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II dramma di Schwarz 
in scena a Genova 

II fascismo 
con le f attezze 

di un drago 
Difettano nella regia di Giuranna 
I'ironia e I'interpretazione morale 

A Germi 
il«Globo 

d'oro » della 

stampa esfera 
Si sono coneluse in qucsti Rior-

ni le votazioni per il prcmio 
onematografico deH'Associazione 
della stampa c.stera in Italia. 
Kcco i risultnti: 

II «Globo d'oro » per il mi-
tflior film del 1%6 e stato con-
quistalo da Pietro Germi per 
Sinnore e signori; a l secondo 
|)o.sto si e piazzato Pier Paolo 
I 'asol ini ron Uccellacci e uccel 
Uni; al ter /o posto — ex aequo 
— Una questionc d'onore d i 
Lu ig i Zampa e Un ttonio a meta 
di Vittorio De Seta. 

Vincitore del < (Jlobo d'oro * 
per il miglior attore del 19C6 e 
Tot6 davanti a Nino Manfredi 
ed a Enrico Maria Salerno. 

I I < Globo d'oro» per la mi-
gliore attrice del 1966 e stato 
assegnato a Lisa Gastoni seguita 
da Virna Lisi e Monica Vitti . 

La eonscgna dei « Globi d'oro » 
avvcrra verso la meta di marzo 
nel corso di una «serata di 
flala ». 

Per gli Oscar 

Pontecorvo 

spera 

Antonioni 

un po# meno 
Gillo Pontecorvo ( tre lungome-

traggi all 'attivo e due dj essi fi-
nalisti al l 'Oscar). circa la sua 
designazione ai massimi premi 
americani ha dichiarato: « I I 10 
aprile sard senz'altro a Santa 
.Monica ed e o w i o che riacqui-
stero la serenita soltanto quando 
sara annunciato il nome del vin
citore; in realta sono estrema-
inente soddisfatto di essere en-
trato nella « rosa » finale, consi-
derando soprattutto il fatto che 
riai 19 film ammessi. sono stati 
csc-usi nomi quali Bergman e 
Orson iVViles. Di speranze. per 
la venta. non passo non averne: 
ad Acapuico. tra l'altro. U mio 
lilm e stpto g:a preferito ad un 
altro finalista all'Oscar tra i piu 
quota t i . Un uomn. una donna d i 
Claude Lelouch. Vi sono anche dei 
fattori negativi. perd. e cioe: il 
mio Aim in America non e ancora 
u-.^ito. mentre due di quelli fina-
l.sti sono gia abbastanza noti; 
inoltre non conosco il gusto ame-
ricano: nel mio film, infatti. non 
vi sono attori. e non so come 
sara considerato questo fattore ». 

Michelangelo Antonioni. dal can
to suo ha detto: «Naturalmente 
sono contento di essere entrato 
in finale. Non mi pongo perd il 
problema se vincero o meno: tut
ti sanno che to faccio i film non 
per il pubblico. ma per esprime-
re. nella mia maniera. cid che io 
sento. Sard comunque a Santa 
Monica U 10 apnle. anche perche 
in quel periodo dovevo trovarmi. 
in tutti i casi. in America per 
i sopralluoghi di un mio film che 
realizzerd pro>simamerie ». 

Visconti chiede 

il sequestro 
delle «Streghe» 

Luchino Visconti ha chiesto il 
sequestro del film Lc streghe. 
denunciando la mampolazione cut 
Vepisodio da lui scrilto e diretto. 
Jjt strega bruciata viva (gh altri 
sono stati realizzati da Bologni-
ni. De Sica. Pasolim. Rossi). 
e stato sottoposto. a sua insapu-
ta. dal produttore Dino De Lau-
rentus. L'istanza del regista e 
stata prcsentata. tramite I'avto-
calo Alberto Cortina, al Pretore 
di Roma, citta nella quale Le 
5treghe dovrebbe avere oggi la 
sua * prima >. Visconti ha detto 
<ii aver voluto soltolmeare. con 
tJ suo gesto. una questtone di 
prmcipio: anche un cambiamento 
di non grande entitd. dal punto 
di vista quantitative (si tratta. 
nella fattispecie, di quattro bat-
title del dialooo). puo snaturare 
un'opera cinematografica, spe-
cialmente se di piccolo mole 
(Vepisodio dura mezz'ora circa). 
ed e grare che un produttore 
agisca unilateralmente. in mate
ria. senza nemmeno interpellare 
I'autorc. 

Per la cronaca: la parola 
« corna >. in una battuta. i stata 
sostitmta dalla parola * infedel 
to •: Vespressione « andare a let-
to* e diventata. altrove. «dor-
mire insieme». Di quella che 
volcra csscrc una satira pungen-
te. si & ccrcato d\ jare una com-
media alia Siccodemi. A tantn 
Miamo piunti. ;><T il fimorc del 
divieto ai minori di 18 anni... 

Cinque balletti al Teatro delTOpera 

/ «Deserti» di Varese 
contro la «Primavera» 

Le prime del cinema a Roma 

Dal nostro inviato 
GENOVA, 22. 

Sella sola del Duse, il Teatro 
Stabile di Genova ha pre 
sentato stasera II Drago del 
drammaturgo sovietico Kvgeni 
Schwarz. con la regla di Paolo 
Giuranna. protayonisti Omero 
Antoniutti (il Drago), Giancarln 
'/anetti (Lancillotlo, Veroe pro-
fessionale che uccide il mostro), 
Camilla Milli (il Borgomastro). 
Kros Pagn'i (suo figlin). Ottavia 
Piccolo (la fanciulla che do 
vrebbe essere sacrificata al 
Drago). 

