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Un convegno a Roma 

Brecht oggi 
fro teoria 
e pratica 

Sullo sfondo di un grande pan-
nello dorato con flgurazioni 
orientali. realizTatn da Too Otto 
per la sccna del Cerchio di ges
so del Caucaso. si 6 concluso 
nella sede romana delta Deut
sche Bibliothek (Goethe-Institut) 
il « Convegno internazionale su 
Rrecht > con una lavola roton-
da. estremamento stimolante per 
le proposte critiche e operative 
che ne sono emerse, tenuta da 
Martin Esslin. Paolo Chlarini. 
Hans Mayer e Vito Pandolfl, 
nella quale si e discusso ampia-
mente sul signiflcato dialettico 
che assume oggi il € messaggio » 
di Brecht, inteso nella sua ac-
cezione « teorica » e « pratica >. 

Nella sua conferenza. Hans 
Mayer, puntualizzanclo le fonda-
mentall difTerenze tra Brecht. 
Frisch. Dtirrenmatt, Wciis e 
Grass aveva posto I'accento .sul
lo svuotamento ideologico (ed 
estetico) interna che molte ope-
re di Brecht subiscono per le 
mistiflcazioni < culinarie > ope
rate da registl poco «ortodos-
«i >. i quali tentano di ribaltare 
il senso di alcuni complessi per-
sonaggi brechtiani come Madre 
Coraggio. Puntda. o Shen Te. 
Al proposito. aveva richiamato 
l'attenzione su un ipotetico at-
teggiamento critico di Brecht 
verso la measa in scena della 
Vita di Galileo curata da Gior
gio Strehler: se Brecht avrebbe 
ammirato lo spirito inventivo del 
regista — ha detto Mayer — 
certamente non avrebbe accetta-
to quegli elementi edonistici che 
a volte vi afflorano. 

Si potrebbe anche aggiungere 
come alcuni critici. per esempio 
Andrzej Wirth. abbiano aval-
lato molte rquivoche operazioni 
culturali registiche. II Wirth. 
nel 1063. alTermo la legittimita 
deH'interpretazione polacca del-
la Rcsistibile ascesa di Arturo 
Vi c di Madre Corannio e i suai 
figli. dove l'Ui-Hitler si trasfor-
mavn in uno psicopatico irre-
sponsabile dalla personalita de-
moniaca. mentre la Courage di-
ventava un personaggio «posi-
tivo». incantevole e seducente. 

Paolo Chiarini — che ha aper-
to il dibattito del In tavola ro-
tnnda — nella sua densa. strin-
gata relazione (la quale dove-
va n'vflarsi come il nurleo del-
la discussione appassinnnta che 
e poi seguita) ha ampliatn e 
messo a nunto le proposte criti
che di Mayer, inshtenrio. a ra-
gione sul proce.sso di « canoniz-
7a7ione > del Brecht c classico » 
sulle scene europee La « classi-
cita » tende sempre a e disinne-
scare > il senso provocatorio del-
I'opera. intesa come valore ac-
auisito di cui non si diseute piu. 
Rrecht. infatti. meglio la sua 
opera, tende a fntegrarsi nelle 
maglie dell'lndustria culttirale. 
il cui establishment « tollera > di 
biion grado la protesta brechtia-
na. per usare la termfnologia dl 
Marcuse. 

Chiarini ha anche analizzato 
alcune « Iinee interpretative ». le 
quali a torto pretendono — se-
condo lui — di proporsi co
me «evoluzjnni * della dram-
maturgia hrechtiana: il teatro 
dell'assurdo. le ricerche del 
Livino Theatre. 11 teatro della 
crudelta gia teorizzato da Ar-
taud. Tra questi movimenti esi-
stono difTeren7e sottili. e nel 
contempo notevoli. che sarebbe 
impossibile ignorare. Anche le 
«obiezioni » estetiche e socio-
politiche che spesso si avanza-
no nei confront! di Brecht sono 
opinabilissime e. an7i. Chiarini 
ha posto decisamente in luce la 
straordinaria efflcacia delle teo-
rie e del metodo di Brecht. il 
quale oggi pud avere una forza 
di < contestazione » superiore al
ia pratica rappresentazione del
le stesse opere. (D'accordo 
con Chiarini e stato il Mayer. 
che ha denunciato la «san-
tificazione di Brecht portata a 
termine attraverso proposte tea-
trali di bassa cucina»: men
tre Esslin ha negato una ripro-
posta attuale e metodologica di 
Brecht. la cui < attualita » do-
vrebbe essere vista in un mo-
mento sfon'caecoluttVo). 

