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Al Festival delta prosa a Venezia 
s 

Aristofane 
a modo 

di rivista 
Una godibile edizione degli « Uccelli» 

presentata dal Teatro Technes di Atene 

I C0NIU6I 
SI DANNO 

AL «NER0» 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 28 

La Compagnia del Teatro 
I Technes dj Atene. diretta da 

Karolos Kotin. Iia presentato 
Jfltasera alia Perla Ornithes, 
(< Gli uccelli ») di Aristofane. 
Uno spettacolo molto mosso e 

• molto musicato: le musiche di 
scena , anzi. sono tra le cose 

[piu gradevoli di questa edizio-
[ne, e sono dovute a Manns 
jHadjidakis (l'aiitore dei Raqaz-
zi del Pireo). I.e si ascolta con 
piacere. capaci come sono di 
mescolare ritmi moderni con 
cchi del folclore; cosi come 

' le coreogralie. firmate da Zou 
fzou Nikoloudi. e i costumi di 
[Yannis Tsarouchis hanno un 
| e h e di popolaresco Crazie al 
(quale si pud dire di non psspre 
fdavanti ad un Aristofane intpl-
lettualizzato e archeologico. La 
regia ha puntato. evidentemen-
te, su uno spettacolo musicale , 
al legro e spigliato. Spesso sci-
vola nel varieta piu faci le: c'6 
della sovrabbondanza. un no* 
di tutto. del canto, della dan-
za . del gesto; la caricatura 
sembra la si voglia disegnare 
daU'esterno. alia brava Sotto 
1'aspetto visivo. c'd anche un 
po" di confusione. con tutti quei 
giovani dei cori. vestiti da uc
celli (e i costumi sono anch'es-
si piuttosto facili . alia buona) 
che cseguono senza eccess iva 
perfezione le loro pantomime 
danzate e cantate. 

Questi Uccelli, dunque. sono 
fatti a modo di rivista: e cosi 
l 'accostamento ad Aristofane e 
agevole e divertente. spregiudi-
cato e ironico. spassoso e pun-
gente . Certo: i riferimenti sto-
rici. qui, si accantonano: la 
regia non cerca ovviamente di 
ricostruire la maniera di far 
la commedia dei greci . Gioca. 
appunto, con la vicenda aristo-
fanesca come un soggetto da 
rivista: e la irridente polemica 
dell'autore contro i fastidi del
la citta. glj intrighi e le manie 
dei processi . la voglia di libe-
rarsene andando altrove: il ga-
gliardo c gaio utopismo di 
una nuova citta. la sfilata dei 
seccatori petulant) o maligni. 
e soprattutto la ridicolizzazione 
degli dei. tutto questo appare 
in questa edizione a chiare let-
tere . 

Peisthetairos ed Evelpides 
sono due ateniesi che , come di-
cono all'inizio. hanno preso il 
volo dalla loro citta a gambe 
l eva te : « M a non perchd noi 
non possiamo soffrire di per 
s e questa citta in quanto non 
sia nata grande e s ia prospera 
e aperta a tutti per buttar via 
denaro. Le c ica le . infatti. can-
tano attaccate agli alheri un 
m e s e o due. ma gli ateniesi . 
attaccati come sono ai proces-
s i . cantano continunmente per 
tutta la vita. Questa e la ra-
gione per cui noi facciamo que 
sto v iaggio e portando un ca 
nestro. una pentola e dei rami 
di mirto. andiamo in giro cer-
cando un luogo tranquillo dove 
ci possiamo fermare c restar-
vi >. 

Questo luogo dove rpstare e 
fermarsi proporranno dj en 
struirlo agli uccell i . di ouni 
Ucnere e di oiini specie, che 
arrivano da tutte le parti: sa 
ra una citta a mezz'aria. tra 
la terra e il c ie lo . e si chia 
mera Nubicuculia Verranno ad 
e s s a un sacerdote . un poeta. 
un indo\ ino . un geometra. un 
ispettore. un venditore di de-
creti a cercar di turbarne la 
pace , e saranno respinti. Poi 
Prometeo . Poseidone. Eracle . 
inviati dagli dei ai quali la 
citta, con la sua posizione. im-
pedisce che arrivino i fumi dei 
sacririci fatti dagli uommi sul 
la terra in loro onore. C'e per 
sino il profilarsi di una suerra , 
tra Nubicuculia e lOl impo. che 
sfumera perche tra la citta de 
gli uccelli e gli dei si a m vera J 
ad un accordo. grazie al quale 
Peisthetairos sposa Regina. una 
splendida ragazza che ha in 
custodia e regola il fulmine di 
Zeus, il buon consiglio. il buon 
governo. la moderazione, ecce-
tera. 

Gli uccelli k una delle com-
medie aristofancsche dalle in-
venzioni piu stravaganti . fer-
mentate su una accesa fanta 
sia polemica Scritta nel 414 
a.C. — in un periodo di grave 
crisi dentro e fuori la Polis 
ateniese — spara quasi all'im 
pazzata le sue bordate sulla 
sua contemporaneita; c e n'e 
d a w e r b per tutti. e cid che qui 
s i accompagna alia tagliente 
dcrisione del suo tempo e pro-
ptiw mt aui ikuaio i ui uu WWMW 

quasi irripetibilmente fecondo. 
Se nella Pace, che precede, e 
nella Lisistrata, che segue Gli 
uccelli, c'6 un'apparentc mag 
gior attenzione alia vicenda. al 
suo svolgersi coerente. e ci so
no piu dirette e scoperte in 
tenzioni. qui si ha il gusto 
beffardo di un gioco che oggi 
definiremmo surrealista. Ma 
I'eco della realta non si perde, 
sp — per psempio — in un bel-
lissimo coro degli uccelli si 
parla della loro citta come di 
un posto dove tutti possono an 
dare, di qualsiasi razza e co
lore. ricco o povero. Persinn 
schiavo. 

