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«Brecht e il teatro musicale» a Berlino democratica 

Johnson come Lucullo 
sul banco 

degli imputati 
Continuano con successo le manifesta-
zioni airOpera tedesca di Stato - Signifi-

cativo riconoscimento a Luigi Nono 

Dal nostra inviato 
BERLINO, 18 

Dopo la prima assoluta di 
[Puntila, la scttimana dedicata 
[daH'Opera Tedesca di Stato a 
l« Brecht e il teatro musicale » 
Iha presentato al numeroso pub 
[blico convenuto per I'occasio 
jne a Berlino democratica. al 
Mime mamfcstaziom con mil-
Isirhe composte su testi di 
[Brecht in stretta collaborazio-
Ine con vari musicisti. Ad e-
[sempio, r i ha presentato una 
fottima edizione di Ascesa e ca-
\duta della citta di Mahagonng. 
[]'opera composta nel 192!) da 
IKurt Weill come ampliamento 
[della precedente musica di sce-
[na per la medesima commedia. 
L'allestimento. non nuovo per 

|J'Opera di Stato. clov'6 in pro-
[gramma fiia da qualche anno, 
[si afTianca degnamente a quel 
[lo del Puntila. per quanto ri 
[tfunida la n-Kia (firmata da 

' n t / Bennewitz), i costumi. le 
Iproiezioni e le scene (curate 
[da llor.st Sa^ert) e la presta-

sione dei cantanli. tutti dav-
[vcio rormidabili anche dal pun-
to di vista della spigliatezza 

le della vivacita scenica. 

Non ci soffermeremo su que-
Sto felice frutto della colla-
Dorazione fra Brecht e Weill 
in quanto gia avemmo occa 
sione di parlarne recentemente 
in occasiotie della prima sea 
libera, mentre ci interessa 
jiuttosto considerarlo in rap 

Oporto a un'altra opera su te-
l&tn di Brecht. La condanna di 
tl.ucullo (con musica di Paul 
[Dessau), t he abbiamo visto 
lion .sera nello stesso allesti 
miento che 1'Opera di Stato 
[ha curato a partire dal 1051, 
[data della prima esecuzione 
'assoluta. In Mahagonng, come 
o nnto, e de.scritta una citta 
in cui repna l 'anarchia mar-

[xisticamente intesa come il 
1 logico risultato dell'evoluzio-
(nc capitalistica. anarchia in 
Isenso piu deteriore della pa-
Irola. in quanto in essa tutti 
| i rapporti umani c le azioni 
fdegli uomini stcssi vengono 

Opera e 

Santa Cecilia: 

incassi per 

gli alluvionati 
, Teatro deH'Opora e Santa Co-
llia (le due istituzionj musicali 
iu prcstigiose della Capitale) 
anno preso due generose inizia-
re in fa\ore degli alluvionati. 
Iie.sta sera, come e nolo, si 
jaugura la stag-one delJ*Operi 
)n Rigolotto. dirotto «la Carlo 
laria (iiulmi e ton la regia di 
iritiardo Do Fihppo. Per deti 
^one comtine. dircttoro. orche-

ra. regista. c.intanti e perso^ 
lie devolv cranno compensi c 

foinata di lavoro al fondo in fa- | 
>re degli alluvionati. insieme 

fineasso della serata. La di-
tione del Teatro deH'Opera hi 
jltro deci^o di nnunciare ai tra 
zionali addobbi floreali dei ca-

dcvolvendo la cifra che ocni 
tino virne «w«a per tali addobbi 
do stcsso fondo. 
|L'Accademia d? Santa Cecilia 

orgamzzato. con il patrocmio 
Mia Croce Rossa. un concerto 
lfonicocorale straordinano il 

incasso sara devoluto a fa-
ire dei dipendenti del Conm 
lie di Fircnze e del Teatro 'La 
Pnice > di Vcnezia. colpiti dallr, 
luvione. Il concerto, che *ara 

frotto da Fernando Previtah. 
i r,i luoco alPAuditorio di via 
plla Conciliazione mercoledi 7 
rombre alle 21.15. Ar.che qui. 
torpTti e collaborator! devo!-
tranno le proprie spettanze. 
{1 produtton, i distributor! di 