La proposta di Chiarini. il suo 
uposta mento d'accento. senza 
dubbio. ci e parso il piu ricco 
di vitalita. anche perche. attra
verso I'accentuazione del mo
menta teorico (le infinite possi-
hUitd intrinscche nel « modello » 
brechtiano. di cui il regista e 
1'aufore pud servirsi in piena li-
berta). si poneva in primissimo 
piano la necessita di una crea-
ziooe poetica e drammaturgica 
capace di ereditare dialettica-
ment« I'insegnamento di Brecht. 
proprio in un momento in cui si 
awerte la mancanza di una 
produzione teatrale ad hoc. 

II concetto di Verfremduna 
(straniamento). inTatti. piu che 
essere legato alia tecnira tea
trale. e un concetto teorico. fi-
losoflco Sull'importanza capita-
le del metodo. Chiarini si e sof-
fermato particolarmente per 
chiarire alcuni equivori che po-
trebbero nascere da una tale 
scelta tendenziosa: la difficolta. 
ojrgi. e andare «oltre la crosta 
del teatro epico». per una va-
Ititazione esatta del nesso poe-
sia-ideologia. di capitale impor-
tanra ai Rni di un approfondi-
mento reale doH'opera di Brecht 
e della sua proposta teorico e.«te-
tica. la quale — per usare una 
espressione di Roland Rarthes 
citata da Chiarini in un suo sag-
g*o del 1961 — non « disumaniz-
m » il Brecht « poeta ». come 
vorrebbe in\ece la ciiltura pic-
colo-horghese che annaspa nel 
contrasto romantico tra il cuore 
• la mente. 

Come ha ricordato Chiarini. Irv 
fine € n teatro di Brecht non si 
esaurisce nel teatro >. perche fl 
5uo metodo ha la forza dialet-
tica espansiva e gnoMologica 
della ricerca realistica: «Vai 
artisti che fate del teatro I in 
arandi edifici. sotto soli di luce 
artificial* / di fronte alia folia 
silenziosa. ricercate ooni tento I 
anche fl teatro che si svotoe snl-
la strada / 11 teatro fooni oior-
no. dai mfDe aspetti. terua olo-
ria. I ma anche assai vivace. 
terrestrt. fl leatro che si ali-
menta / daUa conrivema dealt 
vomini. che si svoloe sutta stra
da * (poesia scritta da Brecht 
n*l 1S». per n dclo del M«i-
irinnkavl. dedicata alia < prassi » 
teatrale). 

Roberto Alemanno 

«Anteprima » a Reggio Emilia del film di Gianni Puccini 

In un racconto popolare 
I'epopea dei Cervi 

II regista, scegliendo una linea tradizionale e globale, ha 
riassunto senza retorica e senza enfiatura drammatica 

la complessa parabola di un decennio 

«Neurotandem»: 
nevrosi di 

due innamorati 
Commc-'lia a due personaggi. 

quella che andrA in scena mer-
coledi al Teatro Centrale. iVeu-
TOtatidem, questo il divertente 
titolo che Silvano Ambrogi ha 
dato al suo secondo testo tea
trale di ampia misura. II pri-
mo — / burosauri — e stato 
messo in scena. qualche anno 
fa. dal Piccolo di Milano, e re-
plicato in diverse citta italiane. 
Tradotto. e stato rappresentato, 
con successo. in molti paesi 
d'Europa. 

I due protagonist! di Neuro-
tandem sono Antonio Salines e 
Magda Mercatali. afflatati da 
un lungo lavoro comune di ca
baret. Proprio per questo il re
gista Guido Mazzella li ha 
scelti. d'accordo con I'autore 
della commedia. la quale vuole 
essere — almeno nelle inten-
zioni di Ambrogi — una paro-
dia della nevrosi e dell'eroti-
smo. Infatti esse racconta di 
due innamorati invischiati in 
fughe mai risolte. in delittuose 
stravaganze. in sogni pazzeschi: 
dapprima disperati perche non 
riescono a realizzare il loro 
rapporto, pol ancora piu dispe
rati al pensiero di un eventuale 
flglio. il quale dovra barcame-
narsi In un mondo che si pre-
senta tutt'altro che rassicu-
rante. 

