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Dalla « Rivoluzione » di Mogol ai fiori nei cannoni 

dei Giganti una galleria di impegno e disimpegno 

Sanremo: trionfo o worte 
delle canzoni 

\ 

di protesta? 
Qualcuno si ricorda dell'amore 
Jimmy Fontana e la maternita 

II cinema nel mondo 

in tin anno 322 
i film indiani 

Verso un « boom » in Turchia men-
tre si aggrava la crisi in Giappone 

II cinema indiano ha baltuto 
questo anno i suoi record di 
produzione di massa: 322 film 
sono usciti nel 1966 contro i 304 
dello scorso anno. In rcalta. 
non esiste un vero e proprio 
« cinema indiano », ma tanti 
cinema quante sono le lingue 
parlate nel sub continente. 97 

.film sono stati prodotti in in-
Ulostatto a Bombay. 56 in Ta-
[mil e 50 in tclegu a Madras. 
[30 in bengali a Calcutta e 30 
[in malayalam negli studios di 
[Kerala, nell'estremo sudovest 
[dell'India. I film rimancnti so. 
[no stati prodotti in al tre undi-
fci lingue inglese compreso. 

Solo le produzioni di maggio-
\te importanza vengono edite in 

liu di una lingua, in modo da 
favcre un pubblico in qualche 

itodo nazionale. 
Nel 1966 l lndia ha importato 

litre 20 film stranieri. 120 dei 
luali americani e 60 britannici; 
gli altri sono italiani. giappo 
icsi. francesi e sovietici. I 
naggiori succssi stranieri so
no stati Lawrence d'Arabia e 
My fair lady. 

Secondo i sondaggi del Times 
Of India, gli attori stranieri 
)iu popolari nel sub-contincn 

le sono Audrey Heburn e Pe
ter O'Toole. 

Nel corso dell'ultimo anno 
fiscale. infine. i film indiani 
?sportati all 'estero — soprat-
lutto nci paesi del Medio Orien 

e dell'Asia sudorientale — 
lanno fruttato oltre due milio 
li di dollari. 

• • • 

Sei nuove sale cinematogra-
Sche ad Istanbul per I'inizio 
lella prossinta stagione cine 
tatografica turca dimostrano 

sempre maggiore sviluppo. a 
jtti i livelli. dellindustria ci-

lematografica turca. nell'inte 
sse che essa va suscitando 

Delia popnlazione. Per quanto 
iguarda rimportnzione di pel 

licole s tranicre. gli Stati Uniti 
WHO al primo posto. seguiti a 
ruota dalla Francia. 

Con 220 film prodotti questo 
inno. il cinema turco ticne il 
)rimo posto sugli schermi del 
)aese: i suoi incassi. inoltre. 
mo favoriti da una riduzione 

lei 50 per cento sulle tasse 
?rcepite dallo stato. tasse che 
iveoe vengono pagate intera-
icnte per tutti i film stranie-

proiettati in Turchia. Favo
s a anche da questo prowedi-
lento. la produzione cinemato 
rafica cerca di svilupparsi 
rmpre di piu verso la qua 
la. riuscendo a registrare 
xialche risultato A testimo 

Ijanza di cid valga ricordare 
te nel corso dcH'anno. niimo 
jsi film turchi sono stati c-

trtati nell 'Iran. in Irak, nel 
Pakistan ed in vari paesi a 
ibi. 

a • • 

La ens i dellindustria cine-
latografica giapponese conti-
j a ; il numero dei biglietti 
enduti e caduto quest'anno a 

milioni contro i 370 mi-
jni del 1965. Quest'anno. solo 

faumento del prezzo dei bi 
lietti ha permesso agli incas 

di salire da 208 a 211 milioni 
i dollari. 
Nel 1966. il Giappone ha pro 
itto 442 film - 262 dei quail 

l l l ' a t tho di cinque grandi com 
ignie — contro i 483 dell an 

scorso. 
Le compagntc indipendenti 

sono state le piii toccate dalla 
crisi. nonostante i film « eroti-
ci > o polizieschi. che incon-
trano il favore del mercato na
zionale. Di cento compagnie 
indipendenti. solo settanta so
no finora riuscite a resistere 
alia crisi: le rimanenti tren-
ta hanno invece dovuto chiu-
dere i battenti. 

Per quanto concerne le im-
portazinni di pellicole stranie-
re in Giappone. gli Stati Uni
ti continuano a mantenere il 
primo posto; le cifre relative. 
per il 1966. non sono state an-
cora pubblicate. ma. lo scor
so anno, dei vari film stra
nieri proiettati in Giappone. 159 
erano americani. 33 italiani. 
25 francesi: verosimilmente. 
per quanto concerne il "66. le 
cifre non dovrebbero cambia-
re di molto. 