e gli escrcenti d: sale eine-
atografiche devo'veranno I'in-
ro incase degli spettacoli ef 
ttuati giovedi 24 novembre ad 

commisurati alia potenza del 
denaro. In Lucullo la tesi di 
Brecht 6 molto piu precisata. 
non si limita alia condanna di 
un determinato sistema sociale. 
Lucullo. il grande conquista 
tore che ha soggiogato per 
Roma decine di citta e di po 
poli. viene giudicato noll'al di 
la Ma sul banco del tribu 
nale siedono coloro cui egli ha 
tolto brutalmente le terre, i 
legionari che ha mandato a 
morte certa. la pescivendola 
che ha dovuto sacrificare il 
proprio figliolo alia smania di 
grandezza del generale: nei 
campi divini la grandezza ter 
rena non conta nulla, e sola 
misura di giudizio e la co-i-
dotta di ciascun uomo nci con 
fronti dei suoi simih. Lucul
lo. che no ha fatti morire HO 
mila. viene condannato per la 
eternita. anche se ha impor 
tato dalle terre d'oriente il ci 
liegio. e anche se ha fatto 
felice il suo cuoco in quanto 
ralTinato bunngustaio. 

Kcco che Lucullo, rispetto 
alle opere giovanili. abbandona 
ogni tipo di violenta condan 
na per approfondire l'analisi 
sociale e i rapporti t ra gh 
uomini. smascherando la vo 
lonta di poten/a dei « grandi > 
sempre in favote dei diritti o 
delle aspirazioni del popolo 

Non a caso la rappresentn 
zione di ieri sera si conclude 
\ a con la produ/ ionc di una 
foto della guerra partigiana 
vietnamita: il processo con-
tro Lucullo vuole essere inteso 
oggi come un processo che 
ogni uomo democratico celebra 
contro Johnson e i suoi ge
neral!. 

La musica, composta da Des
sau oltre quindici anni orso-
no. dopo un lungo periodo di 
rifacimenti e precisazioni, si 
e per altro riconfermata non 
altrettanto felice di quella del 
I'untrta. Le nuoce un certo 
schematismo. una certa insi-
sten/a su moduli ritmici poco 
variati. Enorme e anche la 
carenza di una vigorosa azio-
ne scenica che fa r istagnare 
a volte I'attenzione del pub 
blico e fa pensare che qualche 
taglio non fosse inoppbrtuno. 
Tuttavia, la carica ideale del 
lavoro nel suo complesso e ta
le da fame in ogni caso un im-
portante documento deH'attua-
le sfor/o che tanti musicisti 
compiono per giungere a for
me di spcttacolo nuove. impe-
gnati nella lotta ideale per un 
mondo diverso. Non partico-
larmente rimarchevole. questa 
volta per quanto riguarda sce
ne e regia. lo spettacolo si 6 
giovato di un'ottima compagnia 
di canto e di un'accuratissima 
esecuzione musicale dovuta a 
Herbert Kegel, un giovane di-
rettore a cui molto deve la 
RDT soprattutto nel campo 
della diffusione delta musica 
contemporanea. 

Una mamfestazione non tea-
trale. ma ugualmente iegata 
al nome di Brecht, e stata 
quella di ieri pomenggio sem-
pre presso I'Opera di Stato. 
Si e trattato di un concerto 
da camera con liriche su te
sti di Brecht. cantate. t ra gli 
altri . da Gisela May. Sono 
stati eseguiti brani di Hans 
Eisler e Paul Dessau, gia ben 
noti (salvo una prima assolu
ta di quest'ultimo, di rilevan-
te interesse per il singolare 
trattamento della voce e del 
pianoforte) e di autori piu gio-
vani; tra cui segnaleremo al-
meno il Galilei di Siegfried 
Matthis. un brano che si ser
ve anche di mezzi elettronici. 
riuscendo in piu di un punto 
a creare intorno alle parole di 
Brecht un'efficace atmosfera 
cspressi ia. 