II Drago e una gradevole fa-
vola drammatica. che Schwarz 
(1896-1958) scrhse intorno agli 
anni quaranta e che fu rappre-
sent at a nel 19 N a Mosca (pot 
proibita, e ripresa nel '62). 
quando ormai le nrde naziste 
erano state cacciate lontano 
dalla capilale sovietico 

Un orribile Drago da quat
trocento anni doniinaia su 
un'intera citta. costringendnne 
gli abitanti a fortissimi tributi. 
tra l'altro « consumando ». ogni 
anno, oltre che immense quan 
tita di vettovaglie, con quelle 
sue tre teste e il suo corpaccio-
ne a quattro zampe. anche dol-
ci e delicate fanciulle. che see-
glieva a sue spose. Talmente 
la gente s'era abituata. che le 
pareva non poterne fare a me
no. del Drago. Servilismo, co 
dardia. vilta. rastegnazione. 
tradirnento allignavano natural
mente nella citta. in cui I'am 
ministrazione civica s'era fatta 
strisciante portavoce del mo 
stro, 11 quale finiva col non 
sembrare po\ del tutto repellen-
te e odioso. poiche aveva Varna-
bilita di presentarsi spesso in 
aspetto e vesti umane, ora di 
vecchietto grinzoso. ora di ga-
gliardo adulto. 

Ed ecco che arriva Lancil-
lotto, cavaliere senza macchia 
e senza paura; uno dei pochis-
simi eroi cui era dato di leg-
gere, in una grotta, il libra dei 
lamenti del mondo. Su di esso 
aveva saputo del Drago, ed ora 
era li per ucciderlo. Una dopo 
Valtra recide, in estenuante ten-
zone, le tre teste, grazie anche 
all'aiuto di un tappeto volante 
e di un berretto che lo rende 
invisible, offertigli dagli arti-
giani della citta. dai semplici 
lavoratori. che piu di qualsiasi 
altro strato sociale soffrivano 
della tirannia del Drago. Liqui-
datolo, Lancillotlo sparisce: e 
si crede sia morto. 

A un anno di distanza, nulla 
pare cambiato. Al posto del 
Drago — delta cui uccisione si 
attribuisce il merito — e'e il 
borgomastro e la sua cricca. 
La gente e ancora sottomessa 
e avvilita. la corruzione e il 
terrore sono sistema di go~ 
verno. Ma Lancillotlo ritorna. 
fa portare in prigione i catti-
vi. prende per mono Elsa. la 
fanciulla che un anno prima 
aveva salvato dagli artigli del 
Drago, e proclama che, ucciso 
di nuovo il Drago che si an-
nida in ciascuno, tutti potran-
no essere felici. 

Lo schema della parabola e 
abbastanza eloquente. 11 Dra
go £ il fascismo, i notabili 
della citta rappresentano la 
borghesia. gli artigiani il po-
polo; Lancillotlo e la forza del 
socialismo. Ma la favola di 
Schirarz va letta senza atle-
nersi rigidamente alio schema. 
in modo aperto a significatj e 
a motivi poetici piu profondi. 
E' quel che ha fatto Benno 
Besson nel suo spettacolo (di-
ventato celeberrimo in tutto il 
mondo teatrale. e che da due 
anni i nel repertorio del Deut-
sches Theater a Berlino de-
mocratica) che dalla fiaba ha 
inteso estrone una proposta 
ideale e morale di maggiore 
incidenza oggi: siano gli umi-
liati e gli oppressi. loro stessi, 
senza bisngno di Lancitlotti, a 
lottare contro i draghi. 

11 meglio della commedia 
sla poi nel suo delizioso favo-
lismo. che fa parlare gli ani-
mali, discorrere del meravi-
glioso come di cosa di comune 
accessione, giocare i perso-
naggl con Velemento fantasti-
co: il tutto. ed k qui un altro 
dei pregi dell'opera, sotteso 
da una garbata ironia, da una 
smcera carica morale, che vien 
fuori proprio dalla radice po-
polare della leggenda 

Di tutto cid non ci pare che 
lo spettacolo di Giuranna ab-
bia voluto o saputo tenet con-
to. Quel che si vede qui sul 
palcoscenico i una diligente 
trascrizione di una trama fia-
besca, di fronte alia quale non 
sembra si prenda posizione. 
Manca I'ironia. manca I'inter
pretazione morale; c'i una cer-
ta comicitd, che rischia qua 
e Id di scadere nella farsa, 
c'i una certa didascalizzazio-
ne semplicistica 

Applausi e risate del pub
blico. tutto per Lancillotto, tut
to contro il terribile « Dra-dra > 
— nomignoln usato dai buoni 
borghesi della fiaba per vez-
zeggiare il mostro triccfalo. 

a. I. 

L'uorno del banco dei pegni 

nel mondo come in un lager 
DOJK) La parola ai Qiitrati (che 

-*>gno il MIO pa-v^aggio dal pic
colo al grande sclu'imo). Sidney 
Lumet non aveva piu real i / /ato 
nulla di simile a questo Uoma 
del Ixuico dei petmi. g ia v w c h i o 
di quaiche anno, che — non per 
caso — e sciolto solo adeiso dai 
vincoli della cen-.iira dei produt-
tori amerieani. la quale ne a \ e 
va imnedito la diffusion? all'este-
r(». Opeia inquictdiitc. i l ie ciea 
uno ^concetto e un emo/.one MMH 
pre piu ran nello spettatore; Opt
ra ambigiia sul piano dello stile 
e su quello dei contenuti. poiche 
la ripresa < dal v i \o » di alcuni 
scorei del quartiere di Harlem, 
quasi con un timbro d'inchieMa 
televisiva. si congiunge a un di-
.segno drarnniaturgico (la sceneg-
giatura e di Morton Fine e Da
vid Friedkin. da un romanzo di 
Edward Lewis Valiant) estrema-
tnente olaborato, folto d'implica-
zioni e di rimandi simbolici. 