Operazione tuono. uno dei 
film della serie dell'« agente 
segreto 007 >, ha incassato un 
miliardo di yen. una cifra re
cord in Giappone. per un film 
straniero. 

I western italiani hanno ot-
tenuto un ottimo suceesso di 
pubblico. E* stato anche note-
vole il suceesso del film so 
vietico Guerra e pace, finora 
visto da oltre 420.000 persone. 

Completoto 
il piu costoso 

film cecoslovocco 
PR AG A. 23. 

Il regista Frantisek Vlacil ha 
termmato il film Markeia La 
zarova. che e la pellico!a p:ii 
impegnativa e coMo^a prodotta 
in Cecoslovacchia dalla fine del-
la Ruerra. DIVISO in due parti. 
il film e tratto da un romanzo 
dello scnttore Vladislav Van-
ciira. ucciso a Praga dai nazi-
sti. ed e ambicntato nel XIII 
seeo!o. I'na 5tona di violenza. 
di battaslie. di amore e di sen-
timento. falta per pincere al 
grande pubblico e ai cntici. con 
la quale il res.sta ha fu<*> un 
aitro Iihro di Vancura. intito'a-
to Quadn delta sioria delta r.a-
z:one Ccca. alio scopo di dare 
tin quadro 2enera!e delle con 
dizioni della CcvxKiovacch.a 
sette seco!i fa. 

» I dieci 
comondomenti» 

vietofo 
nel Pakistan 

R WVAI.PIXDI. 2i 
l.'L'ff cio n.i/.anale paki*iar«o 

nor la censura h.t vietato !a 
proezione ne. Pakistan de; film 
di Cecil De M.lle. / diect co-
mandamenU dopo che la ^tam-
pa locale aveva sollevato «ob.e 
ziom di carattere re l igioso 
sulla pellicola stessa. 

Cattiva 
con la 

stampa 

Ci dice un giornalistagiurato del Festival di Sanremo: « / 
pezzi beat nan sono molti, Tutti pezzi melodici, vedrai e sentirai >. 
Ma non c'e I'ondata della canzone « impegnata »?, chiediamo noi, 
mettendo « impegnata » tra virgolette con il proposito di soito 
lineare come in gran parte questo impegno sia Vultima scoperta 
dell'industria editoriale e discograjica. « Questo si: ma non dura. 
te lo dice uno che se ne intende... >. Pud darsi che il nostro col 
lega se ne intends Ma anche lui jaceva parte di quella famosa 
commissione che escluse Legata ad un granello di sabbia di 
Fidenco. che fu poi il z boom » di quell'anno, in barba a Sanremo j 
Ci raccontava ancora dei casi divertenti che capitano ad una J 
commissione: ascoltare una canzone melodica su Donizetti, un j 
inno alle sue opere. * L'avra scritta un impiegato di quarto cate j 
goria C, di qualche citladina. Sara certamente offesissimo della 
esclusione. E la domenica, magari, riunira gli amici in casa, si 
siedera al piano e fara ascoltare la sua romanza, rapilo, esla-
siato, commentando severamente il nostrq operato >. 

// racconto. mimato dal no-
slro collega, e dicertente. Ma 
ci assale ancora il dubbio che 
(liiella canzone, in fondo, pole 
va essere anche bella. Perche 
lo stesso tipo di giudizio, evi 
denlemente condizionato da una 
lunga abitudine a considerare 
la canzone soltanto in una pro-
spettira di forma e di conte-
nuti assolutamente tradiziona 
U, lo ritroviamo quando ci si 
avvia a parlare di altri brani 
esclusi. 

« L'ispirazione prevalente £ 
stata di natura mistico-religio-
sa. Dopo la " linea rerde ", 

quella della solidarieta e della 
speranza, abbiamo avuto Von 
data " ecumenica " e " giovan-
nea ". Le canzoni piu rappre-
sentative di questa tendenza si 
intitolano Bibbia beat. Preghie 
ra beat. Prendi la croce e va. 
Quando quell'uomo ritornera 
Una canzone, Mio buon dio ne 
gro, ha rappresentato una spe 
cie di manifesto delle nuove 
frontiere della musica leggera 
italiana: nel giro di pochi ver-
si riusciva ad accomunare, su 
un ritmo di slow rock, citaziom 
di Giovanni XVII e Giovanni 
XX111. nonche di Isaia. di Ken
nedy r dell'Apocalisse... *. 