Citeremo ancora brevemen-
te un \ ivace dibattito sul tea 
tro di Brecht e sulla recente 
esecuzione di Puntila, dibat
tito in cui sono intervenuti an 
che diversi studiosi e ascol-
tatori provenienti dall'ovest. e 
un"audi7ione su nastro del 
Miserere tedesco di Dessau. 

Tuttain 
bianco 

Colioquio a Praga con Dario Fo 

«La satira k una 
lingua universale^ 

HaiW 

< Fondo di soh'darieta > pc r 

impose del settore colpite sempre su testi breehtiani: 
e il '47, ll!e rocenti alluvioni 

delibcrazione c sta!a pdot-
daU'AGIS. dall'AMCA e dal-

Associaz on: di catecoria ad 
Be adorrnti o la riscossjone 

contribute :n tutti i cinema 
|hani verrn rfTett.iata a t"tolo 
Itm'o d^K.i SINE. 

L'attore 
Noel Cowards 

operato 
LONDRA. 1?.. 

L'attoro in«Ie«e Noel Cowards 
subito un'operazione al rene 

listro per la nmozione di cal 
li. Xc ha dato 1'annuncio il «uo 
ente teatrale a I.ondra. il qua-

fha preci^ito: * Cowards ha co-
Inoiato ad avero dei disturbi 
entre si t ro \a \a in Giamaica. 
e recato a Chicago per una vi

ta medica ed e stato sottorHVto 
un intenonto ^himrtrito Le 
condizioni >ono molto s<xldi-

racenti >. 

composto t ra il 1944 e il 
questo lavoro c stato esegui-
to solo di recente per la prima 
volta ed e una nuova testi-
monianza della strctta colla-
borazione tra il musieista c 
il porta 

II nosfro Icttore sara infine 
intercssato a sapere che :1 
compacno Luigi None, presen-
te a Berlino in occasione del 
la settimana brechtiana. e sta
to nominato membro dell"Ac 
cademia delle Arti della ca
pitale della RDT nel corso di 
una breve cerimonia svoltasi 
oggi nella sede doll'accademia 
stessa. A Iui. come al prima 
rappresentante neH'Accademia 
della musica italiana della nuo 
\ a cenera7ione. rivolgiamo !o 
auguno di poter svolgere un 
proflcuo lavoro in seno a que 
sto importante istituto cultu 
rale della Germania demo
cratica. 

Giacomo Manzoni 

Janet Leigh e a Roma per Interpretare, accanto a Edward 
Robinson il film « Diamanti a go go ». Ecco la graziosa attrice 
americana, in un vistoso « completo » bianco, in via Condotti, 
insieme con il marito Robert Brandet. 

le pr ime 
Cinema 

Un avventuriero 
a Tahiti 

Antonio, giovanotto parigino 
senz'arto no i>arte. si dimostra 
eapcrto soltanto nol mestiere del
la bugia: si tinge, a volta a volta. 
playboy, allevatoro di cavalh da 
corsa. nwgo della finanza. c via 
dicendo; riesce cosi. a far colpo 
Miprattutto sulle donne. cui con-
code peraltro le proprio grazie 
con una corta avanzia. tinioro>o 
forse di sciup.irsi. Dalla cap.talo 
franceso alio Alpi ne\o->e. allas-
solata Costa Azzurra. alle isole 
del Pacitko. Antoine sopravvive 
dunque alloKramente. pur rcm-
strando qualche rovcscio. A Ta
hiti. scancato dalla baronessa 
nmfomano cho Jo aveva accoho 
sul suo panfilo. e anche befTato 
dalla nipotina di costei. e dovra 
compiere d viaggio di ritorno 
nolla stiva d'una nave, come fuo-
chista. In patna. nprende la sua 
attivita. ma sempre col rischio 
di essore divorato dalle sue trop-
po ardenti ammiratrici. 