Sol N.i/ernian. un ebieo no 
lacco superstite di Auschwitz, do

ve haiiiio avuto moite sua moglie 
e due bambini, v h e oggi a New 
Voik. e ge-.ti-.ee un banco di pe
gni |K>r conto di Rodriguez, negro 
r icto e corrotto. dalle niolteplici 
quanto losehe attivita. Sol resti-
tui-.ee a! mondo il male che n'ha 
a \uto: e duio. spietato. gelnlo 
con tutti: non <• di.-|M>-.t<> a daie 
ne un dollato ne una pdiol.i di 
piu a nessuno desili exponenti di 
quella unianita fallitd e ini'-er.i-
bile che g!i ^tiia dinan/i . Mantle 
ne .solo uno .--(iiiallido r,ip(x>rto con 
la vedova di un compagno di pri 
gionia. e accetta con indulgente 
fastulio la devo/ione che gli di-
tiio^tia il commesso Jesus, ragaz-
/o poiloricano. ingeniio e ambi-
zioso d| benessere. 

I ricordi della perseeuzione. del
la tragica scompursa ilei suoi ca-
ri tormeiit.mo Sol: ma egli re,-.pin-
ge l tentativi che un'assistente 
-lOCiale. Mari lyn, fa per . I W I C I 
nare le loro due solitudim. e si 
nmhiudc .-.empie piu nella su.i 
cupa a.-.trazione: che si spezza 

Ritorno di O'Neill a Roma 

Una famiglia 
verso la notte 

A dieci anni esatti dal la sua 
p r i m a rappresentazione roma-
n a . torna suite nostre scene il 
d r a m m a postumo di Eugene 
O' Ne i l l Viaggio di tin lungo 
giorno verso la notte; r eg i s ta e 
in terprete , anche stavolta . Ren-
zo R icc i , aff iancato da E v a M a -
gni e da due giovani at tor i 
dello Stabile di Trento e Bol
zano. promotore de l nuovo 
spettacolo. 

I n questi t re a t t i . come c no-
to. si specchia dolorosamente 
l 'esperienza f a m i l i a r e dello 
scri t tore amer icano, i l quale si 
identil ica nel personaggio di 
E d m u n d , secondo figlio di Ja
mes. attore abbastanza famo 
so. e della mogl ie di lu i . M a r y . 
I I f ratel lo maggiore di Edmund. 
James junior , e pure attore. 
ma controvogl ia: E d m u n d , in-
vece. ha scelto la v ia del ma
r e (a l t ro elemento autobiogra-
fieo). finche. stanco e mala to . 
si e ridotto per poco nella ca-
sa paterna. La lunga giorna-
ta dei quat t ro e scandita infat
t i da due angosciose rivelazio-
n i : ehe Edmund e a f fe t lo da 
t is i . e dovra ent rare dunque in 
un sanator io; che Mar> ' ha r>-
preso I'uso del la morf ina , cui 
si e ra in a l t ra occasione assue-
fa t ta . per v inccre torment i fisi-
e i e m o r a l i . 

Attorno al ia duplice. desolan-
te scoperta. si scatena la r id-
da delle accuse e del le con-
troaccuse reciproche. del le 
proteste. del le confessioni: tut
t i si amano. tut t i si straziano 
1'un l 'a l tro. bene e m a l e s'in-
trecciano in ciascuno. L a spi-
torceria di James , dolittuo^a 
verso la mogl ie e il figlio. t rae 
origine da una te r r ib i le in-
fanz ia . Cure sbagl ia ie . vere 
malat t ic . i l lusion! perdute ciu 
stificano i l vizio di M a n * . L a 
c ia l t roner ia di James junior e 
bi lanciata dal la coscien7a del 
proprio fa l l imrn to e d a l sincero 
a f fe t to verso E d m u n d : i l quale 
poi non riesce a t ras fe r i re la 
sua morbo^a sensibilita poeti-
ca in un'a7ione costni t t iva . in 
uno slancio solidale. 

Testo cupo. massiccio. f ron 
7uto. net quale si mani festa 
come sempre i l « gigantismo * 
di O* Ne i l l . m a che r ive la tutta-
\ i a . nonostante il logorio del 
tempo, tma concentrate solidi 
t a . e che si apre spesso in ispi-
ra t i moment i l i r ic i . Renzo R i c 
c i ne ha al leviato le pe>ante77e 
e str ingato i l ritmo. i m p r i m e n 
do al ia recita7ione sua e dei 
suoi compagni un tono spoclio 
e intenso. che l ibera l 'opera 
d i una cer ta enfa«-i. anche 
se tende a rieondurla decisa-
mentc . come stile, sul ver tan-
te natural ist ico. E ci ha offer-
to. cosl. l 'ennesima. bel la pro 

va del suo talento, col quale 
valorosamente si confrontano. 
ol t re ad E v a M a g n i . Raf f f ie le 
Bondini e Fernando Pannul lo , 
lodevoli per serieta di prepa-
razione c d ' impegno. Sccna e 
costumi. adeguat i , di T i to V a -
risco. Un caldo successo; e si 
repl ica , a l ia Cometa . 

ag. sa. 

Cominciafa 

la lavorozione 

di « lamie l» 
P A R I G I . 20. 

Sono cominciate a Parigi le 
riprese del film « Lamiel >. tratto 
dal noto romanzo incompiuto di 
Stendhal, e completato a fini ci-
nematografici da Cecil Saint-
Laurent. il fortunato inventore 
del personaMio di Caroline Che-
rie. Anna Karina nella parte di 
Lamiel Michel Bouquet e Ro
bert Hossein sono i protagoni-
sti del Aim, diretto da Jean Aurel. 

