro. Chiediamo almeno 
un |X)' di umilta professionale. 
la coscienza dei propri liniiti. 
e la serieta di affrontare soltanto 
quei tecti compatibili con le 
«possihilitn » della Compagnia 
« dei possibili ». 

Cranio guscio 
di cielo e terra 

<r Progetto di uno sjiettacolo •»: 
Con questo sottotitolo una equipe 
di giovani (il «gruprw di ten-
denza 27 novembre») si e ini-
pegnato nella diflicile impress 
di tradurre in forma scenica Al
len Ginsberg, forse il massimo 
poeta beat. In un ridotto ed es-
senziale palcoscenico i giovani 
attori hanno alternato la let-
tura (talvolta eccessivamente e 
non sempre pertinentemente tea-
tralizzata) delle poesie di Gin
sberg. a brani della prefazione 
che la Piovano ha steso per la 
edizione italiana. Tra un reci-
tato e l'altro. canti della nuova 
protesta statunitense e canzoni 
francesi; e soltanto giochi di 
luce per sottolineare emotiva-
mente i passaggi dall'una al-
l'altra battuta. Un tentati\o. in
somnia. di proporre al pubblico 
una interpretazione ed un di
scorso critico: un discorso che 
\iiole diventare anche dialogo 
politico ed ideologico. L'esperi-
mento — certamente interessan-
te e lodevole — non e sempre 
l^erfettamente riuscito (lo spet
tacolo. spesso, sovrasta Gin
sberg). Tuttavia il « gruppo * va 
elogiato e seguito: dai «let-
tori > Tonino Paris, Domenico 
Romani. Oreste Scalzone, Tino 
Testa: agli ottimi cantanti: Ste-
fano Palladini. Giancarlo Anco-
na. Daniela Palladini. 

La regia b di Franco Mol6. Gli 
essenziali pannelli scenografici 
di Stefano Crisostomi. 

Vice 

Cinema 

Baleari 
operazione oro 

Iblza. una incantevole isola 
delle Baleari, viene messa sot-
tosopra dalla scopcrta nelle sue 
acque di un fa\oloso tesoro, uno 
scettro tempestato di pietre pre-
ziose. II tesoro ha gia causato 
la morte di tutti quelli che lo 
hanno awicinato. uccisi da frcc-
ce tirate dalla cerbottana di un 
uomo misterioso nascosto in una 
cassa semovente. Tutte le na-
zioni interessate al recupero del 
tesoro invlano sull'isola i loro 
agenti. i quali a loro volta 
dovranno fare i conti da una 
schiera di ladri che con perfetto 
sincronismo tentano d'impossc;-
sarsi ugualmente dello scettro. 
II girotondo sara complicato ul-
teriormente dal fatto che ognuno 
ha presa la precauzione di por-
tar con 5e una copia perfetta 
dello scettro. R finale e a sot-
presa. 

II film, diretto da Jose Maria 
Forque. vuole essere una pa-
rodia al penerc (tali parodie. 
che compainno sempre piu di 
frequente. sono e\ identemente il 
chiaro sintomo del tramonto di 
un oenere). ma «olo a tratti 
riesce un po" divertente for«t-
per merito di Duccio Tessari 
che ha collaborato alia sceneg 
Biarura. Tra gh interpret 
Jacques Semas. Mireille Dare. 
Daniela Bianchi. Colore 
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Con « Le baruffe chiozzotte N 

H «Piccolo> 
a Parigi: 

un trionfo 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI. 20 
La critica teatrale parigina re-