Neurotandem e il secondo la
voro messo in acena dalla Com-
pagnia Teatro 3. che ha esor-
dito con Daisy daisy desiderio 
di Roma in Weingarten. nel qua
le agiva, insieme con Salines 
e con la Mercatali. anche Fran
co Sabani. anche lui presente. 
ieri. alia conferenza stampa in-
detta per presentare il nuo\o 
testo. 

Morto I'attore 
Donald Wolfit 

LONDRA. 17. 
E* morto stamane in una cli-

nica di Londra, all'eta di quasi 
G6 anni (era nato d 20 apnle 
1902). I'attore teatrale e cine-
matografico Donald WolfiL Ave
va esordito saUe scene come 
comparsa. nel 1920. Interprete 
versatile, si era affermato so-
prattutto nei personaggi shake-
soeariani: Amleto. Cassio. Pe-
truccio. Antonio. Malvolio. Shy-
lock. Macbeth. OteUo Di c Re 
Lear > fu pure regista Si di-
stiav anche in altn drammi 
elisabettiani. e in test! contem-
poranei. Era apparso altresi in 
numerosi film- tra le sue mi-
gliori carattertzzazioni sullo 
schermo si ricorda quella del 

Srande tndustriale nella «Stra-
a dei quartieri alti ». di Jack 

Clayton. Per i servizi resi al 
teatro. era stato fatto baronet-
to nd 1967. 

Iniziate le trattative 
per la vertenza 

degli attori 
Le trattative per ri«oI.ere la 

vertenza desli attori sono ini
ziate ieri nella sede dellAMCA. 
I'associazione degli industriali 
del cinema. Vi hanno parteci-
pato. per gli attori. i rappre-
sentanti della SAI e delle orga 
nizzazioni sindacali di catego-
ria FULS. F1LS e UIL-spetta-
oolo. Per la controparte i rap-
presentanti della RAITV. del 
i'Unione nazionale produttori 
cinematografld e dell'Cnte ge-
stione cinema Nel corso della 
riunione I rappresentanti della 
SAI harmo illustrato le propo
ste avanzate dalla categoria In 
merito alia spuazione contrat-
tuale, ai telefilm e all'attua-
zione ddle disposizioni legisla
tive sulla cJnematografta anche 
per quanto riguarda 0 t contin-
gente antenna >. La riunione e 
terminata nella ste«a mattl-
nata Le parti torncranno a rlu 
nirsi. sempre all'ANICA. gto 
vedi prossimo. 

Cinema 

Costretto 
ad uccidere 

Scritto e diretto dall'esor-
diente Tom Ones, Costretto 
ad uccidere (prodotto amen-
cano autentico) nporta un 
briciolo di venta storica e 
umana nella congene pittore-
sca e fracassona dei western 
adulterati. II suo protagonl-
sta, Will, e un cow-boy non 
piu giovane, sulla cinquantina, 
il cui problema principale e 
procurarsi un lavoro per sver-
nare. Viene assunto come 
guardiano di mandrie, ma nel 
suo primo giro d'esplorazione 
cade nelle mani di tre tipac-
ci, il «predicatore» Quint e 
i due flgll, che vogliono ven-
dicarsi della morte d'un loro 
stretto congiunto, da lui uc-
clso per difesa durante un dl-
verbio, e che lo riducono In 
fin di vita. Will riesce perb a 
raggiungere la capanna che co-
stituisce il suo misero allog-
gio: qui viene curato da una 
giovane signora, Kate, e dal 
figlioletto di lei, Horace, la 
cui occupazione abusiva del 
luogo si rivela quanto mai op-
portuna. Will guarisce e si 
dirozza a contatto della don
na e del ragazzo, affezionan-
dosi a entrambi; ma piombano 
in casa loro Quint e figli, che 
11 tiranneggiano e svillaneg-
giano in tutti i modi. Con lo 
aiuto di Kate, Will perviene a 
scappare in cerca di rinXorzi; 
e li trova ben presto, nelle 
persone di due amlcl (uno del 
quali pressochd redivivo), che 
avevamo conosciuto all'inizio 
della vicenda. I cattivi sono 
fatti fuori; Will va a guada-
gnarsi il pane alia fattoria 
del padrone, Kate e Horace 
restano nella capanna. Ma a 
primavera (e quasi certo) i 
tre si riuniranno. 