Lo sitdr e 
arrivata 
a Roma 

Atmosfera magica. l'altra se
ra. all'EIiseo di Roma, per 
l'unico concerto di sifdr tenuto 
da Ravi Shankar. il piu presti-
gioso \nrtuosista di questo stru-
mento jndiano che deve la sua 
improv\isa popolanta (almeno 
qui da noi) all'interessamento 
dei Beatles (e anche di alcuni 
complessi italiani. come 1'Equi-
pe 84) i quali, nel loro KeroJ-
ver. s para no un colpo con il 
raro strumento. 

I^i cunosita era grande. de-
stata certo anche dalla forma 
dello strumento (und specie di 
grossa chitarra. dalla laraa e 
iunca ta>tiera e dalla p:ccola e 
raccolta cassa armontca — si
mile a quella d; una mandola — 
in teack; e da una seconda 
cassa armonica. posta all'altez-
za delle chiavi e co^tituita da 
una ben levigata zucca vuota) 
e dalla particolarita del suono. 
che si diceva puro e argentino 
dalle risonanze magiche. In ef-
fetti . cosi come ce lo ha fatto 
sent.re Ravi Shankar. il suono 
e di una purezza che solo -.n 
alcuni momenti pud e « e r e pa-
raconato a quello della spinetta 
o di un clavicembalo. La parti
colarita e data, oltre che dal 
suono dello strumento. dalla 
sua capacita di produrre dei 
suonj € nsonanti »: una parte 
delle corde veneono <uonate co
me nej norma'i stPimenn a 
p'.ettro. una parte, la p.u co-
spicua — tred n . sstemate so-
pra e =-"Kto !e corde mace ori — 
\er,£rono netxos^e solo d; tanto 
:n tanto ed entrano in risonanza 
tra di !oro cost.tuendo un mt-
tofoodo armonico mvariabile ma 
p eno di susigestione. 

Tra i furrn di arorm bruc.ati 
in palcoscenico (un colpo d'oc-
chio di favola. con tappeti. co-
•=tiirni b.anchi e un.i d<xina in-
d ana «;>lend.darpen:e :mrrH«bile>. 
Ravi Shankar ha e.-eguito al
cuni Raaa — improvvi?3ZK)ni 
cbo last-iano amp: spazi alia 
creazione —. dando prova di 
un virtuosismo ecceziona'.e. Per 
rrolti vers:, le rxorren ' i < sv,-
«ature» r.cordavano !*u~o della 
ch tarra elettrica nel jazz e 
ne! beat d'oesi. E non sapendo 
>e sia nata prima la gallina o 
l'uovo. cj k venuto fatto di r>en-
sare che in fondo tutto il mon
do e paese e che in certi mo
menti il sitar pu6 essere ben 
p.;ii jTJoderrjo e «sir ingante» di 
una ch.tarra elettrica (e quasi 
piii dolce dj una arpa) . 

Cosl come la «Libia >. una 
coppia di tamburi che si pos-
sono accordare con il sitar. ed 
alia quale era preposto un altro 
virtuoso. Alia Rakha. propone 
r.tmi che sono strettamente le-
gati a quelli africani e alle sue 
deriva7iom afrocubane. Al 
tambura (strumento a cinque 
corde che costituisce un sotto-
fondo armonico co^tante) era 
Kama'a C'nkravarty . 

I. S. 

tuttavia, ( inn tratto, nel lu i to c-ou 
i! piesente e con un nguigito di 
memone. Jesus delu^o del suo 
idolo. s!a toinaiulo alle autiihe 
ainiciz.ie [KMicolose e medita un 
colpo pioiir.o al banco dei iK-giu: 
dalla i.ii id/Ai di lui. una gio\.uie 
prottitutd di colore, che chiede 
il suo diuto e arr iva ad oft'iu-
gli.--i. So! .ippiende ini.ile turpe 
giro d'affari faccia caixi a Ro 
drisjue/: e un colloquio uni ll 
biec-o ptidione gli coiifeima (ll 
(ui.into osi-ura provenienza sia il 
(ienaro ihe !o diuta a soprav\ i \e-
le. Sconvolto. Sol comincia a be 
neficare bruscduiente i suoi chen-
ti. valutando in mistiia ecce/io-
nale le loio poveie co-e: resiste 
•ii r improveii e alle minacce di 
Rodriguez, alle violenze del brac-
cio destra di costui. Infine. si tio-
\ a ad affront are un gruppo di r.i-
pinatori. fra i quali e Jesus: che 
jK»ro. quando vede uno dei suoi 
lompari puntare la pistola contro 
Sol. si slancia a salvarlo. e runa-
ne ucciso. La crisi di Sol preci-
pita in uno scoppio di sehMggio 
dolore e in un gesto espiatorio, 
che dovrebbero for^e significare 
l'mi/.io di una nuova esi.stenZii. 