Nei ruoli principal! ricordia-
mo Dimitris Hadjimarkos che 
6 Peisthetai ios: Thymios Ka-
lakulsanis clip e Evelpides: 
Tiipupa che li aiuta nell'impre-
sa e Giorgio Moschidis. I co-
rifei dei cori degli uccelli so 
no Giorgios Lazanis. Mimis 
Kouyoumdjis, Nektarios Voute-
ris. Yannis Mortzos. Dimitris 
Asteriadis Solista Spyros Sak-
kas. Folto il gruppo dei ragaz-
zi dei cori. La riduzione dal 
greco antico al greco moderno 
6 di Vassilis Rotas. Scena a 
impianto fisso. con un pratica-
bile e delle tende. su fondo ne-
ro e luci centrate sugli esecuto-
ri. Niente « solarita mediterra-
nea >. dunque: la favola ari-
stofanesca rischia qui di risul-
tare un po' soffocata. Ma Io 
spettacolo e, insomma, godi
bile. 

Arturo Lazzari 

Sergio Fantoni e stato citato per 100 mihoni di dann: dalla casa 
clnematograflca americana «United Artists > per inadempienza 
contrattuale. 

Fantoni. legato alia < United Artists > da un contralto di cinque 
anni. ha terminato di girare per essa What did you do in the 
war, Waddy?, e avrebbe dovuto commciare a girare La valle 
delle hambole. titolo prowi-orio del secondo degli altri quattro 
film. per i quali .aveva assunto 1'impegno con la casa di produzione 
di Hollywood. 

Nel frattempo. perd. Fantoni ha creato. in Italia, una compagnia 
teatrale. assieme a sua moglie. Va'.entina Fortunato. e domenica 
2 ottobre debuttera a Pavia con un lavoro di Thomas Middleton, 
presentato in prima assoluta Testate scorsa ad Urbino. 1 lunatici 
(e la foto ce li mostra come appariranno in una scena del lavoro 
che dovrebbe costituire per lTtalia un primo esempio di umorismo 
nero. 

Sagra musicale umbra 

Un Sawallisch esemplare 
nel Requiem di Brahms 

Musiche di Dvorak, Martinu e di altri compo-
sitori cecoslovacchi nel concerto di Gubbio 

Incontri del cinema a Sorrento 

Nostro servizio 
PERUGIA. 28. 

11 maestro Wolfgang Sawal
lisch sembra dotato. tra gli al
tri. del dono dcH'ubiquita — ed 
e questo che ha risolto a no
stro vantaggio il problema de
gli spettacoli contemporanei che 
sembra essere divenuta una 
delle caratteristiche di questa 
XXI Sagra. II quale Sawallisch 
ha accettato di dirigere il Re
quiem tedesco di Brahms — in 
programma l e n nella Chiesa di 
San Pietro — sostituendo il 
maestro Claudio Abbado. vitti-
ma di un mcidcnte stradale. 
viaggiando per le prove da 
Amburgo a Firenze con la stes
sa traquillita con la quale noi 
montiamo in macchina per an 
dare in officio Ieri poi. giunto 
da Amburgo a Fiumicino a 
mczzogiorno. alle quattro del 
pomermgii) ora gia sul podio 
nella Chu-sa di San Pietro per 
la prova generale della compo 
sizione brahmsiana. K' per que 
sto generoso cxpfoif del diret 
tore tedosco che possiamo ri 
f enre di ambedue le manife 
stazioni in programma ieri: 

l |UC'll«l U l t L I U£,IC1. C i p ^ / U * * , \ / . *~ 

quella che la sera ha visto 
impegnati a Gubbio 1 Orchestra 
di Bratislava e il Coro dei ra-
gazzi della stessa citta in un 
programma tutto dodicato a 
musiche cecoslovacche. 

Cominciamo. dunque. con il 
Requiem tedesco di B r a h m s . 
a proposito dvl quale c e poco 
da dire dopo i guidizi entu^ia-
>tici che so Wolfgani Sawal
lisch furono dati dopo ie tre 
giornate inaugurali della Sasra 
dedicate alle « Passioni >. An 
che se il concerto di ion ha 
aggiunto la cenferma ih una 
presonza nvisicale asso lutanvn 
te fuori del comuno. aggiun-
g e r e n o che IH?1 passaggio d.illa 
musica di Bach a quella di 
Brahms. Sawall isch ha dimo 
strato di non essere tra coloro 
che fossilizzano la loro sensi-
bihta nell'ambito di una spe 
cializzazione quasi scientifica. 
Sawallisch affronta ogni parti 
tura — il c lassico e il roman 
tico. l'antico e il mono antico 
— con Io stesso piglio. la stes
sa autorita e la stessa mode-
stia: sempre in grado di for-
nire una lettura personalissi 
ma e pungente. Come appunto 
nel Requiem tedesco, nella ese-
cuzione dol quale ci 6 sembra 
to di rieonoscere la risolta in-
tenzione di riccrcare nelle com-

stra brahmsiana. le comuni 
radici della grande tradizione 
bachiana ed insieme quella di 
sottolineare la vocalita lirica-
mente liederistica del canto: 
che e poi Io straordinario rap-
porto. solo apparentemente con-
traddittorio. dal quale proma-
na la gran parte del fascino 
e della suggest ione di questo 
Requiem. Per completare la 
cronaca della serata perugi-
na. occorre aggiungere che 
Sawallisch ha avuto alleati nel-
1'impresa un magnifico coro 
— quello Filarmonico di Pra-
ga — ed un'orchestra — quel
la Rorentina del Maggio — 
che ha suonato al limite delle 
sue possibilita. Solisti Virgi
nia Gordoni. e Theo Adams: 
bravi senza dubbio. anche se 
nel canto dt-lla soprano soprav-
viveva qualche forzatura me 
lodrammatica 