Diretto da Jean Becker (figho 
piuttosto dogenore del compianto 
Jacques). L avventuriero di Ta
hiti s'mtitolava noH'onginale. la 
linea col suo tema. Stmpaltca 
canaaha So'.o che il pt'rsonaggio 
disesnato da Joan Paul Belmon-
do e jxxo canagliosco e pochissi-
mo simnatico: gli amencani. in 
tjiiesto campo. sapevano fare di 
n;ogho. Lo situaz;oni sono ab.i 
sate, lo stile della recia e mo 
diocre. c anche il dialogo di Mi 
thol Audiard (uno speciahsta del 
gonore) non nsulta troppo spin 
toso. almeno nolla traduziono. K 
poi. questo prosentarci baldi ma 
sch.-oru che si sottraggono canar-
biamonte alle voglie di femmme 
cospicno ci lnsospottisce. come 
una forma di propaganda mdi-
retta. 

Accanto al protagonista. reci-
tano Stefama Sandrelii. Mjlene 
Domonge*>t. Xadja Tiller. Ro
bert Morloy. Jean P.erro Ma-
r.o'.Io o altn. Coloro. schermo 
iargo. 

ag. sa. 

to'.Ia/ioni possibili. (forso anche 
•nutili). le fantastiche a\venture 
dei nostri due eroi alle prose con 
la Donnagatto. il Jolly, il Pin-
mnno e I'Knigmista. che inten-
dono sabotaro U Consigho di .M-
curozza dcllo Xazioni llnite (.-La 
s|x?ranza del mondo intero s>). ma 
soprattutto controllaie e donii-
nare completamente 1'intero glo-
bo terrestre. 

Kbtx?ne. detto bnitalmente. la 
iwrsonahta. chiammmola cosi. di 
Batman e decisamonte piu (KIIO-
S«I di quella di James Bond, son 
za con (|tiosto aflibbiare una p.i-
tonto di hcoita alio 007. Batman 
o un « puro » giusti7ioro uovor-
nativo. un candido o ingcnuo gio-
vanottono che semhra ingag.ma-
to dall'« oscrcito della salvezza *. 

E ancora. il film e particolar-
mente dopnmonte (a volte si tin-
go di melodramma) anche per-
che vi manca qualsiasi carica 
ironica e demistificatnee. tale da 
rovesciaro il senso doll'ideologia 
che si nasconde sotto la mascho-
ra di Batman. Caso mai. se vo-
gliamo proprio trovarvi del ndi-
tolo. e forse prosonte. con toni 
blandi. nei quattro delinquent!. 
popjcguitati dal bwon Batman 
(spc<so lo vothamo con le mam 
giuntc progaro il Signoro). cho 
li nncorro. pucr.i al potto, per 
lo strade di New York. Coloro. 

vice 

Albert Finney 
debutta 

nella regia 
LONDRA. 18. 

Albert Finney, nolo attore del 
nuovo cinema ingle-e (ha :nter-
protato tra 1'altro Tom Jones) ha 
cominciato a giraro un nuovo 
film di cui. oltre cho interprete. 
6 anche regista Si intitola Char-
he Duhble.- Sua < partr.er > e 
Liza Minr.olli. 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 18. 

Franca Rame e Dario Fo so
no stati in questi giorni a Pra
ga provenienti rispettivamente 
da Milano e da Helsinki, dove 
Fo ha curato la messa in see-
na di Chi ruba un piede e for-
tunato in amore. gid rappre&en 
tala con successo in Italia cin
que anni fa. 

I due attori si sono tratte-
nuti quattro giorni a Praga. 
m attesa di recarsi a Cuba per 
assistere alia Rassegna del 
teatro dell'America latina. 

Sella capitale cecosloracca, 
dove sono venuti per la prima 
volta, hanno assistito alia cm-
quantesima replica della com
media dt Fo Sottimo, ruba un 
po' mono che da mesi tiene con 
successo il carlelltme al Tea
tro Municipale di Praga, con 
la regia di Ivan U'eiss. 

L'impressiione che Dario Fo 
e Franca Rame hanno avuto 
dell'edizione ceca della comme
dia c stata senz'altro positiva. 
« Positiva — ci ha detto Fo nel 
corso di una cordiale conversa
zione all'Hotel Palace — per la 
regia, per Vallestimentn in ge-
nere, I'orchestra e gli inter
pret!. In moda particolare mi 
hanno colpito certe divertenti 
invenziom che riguardano I'u 
VJ dell'orchestra come fattore 
icenteo *>. 

