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All'eta di 65 anni: nel 1928 aveva creato il personaggio di Topolino 

morto Walt Disney, il «re 
dei cartoni 
animati» 

Tre settimane or sono era stato operato 
di cancro - Da Mickey Mouse e Pape-
rino, aftraverso le fantasie musicali, 

sino a « Mary Poppins 
BURBANK (California). 15. 
II famoso produttore e « car-

tonista > cinematografico ame 
ricano Walt Disney e morto 
oggi al St. Joseph Hospital, do 
ve era stato ricoverato nei 
giorni scorsi per quella che 
era stata definita una * visi 
ta di controllo » Walt Disney. 
il quale aveva compiuto da 
poco i 65 anni (era nato a 
Chicago il 5 dicernbre 1901). 
aveva subito di recente la 
asporta/ione di un polmone. 
presum'h'lmente per un tumn 
re maligno. Lo studio Disney 
ha comunicato che la sua morte 
e da attribuirsi a « collasso cir-
colatorio acuto ». 

Sposato nel 1925 con Lillian 
Marie Bounds, ne aveva avu-
to due figlie. Diane e Sharon. 

Se n'e andato coal, stronca-
to da un male crudele, il crea-
tore di Topolino, di Paperino, 
di tanti personaggi cari, oggi 
non meno che ieri, al pubblico 
di mezzo mondo: a quello in
fantile, soprattutto, che negli 
«allegri eroi» del mondo di-
sneyano continua a specchiarsi 
e a rilrovarsi, pur attraverso 
il mutare del gusto e del co
stume. Ai ragazzi del 'C6 e for-
se piii congeniale il nevrotico 
e disperato Paperino che Votti-
mista Topolino. dal sorriso lim-
pido e facile: ma I'uno e Val-
tro, piu o meno, sono nati dal-
la stessa penna, sensibile a co-
gliere, nonostante la progres
siva commercializzazione del 
disegno animato, un'eco del 
nostro tempo. 

Topolino, cioi Mickey Mouse 
(in un primo tempo battezzato 
Mortimer) nacque nel '28, nel-
Vallora modesto Disney Studio 
di Hollywood, dove Walt ave-

"va quale primo collaboratore 
il fratello Roy. Gli si affianca-
rono ben presto Minnie, cioe 
Topolina, Clarabelle Cow (Cla-
rabella). Horace Horsecollar 
(Orazio Cavezza); piii tardi 
rennero il serafico Goofy (Pip-
po) e il cane Pluto, nonche Do
nald Duck, noto in Italia come 
Paolino Paperino, e la cut par-
ticolare famiglia si sarebbe ac-
cresciuta di tre industriosi ni-
potini. nonche di un avarissi-
mo zio. 

Negli anni fra il '30 e il '40. 
Topolino fu il dominatore in-
contrastato del gruppo. nel 
quale emergevano via via i 
Tre Porcellini, con relativo 
Lupo Cattivo, ed altre figure 
minori e di minor durata: tut-
te. comunque, ricavate studio-
samente dal mondo animale. 
ma modulate in atteggiamenti 
umani. e non estranee alia sto-
ria reale di quegli anni. Topo
lino d infatti, specialmente al-
lora. un cavaliere dell'ideale. 
un nemico dei malvagi e dei 
prepotenti, un vindice dei bun-
ni e degli onesti: nelle serie 
Mickey Mouse e Silly Simpho 
nies. nei disegni animati in 
bianco e nero e dal '32 anche 
a colori (ma sempre. in quel 
periodo, di corto metraggio). 
nelle vicende « a fumetti ». bre-
vi o lunghe, che facevann ri-
scontro, sui giornali americam 
e degli altri paesi, a quelle 
narrate sullo schermo. Topo
lino trionfa sempre, con uno 
slancio che diremmo da « New 
Deal > — p»r se le opinioni po-
litiche personali di Disney era-
no alquanto lontane da Roo
sevelt — degli avversari: gang
ster e banditi (come il tipico 
Gambadilegno. che non e privo 
nemmeno lui. peraltro, d'una 
sua torva simpatia), scienziatt 
pazzi e pirati megalomani. ma 
altresl politicanti corrotti. Cost 
la graziosa bestiola che la leg-
genda dice ispirasse Disney 
(racconlava lui stesso di un 
topolino. assiduo frequentatore 
del mucchio dei rifiuti nel cor-
tile di casa sua: c ...Mi colpi 
per la sicurezza con la quale 
superara gli ostacoli naturali 
che gli si paravano innanzi: 
dove gli altri non trovavano 
nulla da mangiare, riuscira 
sempre a racimolare qualcosa 
da mettere sotto i denti... *) di-
vento sempre piii un nostro si
mile e contemporaneo, un a-
mico fidato e leale in un mon
do sempre piii dominalo dalla 
sopraffazione e dalla violenza. 

Man mano. lultavia. mentre 
la tecnira dellnmmazione si 
andara hffinando. Vinventira 
di Disney e di quanlt, ormat 
numerosi, lavoravano con lui. 
si andd affievolendo. piegando-
si alle esigenze dell'industria-
lizzazione del prodotto. Note-
vole. a ogni modo. I'apporto 
che Disney diode all'uso (ov 
riamente < non naturalistico >) 
del colore, alle ricerche nel 
campo del cinema « a rdievo ». 
all'impiego della musica, che 
dalla memorabile Danza degli 
spettri (1929), « interpretazione 
visiva » della Danza macabra 
di Saint-Saens. all'ambiztoso 
ma pasticciato tentalivo di 
Fantasia (1910) ebbe momenti 

» 

felici, ma segnd anche i li-
miti delV'esperienza disneyana. 