Ed ora di corsa a Gubbio 
ad occupare una delle sedie 
sistemate per 1'occasione nel
la medioevale Chiesa di San 
Francesco. Un viaggio che \a-
leva la pena di fare. Ascol 
tare i Ciuiti btblici di Dvorak 
— e in Italia non erano mai 
aidii eseguui jK-i mieru — 
significa, infatu. aver occa-
sione di conoscere ur.o dei ri-
sultati poetici piu alti del 
compositore boemo: teneri Iie-
der per canto ed orchestra 
che tengono vit tonosamente ri 
confronto con le piu celebrate 
e note composizioni del ge-
nere. E Lidice di Bohuslav 
Martinu — una pasina del '4.1 
dedicata alie vittime della 
barbaric nazista — e un esem 
pio di musica civile, una com-
posizione nella quale 1'ecleUi 
smo linguistico tipico del com-
positore ceco si stempera nel 
canto commosso di uno scot-
tante ncordo, con una sugge
stione che non e frutto di me 
stiere ma di reale poesia. 

Completavano il concerto eu-
gubmo il canto spirituale Lor-
jana di Otakar Ostrcil e i 
Quadri popolan d» Slovacchia 
di Frantisek Babusek. Ove la 
prima dolle composizioni ha 
rappresentato un mteressante 
incontro con un musicista — 
direttore d'orchestra. ma so
prattutto un pioniere della 
diffusione dolla musica con 
temporanea in Cecoslovacchia 
negli anni "3u — che sembra 
voler trasferire la lezione 
mahleriana sul robusto tronco 
della scuola nazionale cecoslo-
vacca . Peccato che la compo-

grafica musica folkloristica — 
non abbia concluso il concer
to alio s tesso livello musicale 
del resto della serata. Da se 
gnalare. inline, nel quadro di 
un bilancio cosi pos i t ive non 
solo la consueta piu che buona 
prpstazione del complesso or
chestrate di Hadio Bratislava 
e del Coro dei Ragaz/ i Can-
tori della stessa citta. ma in 
particolare. la prova di un 
giovane direttore. veramenle 
bravo. Bystrik Rezucha e dei 
tre solisti Eduard Haken. Ni
na Azuchova e Marie Mrazo-
va. Da segnalare. altresi. l*a-
more con cui gli abitanti di 
questi centri minori dell' L'm-
bri3 accolgono i concerti del
la Sagra. Ieri a Gubbio. co
me l'altro ieri ad Orvieto. la 
navata della chiesa era pie 
nissima: un interesse che po 
ne alia Sagra nei suoi tenia 
ti\ i di raggiungere sempre piu 
numerosi centri della regione. 
problemi di livello eseeutivo 
e di repertorio non sempre e 
non ancora tutti risolti. 

Stasera. intanto. Perugia mu 
sicalmente ha riposato. La 
Sagra si e trasferita a Citta 
tli C<iaifiii». uove i compiessi 
cecoslov acchi hanno eseguito 
musiche di Beethoven. Verdi. 
DvoraTc e Janacek. 

Gianfilippo de' Rossi 

«Scontri» vivaci 
nonostante il 
tono cortese 

Le dichiarazioni di Clair, di Duvivier, 
di Astruc, della Varda e della Duras 

La rosa dei 
candidati al 

Premio Marconi 
BOLOGNA. 28 

Alberto Caldana r*r « La lun-
ga campagna d'ital.a* Lil.ana 
Cavani per « Francesco d"Ass,-.». 
Kuno Colombo per «Dentro 
1 America». Glauco F'eilegnni 
per «Colonna sonora *. Gml.o 
Petroni per «Gli ebrei». Gior-
cio Prosperi per < Vita di Dan-
te » e Claud'o Savonuz/i. Ottavio 
Spadaro e Sergio Telmon «ono 
compre«i nella ro«a dei candi
dati all'VIII premio nazionale 
Guglielmo Marconi dlla te!e\ i 
sione. 

La giuna e ros! compo£ta. 
Carlo lio, Achille Campanile. Lui-
gi Chiarini. Giuseppe Dessi. Gin 
liano (irdnncna. Gindo Guarda e 
G:o\anm Spadohm. 

II prerr.io \erra a^iegn.ito do 
monica 2 ottobre, a Pontecchio 
(Bologna), in occasione della 
III c Giornata di Marconi * nel
la villa GrifTone. dove lo scien-
zjato trascorse gli anni della 
giovinezza ed esegui i primi espe-

Nostro servizio 
SORRKNTO. 28 

Omit si sono conclu.'ii i tete-a 
tete, cioe yiit'lli che erano stati 
aniiunziaU come i ,<co/ifn» tra 
renisti e uowuni del cinema della 
rccc'iia e della nuo} a aenerazio-
ne. In realta, piu the di scontri 
0 polemiche contrappomziani d> 
idee e di principi estettci si e 
trattato dt una scrie di mtervifte. 
poi nel corso delle quali. e sem
pre con tono pacifico c cortese, 
sono state poste domande piu che 
lecite. alle quali i repisti e flli 
scenengictori francesi tianno ri-
sposto con altrettanta buona 
creanza e di*crez-tiui' 