Gli abbiamo chiesto quail im 
prestioni avesse riportatu sul 
pubblico. « Ho ofservato che tl 
pubblico ceco rideva alle battu-
te come quello italiano. Cio si-
qnijica che la satira funziona 
universalmente. J praghesi han
no evidentemente riconosciuto 
nella satira qualcosa che ri-
guardava il loro essere sempre 
presenti al progredire e all'e-
volversi della societa, rifiutan-
do il conformismo e il com-
promesso sempre lalenti a ogni 
parallelo ». 

Franca e Dario hanno natural-
mente approjitlato del loro sog-
giorno a Praga, che essi cono-
seono come uno dei eenlri tea-
trali piii importanti per assi
stere a quanti piii spettacoli 
hanno potuto e ne hanno fatto 
una vera scorpacciata. Hanno 
visto il balleito Mascherata di 
Ostenda del belga Ghelderode, 
con la regia di Krejca, la com
media, La gatta sul binario di 
Topol, con la regia dello stesso 
Krejca, Racconto d'inverno di 
Shakespeare, regista Pleskot, 
le Tre sorelle di Cecov in un al-
lestimento del tutto nuovo, do
vuto ancora al regista Krejca 
e alio scenografo Svoboda. An
che in queste serate Vattenzio-
ne dei due ospiti e stata atti-
rata dalle reazioni del pub
blico. 

« Sono rimasto impressionato 
— ci ha detto Fo — nel vedere 
i teatri sempre esauriti. Jl pub
blico era composto in gran par
te di giovani; da gente molto 
seria che prendeva parte con 
passione, intensamente, alio 
svolgersi dello spettacolo. Ho 
letto sulle facce degli spetta-
tori Vinteresse, la loro educa-
ziane teatrale, cose non facili 
da trovare altrove, in Italia, 
ad esempio. Nella sola Praga 
esistono una ventina di teatri, 
che registrano, a quanto mi 
hanno detto. un'affluenza di 
pubblico molto elevata, tanto 
da superare quella dei nostri 
teatri, fatte naturalmente le 
debite proporzioni tra le popo-
lazioni dei due paesi ». 

Quanto alia . qualita degli 
spettacoli Fo e la Rame hanno 
riportato Vimpressione che sia-
no allestiti con gran classe. 

« Sarebbe un peccato se do-
vessero rimanere relegati in 
Cecoslovacchia. In Italia diffi-
cilmente si riesce a vederne 
qualcuno fuori dei festival. La 
bravura degli attori e degli al-
lestitori, soprattutto to stile, la 
invenzione scenica sono molto 
importanti. Si ravvisa una vera 
e propria scuola. Parlando con 
gente di teatro, ho avuto Vim
pressione — ha concluso Fo — 
di un loro giovanile entusia-
smo nel concepire il modo di 
fare il teatro stesso. Piii an
cora notevole e il coraggio con 
il quale vengono posti certi 
problemi di grande attualita. 
riguardanti la politico interna 
del paese, i problemi della vi
ta quotidiana. il divenire della 
societa. In cio si fa sentire 
evidentemente la nuova atmo
sfera di liberta in cui possono 
agire gli autori cecosloracchi 
dopo il triste periodo dell'oscu-
rantismo staliniano >. 

Xel pomeriggio di oggi Fran
ca Rame e Dario Fo sono ri-
partiti per Cuba. 

f. Z. 
Nella foto: Dario Fo e Franca 
Rame. 

controcanale 
Telefilm e inchiesta 

La volpe e la camelm e, se 
non andiamo errati. una dei pri-
mi esempi di telefilm all'italia-
na per cosi dire. E' stato tralto 
da un racconto di Silone, sce-
neggiato da Roberto Mazzucco, 
prodotto dall'listituto Luce e 
diretto da Silver10 Blast. 