11 primo lungometraggio di 
Disney, Biancaneve e 1 Sette 
Nani. e del 1937: ispirato alia 
omonima favola dei Grimm, 
esso confermo, con il sua cla-
moroso successo internazionale 
(cut contribui non poco la me 
lodiosa colonna sonora di Frank 
Churchill) la popolartta del 
I'autore, consacrata nel corso 
della sua vita da un'infinita di 
premi. fra i quali un ricono-
scimenlo attribuitogli dal pri
mo Festival di Mosca, nel 1931. 
e una trenlina di Oscar. Se 
condo il giudizio di autorevolt 
critict e storici, Biancaneve e 
i Sette Nani indica pero anche 
lo sparliacque tra la prima fa-
se, avventurosa ed aperta, del
la carriera di Disney, e quella 
della sua maturita di grande 
uomo d'affari, di accorto sfrut-
tatore del proprio talento: al 
perfezionamento grafico, cro-
matico e ritmico, alia perdu-
rante finezza di molti parlico' 
lari (i ritratti dei Nanetti era-
no delineati con affeltuoso umo 
rismo) corrispondeva un con-
trollato illanguidimento della 
ispirazione in forme affettate. 
con una progressiva accentua-
zione moralist tea. 

Nessuna meravigliu, dunque, 
che affrontando il difficile, am-
biguo, amaro Pinocchio (1940) 
del nostro Collodi. Disney regi-
strasse anche il suo maggior 
fallimento artistico, mentre nel 
gia citato Fantasia era sempre 
il vecchio e caro Topolino. nel-
la parte dell'Apprendista stre-
gone di Dukas, a salvare la si-
tuazione. 

Vennero poi altri lungome-
traggi: Dumbo (1941), il piu 
fortunato ma dolciastro Bambi 
(1942); Saludos amigos (1942) 
e I tre caballeros (1944), nei 
quali si sperimentava la fusio-
ne tra disegni animati e figure 
reali, gia tentata da Disney in 
giovinezza, e si ponevano i per-
sonaggi dell'epoca d'oro disne
yana (e'era. ad accogliere Pa
perino, il divertente pappagal-
lo brasiliano Jose Carioca) a 
contatto col mondo sudameri-
caito: anche con fini diploma 
ticopolitici. L'esperimento del
la commtstione tecnico-sliltsti-
ca prosegui con I racconti del-
lo zio Tom, Musica, maestro. 
Lo scrigno delle sette perle. 
che sono degli anni fra il '46 

e il '48. e con Lilli e il vaga-
bnndo (1955), storia di un ca-
gnolino, assai piu aygraziato 
di Pluto, ma certo deslinato a 
durare meno. Dal '50 al '53, 
Disney si rivolse a ogni modo, 
nuovamente. alia favolistica eu 
ropea, adattando alia propria 
misura Cenerentola. Alice nel 
Paese delle Meraviglie. Peter 
Pan. La standardizzazione del-
I'attivita creativa di Disney e 
evidente anche nei numerosi 
cortometraggt, che sono appar-
si e continuano ad apparire in 
Italia, riuniti in raccolte dat 
titolt piu diversi. Nei quali, 
tuttavia. la presenza dei t vec 
chi amici». e in maniera spe 
cifica di un Paperino sempre 
meglio caratterizzato come pic
colo borghese irasctbile e pa-
tettco. vtttima dei miti della 
* societa dei consumi », oltre 
che di un mondo ammale che 
sembra rivoltarsi contra le sue 
manifestazioni anlropomorftche 
(tra i persecutori di Paperino 
e una coppia di scoiattolini, de-
liziosi quanta infami). miririu 
ce un elemento critico e satt 
rico. che spesso si sublima, 
senza perdere la propria cart-
ca, in inremioni surreali. 

Nola e anche I'attivita di Di
sney come produttore di film 
< normali * — ma il piu az-
zeccato, tra gli ultimi, e Mary 
Poppins. un musical che me-
scola. e stavolta senza stridori, 
i( cartoon alle riprese con in-
terpreti in carne e ossa — e 
di documentary, mediometraggi 
e lungometraggi. su « La na-
tura e le sue meraviglie »: tra 
quelli di miglior esito. II deser-
to che vive. La grande prate-
ria. II leone africano: non pa-
ragonabili, tuttavia, ai classici 
della scuola sovietica in que-
sto campo. 

Ma Walt Disney resta, so
prattutto, il creatore di Topo
lino e della sua lieta compa-
gnia; Vinventore di un mondo 
facoloso ma riconoscibile, che 
e stato a lungo uno specchio 
ironico e solidale del nostro. 
Commercializzazione a parte. 
non e colpa di Disney, oggx 
sinceramente compianto do-
vunque, se il posto del baldan-
zoso e vittorioso Topolino e 
stato preso man mano da Pa
perino. Veterno sconfiito. 

Aggeo Savioli 
Walt Disney (in alto) in una re
cant* fotografia che lo ritrae 
accanto al pupano di Topolino, 
la sua creation* piu popolare 
nel mondo. 