censisce. oggi, con unanimi con-
sensi. con rentusiastico fervore 
dei cultori di teatro. lo spetta
colo che ha aperto quest'anno al-
1'Odeon, il Festival delle Nuzioni: 
Le baruffe chiozzotte di Goldoni. 
messo in scena dal Piccolo Tea 
tro di Milano. L'Humanit^ sen-
\ e stamane. per la penna di 
George Leon, che « non c'6 biso 
gno di essere indovini per sa t i 
re n cln quest'anno andra la pal-
ma del Teatro delle Xazioni » 
Madeleine Reynaud e Jean Lotus 
Bartault — che hanno voluto le 
liarttffe. quale spettacolo di aper-
tura del Festixal - sono stati 
eccezionah padrini del Piccolo 
con quella intelligeimi. quel gu 
sto e quella grazia, in cui i fran 
cesi sono impareggiabili. allor-
che assumono a dimensione il 
mondo. e non la loro nazione 
Jean Louis Barrault. incredibil-
mente giovane ancora o>jgi. e sa-
lito sul palscoscenico. prima del
lo spettacolo. per presentare tl 
Teatro milanc^e mettendo in n 
!ie\o l'o<mosi tra teatio fran 
t e e e tonimt'dia dcll'aite. ti.i 
Goldoni p Molieie. tra Slolieie e 
Cioldoni. Ambedue sullo sti-sso 
Piano culturale. buttando alle oiti
the il veccruo atteggiamento pa 
teinahstico franeese (Goldoni 
tun i-'e-t gentil) i>or nconosccie 
nel teatro goldotuano uno spes 
sore molto complesso. i piani piu 
ricchi. una corposita e una ro-
bustez/a, che non hanno piu a 
che vedere con lo stantio clichd 
in uso lino a dieci anni fa: Gol
doni eguale alia commedia del-
I'arte. eguale ai saltimbanchi ita
liani che si esercitano in piroet-
te A questa evolu/ione della cri
tica francese verso Goldoni. ha 
contribnito anche I'impegnn cui 
turale fh unmini come Mario Ba 
ratto e tutto un gruppo di pro 
fesson e Hocenti universitari ita 
liani a Parigi che instancabil 
mente. hanno continuato la « loro 
a7ione» sul teatro di Goldoni. 
come mezzo specifico di compren 
sione culturale di un'epoca. e su 
Goldoni come lo storico di una 
certa societa di transmone. una 
societa ambigua. in cui le classj 
non sono ancora del tutto deli
neate in modo antagonista. e che 
consr-nte a Goldoni una sua mo 
derniti'». 

La rappresentazione del Piccolo 

e stata precedula a Parigi — lu-
nedi 16 macgio — da una manife-
stazione culturale alia Sorbona. 
nel Grand Palais, aperta da una 
conferenza di Baratto seguita da 
una discussione cui hanno parte-
cipato i registi teatrali Edmond 
Tamiz. Roger Molien, il critico 
Bernard Dort e Michel Arnaud II 
dibattito e stato diretto da Paul 
Kenucci direttore dell'lstituto ita
liano della Sorbona. Un pubblico 
serio di professori. di insennanti. 
di studenti si mescolava dunque. 
mercoledi sera. nell'Odeoii al 
pubblico solisticato del tout l \ ins 
con la contc<^,( •<! V" u!lc>. la lia-
ronessa di Hothsehi'd e 10 altr t 
(Iran'dames una sola delle quail 
(IA lustro ad una serala moixhina. 
O'tre alle mannequins vedette^ di 
Dioi e di I.aroche - soita >li mu-
rate femmimli esemplap rare di 
una s|iccie di quarto Kesso - che 
face\ano bella mostra di <e. in 
un palehettu 

Lo spettacolo del Piccolo e sta
to accolto. alia line, da un osan-
nante plauso, un clamoroso deli-
rio coilettivo di battinwini che 
univa (Jrassi e S'rehler. in fou 
pe — la cui « perfe/ione puo rcn-
dere gelosi i nostri miglion ..Mo
ri di teatro ». come ha sciitio L« 
Monde — e lo scenansta prodi-
moio Luciano Damiani 

I cntici francesi versano sta
mane tlumi d'mchiostro. per mo-
tivare il loro assenso critico « A| 
panorami delle cartoline postali. 
alle bandiere sos|x?se dell'Italia 
eterna — scrive i' critico di Le 
Monde — I registi hanno snvtitui-
to la verita di un cielo bianto di 
mura grigiastre. di barconi sfio-
rnnti il molo. Al folklore comodo 
delle arlecchinate, gli atton pre 
fenscono il passo p*'santf di quel
li che la storia e la testmioman-
7a dell'autoie ste>so obhligano ad 
immaginaie curvati dalla fatUa 
e dalla diffiden/a » * Nessuna 
scelta — --cine V-\urore - pote-
va esvere piu fehce che queha 
delle Baruffe e del i 'uco'o di 
Milano diretto da (\ue uoniini fa 
most per il loro rigore il gus'o 
della ricerca. e una mcravudiosa 
allean/a di realismo e fantasia >. 
* Un perpetuo rapimento - n-n 
ve Combat — un fascino inmter-
rotto. la verve la bellez/a e una 
precisinne e una qualita di l.ivo-
ro del tutto eccezionali. accompa-
gnano la intera commedia ». 