All'inizio appare sovraim-
pressa la didascalta « Locanio 
193'2 *> ad ambientare la riccn-
da. Ebbene, secondo noi queita 
didasvalia ambwnta anche il 
film che, come gusto figurati-
vo, come recitazione. struttttra 
narratwa sembra appunto ve 
nne da trent'anni fa. La qual
cosa, sia ben chiaro non e af-
jatto negativa per quanto ri
guarda la realizzazionc. Quail-
do le velleila linguistiche di 
molti sprovveduti fauna rim-
piangere un ccrto modo di fare 
il cinema come lo si faceva ne 
gli anni trenta, ritrovare un 
racconto tradizionale ma digni-
toso. di buon artig'uinato, fa 
piacere. 

Sarebbe bene cfie la telvvi 
stone, anche m osservanza id
le n.orme della nuova legge 
•mila cinematografia, menrag 
giasse la produzione italiana 
di telefilm. 

Attraverso questa strada si 
pud anche giungere ad elabo-
rare un vera linguaggio tclevi-
siva al di fuori dei velleitari-
smi che producono soltanto noia 
o ripropongono moduli stil'stici 
decisamente vecechi. 

Dt La volpe e lo camelic ci 
piace segnalare un'attrice, Lu 
aana Scalise cite senza dub 
bto ieri sera ha fatto da mat 
tatnee rmwndn a rendere cer 
te picglie del pet sonaggw a lei 
affidato con un mestiere c una 
partecipazione degni veramen-
te di un'attrice consumata e 
di grande talento. II suo volto 
mederno e mobihssimo ha rap-

Dibattito sulla 
« Battaglia di Algeri» 

Una lezione di 
«antiretorka» 

presentato il solo momenta di 
diverso livello del telefilm. 

Silverio Ulasi ha diretto co
me s'e" detto seguendo la le
zione del cinema accademico di 
trent'anni fa, soprattutto rifa-
cendosi alia lezione di Blasetti 
e di Camerini i cui motivi still-
stici si riscontrano facilmente 
nelle scene iniziali ad esempio, 
ambientate sull'aia della fat 
toria e ancora nella scelta del 
tipi. 

Sul secondo canale Prima Pa-
pma ci lia presentato una tra-
snu-isione di Gianni Bifiach de-
dicata all'Etiopia. Le doti di 
Bisiach giarnalista telev'xivo 
sono ben note. Appartiene in 
fatti alia schiera dei pochi che 
riescmio ad ittformare con la 
tclevitione usando i mezzi dei 
grandi * viaggiatori >. 

La trasmtisionc realizzata 
cnu misura ha presentato vari 
momenti della realta etiopicha 
oggi. senza mai scadere nella 
sequela di interventi e utiliz-
certamente piii notevole per 
rotto. infraniezzato da rienrdi. 
ritorm nel tempo, dtvaqazionl 
su vari a^pctti del costume del-
I'econonna. della vita pubhlica. 
Sicche non soltanto Bisiach ha 
reahzzato una hdevole trasmia 
sii'iie mformativa ma e anche 
rittscito pienamente a tencre 
ben stretto l'mtere.\se dello 
spettatore che e poi il dato 
certamente piii nntevolee per 
un servizh e un'inchiesta tele-
riMtvi. 

Le immaqini. pur nella see-
chezza del reportage, nel tono 
cost qradevole dell'attualita rl-
velavano a nostra giudizio una 
prectsa scelta registica ben 
lantana dalla sciatteria e dal 
dilettantism!) a cui si fanno a t 
sistere altre rubriche con ser-
vizi degni al massimo di me-
d'uicri citieamatori. 