Gli artisti 
della Fenice a 
Berlino-est 

Inaug urata ieri sera con « Norma » 
stagione lirica del teatro veneziano 

la 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA, 15 

' II Teatro La Fenice dara , in 
Ckmnaio. t re spettacoli lirici 
alia < Komische Oper » di Ber-
linoest. nella stagione specia-
le che questo teatro ha orga-
nizzato per la propria riaper 
tura. dopo i lavori di restauro 
in esso praticati. 

Lo ha annunciato, ieri. il so-
vriniendente dott. Floris Luigi 
Ammannati. nel corso di una 
conferenza-stampa che ha avu-
to, per scopo principale. Til 
lustrazione dolle manifestazio 
ni invernali della Fenice. la 
cui inaugurazione e avvenuta 
questa sera con una pregevole 
raporesentazione della Norma 
di Bellini, diretta e concertata 
dal maestro Ettore Gracis. 

Parlando della « trasferta » 
a Berlino est. il dott. Amman 
nati ha sottolineato la grande 
importanza culturale dell'av-
venimento e il suo significato 
nel quadro della politica di di-
slensione e di amicizia tra i 
popoli. Da trent'anni — ha 
detto il sovrintendente — un 
teatro italiano non va nella 

le prime 
Lirica 

Tosca 

modo di conquistare la scena — 
e con essa il pubblico — un mo
do di recitare, che ricorda la 
soprano greca: ma va detto an
che che questo temperamento 
non ii sostenuto da una qualita 
di voce paragonabile a quella 
della sua antagonista, che ad 
una tessitura di tutto rispetto 
sui registri alM e ad una sugge-
stiva coloratura fanno riscontro 
alcune evidenti Iacune nell'into-
nazione dei registri piu bassi. 
Tutto compreso. pero. questa 
della Collier e stata una Tosca 
di tutto rispetto e di notevole 
suggestione dr.immatica Cava-
radossi era CJianfranco Cecehele 
e le sue azioni meritatamente 
alte alia bor.sa dei cantanti ci 
risparmiano dal dilungarci sui 
suoi indubbi menti. Alia guida 
dell'orchestra era Oliviero De 
Fabritiis: di lui sono noti me-
riti e limiti. gli uni e gli altri 
derivanti da una lunpa carriera 
di < routinier ». sia pure di clas 
se. Ma ameremmo conoscere il 
motivo per cui queste riprese 
non sono utilizzate dal no^.ro 
massimo teatro linco — come fu 
fatto con 1'ottimo Patane nella 
precedente edizione — per met
tere a contatto con il pubblico 
direttori giovani e meritevoli di 
aiuto e di incorasgiamento. Ap-
plausi per tutti anche a srena 
aperta. e numero.se chiamate a 
fine d'atto. 

vice 

Teatro 
Rit ra t to 

di Garcia Lorca 
II Teatro Club ha inaugurato 

all'Elueo la .sua stagione con il 
Ritratto di Garcia Ijorca. che 
gia Giorgio Albertazzi propose. 

j la primavera scorsa. agli spetta-
ton del Magsio fiorentino. e che 

E' andata in scena al Teatro 
deirOpera — terzo spettacolo 
della stagione — la Tosca di 
Giacomo Puccini, con !a regia di 
Maura Bolognini. In realta sa
rebbe piu giusto dire e riandata 
in scena. visto che si tratta del
la ripresa dello spettacolo gia 
programmato nel dicernbre del 
1964. E sottolineiamo questo fat
to a puro titolo di cronaca. sen-
z'ombra di cntica. convmti come 
sianio che la ripresa di messe in 
scena di successo debba di-
ventare una costante nella poli
tica culturale degli Enti lirici: 
un mezzo per limitare le spese 
ed insieme per permettere ad un 
pubblico sempre piu numeroso 
di assistere alle produzioni mi-
glion. 

Da parte nostra una ripresa e 
anche un'occasione per ricon-
trollare a distanza di tempo i 
nostri giudizi; in questa occasio-
nc. ad esempio. non ci resta che 
ripetere brevemente quanto fu 
scritto il 2-1 dicernbre di due anni 
fa. su questo giornale che titola-
va la cronaca della serata * To
sca all'insetfna del nuovo > e 'o-
dava le belle scene — una rie-
dizione di quelle utilizzate per 
la « prima J del 19C8 — e il de-
butto nella regia lirica di Mauro 
Bolognini bnllante e pittorica-
mente — ci ricordava Goya — 
suggestiva. Insomma non abbia-
mo trovato motivo per ;t odifica-
re i\ positivo giud'zio di due anni 
fa: e cio vale anche per Tito 
Gobbi che I'altra sera, come al-
lora. interpretava il ruolo rii 
Scarpia la cui cattiveria e eollau-
data da centinaia di repliche e 
da altrettanti successi. N'ovita. 
invece. nel resto del « cast » vo 
cale. E in primo Iuogo va segna 
'.ata la pro\a del soprano austra-
hano Mane Collier al suo debut- _ _... 
to in Italia. Una cantante la cui in quella occasione raccolte dis 
* nascita » art.stica coir-ci?e. al | *ensi piuttoMo vivaei. Non po>-
principio della scorsa stagione. J siamo. ptirtroppo. non nhadire 
con uno degli ormai nnmero<:: , qui un ciudizio necativo: las-
t capricci » di Maria Callas che. j <enza di una prospettiva stonco-
rifiutalasi di entrare in scena in j cntica: la ebminazione di quasi 
un teatro londinese. fu sostitui- i ogni accenno (tranne che nel ra
ta all'ultimo momento appunto pido e impreparato c quadro -. 

viste e di conferenze: il teatro 
manca, e non se ne comprende. 
tutto sommato. la ragione); il to-
no snobistico p «private > del-
l'insieme: questi alcuni dei piu 
grossi ed evidenti difetti di un 
* ritratto* che in verita. troppo 
spesso. si conligura come il ri-
specchiamento narcisistico del-
1'attore Albertazzi. alia ricerca 
di una immedesimazjone < media-
nica » con I'autore I-orca. 