/ /ult imo dealt mcunXr, m pro 
(minima, \l ptii atu^o pvrche ad 
essere viterroiiatn dm cntici era 
Rene Clair s-i e s-iollo oaat. Clair. 
oltre ad essere quel nrandissimo 
ortista die tutti s-o;ipiamo. e tin 
iiomo di alfa civilta c un pcirla 
tore arouto e affa<cnuinte: (jiia 
htd rese ancor piu »uaiie*ttve 
dalla chiarezza delle idee e dalla 
srmplicita r precl-mie con le 
quali le ctprinic. Hn.se di questa 
chiaiezza e. oltre la lunaa e-jpe 
rienza. la ricci storta culturale c 
umana dell'autore <h Sous le toit.-
de Paris e di A nous la libeite 
e I'assoluta coerenza di Clair al 
suo mondo e alle sue convinzioni 
di uomo moderno. di democratico 
e di antifascisla. 

Le oriain, letterarie di Clair 
sono state da /in stesso rievocate. 
ricordando la <iia partecipazione. 
seppure mm diretta. al movimen-
to surrealista e al movimento 
dadd Con Francis Picabia. anzi. 
come sappiamo. enli realized 
< Entr'acte* e questo spieaa cry 
me la critica lo coti\uteri. a tn>-
to. un esponente di quella cor 
rente d'avanpuardia. * In realfd 
— Clair spieqa — il mio contatto 
con i dadaisti fu di caratterc 
puramente individuale e provvi-
sorio, basato soprattutto sul fatto 
che eraramo della medesima pe-
nerazione c ci ponevano proble
mi affini >. A chi nli chiedeva 
perche avesse abbandonato la let-
teratura, sua prima aspirazione. 
Clair ha risposto che, al tempo 
della sua aioi'cntu. la letteratura 
e le altre arti gli apparivano 
vecchie o pripioniere di schemi 
troppo 'fissi per consentire ai 
giovani una libera creazione. 11 
cinema, che era uno strumento 
espressivo pritnifiro e senza al-
cuna storia. Qli parve Vunico 
mezzo che potesse offrire libera 
campo a ricerche e sperimenta-
zioni, esaltanti per la loro asso
luta novitd. 

Richiesto della sua opinione 
sulla neo avanguardia, Clair ha 
constatato, non senza una punta 
di malizia, che mai, dai reri in-
venlori e riformatori del linguag-
gio espressivo contemporaneo era 
stata adoperata questa parola. 
che oggi e invece sulla bocca di 
tutti. Rimbaud e Jarry ad esem
pio. non hanno mai considerato 
la loro arte avanguardistica. ne. 
mai si sono definiti avanguardisti 
Picasso e i pittori attivi del pri
mo decennio di questo secolo: r.el 
corso del anale e stato inventato 
tutto. in fatto d'avanquardia. A 
chi gli chiedeva se avesse prefe-
renze tra i suoi film ha risposto 
di non averne e che le sue pre-
ddezioni piu che per un singolo 
film sono per certi brani d iessi. e 
cita Paris qui dorme. I/ultimo 
miliardario. flrandes manouvres 
e Porte de L:la«. 

II colleaa tliulio Cesare Ca-
stello. che in questi t scontri * 
ha fumionato da moderatorc c 
da traduttore (hravis<;imo e dalla 
memoria ferrea). ha letlo una pa-
gina scntta da Clair una die-
cina di anni fa: nella quale, pa-
radossalmente, si fa I'ipotesi che 
la tclevisio*ie sia stata inventato 
prima del cinema e si de*crivono 
le nuove po^ibilita expressive di 
questo mezzo: narrazinve di fatti 
accaduti contemporaneamente n 
pae^i e anchr in continenti di 
versi: di avvemmenU del pa^sato. 
ven Inilzi nel tempo e nello spa-
:io. In sostanza. afferma Clair. 
lo * speciiico tclrvisivo* nn'l 
esiste anenra e tutta I'importanza 
del nuovo mezzo con*isle nella 
sua possifrlttd di rcni'lrazwr 
dcll'a'.tuahtd e nella <ua funzione 
di informazmvr e di documenta 
zione. Altre cn*c cstremamei le 
intelhaenti c acute Clair ha dctto. 
nel corso della sua intcri-i.^ta. e 
sempre con quel 'i;o toio vivace. 
ironico e brillantc. 

Julien Durn-.er. altro maestro 
della cinematoaraHa francese, 
protaaomtla deU'tncnntm di »>n 
a proposito della pretesa eiolu-
zione del puhhhco cmematoara-
fico, r.eoa la sua esi-tenza e af
ferma che Yeroluzior.p rrmardn 
una stretta cht» di intevditori e 
studiosi del CIICTTW. rr.n la mas'a 
e ferma at au^tt di trent'anni fa. 
A vropo'ito dell ai anouarrua. D:i-
rir cr ha duramer.te crit;ca1o co
loro che pur u^u'ruendo di c-n-
quant'annt di fzrcricizr tcriiche. 
faite daoli arli'ti delta <i;<7 qe-

1 r.cra:ar>\ hanio iir'i n ntlrq 
O'ameiti di ^ufjicer.:a verso i 
vecchi anion 'iel cmena. 1 q o-
vam hanr.o n e.crerale prrd'i'o 
d gusto di raccnttare delle sto 

: rie. cid che tnrece cosiitw.ra :l 
i motivo centrale drl nn^tro imp* 
J o t o creatiro \i1erez*ar,ti wo 
i «tate anche le dichiarazioni di 