vice 

L I B R E R I A B D I S C O T E C A R I N A S C I T A 

J VU Botteghe Oscure 1-2 Roma 

# Tu t t i i libri e i dischi italianj ed esteri 

NEL N. IB DI 
Notevole interesse avrebbe do 

vuto susoitare. in tompi cosi oscu-
ri per il cinema italiano nel suo 
complesso una discussione sulla 
Battaglia d'Algeri di Gillo Pon-
tecorvo (avesse vinto o no il Leo-
no d'oro alia Mostra di Yenezia). 
Ma l'altra sera, la sede della 
Biblioteca del Cinema « Umberto 
Barbaro » — dove ha avuto Iuogo 
un pubblico dibattito sul film di 
Pontecorvo, e a cui hanno par-
tecipato lo stesso regista e la sce-
neggiatore del film Franco So-
linas, il critico cinematografico 
Mino Argentieri. il giornalista 
Lons Galhco (corrispondente da 
Algeri del nostro giornale) e 
Walter Mauro. curatore di un 
volume di poesie algerine — era 
quasi vuota. Soltanto una tren-
tina di persone erano sparse un 
po' dappertutto. in una sala che 
ne a\rebbe potuto contenere qua
si dieci volte di piu (recente
mente. in occasione della presen-
tazione di quattro cortometraggi 
sperimentali. gran parte del pub
blico che affollava la sala era 
stato costretto a sedersi per 
terra). 

Ci si chiede (ma forse la ri-
sposta e gia nell'aria) il perche 
di questa defezione. della sordita 
di vasti strati di pubblico e di 
intellettuah vcr.-H) alcum problemi 
che riguardano da vicino 1c sorti 
del nostro cinema (da piu di un 
anno un caro quasi-estinto). e 
verso quei fermenti piu vitah che 
tentano di licvitare nel gnaiore 
di una atmosfera che si fa di 
giorno in g.orno sempre piu di 
« insofferen7a ». se non d'ostilita. 

II dibattito. che e stato aperto 
da una ltinga e circostanziata 
rc!a7ione di Argentieri. si e svol-
to. cosi. in un'aura quasi «fa-
miliare ». ma non per questo me-
no stimolante e per il contrad-
dittorio che e nato. ad un certo 
momento, tra un interloeutore ai-
cerino. presente in sala. e Gillo 
Pontecorvo. e per la chiarifica-
zionp delle intenzioni del resista 
e della «poefica > che affiora 
dalla concretezza del linguaggio 
filmieo della BattaoHa d'Alaeri. 

€ La modernita de! film di Pon
tecorvo ris'ede neH'assoIuta as-
sen7a di retorca — ha detto Ar
gentieri —. in un'ottica che con-
templa la guerra contro 1'op-
pressjone francese in tutta la 
sua cru^ezza e spietatezza. nel 
quadro di una vis.one p'U lucida 
che oggettiva. II film, inoltre. 
ienora Ie schematizzazionj ma-

Jane Russell 
torna al cinema 

HOLLYWOOD. IS. 
Jane Russol torna sullo scher-

mo interpretando Born lowers, le 
cui nprese sor.o comincMte ;n 
questi giorni. Altn attori sono 
Jeremy Slate e Bill Wollrrun jr. 

nichee e il sempliciMiio della 
propaganda, rifiutando i cliches 
piu orecchiabili. I colonnelli dei 
paras, the sfilano sullo sehernio. 
non sono dei vilains anche se im-
partiscono disposizioni brutali. or-
dinano rapprosaglie feroci ». 

Montre Walter Matiro ha chia-
rito i conflitti che sussistono al-
j'intcrno del linguaggio (costret
to a usare 1'idioma dei < tortu-
ratori >) della nuova poesia al-
gerina. conflitti che e possibile 
ancora ritrovare nella stessa 
struttura della Battaalia d'Alper't. 