II nostro collega avra falto bene, forse, a votare contro tutte 
queste canzoni. Sanremo e un Festival commerciale, una specie 
di fiera-mercato della canzone e deve presentare canzoni commer-
ciali. Ma chi pud dire che le altre non lo siano? Non sapeva, il 
collega. che un disco su Giovanni XXIII, inciso da una sconosciuta 
(nei grandi negozi) casa romana ha venduto 700.000 copie? E poi, 
vedendo un titolo come Quando quell'uomo ritornera n" viene in 
mente quanto possa essere nobile una canzone religiosa su questo 
tema. Chi non ricorda T'es venu de loin, di Becaud? Parlava di 
Dio ed d stata un bestseller. E i canti negri, di ispirazione reli
giosa, non sono forse Ira le cose piu serie e durevoli della cul-
tura nordamericana? 

Abbiamo dato una occhiata ai 
testi di Sanremo, cioe al loro 
riassunto. L'impressione preva
lente e che siamo alia soglia 
del tramonto non del genere 
beat ma della sua utilizzazione 
ai fini della pseudo-protesta, del 
< disimpegno impegnata >. Gli 
autori vi si sono buttati sopra 
a corpo morto, hanno falto co 
se buone ma ecco il punto: 
quando la canzone di protesta 
nasce da un contesto civile e 
politico e un conto. se ne av-
verte la tensione. i problemi. 
Quando e una operazione com
merciale per sfruttare le ten
derize dei qiovani, la loro an-

sia di rinnovamento. allora il 
palco rischia di crollare. I gio-
vani protestano per bocca. po-
mamo. di un Mogol, un milio-
nario della canzone. Si giunge 
al momenlo in cui le rivendi-
cazioni giovanili non collimano 
piu con quelle che Vindustria-
le pud avanzare e far proprte 
per fini commerciali. Se la pro-
testa dei giovani, poniamo, ar-
rivasse alle estreme conseguen-
ze. Mogol e Vindustria disco 
grafica forse non esisterebbe-
ro piit, almeno nella forma at-
tuale. Dunque, bisogna che la 
protesta resti in un certo am-
bito. 

Parliamo di Mogol: sue sono alcune delle canzoni di Sanremo. 
lui e il « profeta > della nuova generazione. almeno a giudicare 
dal monopolio dei testi delle canzoni di suceesso (Mondo in mi 
settima. Che colpa abbiamo noi. E" la pioggia che va) . Ma c'i 
chi glielo contesta, molti giovani per primi. Giovani che prefe-
riscono ascoltare Dylan o Della Mea (che parla dei reali pro 
blemi dei giovani. come Vinevitabile scontro di classe): oppure. 
volendo rilassarsi e ballare, i Beatles e i Rolling, che sono molto 
piu bravi di molti complessi nostrani. Tra le altre canzoni di San
remo. Mogol ne ha una intitolata La rivoluzione. A molti, ta noti-
zia potrebbe far piacere: « Le nostre idee sono arrivate a San
remo, e un buon segno *, potrebbero dire. 

Gia: ma guardiamo che cosa dice la canzone. « La rivoluzione 
e finita ed ha vinlo I'amore. Sono bastale poche ore per fare un 
mondo migliore. dove tutti saranno perdonati: chi ha vinto e 
cht ha perduto vedrai si abbraccera *. Dove? Quando? Come? La 
canzone ricorda in maniera impressionante Simme 'e Napule. 

palsa. Ricordate? « Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. 
scordiamoci il passato... >. 

Castellani 
esordisce in TV 

Renato Castellani. Tautore di 
Due soldi di speranza e di tan
ti altn film, osordira in tc!e-
visione. Sara sceneggiatore e 
repista di Leonardo da Yinct 
una biografia in due punt ate la 
cm realizzazione e prevista per 
la primavcra del '67. 

Mogol e anche Vautore di 
Non prego per me. Siamo alia 
linea verde: «Non prego per 
me. ma per gli altri. Spero in 
un mondo piu buono». 