Marcel Carr.e Dei aiorvni il p>u 
<enamente impeanato. a e sem-
bra'.o Jean Claude Camcre, .-! 
quale, a proposito delle infliirnre 

voler « imprifjionare il cinema 
nel cinema >. Per la celebre see-
neggiatrice d\ Hiroscima mon 
amour e la parola il motore del-
I'azione: e per questo. quindi. 
che il suo ultimo e discusso film, 
oiudicato noioso e cinematografi-
camente mconsistente. e invece, 
a suo parere, cmematografica-
mente vivo 

Avrete capita che. nonostante 
la siqnorile dtstensione alia qua
le sono stati improntati gli « scon 
tri » sorre/ifuti. i dissidi di fondo 
sono cluaramente apparst e i 
contract di indirizzi si sono ma-
nifestati in tutta la loro asprezza. 
La battuta finale delle dichiara 
zioni di Clair nn pare dedntsca 

bene il senso di questi contrast). 
A chi oli chiedeva il suo parere 
sulla condizione del cinema fran 
cese « dopo Gndard •> call ha ri
sposto spirito<amente che finora 
era ahituato alia formula t do
po Cristo » e pertanto non riu 
sciva ancora ad mtendere il seii-
,so della nuova. 

In questi worm, iv.tanto. ab 
luamo assistito alia proiezione 
di altri film dt un certo intercsse. 
Taut (|ii on a la sante che e certo 
il piu impnrtante. dopo Un hotmne 
ime feniine. e poi I.e honheur. 
di Amies Varda. I.e dimanche de 
la \ ie . Pour une etoile sans iioin. 
I.e 17eme eiel e Le piace\oli notti. 

Paolo Ricci 

FzaiW 
controcanale 

le prime 
Cinema 

Giochi di notte 
Tagliuz/ato di alcuni foumram 

uu. il film di Mai Zetterlmg. 
Giochi dt notte, di cui Ugo Casi 
raghi ha riferito ampiamente dal 
Festival di Venezia, appare su
gli schermi nazionali. Come di-
eevanio. si tratta eiTettivamente 
di qualche fotogramma, qihilehe 
attimo di proie/.ione. che la een-
Mira italiana — dojio la nota 
jirima e(|ui\oea diseriminazione 
censoria e patemalistica che 
Luigi Chiarini ha creduto oppor-
tuno eiigere a Venezia tra l'in-
telligenza della critita accredi-
tata e 1'irrimediabile immatunta 
del pubblico pagante — ha rite-
nuto suonvolgenti per gli spetta-
tori superiori ai diciotto anni. In 
realta. ambedue gli intervenli 
eensori non sono stali che gra\is-
.simi struineiiti di umiliazione del
la dignita dello spettatore. una 
ehiara testinionianza di arretra-
tezza e di provincialismo cultu
rale (e'e quasi da pensare, per 
la gravita delle decisioni. che 
proprio gli stessi eensori siano i 
piu suscettibili ad essere i im 
pressionati > dalle presume sce
ne «seabrose >. molto piu dei 
normali sptttatori). iier la sem 
plice ragione che i fotogrammi in-
critniuati non eontenevano pro
prio nulla di tremendamente mor-
boso. tale comunque da non poter 
essere tranciuillatnente sostenuto 
da un pubblico the si ritiene an 
cora immerso nel limbo della pura 
adolescenza. Peccato che le ero 
nache cinematografiche del no
stro paese devono essere quasi 
sempre infiorettate iia co^i pc-
nosi a w eminent i. 

Ma il iilm della Zetterling. una 
opera che tutti hanno il diritto 
di vedere integralmen'e. non e 
tuttavia un c;i|K>!a\oro. sebbene 
\ i siano delle serjuen/e ihe r,-»g 
gmngono inequi\ocabilmente (let 
nsultati artistici compiuti. Guar 
da caso - inguanbile miopia dei 
cen^on burotrati! — co:io |>ro-
pr'o quelle «e<iiienze mutilate da 
>Indama Anastasia a conferire al 
film la «ua pur non grande ra 
mon d'es=ere. a gmstificare un 
interest* cntico die altrimenti 
n^Kterebbe mesisn-nte. Ci n-
fenamo ai pis=i piu * d retti -\ 
meno allesonci. che tent a no di 
illum'nare con la =omia dell'in-
'rti-pe/ione il cnmp!c"o edipxo. 
d lmpotenza dei pnV.agoni^ta. 
scliiaei into da i n pa=l:at<i (he 
nli jx'-a sulla co^cenza come un 
mac iiino m.uno\ ibile. e di cm, 
;«-r<i. alia firre >. liberera con 
•in i!e-.:o che appare piu impro-
hahile e non ierapcutico che "-em 
plici-tico. anche ee \uoIe e^~rre 
a tut*! i eo-ti alleCorKo. II fi'm 
rt'ah'-a pTte -ntrico di spunf mo-
rali-t'c i f.i!lic<e pro,>no Iarido\e 
prt'cide ojvrarc- ;nd sinte-i 
d a l C u a tra Iintrospezione p^i-
c.̂ ri-i.." .ra, c i*~*i «~~it•*.«• "̂ »c irtit* 
'la melma dri nara=-.i' del ca 
ste!'-oi che n*u!ta in fin dei con 
ti a-trattamente generic a p poco 
prohan'e. 

D'a-cnvere rom'in'j ie all'a* 
' \o del film che r> il!a r-o*e\o". 