Pontecorvo e Solinas sono stati 
impegnati in una lunga qtterelle 
con le contestazioni deH'interlo-
cutore algerino. cui abbiamo gia 
accennato. che esprimeva dubbi 
sulla costruzione del personag-
gio del colonnello Mathieu (che 
e .stato un po' la pietra dello 
scandalo. e clip ha suscitato 
ovunque cntiche e polemiche 
spesso aspre). un uomo. un in-
tellettuale che appare. in fin dei 
conti. «troppo lucido». troppo 
to^cionte dei conflitti umani (si 
ricordi la sua eitazione di Sar
tre) pcr condividere ancora una 
precisa scelta stonca e politica: 
una « coscienza ». que-.ta. che po-
trebbo confenre a Mathieu una 
olnetttva ambiguita. «Tanto piu 
il colonnello Mathieu — ha n 
sposio Sohnas — ha un aspetto 
atcettabile. e tanto piu e con 
dannabile il mandante. la Fran 
cia colonialista. Math eu ha ra 
gione nolla lo^ica della sun ldoo-
logia. ma piu stnncente e la sua 
logica, e piii esp'odono le sue 
contraddiziom e quelle di tutto il 
sistema ». Tra 1'altro Mathieu. 
questo « nazista di tempi vicini >. 
e un persona agio tutt'altro che 
seducente. anche se non e dipinto 
a tinte fosche, un personaggio 
che si vanta di aver partecipato 
alia seconda guerra mondiale 
dalla parte giusta: connotazione. 
que-ta. che tradisce la natura 
naz:ona];stica di certo « antifasci-
smo» rcstauratore della tradi-
zione tK>rche=e e imperialista. 

L'intervento di Gallico e stato 
particolarrnente prezioso. proprio 
porcho fatto da un giornalista 
che da anni e a contatto diretto 
con I'Algeria, t Nulla toghe alia 
causa algerma — ha detto Gal-
hco — la rappresenta7,one della 
vwlenza anche tra le fila dei n-
voluzionari. Molto importante e 
stata anche la denuncia delle 
torture, che costituiscono pur-
troppo un problema sempre at-
tuale ^. Infine. Galh'co ha detto 
che il film, proibito in Francia. 
si e insento nella storia recente 
dell*Algeria, di una nazione che 
sente La battaglia d'Algeri come 
unesperienza propria. « n film. 
che ha dato una salutare lezione 
di antiretorica agli intelletuali 
algerini. costituisce una svolta 
nello svfluppo della nuova col-
tura di quel paese ». 

Roberto Alemanno 

Rinaseita 
da oggi nelle edicole 

Sui problemi posti dall'alluvione 
Un editoriale d i Gerardo Chiaromonte 
II domani di Firenze (d i Erneslo Ragionieri) 
Inchiesta sui danni subiti dal patrimonio arti-
slico e culturale fiorentino 

Autogoverno a Grosseto (di Libero Pieran-
tozzi) e tutto il supplemento Osservatorio eco-
nomico: 

CHI PAGHERA' I DANNI ? 

II divorzio in Piazza del Popolo (di Mir iam 
Mafai) 

Giunte di sinistra post-unificazione (di Enzo 
Modica) 
L'anima unitaria dei socialisti (di a.s.) 
La luna di miele fra Johnson e I'industria (di 
Louis Safir) 

Quando il bambu e piu forte dell'acciaio (di 
Wilfred Burchett) 
«Circolari riservate, riservatissime» (di Um
berto Terracini) 
Sociologia e filosofia nei paesi socialisti (di 
Luciano Gruppi) 
Poesia sperimentale e cultura d'opposizion* 
(di Gian Carlo Ferretti) 
Appunti su Manzu (di Renafo Guttuso) 
Note e rassegne critiche di Mino Argentieri, 
Paolo Caruso, Antonio Del Guercio e Aurelio 
Lepre 

Batman 
II produttoro f'f-visivo di Rit-

man. William Dozier. ha avuto 
la cattiva idea di porta re Bat
man (Adam \Vest> e il suo aiu-
tante Robin (Dick Grayson), i 
due personaggi nati dai comics 
di Bob Kane, sul grande seher-
mo. Lorenzo Semple jr.. che 
aveva scntto i testi di Batman 
per il video, ha riscritto la sce-
nefigiatura. e Leslie II. Martin
son ne ha curato la reg.a... On-
de. la traversata dell'Atlantico 
a 90 migha all'ora di Batman e 
Robin, in groppa al Batscafo. e 
il felico approdo in una calma 
insonatura mediterranoa. 

Non cono«condo la <one tele
vise a oncmale americana. Ma-
mo cost ret ti a guidicare, senza 

BRACCIO DI FERRO di Tom Sims e B. Zaboly 
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La voce di Lenin 
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