Anche i Giganti sperano in 
un mondo piu buono e inritano 
€ a metter fiori nei cannoni 
perche nel cielo non ci siano 
molecole malate». Abbiamo 
sentito la canzone, & bella, for-
*e aiutera i giovani ad opporsi 
alia guerra. La canzone ricor 
da un po' quella di Seeger (Do 
ve sono andati i fior) e quel-
I'altra amertcana. che canta 
la Baez: Che cosa hanno fatto 
alia pioggia? - Pietre. un'altra 
bella canzone, ir.usicalmenle, 
dice che t quando si e desti-
nati a prendere te pietre in 
faccia, si pud essere signori o 
poveri. laroratori o scansafati-
che. sempre pietre saranno ^. 
Umbertino (quella di Chitarre 
contro la guerra) ha scritto 
inrece U cammino di ogni spe
ranza: «La speranza di un 
mondo sema pianlo ne dolore. 
per la qente che rorrchbe dalla 
rita solo un po" d'amore». 
Gaber. alfiere dichiarato del 
dt^impegrio. dice presentando la 
sua .. E allora dai! che non 
ruol protestare contro nessuno; 
» anzi, siamo tutti d'accordo ». 
Perd lancia i suoi strah contro 
il denaro, il razzismo. la violen
za, la guerra (e curioso notare 
che, dopo aver risposto al Ra-
gazzo dellf ~ a Gluck, adesso 
dica te stesse cose che Celen-
tano afferma nel sua Mondo 
in mi settima). C'e chi spera. 
di Panzeri-Pace-Colonnello, di
ce che « il mondo volta le spal-
le al bene e (ottano tutti come 
jene. Ma quando finisce il gior-
no e si fa sera c'i chi spera >. 

Ecco I'ondata protestalana 
di Sanremo: folk-song, dixie 
beat, linea verdo e linea bianca 
(quella rotsa sta nascendo ades
so, al di fuori del Festival: na

sce adesso ma esiste dall'inizio 
del secolo, da prima, da quan
do gli uomini lottano seriamen-
te per la loro emancipazmne: 
e nata con il Ca ira. con Su 
fratelli. su compagni...). 

Ci saranno cose buone. musi-
calmente valide, ma immagi-
niamo che il pubblico potra ve-
dere con nuovo favore anche i 
presunti disimpegnati, quelli 
che parlano d'amore e basta, 
ma dell'amore vero, perche 
quando parlano di pace e di 
guerra ne parlano sul serio. 
Come fa Sergio Endrigo, che 
non segue le mode, e che a 
Sanremo presenta Dove credi 
di andare: < Con tante navi che 
partono. nessuna ti portera Ion-
tano da me *. Come Jimmy Fon 
tana, che ha scritto Nasce una 
vita, sull'attesa di un uomo 
mentre la giorane moglie sta 
per dare alia luce un figlio. Ct 
sono poi alcuni graditi ritorni. 
come quello di Bindi in reste 
dt compositore. 

Le canzoni adesso sono 25 e 
dorranno essere ridotte a 26. 
E non dubitiamo che la r'wehez-
za di motiri che queste canzo 
ni ofjrono (al di fuori del qiu 
dizio singolo. che potra essere 
dato solo ad ascolto arrenuto) 
sard opportunamente ridimen 
sonata secondo i criteri di 
morale e di buon qusto che 
I'ltalia conserrctrice e codina 
cerca gia di imporre nuova 
mente (si reda la chiusvra ai 
ragazzi del tPiper> di Roma). 
L'oliro ridimensionamento lo 
opereranno i giovani. se le can
zoni, com'i probabile, comince-
ranno ad apparire come un mo
do per ritardare. e non antici-
vare. la realizzazione delle loro 
legitime, anche se confuse. 
aipircvioni. 

I.S. 
N'ELLA FOTO: due probabili 

per Sanremo. Wilma Goich e 
Jimmy Fontana. 

HOLLYWOOD - Natalie Wood (nella foto) e II cantante-attore 
Elvis Presley hanno rtcevuto II premio « Mela amara > attri-
buito dal Circolo femminile della stampa di Hollywood agli at
tori che si sono mostrati meno « cooperativi » con I giornalisti 
nel corso di quest'anno. 

MOSCA. 23. 
II produttore Franco Cnstaldi 

e lo scenegBiatore Emtio De 
Concini sono a Mosca per defi 
nire gli accordi di prodii/;one 
tra la VIDES Cmematoj'raficj 
d( Roma e la MOSFIl.M di Mo 
sea in vista della realiz/a/.one 
dj un film che rie\oehera I'epi 
ea impresa della trasvolata |K> 
lare del dirigihile Italia, mmla 
ta ne! 1928 dal generale Umber 
to Nobile. Michail Kalato/ov sa 
ra — eont'e noto — il regista 
di questa pellicola di collabora 
zione italosovietica. il cui tito
lo provvisono e Son Ui<ciatela 
perire. L'autoie di Quando ro 
lano le cicnmie a\ni a Mia di-
siwsizione un east di attori di li 
vello interna/ionale e una par 
ticolare ampie/za di mez/i 

II film sulla tiasvolata polare 
di Nobile proline nuove pro 
spettive nell'ambito della colla 
borazone internazionale ^1 in 
particolare tra le cinematoura 
fie deirOcciclente e dell'Oriente 
europco. 