J --cn'.e inferior a Gli amoro-i. 
, alcune «o';i7ioni fo-mali. come ad 

c^tmpio I! ;>a-sa2iro fl:iidi««nrn>. 
»e:iz.» •»<»! .Tioie di contmrt.i. tra 
:] * p-e«fn*e » e i fan:a-m: del 

i >• pa^^T'o » del p-otaaoniMa. e la 
ro'e.ole e ;> n?en:e nterpre'a 
z.oie d. Ip.iTrid Th.ihn Naima 
\\if-:r.irid Len=» B n n d n e del 
n oro'o Ke\ ,• Hjelm 

vice 

Miiano 

Un Oistrach 

straordinario 

inaugura 

la stagione 

dei concerti 
MILAN'O. 28. 

Da\ul Oi^tuich. ,>olî (a e duet 
toie. ha liiauguraUi con una M> 
rata che resteia memciahile la 
stagione autuimale dei ecmeerti 
se.iligen. I 'na serata in em la 
musica. gra/te al sui>etiore nia-
gi.stero ltiteipietdttvo. ci e stata 
offerla alio stato puro, libera da 
ogni scoria e d.i ogni fatiea. co 
me se zampilkisse spootaneanieii 
te dagli strumctiti. 

Su Oistrach violmista lion vi 
eraiK) dubbi. I milaneM lo ccmo 
.iccoo e lo .imano sm cla (|iiel 
lontdiio luglio del 1951. c|iiaiKlo 
li ibalordi con le -ue folgoranti 
mteipivt.i/ioiii di Mozart, Pro 
koiiev. lhahni^. \ s . i j c , Pagatu-
iii Da allot a egh e tomato qu.^i 
ogni anno in Italia, uiiiiovaiido 
puntiialinecite il inuaeolo di 
mi'.nte die ntia-.ee ogni \olta 
nuova. fu--c.i. co-ne se 1 a u o 
e le dw.i l.i iicre.i-.-eio nel mo 
mento ste^-o 

Pei questo O.^i.uh eon Inn 
^ce mai di •stupiu- la MI.I ulti 
ma interpieta/icxie seaibia ie'ii 
pre piu bella della prect\lente. 
tiinto die. se egli suo:ia~.-.e |HT 
tre \olte il inedesinio pe/zo in 
una sera, per tre volte credeiein 
mo di assistere al iniracolo del
la creazione. La sua teciiica. uie-
guaglidbile. gli permette qual 
.sia^i CO-KI. Ma il suo \ero .--e 
gieto e appai'M) chiaro quaiido 
egli. la-.ciato il \iolino. li.i un 
pugnato la bacchetta rivelando 
si un duettore altrettanto -.tupe 
facetite. II suo segreto t» eudesi 
te: Oiitiach .una la inu-^iea. \ i 
tr.i-.fciride >e SU'-MI e. at'ra\ei-«: 
la unisiea. ci a pre un mondo di 
uidescn\ ibile spiritualita. 

Per il -.no coneeito egli ha seel 
to tie auton che gli sono conge 
niali: Weber, Mozart. Piokofiev: 
t ie musieisti d ie trasforinano 
ogni pensiero in note, che hanno 
in se dalla nascita lo straordina
rio dono di una inesauribile fe 
lieita ereatua. 

Di Weber. Oistrach ha diretto 
l'< oinerture - dell' Oberon ren-
dendone tutto il piglio eavallere-
sco e niistcrioso. l'atmosfera fa-
volosa e tra=parentp. Poi. impu-
gnato il violuio, ha attaccato il 
limpido. sereno Concerto in re 
maggiore che Mozart 7ompo.se a 
soli 19 anni. tornando da una 
tournee in Italia, come bene si 
avverte dagli echi vivaldiani die 
lo infiorano. Qui Oistrach non ha 
avuto bisogno di « dirigere »: la 
logica della sua interpretazione 
richiamava naturalmente le rispo 
ste dell'orchestra. Raccolti in 
cerchio attorno al solista. tutti 
gli strunientisti si sono abbando-
nati al piacere di « far musica ». 
come si usava circa due secoh 
fa. quando Mozart scriveva que 
sta serie di concerti d ie egli 
stesso suonava tra gli altri e con 
gli altri. (Alia fine, pubblico e 
orchestrali. aoplaudendo assieme. 
hanno ottenuto come regalo fuo 
ri programma un * andante » di 
Bach per violino solo). 

La <r Qyjnta sinfonia » di Pro^ 
kofiev ha concluso il programma. 
La grandiosa e ben nota compo-
sizione e appar"-a anch"es>.-a in una 
nuova luce Oseremmo dire di 
non aver ascoltato mai 1> ada 
gio » co-<i trasfigurato e IV alle 
ero - del <=econdo tempo reso con 
tanta leggerezza. con tanto umo 
rismo. come un gioco in cui ogni 
strumento entia ed esce dopo 
•ner recitato la propria parte 
lino a quando tutti si uiuscono 
nella corsa alio scintillanle linale 
Oistrach. in lealta. impugna Tor 
chest ra come il proprio strumento 
e la fa suonaie come suonerebbe 
egli stĉ sMi Co--i tutto si trasli 
gur.i. (ill orchestrali spoprono tut 
te le propne capacila e superano 
M- «=tes«ii: ah aicht. i legni. uh 
ottoni. l.i |M-ieU'sione, tutti rac 
Uiungono sonurita nuove e l'mtera 
ordie-ti.i '•caligera diventa dav-
vero la misfliore del mondo 

L'ovazione del pubblico. al ter 
mine di que-ta iHce/KHiale esecu 
zione. p c-p'os.i naturalmente. ca 
loro-iissima. ripetendo-i ix-r innu 
n.erc^voli chiamate I'na conclu 
suMie tnonfale [>cr una "-er.ita 
quasi nnica 