La direzione di versi e. del 
resto. un'arte (o un artigianato) 
a se. E. fatte salve anche in 
questo campo le qualita profes
sional di Albertazzi e della Pro-
clemer. sono invece da rileva-
re l'approssimazione e la fa-
ciloneria di Anna Saia e Rita 
Di Lernia. cui gioverebbe fra 
l'altro qualche lezione di pro-
nuncia della lingua spagnola. 
Non trascendentale nemmeno la 
csibizione della cantante Jula 
De Palma. Bravissimo invece il 
chitarrista Gino D'Auri, che ha 
ottenuto l'applauso piu lungo e 
convinto della serata. e ottimo 
anche il ballerino Amedeo 
Amodio. 

dalla Collier. Aggiungiamo che 
questo accostamento tra la Cal
las e la Collier va un po' al di 
la del sempb'ce dato di cronaca. 
perche il soprano australiano ha 
dalla sua un temperamento. un 

finale^ all'impegno politico e cul
turale di Lorca: i criten pura-
mente di gusto (e non <empre di 
buon gusto) segu:ti ne'.la scelta 
dei testi poctici e documentari 
(brani dell'epistolario. di inter-

Convegno alia RAI 
di autori e registi 

Nel centro di produzione radiofonico di Roma della RAI si e 
concluso un convegno di registi ed autori della radio che era comm 
ciato il 12 dicernbre scorso. L*mcontro ha a\uto lo scopo di favo-
rire la conoscenza e uno scamb.o di idee su alcune opere di parti-
colare interesse per la applicazione del linguaggio radiofonico. 1^ 
tre giomate hanno a\aito ognuna un tema preciso da trattare. 
Inoltre. sono state presentate dodici operc di particolare nlievo. 
Nel corso della pnma giomata. dedicata alia fono'.ogia. sono stat: 
ascoltati: d radiodramma II guemero scomparso di Giorgio Ban 
dini, presentato al recente « Premio Italia >. Omapg:o a Joyce di 
Umberto Eco e Luciano Berio. prodotto dalla RAI. e un'artra opera 
di Berio. Visage, reahzzata dallo studio di fonologia di Milano 
della RAI. La seconda giomata e stata dedicata alle novita stra-
niere: Reseaux aeriens (1962). della radio francesc. S e 1 4 della 
radio polacca, presentato fanno scorso al < Premio Italia >. e 
Arroeco. della radio austriaca. presentato quest'anno alia compe-
tizione. La terza giomata e stata dedicata mtcramente alia forma 
piu nuova della radio: la stereofonia. Sono state presentate: Suite 
rampestre (I9M) e Gioramia al roao di Arthur Honegger (1960); 
Creazwne poelica e stereofonia (1966). poesie di Apollinaire. Tar-
dieu. Coeteau, Jacob: Stratj/ica^iom (1966), tuttc prodotte dallo 
studio di radiostereofonia di Torino della RAI; Inchierta su un 
incidente marittimo (1966) del giapponese Kozo Hosono e La nmt 
blanche (1966) del francesc Jean Chouquet. entrambe presentate 
quest'anno al « Premio Italia a. 

ag. sa. 

Tre a t t i unici 
L'itima tappa del * Giro dTta-

lia * organi/.zato da Maner Lual 
di. che per cavna re un lungo 
discor.so > — tome ha scritto lui 
stesso — ha rivolto I'invito « ad 
autori di tutte le eta. di tutte le 
tenden/e. di tutti i " colori " ». 
In verita. I concorrenti di questa 
>-|)ec:e di corsa c.cli-tica sembra 
che abb:ano smarrita la strada 
per il traguardo: e proprio il 
caso di dire che ?e ne sono viste 
e sentite di tutti i colori. 

Ieri ?era. il trittico degli * atti 
imp.iri » e stato inaueurato da 
Atirxtmo. Varcidiarolo di Carlo 
Trabucco. do\e <i<>sis:iamo al n-
torno di uno strano arnese. Aao-
stino. appunto. un ateo. un liber 
tario. mangiapreti. un fascista 
pero. che. dopo \ent'anni di pri-
gionia in L'nioni- Sovietica. rhede 
i suoi can parenti felici di a\e 
re tra loro un f ida to plunde- j d l i e 5 p o t tacoli della stagione 
S H ™ ™ ^ • I X r ' b 3 g ' ' ! i - M d Hrica veneziana. vale a dire Agostino. fattosi I esame di co- | 
scienza. non vuole medaghe. e i 
contnto partira per l'lndia con 

zona, oggi democratica, della 
Germania. mentre gia sono ve-
nuti in Italia, al Teatro La 
Fenice, la « Komische Oper > 
e il « Berliner Ensemble », que-
st'ultimo su invito del Festival 
internazionale del teatro di pro-
sa organi//ato dalla Biennale. 