Stihito dopo il loro arrivo a 
Mosca. Cristaldi e De Concini 
sono stati ricevuti dai maggion 
diricenti della einematografia 
soviotica. Gli accordi relativi al 
film dovrebbeto e^ere definti 
in (iiiesti giorni. 

II Festival 
di Mosca 

dal 5 al 20 luqlio 
II direttore del Festival inter

na/ionale einematognifico di Mo 
sea. Baskakov. in una sua co-
munica/ione all'Unitalia film 
fente nazionale per la diffusio 
tu- del film italiano all'estero) 
ha leso noto che la prossinta 
edi/ione della maiiifesta/.ione mo-
scovita si svolgera dal 5 al 20 
luglio 1%7 ed a vi a n rne «ua 
sede il Palazzo dei Congressi. 

II programma del Festival 
comprendera. tra I'altro. una 
«Tavola rotonda * sui proble
mi del cinema mondiale content 
poraneo. Rispetto alle annate 
precedent!, il regolamento del Fe
stival prevede alcune variazioni 
al criterio di selezione dei film 
e alia quantita dei premi. 

raai\!7 
controcanale 

le prime 
Musica 

Concerto 
busoniano al 
Foro Italico 

Non c'e una delle tante inani-
festazioni dedicate a Busoni che 
si tengono da qualche mese in 
Italia in occasione del cente 
nario della nascita del musi 
cista. che non ne metta in luce 
un aspetto nuo\o lasciandoti il 
desideno di andare avanti nel
la eonoscenza della sua musica. 
II fatto e che dietro a Husoni 
senti intera la presenza di una 
stagione rnusicale tanto impor 
tante nella Moria della musica 
europea e senti una personality 
che fiutava nell'aria i problemi 
del suo tempo facendone musica. 
Sicche ad ogni contatto con Hu-
soni mentre mentdlmente ne al-
linei il nomc ton quello di Mah
ler. degli expressionist i e del 
primo Stravinski. ti Mirge spoil 
tanea la domanda del |K*rche il 
musicista empolese abbia |KT 
tanto temjK) sostato fuori delle 
porte degli audituri c dei teatri: 
e qui. non trovando una risposta 
com intente. non ti resta che au-
gurarti che queMa rinascita di 
interesse serva per lo meno a 
trarre le musiche di Busoni dal 
limbo ove sono da troppo tempo 
conser\ate. 

II bel concerto diretto ieri 
sera da Ferruccio Scaglia al-
all'auditorio del Foro Italico non 
ha fatto che riconfermare la 
giustezza di una simile proble-
matica: sono Mali esegu.ti 1c 
straordinario Konzertstuck per 
pianoforte e orchestra op. 31' 
— solista eccellente Gino Go-
rinj — e. in forma di concerto. 
il c capriccio teatralo » in un atto 
Arlecc/iino. Interpret: eccellenti 
Adriana Martino. Petre Mon 
teanu. Rolando Panerai. Giu
seppe Valdengo e Paolo Montar-
5oIo. Meno convincente nella par
te recitata del protagonista. Gior
gio Gusso. Applausi. 

vice 

Cinema 
Scusi, lei e 
favorevole 

o contrario? 
Industnale tessile. .taliano e 

cattolico. Tullio Conforti. cioe 
Alberto Sordi. e owiamente con
trario al divorzio. La sua vita 
si fonda tutta sulla famiglia. an
zi su piu famiglie: c'e la moglie 
separata (Giul.etta Masina). con 
relativi figli: c'e la ex amante 
stagienata. con rispettiva figlia 
<Pao!a Pitagora) gia da manto: 
c'e l'amante in servizio fSilva-
na Mancano). con manto e fi
glia propria. E c'e lex concu-
bina del defunto padre di Tullio. 
con due figlie gemelle. che il 
baldo protagonista si e « spu^az-
zato » un po'. E c'e una piccante 
ragazzetta (Tina Marquand). 
che va a prendere il sole sulla 
terrazza di Tullio. con le coa«e-
guenze del caso: e ci sono una 
statuaria nobildonna romena 
(Anita Ekberg). con genitrice 
cleptomane. e una hostess sve-
dese (Bibi Andersson). di pas-
saggio a Roma ogni settimana. 
Troppa grazia. insomma: perche, 
a parte Teccesso di atti\ita ero
tica. il nostro uomo deve anche 
sistemare gli aflari (sentimen-
tali inclusi) dei suoi numerosi 
parenti ufTicial: e ufficiosi. Onde. 
tutte le domeniche preferira ri-
tirarsi in solitudine. con la uni-
ca compagnia del maggiordomo. 
attemnato e omosessua'e. 