Piu che nella storia In s6, 
l'interesse di questo film e 
nell'ambiente — neve, freddo, 
un gelido profilo di montagne 
sullo sfondo — e nei perso
naggi. parzialmente sottratti 
alia convenzione per il timbro 
spoglio e quotidiano che as-
sumono i loro gesti, anche i 
piu violent!. Will, anziano vac* 
caro analfabeta, che si ram-
menta con paura e con dolore 
di quelli sui quali ha dovuto 
sparare. finisce per acquistare 
la nostra simpatia, al contra-
no di tanti strafottenti ammaz-
zasette. Anche Charlton Hes-
ton ci sembra piu persuasivo 
del solito; lo attorniano Do
nald Pleasence (sempre eccel-
lente caratterista), Joan Hac-
kett. dal viso onesto e puhto. 
Lee Majors e altri efficaci at
tori. Colore. 

ag. sa. 

Gli assassini 
del karate 

Le awenture degli agent! 
dellUNCLE. Napoleon Solo 
e Ilia Kurakin. continuano 
senza respiro. Questa volta i 
due tuton dell'ordme mondis-
le sono alle prese con la for
mula per ricavare oro dall'ac-
qua di mare, che lo scoprito-
re vorrebbe affidare ad essi. 
Ma lo scienziato viene ucciso. 
e cosl i nostri eroi devono 
rintracciare ai quattro venti 
le dt lui Bgl:e. ognuna lncon-
sapevolmente in possesso di 
una parte della formula. 

Eccoli dunque a Roma, a 
Londra e in una stazione in-
vemale tedesca, per convin-
cere le st ram palate ragazze a 
rivelare 11 loro segreto. Na-
turalmente, dovunque ci sono 
anche i biechi scagnozzi della 
TRACE, che tramano. pestano 
e ammazzano per il possesso 
di tanto prodiglo. La soluzio-
ne e owia. ma prima passe-
remo per Tokio e per il Polo 
Nord. 

C% fortunatamente II gusto 
della beffa in quasi tutte le 
situazioni, ma sono tre attori 
assai noi, anche se in brevi 
parti (Joan Crawford. Curd 
Jurgens e Terry-Thomas), • 
suscitare qualche risatina. Gil 
interpret! principal! sono Ro
bert Vaughn, David McCallum 
e i solitl altri. La regla b dl 
Barry Shear. Colore. • • • 

vice 

Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA, 17 

Anteprima assoluta a Reggio 
Emilia di un film atteso non 
soltanto da un anno — da 
quando ciod il proposito tante 
volte ventilato comineid a di-
ventare realta — ma da alcuni 
lustri. Fin daH'epoca. che 
sembra ormai cosi lontana, in 
cui il neorealismo era vivo 
e vitale (e il nome di Cesarc 
Zavattini e qui. nei titoli di 
testa, a testimoniare la conti 
nuita di un'ispirazione). l'idea 
di trasferire in cinema la sto 
ria dei sette fratelli Cervi non 
fu mai sostanzialmente abban-
donata. Eppure era un'impresa 
(chi non ne era cosciente?) 
da far tremare le vene e i 
polsi; e non sapremmo nep-
pure dire, oggi come oggi. se 
il lungo tempo trascorso dallo 
inaudito sacrificio della fa-
miglia contadina (gia un quar
to di secolo) abbia o meno 
alleviato il compito dei cinea* 
sti. 