I I fatto che Sol. nel moinento 
culmmante. si trafigga una mano 
e faccia sgorgare il sangue. qua
si per punirsi della moite dei ra-
raz/o (che. ricordiamolo. si chia-
ma Jesus), sembra indirizzare tut-
ta la vicenda nel senso di una 
parabola cristiana. Ma 1'allegoria 
e piu complessa e stratificata: 
>ul pro* igonista pesa una torva 
cascienza di col pa: IKM non aver 
impedito la morte dei tigli e della 
moglie e. ancora. l'umiliazione di 
costei. piegata alle voglie degli 
ufficiali nazisti. sotto i suoi occhi. 
nel bordello del lager. La storia 
non dice se egli (come e molto 
improbabile) avrebbe potuto in 
tali determinate circostanze fare 
qualcosa: ma quel suo stato d'ini-
posta passivita piire connettersi, 
prima e dopo. con un atteggia-
mento specifico di non resistenza 
al male. !e cui conseguenze fu-
rono e continuano a essere disa-
strose. per le genti come per gli 
iiKlividui. Del resto. dopo la tre-
menda esperienza patita. il mon-
(lo tutto si mostra a Sol come una 
grande prigione. un unico campo 
di sterminio (r icoirente. nelle im-
magini. il motivo delle sbarre. 
delle grate, delle ret i ) . nel quale 
vittime e carnefici confondono i 
loro volti: di qui la sua indiffe-
renza. che f'misce per essere. a 
propria volta. delittuosa. 

.\letaforico e allusivo. il rac-
conto ha tuttavia nel suo insie
me un taglio realistico (grosso 
modo). che stride a un tempo 
con il turgore letterario d'una 
parte di dialoghi e con certi pro-
cedimenti sperimentali di origi
ne europea (il lami>eggiare delle 
visioni del passato evoca Re-
snais): la ricerca formate, come 
quella prob!emati<a si svolge in 
moite direzioni. e non sempre con 
hmpidozza di propositi e di risul-
tat i . M a . al di la di tutti i limi-
ti e di ogni possibile riserva, 
L'uorno del banco dei pegni resta 
una delle co--e piu notevoli che 
ci sia accaduto di vedere negli 
ultimi anni. Contribuiscono ad at-
tnbuirgl i un valore inconsueto. 
insieme con la regia di Lumet. 
l'eccezionale fotografia in bianco 
e nero di Boris Kaufman, la sua-
dente musica di Quincy Jones. 
la perfetta interpretazione di Rod 
Steiger. cui fanno degna corona 
(Jeraldine Fitzgerald. Brock Pe
ters. Jaime Sanchez. Thelma Oli
ver. Marketa Kimbrell e numero-
si a l t r i . 

La notte 
dei generali 

Varsavia 1M2: Pariei 1!W: 
Amburgo 1965: in sitnazioni sto-
riche e geografiche diverse, t re 
delitti identici. dei quali sono vit
time altrettante prostitute. L'as-
sassmo e sempre lui. i l generate 
Tanz. cocco del Fiihrer. mas«a-
cratore su vasta scala e anche 
in proprio. per una sua segreta 
vocazione di degenerato sessua-
le. Nel '65. uscito dalla prigione 
dove era rinchiu«o come e n m i -
nale di guerra. Tanz e al centro 
dei festeggiamenti indetti dagli 
v\ comniihtoni della divisione Si-
beiunaen: ma Morand. pazientis-
<:nto poliziotto francese. gli met-
te le m.ini addos-^o. gl; prescnta 
an testimone ineccepibile; e it 
reo, finalmente. si t ira una re-
volverata. Celebrandosi. casi. an
che la sohdaneta intemazwnale 
dei <«-^.n!i. e:.Hthe fu un co'.'.ega 
tedes<o di Morand. tal Gran, a 
inruire per pruno la venta e a 
la*c:arci la pelle. 

Strano tirm. questo Grau: I'Eu-
ropa e in fiamme. i nazisti di-
Mruggono la capttale polacca e 
medi:ano di fa r lo stesso con 
quella d'Oltralpe. gli alti ufficiali 
della Wehrmachi complottano 
contro Hitler, dopo avercli tenu
to bordor.e: e lui insiste nel-
locaipars i di povere prostitute 
taehate a pezzi. Potrebbe costi-

| tuire un vivente paradosso. un 
lecame dialettico t ra omicidio e 
cenocidio; ma all'anziano regista 
Anatote Litvak. come al perso
na «gw. < manca i l senso delle 
proporzioni ». e tutto si riduce ad 
mtrigo giallognolo. con sullo sfon-
do una dispendiosa evocazione 
amb.entale. Mordono di p.u. pe
rd. certe immagini della Germa-
nia < miracolata > e < nostalgica > 
di oggi. che avrebbe meritato 
maegior spaz.o nella vicenda. Pe
ter O" Toole sguazza a suo piaci-
mento nel ritratto del paranoico 
Tanz. Omar Sharif, nei panni 
di Grau. e una vera macehietta. 
Meglio. nel contorno. Tom Cour-
tenay. Donald Pleasence. Phi-
l.ppe Noi ret. Joanna Pcttet. Co
lore. schermo panoramico. 

La rinascita del corpo 
di ballo in un eteroge-
neo e lungo spettacolo 

Aurel io M . Mil loss in Deserts 
di Edgar Varese ci ha fatto 
vedere i m a r z i a n i . ma m iva l ta 
piu che quel la di Mar»e e la 
lunesta presenza di Satutno 
che inconibe sullo spettacolo 
di bal let t i al lestito da l Tea t ro 
rfetrOpera. Saturno u q i n i si-
(;nore dell 'Oli i i ipo che si m a n 
giava i f i g l i ; Mil loss e quel 
coreografo che si m a {,ia. d ipo 
> i r h fa t t i . i suoi >ti"-si b,-l-
U t t i . Saturno, incl'.r-. lia i|ii.il-
che n f e i i n i e . to anch.> con il 
pi' jmbo e il pioinb > spesso ha 
.ippesantito i pi*.'-'i d a i v a n t i . 

Andare con ordine. in uno 
spettacolo come questo, non e 
laci le . E del resto. quale or-
tlinc- avrebbe potuto ic-legare 
intorno al ia me/zanot te I 'mi-
/ i o de l la Sagra della prtmavera 
di St rav insk i , tacc-ndola pre-
cedere da ben quat t ro bal let t i 
e i ic l i ia inai i i lo il pubblico in 
sala. gia sazio di t re ore de
dicate ull.i danza. dopo un ter-
zo interval lo? 