La conferenza-stampa e ini-
ziata con un ricordo del 1959. 
quando la stagione lirica in 
vernale della Fenice era limi 
tata, per ragioni economic-he. 
a soli otto spettacoli, ripetuti 
ciascuno tre volte, e ai concerti 
sinfonici che avevano Iuogo in 
autunno. in primavera ed in 
estate nel cortile di Palazzo 
Ducale. 

Apparve allora evidente. an 
che per seguire le esigenze del 
turismo, la necessita di orga 
nizzare una stagione di prima
vera, costituita da tre opere. 
stagione che ebbe un successo 
particolare nel senso che in-
teresso piu i forestieri di pas-
saggio. 

QiR'st'anno si e |x>nsato di 
tentare runil'icazione delle due 
stagioni estendendo l 'atfvita 
lirica dal mese di dicernbre 
sino a Pasqua. C'osi il nuovo 
cartellone comprende 11 opere 
e 4 spettacoli di bnlletto. E 
gia 1'interesse del pubblico ve
neziano. per le manifestazioni 
in programma. si e rivelato su-
periore al previsto. al punto 
che le tre recite preventivate 
per ciascuno spettacolo, sono 
state alia fine portate a quat-
tro alio scopo di contenere il 
gran numero di richieste. 

II dott. Ammannati. nell'af-
fermare a questo punto che 
fin d'ora tutti i quattro turni 
sono esauriti nella platea e 
nei palchi. mentre pochi posti 
sono ancora disponibili soltan-
to nella galleria e nel loggio-
ne, ha sottolineato che e in 
corso un fatto estremamente 
interessante: il ritorno dei gio
vani al teatro. 

Ma ecco il cartellone di que 
sfanno, alia Fenice. Esso e 
costituito dalle seguenti opere: 
Norma di Bellini: Traviata di 
Verdi: Boris Godunov di Mus
sorgsky La dama di picche 
di Ciaikovski; Le nozze di Fi
garo di Mozart: Adriana Le-
couvreur di Cilea; I quattro 
rusteghi di Wolf-Ferrari: La 
fanciulla del West di Puccini: 
71 prigioniero di Dallapiccola: 
11 castello di Barbablii di Bar-
tok: Carmen di Bizet e Lohen
grin di Wagner. Sono inoltre 
in programma quattro spetta
coli di balletto del Teatro del-
1'Opera di Belgrado. del grup 
po folcloristico polacco c Ma-
zowsze». di Rafael de Cor
dova di Madrid e del London's 
Festival Ballet. 

Come appare daU'elenco del
le opere. una parte della sta
gione sara sostenuta dall'Ope-
ra di Bel2rarlo. che verra a 
Venezia. dal 1. al 15 gennaio. 
per rappresfiitare il Boris Go
dunov di Mussorgski. nella tra-
scrizione di Sciostakovic. La 
dama di picche di Ciaikovski 
e il balletto di Prokofieff Ro 
meo p Giulietta. 

La venuta dell'Opera di Bel 
grado coincide con le recite 
che La Fenice dara alia « Ko 
mische Oper > di Berlino-est. 
dove saranano rappresentati. 
dal 7 al 14 gennaio, i primi 

suo nipote Stefano. padre Resuita 
e miss.onano. 

In Mafchere scandalizzate di 
Carlo Marcello Rietmann (il ti-

Norma e Traviata. 
Dopo la stagione invernale 

avra Iuogo una serie di con
certi sinfonici affidati a diret
tori rinomati e a celebri soli-

io.o preso a prestito dal famo<o s t i - c u i f a r a seguito un nume-
quadro di .lames Ensor p soltan- ro limitato di concerti dedicati 
to una semplice e a=tratta « a- \ a capolavori della musica da 
tazione») assistiamo a un as- ' camera. Quindi. nel mese di 
^ ^ ^ I ^ ^ f ' U ? : ™ , . ! Siugno. si svolgeranno le cele-

brazioni monteverdiane. Alia nella sostanza che una famiel:a 
eompie intorno a un antiquano 
d; provmcia troppii preoccupato fine di luglio. poi. sara aile-

Rino Scolf 

della sone dei suoi figli. Ne \ :e j stita. nel ciclo delle manifesta-
ne fiK>ri un fttiertissemer.t abba- zioni dell'* Estate verdiana *. 
s:anza no:o-o ,. in-.i'ilc. tanto . u n a nuova edizione di Traviata. 
q'ianto La .<pfi*a cn*tiar,a di I 
Carlo Terron. in cui si e c-ostrt-tii I 
a partecipare al grottesco rr.r I 
nagc di N.cola e Lidia. spos: no-
\elii di \entiquattr'ore: il l,r,x) 
e la pecorella: lui. un antropoide 
arrien'e. cretino. e lei. una casta 
b.gotta che si fu^tiga e si mor- J 
tinea per non cedere ai piacen j 
della came che. comunque. sono i 
per !ei dei « sacrifici » da ofTnre j 
a D:o. L'anacronistico ed esaspe i 
rante atto unico di Terron ha il 
preg:o di sfondare porte apene 
e abbattere tabu ormai ines sten 
t \ mulmi a vento abbandonati 
alia polvere del tempo. 