Alberto Sordi. regista e inter-
prcte di se medesimo. ha tentato 

di mettere insieme qualcosa che 
stesse tra la commedia sofisti-
cata d'oltre oceano e la satira 
di costume « all'italiana >. II ri-
sultato e molto. molto modesto. 
per difetto di situazioni e di ca 
ratteri: [»er mancanza di corag-
gio. soprattutto. neH'affrontare 
l'argomento che viene scialac-
quato in un'aneddotica spiccio-
Ia. risaputa. Alberto Sordi e con-
tenuto, ma lo si preferisce qua
si nei pochi risvolti farscschi. 
Colore, sehermo largo. 

II buono 
il brutto 
il cattivo 

II buono. detto anche il B:on 
do. e Clint Eastwood, il brutto. 
all'anagrafe Tuco. e Eli Wal-
lach il cattivo soprannominato 
Sentenza. e Lee Van Cleef. II 
regista e Sergio Leone, al terzo 
appuntamento natalizio con gh 
spettatori. doi>o Per tin punno 
di dollari e Per qualche dollarn 
in piu. Sono aumentati i prota
gonist!. e cresciuta la misura 
(tre ore abbandanti. sta\olta). 
sono quasi scomparse le idee. 
anche limitatamente alle esi-
genze di una grossa confezione 
artigianale. L'ambiente storicoe 
quello della Guerra dj Seces-
sione: dall'uno all'altro campo. 
i tre del titolo danno. separata-
mente o accoppiati volta per 
volta. la caccia a una cospicua 
somma di denaro. Arriveranno 
insieme. da diverse parti, a 
mettere le mam sul malloppo. 
Ma... 

Nel film c'e un po" di tutto: 
taper nordisti che evocano. ai 
conflnj del plagio. opere ben 
altrimenti considerevoli della ci-
nematograha d'isp:raz;one ant.-
nazista: ponti che saltano. s.m 
bolicamente e testualmente. co
me si e visto gia in piu occa-
s;oni: un capitano problematico 
e alcoolico. che jndossa la divi-
sa dei federali. ma ha la chiara. 
onesta faccia partenopea di Al-
do Giuffre. Sullo sehermo. gi-
gantesco e colorato. si alterna-
no i capoccioni dei personasei 
principal! e le minute figurine 
di tante povere comparse spa-
gnole. arniolate per un pugno 
di pesetas. Nella fragorosa co 
lonna sonora echeggia 1 'urlo 

dello sciacallo. II cinema italia
no manda ormai pu/zo di c.t-
davere. 

ag. sa. 

Non faccio 
la g-uerra, 

faccio I'amore 
A parte il fatto che. in linea di 

principio. non ci sembra di que 
»ti tempi accettabile, nonostante 
tutto. una dichiara/ione program 
matica cosi rinunciatana. sarebtx* 
megho o.iigi dire a chiare lettere 
che si vuol faie non soltanto 
I'amore. ma qualcosaltro di utile. 
giacche. se ci s'impantana nel p.i 
cifismo qualunquistico. puo anche 
capitare di non poter fare libe 
ramente quella cosa a cm tu'ti 
teniamo. 

Comunqiie. sono questi problemi 
che non passu no per la mente a 
Ombrina (una ragaz/etta marina'o 
npe^cata da un «omrrergibile te 
desco. il ciii equipag,{:o e ancora 
* in attesa della guerra - |XT fe 
delta agli ' ideali »). a Nicola MIII 
dottonno di stanza in tin pan 
filo di Visso auh ordini di Getulio. 
un miliardario * vhiavista *: il 
quale Nicola scopre in un'isol'i 
deserta. nella lil>erta della nam 
ra. dopo gli e^rciz- te-apeutici 
di Ombrina. !e S;H- na-^«)>te qua 
lita vinli e < ideoloaiche > di * ve
ro uomo ». capace di urlare qual 
che scioccbczza profestana con
tro il «uo padrone, che. tra \'a\ 
tro si difendera dando un calcio 
nel sedere al dottorino. e buttan 
dolo in mare), ed infine alio ^{e^ 
=** regista Franco Rosei; il qua 
le. nonostante qualche ambizionr 
^atirica. o meiho parodistica. sul-
l'ambente ^ommergibilistico e *u 
quello vaganx'nte orgiastico e rea 
7ionan'o del panfi'o di Getulio. «i 
e Lasciato trasportare sulle on 
de dell'idilliaca evasiore sulle 
corde di violino. sulla «cia di Ca 
therine Spaak 'Ombnna) e Phi
lippe Leroy ^Nicolat. che n:iotano 
e nurtano \er«o il nulla del mare 
seonfinato. forse con I'intenziow 
di « resistere » a un mondo anco
ra co«i * cattivo » e dove e po<;*i 
bile che s; facca ancora la guer 
ra Un"e^*as:ore. questa. che non 
modifichera di un ette la facc:a 
delb terra. 