Dopo La rosa del sogno (ele
gante par t i tu ra di A l f redo Ca-
sel la. i l cui r icordo nei venti 
anni del la morte bene ha fat to 
il Tea t ro del l 'Opera ad al l i -
i lare ad una favola agreste. 
proiettata in una spumeggiante 
vita delta n a t u r a ) . 6 piombata 
in teatro la suggestiva musica 
di Edgar Varese. I n modo im-
pressionante essa si avva le an
che di nastr i magnet ic i e viene 
r i t rasmessa dal la cupola del 
teat ro , immerso nel buio. me-
diante potenti a m p l i l i c a t o r i . E' 
il bal letto piu nuovo di Mi l loss. 
incentrato s u l l U o m o (s iamo 
spiacenti . m a la « u » dev'esse-
re in maiuscolo) a l le prese con 
il d r a m m a del l 'esistenza: la 
v i ta , la mor te . la n iadre . la 
g u e r r a . il cosmo. la scienza. le 
tentazioni . Intervengono nello 
spettacolo proiezioni cinernato-
gra f iche . d inanzi a l le qua l i un 
meravigl ioso bal ler ino, Amedeo 
Amodio, sfoggia un ricco reper
torio d i b r a v u r e n e l l a f f r o n t a r e 
i desert i del mondo, e nel ca-
r icars i propr io suite spal le i l 
peso del mondo. Dopo questa 
emozionante esplosione fonica, 
le tenui Variazioni corelliane e 
i l passo a due d a l l ' / n j i o r a f a di 
Genzano con Car ta F r a c c i ed 
E r i k B r u h n , non servono nk a d 
a t tu t i re la fonici ta d i V a r e s e , 
ne, tanto meno, a p r e p a r a r e ad 
a l t re danze del ta Sagra. 

E r r o r e grav iss imo, questo. 
tenuto anche conto che per 
disdetta propr io la coreograf ia 
per Strav inski e la piu debole 
e affatto spaesata t ra le fo r t i , 
v iv ide scene di Guttuso, av-
v iate da un bell issimo sipa-
r ietto g i a l l o v c r d e . popolnto di 
l i l i formi f igure u m a n e . Qual -
cuno — esagcrato! — ha chia-
mato questo bal letto la Sagra 
della trippa. per v ia del la con-
tinua offerta di qualcosa che 
viene dal la pancia . fa t ta con 
gesti appropr ia t i del le mani un 
po' da tutt i e specie da M a r i s a 
.Mntteini. assai b r a v n . del la 
quale davvero si fa sacrif icio. 

Messe cosi le cose, noi ten-
l e remmo 1'apertura dello spet
tacolo con la Sagra ( la natura 
rude, violenta) per passare 
subito dopo al ia Rosa casell ia-
na ( l a natura fiabesca), e 
poi a i Deserts ( l a na tura co
m e d r a m m a u m a n o ) . Al ia fi
ne, semmni . come undippiu. 
il resto. ma non it passo a 
due. esibizionistico. che t ra 
l 'a l tro (ecco Saturno che si 
mane ia i ficli) mort i f ica e u m i -
lia i l corpo di bal lo un i ta r ia -
mente giunto ad un buon l i -
vel lo. impo2nato per tutto lo 
spettacolo e poi sacrif icato per 
cinque minut i (non di piu") di 
danza divistica ( m a andiamoci 
con i piedi di pinmbo anche 
noi : non e poi cosi t rascen-
denfa le ) . 

Accanto ai gia c i ta t i . e dove-
ro"=o r icordare to spicco soli-
stico di G iancar lo Vantaggio 
f in Casel la ) che al genio del la 
enreutica unisce quel lo d'una 
straordinar ia disinvoltura sce-
nica . nonche lV Ie2an7a dutt i le 
e nervosa di A l f redo Ra ind . 
E lp ide Albanese. Giul ia T i t t a . 
El isabetta Terabust . 

Con tutta questa roba sul 
teggio. cosi eterosenea- ci ha 
r i m e s ^ anche i l s impatico di-
ret tore d'orchestra P i e r L u i c i 
H r b i n i . saturn ianamente fago 
citato pure lu i e ripiegante in 
una esecu7ione st re t tamente al 
s e n i z i o dei piedi a l tn i i .^ \je 
nostro imprrssioni si rifericco^ 
no all" an tepr ima di mar ted i 
sera. D a l l e accofflienze dei 
presenti . e faci le prevedc-re i l 
successo dello spettacolo. par-
t ienlarmente v ivace nei suoi 
moment i «nli<tici. Dovessern 
prodursi modif iche. ve lo fa-
remo sapcre. 

e. v. 

ag. sa. 

Film sui 
lavoratori 
portoghesi 
in Francia 

M A D R I D . 22 
Un delicato quanto poco noto 

problema. quello del traff ieo clan
destine di lavoratori portoghesi 
in Francia. 6 il tema del film 
La marcia del silenz'to. che i l 
regista Christian De Calon cira 
attuatmente nella Spagna setten-
trionale. 
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a video 
spento 