Rubens Tedeschi 

La mortc chimica 
.\ volte capita di essere af-

fascinati anche da un titolo. 
No, nun i titoli di bursa, quel-
U affascinano altre persone. 
Solo che scorrendo il pro-
qramma della TV hi nostra at-
tenzioni- e stata attratta da 
un'indicazione .sibdliiKi via in 
quietante. La inorte chimica il 
titolo per questo mercoledi del
la rubrica Opinioni a confron
to che r a in onda sul prima 
canale alle 19.05, e preci.skimo 
05 perche il Radiocorriere in 
dica le H» e.sdtfe. orn m cui 
iiirecc inizia la piibhlicild. II 
titolo promettente ci c pursa 
un'occasione da noii Id^cinre 
scappare. anche perche delle 
trasinissiani che prccedono d 
Teleaiornale non si parla qua
si mai p e'era quindi da nspet-
tarsi che proprio in quelle ore 
maturasseii) j frutti dell'intel 
lifiente informaziotie e dell'o-
biettivila. data che in altri ora-
ri di questi prodotti di qualita 
le nostre anteniie sono solita-
mente orfane. 

Un modo come un altro per 
illudersi. perche alia prova dei 
fatti. cioe sc<iueiid<> il dilnilti 
to, non solo si scopre Iambi-
(liutd del titolo — certo era trop
po sperare che si pnrhisse de-
qli aqqreisivi ch'nmci adope-
rati in certc azioni di querra 
— mu anche che i/ moderatoie 
e Vqn '/.atterin. Apprendiumn 
cost che Varqamenlo del dibat 
tito. al quote partecipano solo 
professor! universitari. e sulln 
uso deqli in^etticidi in aqrwol 
tura. '/.atterin. ricordando la 
tragedia di Oppido Mamertina. 
trova subito le parole adatte 
ad inquadrare il problema del 
pericolo e della prevenzione. 
•i E' la chimica die si vendua 
suqli igiioranti e sugli incau 
ti... •». .sono le parole con cui 
affronta I'arqomento. E demor 
de da questa tesi del tutto ori-
qinale quando, alia fine del 
dibattito. riassume col consue 

to buonsenso, neqando die esi-
sta un vera problema, ma che 
comunque tutto si risolve con 
Vinformazione e con la scuola, 
con un invito implicit!) quindi 
ai contadini a dedicarsi ptii che 
alle culture, alia lultura. 

Questo anche se durante il di
battito il professor De Pietri 
Tonelh, portavoce della Mon-
tecatmi, aveva appena spicqa-
to che esistono efficaeissimi in-
M'tfirirfi non tos.sici, ma che 
la loro produzione e l imifata 
per mot i n di convenienza eco-
nomica. 

Aecennando di sluqijita die 
Arrigo Levi, cammentanda I'in
contro Johnson-Erhard. nel cor
so del Teleinornule. ho .sofhili-
neato lestendersi della prove 
uffcnsira di pace deqli USA, 
non solo per il W f w i m , sot-
tointeiideudo foise il pioqettuto 
armamento atomico della Ger-
mania di Ronn, arnviania ai 
proqramnn delle '21. Sal prima 
canale brutta sorpresa per i te-
lespcttatnti lomhaidi. non per
che iWppiodo (' stato riiii'ia-
to. ma perche la tclecronaca 
Inter Torpedo, canibmata come 
sempre aWultimo minuto, non 
Mini trasinessa nella zona di 
Milium. 

In eompento. si pun rivedere 
il soldo aiiiioso filmctta i)ia vi 
sto in precedenza una quanti-
td di volte. 

Sul seiondo canale. per lor 
tuna, una bella realizzaznme 
dcllti ' Locandieia • </' Ctoldoet. 
nella rcqiu teatrale di Franco 
Enriqucz. solleva le soitt della 
scrota 

Questa Mirandoluui interpre 
lata da Valeria Moncaiii. ha 
una sprca'tttdicutczza e un pi-
(ilia cumpletamente moderni. e 
la commedia — anche per me-
rito deqli attnri (Uauco Mari e 
Paolo (iraziasi - - non scade 
mai in quei preriosismi di ma 
niera che scambiano la iirazin 
e la freschezza del testa qoldo 
niano in leziosanqine. 

vice 

Cervi-Maigret 

giro a Parigi 
La troupe del film Maiqret a 

Piaallr d.retto da Mar.o Landi 
e prodo'to da Franco Riganti. e 
pirtita pe" Panai dove saran-

i ro sr.-.v: t r t i g*i e»tem: del 
fi.m. 0.::e a Grro Cerv: (nel nx> 
lo di Maicret) g!i TTeroreti pr.n 
Cipali .-ono: Lyia Kedrova. Rai-
mond Pellezrm Jo^e Greci. En 
70 Cerusico. Gabr.e.la G.orgeUi. 
Mar:sa Traverst e R.ccardo Gar-
rone. 

programmi 
TELEVISIONE V 

10,00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO per la zona di Torino 
18,00 LA TV DEI RAGAZZI: «1 bisonti di Windcove »; i l l lago 

dei cigni > 
18,45 LE AVVENTURE DEL CAPITANO COOK (V): c L'ultimo 

viaggio .̂ racconto di Folco Quihci 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - Tic tac - Segnale orano - Cro-

nache italiane La giornata pnrlamentare . Arcobaleno -
Previsioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera Carosello 
21,00 TRIBUNA POLITICA, a cura di J. Jacobellt: Conlerenza 

stampa del segretano del PSDI. on. Mario Tanassi 
22,00 TIGRE CONTRO TIGRE di Terzoli e Zapponi. Con Gino 