Maria A. Macciocchi 

Raiv!/ 
controcanale 

La ragazza beat 
Si parla sempre di quello 

che un settimanale televisivo 
presenta ma non si cita quasi 
mai la copertina, la sigla d'a-
pertura della stessa rubrica. 

Prendete Cordialmcntc con 
la ragazza che ogni settimana 
corre tra barche, per stradine 
di paesi abbruzzesi, in biciclct-
ta su strode enuliane, a piedi 
per vecchie calli venete fino 
al fatidico «E' lei che ha 
scritto alia tivu? ». Questa co
pertina dal punto di vista del
ta ripresa cinematografica e la 
parte migliore del settimana
le. Montata con agilita, girata 
con fantasia e buon gusto da 
alio spettatore una ventata di 
freschezza, al ' contrario di 
quanto succede poi nel corso 
della rubrica. Sembra infatti 
che nei servizi il contenuto 
debba necessariamente uccide-
re la forma e che quindi la 
presenza del regista realizza-
tore sia opera secondaria ne-
cessaria per illustrare — spes
so male — il discorso del re-
dattore chiamato a rispondere 
alia domanda del telespettato-
re. Un esempio di questo co
stume lo si e avuto ieri sera 
nel corso di tutti e tre i ser
vizi presentati da Cordialmen-
te. fVel primo, c La ragazza 
beat » il regista Riccardo Fel-
lini. fratello del maggiore Fe-
derico. e la giornahsla Livta 
Livi, hanno tentato un ritratu-
no della pui popolare cantante 
italiana del momento, Caterina 
Caselli. In risposta alia let-
tera di un padre che non si 
spiegava il successo delta gio
vane emiliana abbiamo visto 
per alcuni minuti la Caselli 
dentro una saletta d'incisione 
assieme ai tre musicisti del 
suo complesso rispondere alle 
domande della Livi con tono 
spigliato. nello spirito della 
sua foriunata canzone, < Nes-
suno mi pud giudicare •» 

Ebbene un personaggio come 
questa Caselli. coti tipico del 
nostro tempo (anche se ha 
idee poco chiarp sul terminc 
€ beat »). arrebbe dovuto di 
versamente spronare le capa-
cita inventive del regista. e 

creare le situazioni tn cui la 
Caselli poteva essere colla per 
dare al ritratto un sapore di 
piit profonda indagine. Invece 
il tutto e rimasto fermo alia 
piatta, banale alternanza di 
primi piani e campi medi. di 
risposte all'intervista e can
zoni. 

Non si pretende che un ser-
vizio di Cordialmcnte debba 
essere al livello dell'ultimo film 
di Godard sui giovani ma tut
tavia meno sciatteria piu cu-
ra, maggior impegno professio
nale se non altro bisogna pre-
tenderli anche perche la tele-
visione non pud essere snobisti-
camente liquidata, come molti 
fanno. in termini elementari: 
in attesa di meglio si fa quel 
che si pud. 

Questo criterio dello strapo-
tere del contenuto impedisce 
la crescita di un linguaggio 
televisivo e si riflette anche 
nella profpssione critica. 

Gli altri due servizi chm 
Cordialmcnte ha presentato ieri 
sera hanno toccata due argo-
menti di grande attualita, i 
rapporti tra scuola e famiglia 
e la necessita di salvaguarda-
re dalla dilagante speculazione 
edilizia eerie zone che potreb-
bero essere destinate a parchi 
nazionali. 

In una scuola di Ancona gt-
nitori e insegnanti hanno detto 
quel che pensano della collabo-
raziane tra famiglie e profea-
sori. Sono xtati tutti concorM 
net ritenerp che la mancata 
collaborazinne dipenda da un 
ordinamento scolastico assolu-
tamente inadeguato ad una «o-
ciefa moderna. 

II servizio sui parchi nazio
nali si £ invece risolto con la 
solita chiacchierata del mmi-
stro di turno, quesia volta I* 
on. Reslivo titolare del dica-
stero deU'Agricoltura, e comun
que abbiamo avuto molte edi-
ficanti notizie sull'incerto fu-

turn della zona maremmana 
dell'Uccellina, proprieta del-
I'Opera nazionale combattenti 
e in vrocinto di essere sommer-
sa dal cemento di decine di 
ville e villette. 

Vic« 
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