vice 

Un eonte sbagliato 
Incalzato dalle JestivitA na-

talizle, II conte di Montecristo . 
si e concluso con due giorni di 
anticipo, ieri sera: evidente-
mente, ,i programmisti hanno 
peiisato che lepilogo della av-
venturosa storm di Edtnotido 
Dairies non fosse adatto alia 
giornata nella quale le famiglie 
si riuniscono attorno alia tavo- . 
lit da pranzo uppemi spareechia-
tu per giuocare a tombola, tanto 
piu cite questo epilogo, come 
abbiamo visto ieri sera. Ales-
sandro Dumas I'ha diligente-
mente consacrato alia distruzio 
ve totale, morale e fisica, di 
una famiglia, quella del pwcu 
ratore Villefort. 

Comunque. « con un piccolo 
raggio di luce » (per usare una 
espressione d'obbligo in questi 
casi). rappresentato dall'incon-
tro d'amore tra Massimiliatio 
e Valentino, la ricenda nata 
dalla fantasia di Dumas e il 
lavoro di Edmo Fennglio so 
no giunti alia loro coiwlusio-
ne: a noi, ormai. non resta che 
trarre. sia pur breveniente. un 
bilancio di questo ennesiino 
teleromanzo che il video ci lin 
offerto in queste settimanc. Ed 
e un bilancio, ce ne dispia'-e. 
non positivo. 

E' iimpostazione stessa del 
la riduzione televisiva che si e 
rivelata, di punt at a in punt at a. 
sempre piii ibagliata. secondo 
noi. II conte di Montecristo pud 
asere ennsiderutn per molti 
rersi il piu tipico tra i romanzi 
d'anvendice dell'Ottnci'nto: un 
lungo racconto di arrentvra, 
tnacchinoso e intricato. riquigi 
tante di trovate (id effetto e non 
privo di un certo qusto scanda 
listico (Dumas cercd di far cre
dere che dietro i suoi perso 
naggi si celassero figure out en 
tiche di suoi contemporanei). 
ricco di spunti « mondani y e 
perfinn condito con un po' di 
esotismo. qrazie alia presenza 
di llaydee. donna circondatn 
da un misterioso <• prnfitmn di 
Oiiente ». // suo suceesso. oltre 
die a questi dementi di facile 
nresa sul pubblico. fu doruto 
alia funzione di « vendicatore 
solitario* afjidatn dull'autore 
al protagonista: Edniandn Dan 
tes. giovane povero. vittima del 
le piu nefande ina'nistizie. di 
ventando ricco e potente e man-
dando alia rovina tutti i stun 
persecutor! (nonche alcuni dei 
loro piu slretti congiunti), dava 
al leltore la possibilitd di mi-
trire, identificandosi con lui. la 
illusoria speranza d'una rivalsa 
individuate contro i guai. le 
ingiustizie, il grigiore della vita 
qttotidiana. In certo modo. in
somma. Dairies assomigliava a 
certi eroi del cinema o dei fu-
metti che in questi anni hanno 
sollecitato un analago prncesso 
di identificazione da parte del 
pubblico — gin qiu — fino a 
James Bond. 

L'ttnico modo di guardare con 
occhi mnderni e critici a que
sto romanzo, dunque. era quel
lo di smontarne dall'inferno la 