DKXTKO L'AMERICA - L'al
tra sera, per un'ora, dal video 
lia spiruto un'aria inconsueta: 
un'uriu di spregiudicalezza gior-
ualistica molto rara alia no
stra TV. lntendiamo riferirci 
alia discussione, franca e di-
retta, tra Vavcucato america
no Mark Lane e i giornahsti ita
liani Piero Uttune e Alberto 
Runvhey. Son sappiamo quanti 
Vabbiano seguita: se non fosse 
stata mandata in nnda in alter-
nattva al film Alberto Sordi, 
certo la truAintssione avrebbe 
goduto di un pubblico assai piu 
vasto — ma m via Teulada nun 
si lia mai il coraggio di fare 
le cuse fiuo in fondo. D'ultra 
parte, nun dimentichiamo die 
ormai le ipotesi sull'assasswio 
di Kennedy e le critivhe al rap-
porta Warren hanno libera citta-
dmanza anche negli Stati Uniti. 
Comunque, Viiiiziativa di por
tare Mark Lane dinanzi alle te-
lecamere e stata molto opportu-
na e tempe^tira: la discussione 
e stata fertilissima di spunti e 
Mark Lane ci ha offerlo tndi-
rettamente un quadra impres-
siunante di questa amamsima 
America nella quale i <? tuturi 
della legye » costruiscono false 
venta, i tatimoni jvn'co/o.si 
venqono elnninati da <i qualcu-
no > che addirittura inietta loro 
il cancro; si Jabricano false 
registrazioni (come quella at-
tribuita a Ruby sul letto di 
morte) e ci si specula sopra. 
Davvero siamo entrati «den-
tro VAmerica *: e non e certo 
bastato ad aggiustare le cose il 
fiducioso fervorino finale del 
sempre ligio Hombert Bianchi. 

Interessante anche Vesperi-
mento di tradtizione simultanea 
che ha permesso che la fre-
schezza della discussione ci ve-
nisse restituita intatta: il siste
ma, perd. va studiato meglio, 
perche a momenti era piutto-
sto faticoso seguire la coi *a of-
fannosa della interprete. 

• • • 

INCHIESTA 0 DITIRAMBO? -
Quando imparera la nostra te-
levisione che fare un sondag-
gio non signiftca rivolgere un 
paio di domandine distraite a 
una dozzina di persone incon-
trate in tin bar o per la stra-
da? L'attesa die, crediamo. 
molti nutrivano per Vannuncia-
ta indagine deliApprodo sulle 
reazioni del pubblico ai Pro-
messi sposi televisivi e andata 
del tutto delusa. l'altra sera. 
Abbiamo ascnltato, infatti. alcu-
ne risposte-lampo assolutamen-
te generiche raccolte a Misil-
meri e a l^ecco: ne il fatto che 
alcune fossero relativamente 
negative conjeriva maggiore in-
teresse alia « panoramica >. Se 
i" redattori delt'Approdo si fos
sero dati la pena di registrare 
un vero e proprio dibattito, an
che in un solo locale pubblico, 
avremmo avuto certo qualcosa 
di piii. 

Ma I'Approdo. ci e sembrato, 
aveva molt a fretta di liquida
te Vargomento (il «numero 
unico > c durato appena venti 
minuti) e aveva soprattutto 
molta vogl'ta di lasciar spazio 
alle risposte di Bolchi e Bac-
chelli. Anche delle critiche te-
levisive e stata fatta una rasse-
gna che faceva ridere per la 
sua genericita. Sembra. a que
sto proposito. che fossero state 
registrate addirittura alcune in-
terviste con determinati critici 
e che, dopo maturi pensamen-
ti, si sia deciso di lasciarle in 
archivio per i posteri. Insom-
ma, il risultato e stato non un 
sondaggio ma un ditiramba in 
onore del teleromanzo « kolos-
sal *: francamente indegno di 
una rnbrica. la cui testata 
viene arnllata da tanti nomi 
autnrevoli della nostra cul-
tura. 

LA RABBIA DEL PASSATO 
— Le introduzioni « critiche » 
ai film del ciclo di Sordi si so
no rivelate. di settimana in set-
timana. tra le peggiori. le piu 
svagate che si siano ascolta-
te alia TV, nonostante proprio 
questo ciclo abbia come titnlo 
« cinema e costume in Italia dal 
'53 al '63 v L'altra sera, perd, 
introducendn Una vita difficile 
Gian Luigi Rondi ha sentito im-
provvisamente il bisngno di 
prendere posizione e di addot-
torare il pubblico. Cosi. con 
molta disinvoltura egli ha af-
Jermato. piii o meno. che il 
passato e passato e che la po-
lemica del film, la rabbia del 
suo protagonista, forse giustifi-
cate negli anni dell'inizio del 
boom, appartengono ormai al 
passato e. insomma, vanno con
siderate come roba d'archeo-
logia. Oggi. secondo Rondi. sia
mo tutti contenti e *integratt» . 
In contrasto con quelle del cri-
tico. le parole di Sordi sono 
state piii amare. 

Comunque, queste introduzio
ni hanno il valore che hanno: 
poi. per fortuna. viene il film. 
E Una vita difficile, nonostan
te certi suoi limiti (derivanti 
soprattutto. secondo noi. dalla 
forzata sovrapposizione di cer
ti caratteri grotteschi propri 
degli altri personaggi sordiani 
a un personaggio che, nel fon
do, non potera che essere di 
tutfaltra pasta), ha dimnstrato 
quanto sia ancora valida. in 
questa Italia del centro-sini-
stra. certa sua carica polemi-
ca. Ricordiamo in particolare 
la lotta del portagonista contro 
quanti, moglie compresa, vor-
rebbero che egli tradisse le sue 
idee «per il bene» di suo fi
glio. Talune battute, in questo 
senso, risultano ancora tra le 
piii coraggiose pronunciate su-
gli schermi italiani. 