Le regie sono state, nell'ordine. 
d: Claudio Fino. Alessandro Bris-
soni e Maner I*ua!di. Tra gli at-
tori. ricordiamo per alcuni me 
r.ti Bianca Toccafondi. la casta 
ed esa«perante Lidia: no:. E1K> 
Jotta. Enruo Balbo. Ernesto Ca-
lindri. Nora Calindri. Sala semi 
\iiota e qualche applauso. al di 
sotto di tre telecamere spente. 

Si terra dal 
13 al 19 
febbraio 

il Festival 
dei Popoli 

FIRENZE. 15 
L'ottava Rassegna^onorso 

internazionale del film etnogra-
fico e sociologico. avra regola 
re svoigimento a Firen/e dal 
13 al 19 febbraio 19(i7. Sono 
confermate tutte le date e i 
termini previsti nel bando di 
concorso a suo tempo difl'uso. 

II comitato direttivo del Fe 
stival dei Popoli ha comuni 
cato infatti di aver resiwnsa 
bilmente delibt irato la confer 
ma della effettuazione delle ini-
ziative previste per il 19157. 

« II Festival dei Popoli — e 
detto in un comunicato — con 
fida nella sensibilita del Mini 
stero del Turismo e dello Spet
tacolo, nella solidarieta della 
Associazione Generale Italiana 
dello Spettacolo e neH'impegno 
del Comune e dell'Amministra 
zione provinciale di Firen/e. 
l'Azienda autonoma e dell'Ente 
Provinciale del Turismo di Fi 
renze. affinche l'ottava Basse 
gna abbia completa esecu/io 
ne con le sue initiative colla 
terali. attestandn cosi anche 
in questo particolare settore 
la rinascita della oittA di Fi 
renze. 

Per il particolare momento 
in cui cade, per essere Tunica 
manifestazione cinematografi 
ca fiorentina a livello inte~na 
zionale. il Festival dei Popoli 
— conclude il comunicato — 
dovrn nel febbraio 1907 essere 
airaltezza delle sue migliori 
esperienze ». 

Al lavoro 
per il '67 
i registi 
in URSS 

MOSCA. 1.1. 
Numerosi sono i film che i 

cineasti soviet ici stanno girnn-
do o preparando in questo scor-
cio finale dell'anno. e che giun 
geranno sugli schermi nel 1967. 

Costnizioni ri'acciaio. c-ontor 
te dalle esplosioni. rovine fu-
manti di case e neve annerita 
dalla fuliggine dominano gli 
schi/.zi dello scenografo Plastin 
kin per il film Son si nasce sol 
dati. tratto da un romanzo di 
Konstantin Simonov. II regista 
* Aleksandr Stolper. I'autore 
del discusso 7 vivi e i morti. 

I dintorni del villaggio di 
Bezvodnoe (regione di Gorki) 
sono di\enuti il i teatro di |K>sa * 
d'un altro grupin) di cineasti 
di Mosca. Diretto da Mikhal-
kov Koncialowski. esso portera 
sullo schermo la vita di una 
regione e di un villaggio in tutte 
le loro caratteristiehe neculian. 
Titolo del film sara: Storia di 
Asja la zoppa. die s'innamord 
di un tale, ma non lo sposo per 
che era nrpoiiUosa. 

Sulle rive dell'Issyk-Kul. in 
Kirchisia. il regista Buzurov la 
vora a Campo Materno. E' tor-
nato dalla Mongolia il regista 
Bobrovski. che ha scelto i luo 
gli] in cui saranno girati gli 
esterni di un film sovieticomon 
ao!o. Le stessp recioni erano 
state visitate un anno prima 
dallo scrittore Semionov. il qua
le ha detto: * Ho cornmriato a 
kuorare in Mongolia nitorno al 
mio nuo\o roman/o LV.sifo 
Successivamente. insieme con il 
collega Scerendip. ho rielabora 
to lo stesso romanzo per un 
film d'avventure sullo sfondo 
della rivolu7ione. Esso parlera 
della Iotta comune del popo'o 
sovietico e di quello mongolo 
contro le truppe di Von Ungern 
e dei " Signori della gue rra " 
cinesi. Recentemente a Ulan-
Bator 6 stato finnato l'accordo 
di caproduzione ?. 

L'esito sara. in certo senso. 
la prima parte di una tnlogia 
cinematografica, comprendente 
poi Soi c'4 hisoano di jtarohi 
d'ordwe. dedicato alia guerra 
civile nell'Estremo Oriente Que 
sto film, a sua volta in due epi-
sodi. viene girato dal giovane 
Regista Gngoriev negh Studi 
Gorki. Infine. lultima parte de! 
la trilogia sara il telefilm in tre 
episodi II mapqiore Turbine. 

fSBLlW 

De Sica e 
citfadino 
francese 

PARIGI. 15. 
II Ministero degli AfTan Socia-

Ii ha approvato 02gi la nchiesta 
avanzata da Vittor o De S;ea per 
ottcnere !a cittadinanza francese. 
1-a nchiesta era Ma!a formulata 
van me>j cir^ono. 

La pabb'ica^ione del relati\o 
decreto sui Journal Officicl 
e orm.ii Tunica formahta che ri-
rr.ane De Sica dovra pagare le 
relatue spese che non superano 
!e o.OOO lire itabane. 