Con un grande suceesso 

«Tramonto»di Babel 
in scena ad Amburgo 

AMBURGO. 23 
Per la prima volta. in Ger-

mania. e andato in scena il 
dramma Tramonto. del rosso 
Isaak Babel: lavoro rappresen
tato nel 1928 in numerose citta 
sovietiche e la cui c prima » 
in lingua tedesca ebbe luogo 
t re anni fa a Zun'go. Babel 
(18941941). noto soprattutto 
come . narratore. racconta in 
questo suo primo esperimento 
teatrale. che ricorda non sol 
tanto nel titolo i'omonimo dram 
ma di Hauptmann. la storia di 
un vecchio che non mole es
sere tale. Titolare di una im
presa di trasporti ad Odessa. 
il vecchio tiranneggia la fa
miglia, tiene come schiava la 

moglie. spaventa i pretenden 
ti della non piii giovane figlia. 
e non permette che i compo 
nenti della famiglia si occu 
pino del suo negozio. Quando 
infine. si invaghisce di una 
giovane donna, i figli si ribel 
lano e gli rifiutanor I'autorita 
c I personaggi di Babel sono 
caratterizzati dalla efficacia 
ricca di immagini della loro 
maniera di esprimersi». ha 
scritto il Die Zeit; mentre il 
Die Welt ha cosi commentato-
« Babel ha scritto scene nelle 
quali vibra pulsante la vita 
In esse non troviamo un giu 
dizio: egli non da nd ragione 
ne torto. Descrive e non giu 
dica ». 

architettura, sottolineandone gli 
elementi di mistificazione attra-
verso I'ironia, e quindi spogimn-
do innanzitutto il protagonista 
di tutta la maestd della sua 
* missione ». Un'impresa non 
facile, lo ammettiamo: ma pu
re, ci sembra, la sola legittima. 
E, in realta. ci era parso. alio 
inizio, che proprio questa fosse 
la strada scelta da Fabio Sto-
rell; e Edmo Fenoglio: sia per 
il modo volutamente * caricato > 
nel quale i personaggi veniva-
uo via via presentati. sia per 
In deliberata somiglianza di 
molte inquadrature con le il-
lustrazioni piu convenzionali del 
romanzo. 

Senoiiche. a mono a memo cht 
scarrevano le punt ate, ci siamo 
accorti che gli autori prendc-
vano la vicenda sempre piu sul 
serio e die gli attori, soprat
tutto il protagonista Andrea 
Giordano, credevano ai loro 
personaggi fino in fondo, con 
patetica ingpnuita. A un certo 
punto. ci e venutn pprfino il 
sospetto che Storelli e Feno
glio interpretassero la vendet
ta di Montecristo in chiare mn-
ralistica: e questo ci ha dato II 
colpo di grazia. 

AV migliore impress'ione ci ha 
fatto la « wttura d'ambiente » 
die, di volta in volta. ci sem
bra Fenoiilio abbia tentato nel
la costruzione delle scene: qua
si che egli credesse veramentt 
di pnterci offrire uno * spacra-
to * nVf/fj wciVffi dell'epoca sul
la base della mnrchina messa 
in piedi da Dumas 

In fondo ci •mno tembroie 
pit) accettabili le sequenze nelle 
quali il regista ha ditto Itbern 
sfogo al suo gusto, altre volte 
da lui gia dimostrato. per la 
compnsizione figurativa. per la 
sontttositd delle scene e dei 
custumi: anche se. naturalmen-
le. m questi casi non si andava 
al di Id dell'esercitazione stili-
stica. 

Del resto. quando venira me
no I equivoco del racconto « mo
rale *. anche la recitaziane de
gli attori. almeno quella dc-i 
migliori (Achille Milio. Enzn 
Tarascio. Anna Miserocchii si 
ridttceva a una pura esercita 
zione. ('id non era possibile. 
perd. per I'inesperto Andrea 
Giordano, che dall'inizio alia 
tine ha vestito i panni del suo 
personaggio con una ennrin-
zione. con una fissitd d>am-
matica reramente deque di mi-
glior causa. Speriamo di poter-
lo qiudicare meglio questo gio
vane in una prossinta parte me
no irta di pericoli e di rischi. 

Cosa ci rimane, dunque. dopo 
la conclusione di qitpsto Conte 
di Montecristo? Soltanto I'an-
tico interrogativo sulla tttilitd 
di trasporre i romanzi dell'Ot-
tocento. anzi i romanzi tout 
court sul video. Un interroga
tivo che inevitabilmente si «»-
tre di nuova Unfa all'nmbra del
ta prossimn vrogrammazionr 
del t kolossal» I promessi 
sposi. 

g. c. 

lotteriadi 
S i f t nno 

ABBINATA ALLA TRASMISSIONE 
TELEVISIVA 
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BOBBY SOLO « Serenella » 
Remo Germani « Baci» 
Wilma Goich « Le colline sono in fiore » 
Amedeo Minghi « Ma per fortuna » 

GIANNI MORANOI« La fisarmonica » 
Dino « Piccola mia piccola » 
Sandie Shaw « Domani» 
Romano VIII « Mille perche » 
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