I giovani discutono dei 
«capelloni» (TV 2° ore 21,15) 

Su richlesta di un grup
po di unlversi tar i bolo-
gnesi, i redattor i del la 
rubrica « Giovani » $1 sono 
recati a Bologna per di-
scutere sul problema dei 
c capelloni ». Gi l universl-
tar l bolognesl, in fat t i , ave 
vano scritto di non con 
dividere le forme di r ibel -
lione adottate dai « beat
niks > (a lmeno di quelli 
che non si l imitano a 
quaiche originalita dello 
abbigl iamenfo, s ' in iende) , 
ma di senlire il bisogno 

di anal izzar le e com-
prenderle. Cosi, « Giova
ni > dopo aver aff idato • 
Zavoli una breve inchlesta 
tra 1 « beatniks », ha por-
tato il mater ia le raccolto 
a Bologna e ha r e g i s t r a U 
una discussione che pro 
mette di essere di nofevole 
interesse. La rubr ica , 
inoltre, continuando n«l 
suoi « r l l ra t t i », ci o f f r i r a 
un colloquio di Gianni 
Serra col giovane vlolinl-
sla Uto Ughi . 

Entrano in scena 
I camaleonti (TV T ore 22,11) 

Si replica da stasera « I grandi camaleonti » di Fe 
derico Z a r d i : il teleromanzo norra le v icend e che por-
tarono alia restaurazione napoleonica dopo la l inquida-
zione della direzione giacobina nella rivoluzione f ran-
cese. L 'opera, che al suo primo appar i re sul video r i -
scosse un notevole successo, e interessante e complessa, 
anche se non ha la forza del precedente teleromanzo di 
Z a r d i , a I giacobini ». II disegno di alcuni personaggi, 
in part icolare di Fouche ( interpretato da Raoul Grassi l i , 
nella fo to) . di Napoleone e di Ta l l ey rand , e stato trac-
ciato dal l 'autore con mano ef f icace. 

A puntate un romanzo di Stendhal 
(Radio nazionale ore 17,30) 

V a in onda oggi la pr i 
ma puntata della riduzione 
radiofonica del « Luciano 
Lewen » di Stendhal . I I 
romanzo, che contiene nn-
merosi elementi autobio-
g ra f i c i , e una lucida de 
scrizione della societa 
francese sotto la monar-
chia di Luigi F i l ippo. At-
traverso la storia del pro
tagonista ( in terpretato da 
Gabr ie le Antonin i , nella 
foto) . la cui f igura ricor-
da per cer t i versi quella 
del Giul iano Sorel di 
« Rosso e nero s, Stendhal 
ci o f f re un quadro vivo 
ed est remamente real ist i 
co del la pronvincia f ran 
cese, del l 'esercito ai tem
pi della Monarch ia di lu-
glio e del mondo politico 
parigino. In part icolare 
egli mostra i contrast! t ra 
I 'appassionato idealismo 
del protagonista e il ci -
nismo, I ' a f fa r ismo, lo 
spirito in t imamente rea-
zionario e antipopolare 
della classc dir igente con 
la quale egli v i e n e a con-
tatto. 
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NAZIONALE 
Giornale radio, ore: 7, 8. 

10. 12. 13, 15. 17. 20. 23; 
ore 6^35: Corso di lingua 
france5e; 7,15: Musica Mop; 
8,30: Le canzoni del matti-
no; 9.07: Cotonna m-i=icaie; 
10,05: Musiche da operette 
e commedie musicah: 10,30: 
L'Antenna: 11: Tnt t ico; 
11,30: Antologia openstiea; 
12.05: Contrappunto; 17,47: 
La donna, oggi; 13,33: E' ar-
nvato un bastimento: 14,40: 
Zibaldone italiano; 15.45: 1 
no^tn successi; I t : Program-
ma per i ragazzi; 16,30: No-
vita dtscografiche amenca-
ne; 17.45: Canzoni napoieta-
ne; 17,30: «Luciano Leu-
wen >. Romanzo di Stendhal 
(1 episodio); 18,15: Gran Va-
rieta; 1»,3t: Luna P a r k ; 
20,20: Piccola storia delta 
commedia musica le; 21,15: 
Concerto del soprano Eliy 
Ameling e del pianista J5rg 
Demus; 21,50: Tribuna po-
litica. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 6.30, 

7.30. 1,30. f,30, 10.30. 11.30, 
12.15. 13.30. 14,30.15.30. H,30, 
17,30, 1 l r H , 21,30, 22.30; 
ore t,3S: Colonna musicaJe; 

7,45: Bihardino; 8,45: Signo-
n I"orchestra; 9,12: Roman-
t e a ; 9,35: 11 mondo di le i ; 
9,40: Album musicale; 10: 
Jazz panorama. 10.15: I cin
que Continent!; 10,40: Le so-
reile Condo; 11.42: Le can
zoni degli anni 60; 13: I I 
senzatitolo. Settimanale di 
vant-ta; 14: Juke-box; 14.45: 
Novita discoerafiche; 15: La 
ra.vsegna del disco: 15,15: 
Harhamo di musica; 16: 
Rapsodia; 16,38: Ultimissi-
me; 17,0$: Caraoni italiane; 
17,35: Le grandi orcnestre 
de^h anni '40; 18,35: Classe 
umca; 18,50: Apentivo in 
musica; 20: U mondo del
l'opera; 21: Sedia a don-
dolo; 21,40: Musica da ballo. 

TERZO 
Ore 18,38: La musica leg-

gera; 18,45: Pagina aperta; 
19,15. La Passione secondo 
S. Luca. di Heinnch Schutz; 
La Passione secondo Sao 
Marco, di Johann Sebastian 
Bach: 21,10: In I taba e al-
lestero; 21^5: Bela Bartok. 
Igor Stravinsky; 22: U gior
nale del Tereo • Sette a r t i ; 
22,30: Costume, di Libero 
Bipiarett i : ; 22,40: Riviata 
delle riviste. 
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