Bramieri e Marisa Del Frate. Regia di Vito Molinan 
23,00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 

21,00 SEGNALE ORARIO . TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 LA CONFESSIONE DELLA SIGNORA RANDALL (racconto 

sceneggiato) 
22.05 ZOOM - Settimanale dl allualila cullurale a cura di Andrea 

Barbato e Pietro Pmtus 

RADIO 

NAZIONALb 
l,;ei:iia.e luu.o. <J:C /, 8, 10, 

12, 13, 15, 17. 10, 23; 6,33: ( or.-o 
di lingua spagnola. 7: Alma-
nacco Musiche del mattino • 
Accadde una mattina • Ieri al 
Harlamento. 8,30: Musica per 
archi; 8,45: Canzoni napoltta-
ne; 9: Operette e commedie 
musicali: 9.25: L'avvocato di 
tutti; 9,35: Musica di G. P. 
Telemann: 10,05: Canzoni. can 
zoni; 10,30: Transistor. 11: Dan 
ze popolan di ogni paese; 11,25: 
Conversazione; 11,30: I grandi 
del jazz: Red Nor\o; 11,45: 
Canzoni alia moria: 12,05: Gli 
amici delle 12, 12,20: Arlecchi 
no: 12^0: ZigZag; 12^S: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Caril 
Ion: 13,18: Punto e virgola; 
13,30: Appuntamento con Do-
menico Modugno; 13,55: Gior-
no per giorno; 15,15: Taccumo 
musicale: 15,30: I nostn suc-
cessi; 15,45: Quadrante econo-
mico; 16: Programma per i ra-
gazzi; 16,30: II lopo in disco-
ceca; l/,Zi: Canzoni alia «bar-
ra: 18: La comunita umana: 
18,10: Gallena del meJodram-
ma: 18,45: Napoli cos! com'e: 
19,10: Sui nostn mercatl: 19,15: 
Acquarelli italiani: 19^0: Motivi 
in ^iostra; 19,53: Una canzone 
al giorno: 20,20: Applausi a...; 
20,25: Antologia d'eccezione: 
21: Tribuna Pohtica: 214S: Mu 
«ica da ballo: tlfiS: Concerto 
del Quartetfo Italiano 

SECONDO 
(Jiornale radio- ore 6,30 7,30 

8,30 9.30 10,30 11,30 12,15 13,30 
14,30 15^0 16,30 17^0 18,30 19.30 
21,30 22^0; 6,33: Divertimento 
musicale ( D : 7,15: L'hobby del 

giuino; 7,20: Divertimento mu
sicale (11); 7,33: Musiche del 
iriattino; 8,25: Buon viaggio; 
8,40: Conceitmo; 9,35: 11 mon
do di lei. 9,40: Le nuove can
zoni italiane; 10: Romanze e 
arie da opere; 10,35: Hroces^o 
allestale; 11,15: Orchestra di
retta da Hiero Soffici; 11,35: 
Huoiiumore in musica; 11,50: 
Un motivo con dedica; 12: Iti-
nerano rotnantico; 13: L'appun-
tatnento delle 13; 13.45: La 
chiave del successo; 13,50: II 
duco del giorno; 13,55: Uuono 
a sapersi; 14: Sea I a Reale. a 
cura di Silvio Gigli. 14,05: Voci 
alia ribalta; 14,45: Novita di 
scografiche; 15: Motivi popola-
n italiani; 15,35: Panorama; 
16: Rapsodia; 16,35: Tre nil-
nuti per te; 16,38: Per vol gio
vani; 17,25: Buon viacgio; 17,35: 
Non tutto ma di tutto: 17,45: 
«I Faragreens a Pangi >. di 
G. Ruffmi. II: c L'esposizione 
universale »: 18,15: Wolmer Bel
trami e il suo cordovox: 18J5: 
Sui nostn mercati: 18,35: Clas-
se Untca: 18^0: I vostn pre-
fenti; 19,23: Zig Zag; 19^0: 
Punto e virgola: 20: Ciak. roto-
calco del cinema; 20,30: Vetn-
na della canzone: 21.40: Musica 
nella sera: 22.40: Benvenuto in 
Italia. 

TERZO 
18,30: Musiche di F. Guerre

ro: 18,45: Conversazione: 19,11: 
Concerto di ogni sera Nell'in-
tervallo: l-a Rasseena; 2040: 
Rivista delle nviste; 21: n 
Giomale del Terzo: 21^5: Mu
siche di A. Scnahm; 21.45: € Fl 
tesoro del duca» (Lettura): 
22,15: Panorami scientific!. 

BRACCIO DI FERRO di Tom Sims e B. Zaboly 
che <rufai<cmio i q.orani cmeasti J 
(e che spesco neoav.o) ha ammes- I 
so enc que<1e mHuenze vi siano j 
e st e ch:esto polem-.camente per- i 
che ma> j g orar., dorrekbero t 
gr.oTare tradiz.oit e le esperie^i I 
re di tali che hanio prcceduto ! 
la loro atttvita. ! 

Ai « face d face » hanr.o parte- j 
cinafo anche Aoves Varda. au ' 
tnce del bel film I.p bonheur. Ale- j 

randcr Astruc. au'.ore de La lun . 
ca marcia •». oic . Marcuerite ] 
Duras autr.ee del film p.ii cri • 
ttcato dealt odierm « incontri >: j 
La musica. n IOTIO delle dichiara
zioni della Duras ci d sembralo 
risent'txse della stizza per la vna-
nime critica al suo lavoro. specie 
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