Una buona cronaca 
La nuova trasmissione del 

Teatro inchiesta andata in on 
da ieri sera sui secondo ca-
nale ci 0 sembrata nettamente 
migliore di quella precedente. 
dedicata al caso Fuchs_ Certo, 
un confronto tra i due pro
gramme pud essere fatto solo 
in certi limiti: i temi trattati 
dall'uno e dall'altro. infatti, 
erano di carattere profonda-
mente diverso. L'assassinio di 
Dollfuss e il tciitatii'o di an-
nessione dell'Austria da parte 
dei nazisti nel 1934 costituisco-
no un episodio storico etie la-
scia assai poco spazio alle in 
terpretazioni parapsicologiche 
e. dtciamo cost, private, men
tre nel caso Fuchs interpreta-
zioni del gencre rappresenta-
rami senza dubbio una forte 
tentazione (tentazione che yli 
autori non seppero evitare, e 
alia trasmissione ne derivo un 
taglio che ci tndusse a formu-
hire numerose riserve). 

G'i autori dcICAssassinio di 
Dollfuss. lo sccnegguttore Pe
ter Adler c il regista Franz 
Peter Wirtfi (non nuovo a que
sto genere di lavori: al Festi
val telei'isiro di Praga ve-
demmo di lui La storia di Joel 
Brand, ambigua nell'imposta-
zione politico e ideologica, ma 
conduit a con grande efficacia). 
hanno seguilo, in sostanza, la 
no. della rievacaziane di cro 
naca. unzi della rievocazione 
cmnolayica dei fatti. attenen-
dnsi a documenti. rapporti. te
stimonialize diretto. A dilfe-
renza di quanto avevano fatto 
gli autori italinni del Caso Fu

chs, Adler e IWirth si sono li-
mitati, in quell'ambiente, a 
utilizzarp alcune fata del
l'epoca per meglio puntualiz-
zarc situazioni c persanaggi: 
per il resto. hanno scarsamen-
te drammatizzato i vari mo 
menti del fallito colpo di Statn 
legando tra loro le varie scene 
a mezzo di un narratore, che 
nell'cdizione italiana (il pro
gramma era di produzione te-
desco occidentale) era Gian-
carlo Sbragia 

Non intendiamo affalto soste-
nere elie questa sia la via mi
gliore per il Teatro inchiesta: 
noi siamo sempre favorevoli 
alia sperimentaziane di nuovi 
modi di narrare e alia utiliz 
zazione piii hirga delle pnssi-
bilita of eric dal mezzo televi-
sivo. St a di fatto. pero. che la 
strada. deliberatamente asciut-
ta nella sua semplicita. seguita 
da Adler e Wirf/i portava a un 

taglio di sapore documentario 
dal quale era assolutamente 
lontano ogni sospetto di misti-
ficazione. Nessuna confusion? 
era possibile tra Vautentico ma-
teriale documentario e le ri-
costruzioni: la stessa parte 
drammatizzata. d'altronde. era 
eoncepita e diretta in modo da 
« animare » semplicemente si
tuazioni gia ben definite nei do-
cumenti: e la caratterizzazione 
dei personaggi era appena ac-
cennala. ottenuta soprattutto 
attraverso la scelta di attorl 
dotati di maschere adatte al 
ruolo (ricordiamo. in partico
lare. Nachmann. che era Rin-
telen. il cancelliere nominatn 
dai nazisti. e Stankowsky. che 
pra llolzweber. realizzatore del-
I'assalto alia Cancelleria). Nes-
sun compiacimento ' teatrale. 
nessuna tentazione nnfHralisff-
ca turbavano il secco. incal-
zante succedersi delle scene. 

E. tuttavia. non e* a dire che 
dialogo e regia e recitazione 
(ossero piatti e anonimi A vol
te, un gesto o una battuta ser-
vivano a caratterizzare il elf-
ma di una situazione: ricordia
mo il t mi scusi» rit'olfo dal 
ministro al nazista con la pi-
stola puniata: oppure i gosti 
della centralinista. spaventati 
attnndo il colpo di Stato sem-
brava avviato al successo e di-
sinvoltamente fpmminili (spec
chio e rossetto in mano) quan 
do le cose avevano pre^o una 
piegci diversa: o ancora le tele 
foliate di congratttlaziani a Rin-
telen. volte a ridicolizzare sot-
tilmente la prosnpopea del per-
sanaqgia In altri momenti. del 
resto (ricordiamo certo esila-
zioni burocratiche di coloro die 
avrebbern dovitto difendere il 
Paese dal colpo di Stato o. an 
rora. il monfaga'o di immaaini 
fisse di Rintelen). il sarcasmn 
si inlroduceva direttamente nel
la narraziane per sottolineare 
il significato degli oventi 

Era possibile. al di la di que
sto. tentare un'analisi pin pun-
tuale dell'origine del colpo di 
Stato. soffermarsi di piii e mo 
glio sulla sostanza politica de
gli arvenimentP Forse s'r ad 
esempio. si poteva certo dire 
di piii sui regime di Dlolftiss. 
in modo che. tra l'altro. la 
•r morale » ro»c!»sira ri.sidfa.ssp 
piii persuasiva. E questa e. la 
unica riserva di rilievo che ci 
sentiamo di fare sulla trasmis
sione. 

g. c. 
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programmi 
TELEVIS IONE V 

TELESCUOLA 
TELEGIORNALE del pomenggio 
LA TV DEI RAGAZZI: Vangelo vivo: 11 ragazzo di Hong 
Kong: « Benvenuto. Ike > (telefilm) 
NON E' MAI TROPPO TAROI (primo corso) 
CONCERTO IN MlNIATURA diretto da Elio Boncompagm 
TELEGIORNALE SPORT - Tic tac . Segnale orano - Cro-
nache itahane - La giomata parlamentare - Arcobaleno -
Previsiom del tempo 
TELEGIORNALE della sera - Carosello 
IL PANE BIANCO, dramma in 2 tempi di Claude Spaak. 
Con lleana Ghione. Evi Maltagliati, Renato De Carmine. 
Salvo Randone. Carlo d'Angelo. Fernando Cajati. Regia di 
Claudio Fino 
I TRE DI BOSTON (rocconto sceneggiato) 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 
SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
LA BUROCRAZIA IN ITALIA: Dallaltra parte dello sportello 
GIOCHI IN FAMIGLIA. Vaneta a prenu presentato da 
Mike Bonumrni) 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: 7 8 10 12 13 
15 17 20 23; 6.35: Corso di hn 
gua inglese; 7: Almanacco - Mu-
siche del mattino - Serie d'oro 
CI 6G - Ieri al Parlamento: 8: 

Sette arti; 8,30: II nostro buon 
giorno; 8,45: Canzoni d'autun 
no: 9: Motivi da operette e 
commedie musicali; 9,20: Fogb 
d'alhum; 9.35: Divertimento per 
orchestra: 10,05: Antologia ope-
nstica; 10,30: La Radio per le 
Sciiole; 11: Canzoni nuove: 
11,30: Jazz tradizionale: l»u 
Mc Ganty; 11.45: Canzoni alia 
moda; 12.05: Gli arnici delle 
12; 12,20: Arlecchino: 12,50: 
ZiC Zag: 12,55: Chi vuol es«-er 
heto..; 13,18: Punto e virgola: 
13,30: Due voci e un microfo-
no: 15,10: Canzoni nuove: 15,30: 
Relax a 45 c m : 15.45: Orche
stra diretta da Pucno Roelens; 
15,57: Radiotelefortuna 1967; 16: 
Progr. per i ragazzi: II coro 
dcEh uccelli mmratori: 16,30: 
Cornere del disco: Musica «in-
fonica: 17,10: L'inventano delle 
cunosita: 17,45: L'uomo dalle 
capnole sull'erba: 18,30: Musi
ca da camera: 18,55: Sui no
stri mercati: 19: La pietra e la 
nave: 19,10: (ntervallo musica-
le: 19,18: La voce dei lavora-
tori; 19,30: Motivi in giostra: 
20,20: Viageio nel pnm'tivo: 
20,40: Orchestra diretta da 
HHn7 Klessmc'e; 21,15: Concer
to diretto da Vitfono Giri. 

SECONDO 
Giornale radio: 7^0 8,30 9,30 

10^0 11^0 12^0 13,30 14^0 15^0 
1U0 17,30 18,30 19^0 21^0 22.30; 
6^5: Divertimento musicale: 
7,15: L'hobby del giomo: la cac-
cia: 7^5: Musiche del mattino; 
8,25: Buon viaggio: 8,40: Alber

to Bevilacqua; 8,45: Canta Lan-
do Fiorini; 9,10: Jesse Craw
ford allorgano ektlronico; 9,20: 
Due voci. due still: Tony Guc-
rluara e Wilma Goich: 9,35: II 
mondo di Lei: 9,40: Orchestra 
diretta da Angelo Pocho (Jatti; 
9^5: Buonumore in miitica; 
10,15: II bnllante; 10,20: Com-
plesso Tlie Beatles: 10,35: Ra
diotelefortuna IM7; 10,38: II 
Quartetto Cetra presenta I Ce-
transistor: 11,25: II Gazzettino 
dell appetito; 11,35: Un motivo 
con dedica; 11,40: Per sola or
chestra: 12: Musiche da film: 
13: Lappuntamento delle Vi: 14: 
Scala Reale: 14.05: Voci alia 
ribalta: 14,45: Per gli amici del 
disco: 15: Canzoni nuove; 15,15: 
Per la vostra discoteca; 15.3S: 
Concerto in mimatura; 1535: 
Controluce: 16: Rap«odia; 16.3$: 
Tre minuti per te; 16,38: II gior
nale del vaneta; 17,25: Buon 
viaggio: 17,35: Non tuttc ma di 
tutto; 17.45: Ritratto d'autore: 
Renato Carosone; 18,15: I'na 
settimana a New York; 18,25: 
Sui nostri mercati: 18,35: Clau
se unica: 18,50: I voMn prcfe-
riti: 19.23; ZigZag; 19^0: Pun
to e virgola: 20: l^jci del va-
rieta: 21: Aneste^ia e nanima-
zione: 21,40: New York 'M; 
22,10: L'angnlo del jazz. 

TERZO 
18,30: Musiche di C. W. Glutk; 

18,45: La Ras«egna; 19: Mi* 
siche di D. Guaccero: 19.1J: 
Concerto di ogni sera: 20,39: 
Rivista delle nviste; 20.40: Mu
siche di Darius Mihaud: 21: 
II Giomale del Terzo: 21,2$: 
< La strada sbagliata» di Mi. 
chad Sciolokov: 21^0: Docu
menti e testimonianze; 22,45: 
Samuel Beckett. 

BRACCI0 DI FERRO di lorn Sims e B. Zaboly 
.AM/ILOUSOOPIUMA ^= -

.'cafeA 
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