Cid che ci sembra di poter 
affermare. ora che il film 
e effettivamente comparso sul 
lo schermo del Teatro Munici-
pale, e che I'attesa non e an 
data delusa. E vogliamo subito 
precisare in quale senso. For-
se. paradossalmente, era un 
film da non farsi mai. Oppure 
era un film che doveva dura 
re ore e ore. e non il metrag-
gio normale che invece e stato 
imposto al regista Gianni Puc
cini Da qualunque punto di vi
sta la si guardi. e quali che sia-
no gli argomenti. i personaggi. 
i temi che si decida di mettere 
in luce. I'epopea dei Cervi 
esplode da tutte le parti. Non 
e'era materia per un'opera 
sola, ma per tante. 

Giunto all'impegno piu im-
portante e piu delicato della 
sua non sempre fortunata car-
riera (ma vanno ricordati al
meno Parola di ladro e Vim-
piegato), Gianni Puccini ha 
scelto per i suoi Sette fratelli 
Cervi la linea che potremmo 
definire tradizionale e insieme 
globale: ossia quella di rias-
sumere e sintetizzare, nell'ar-
co di un racconto semplice e 
popolare. ma sempre vibran 
te. la complessa parabola di 
un decennio, la quale tocca, 
necessariamente anche di 
sfuggita. tutti gli elementi 
principali, acquisiti dalla sto-
riografia, della straordinaria 
esistenza dei protagonisti e 
della loro morte. 

Occorreva tuttavia un partl-
colare linguaggio. un partico-
lare stile per conferire unita-
riela e coerenza alia sintesi. II 
tono che si sprigiona dall 'ope
ra di Puccini 6. conformemen-
te alia sensibilita dell'autore. 
quello del garbo. della genti-
lezza: un tono che trova con-
ferma nella qualita sfumata 
dej colori. nella grazia un po" 
letteraria dei dialoghi, nel ri-
fiuto fermo della retorica e 
della enfiatura drammatica. 
E' un film dominato dal pudo-
re. anche la dove la vicenda 
si amplia alle feroci repressio-
ni del fascismo: la sequenza 
deU'eccidio degli operai delle 
< Reggiane >. la stessa fuciia-
zione finale dei sette fratelli 
partigiani. sono restituite sul
lo schermo con una misura. 
con un'asscnza tale di «spe-
culazione della violenza e del 
sangue > (che e viceversa il 
tratto distintivo di tanto cine
ma italiano attuale). da ren-
dere davvero vergognosa la 
proibizione del film ai ragaz-
zi. in rispetto dei quali esso 
sembrerebbe invece realiz-
zato. 

Naturalmente. se da un lato 
il linguaggio adoperato dal re
gista (che d'altronde non ri-
nuncia al montaggio di pezzj 
bre\i. alia prosa veloce tipica 
dell'espressione cinematogra-
fica moderna) gli consente di 
imprimere all'intera vicenda il 

tono fondamentale che abbia-
mo detto. dall'altro lo confina 
in una certa uniformita. gli 
impedisce di andare a fondo 
nei molti contrasti di ogni ge-
ncre (ideologic!, politici. mn-
rali e altro) che affiorano per 
subito sparire. e lo costringe 
tutto sommato a un'immagine 
idealizzata dei Cervi, della lo
ro famiglia patriarcale. della 
loro lotta sul lavoro, dei loro 
rapporti con le donne, della 
loro complessa e originate mi 
lizia antifascista 

Spieghiamoci meglio- non 6 
che gli autori tacciano per 
partito preso i motivi di dis 
senso. i rovelli interiori. le 
durezze di una presa di co-
scienza sempre piu matura e 
c d'avanguardia >. Essi anzi li 
acconnano tutti o quasi tutti. 
anche perche alcuni di tali 
conflitti — come per esempio 
quello che oppnne Aldo Cer
vi. in virtu dello stimolo a 
« far da soli ». alTattendismo 
di un rapnresentan'e del CLN 
— sono di estromo interesse 
anche nel dibattito rivoluyio 
nario contemporaneo Soltanto 
che la necessaria rapidita con 
cui qupste cose vengono sfio-
rate. rimpossibilitA di appro-
fondire seriamente nella misu
ra limitata del racconto. con-
ducono anch'esse a una for
ma di semnlificazione. e quin-
di di schematismo 

Si crea. in certo qnal mo 
do. un altro pnradnsso ^nni 
fa Pietro Germi. dopo avere 
stndiafo nor rresi e sul posto 
I'rventualila di un fnm sui 
fratelli Cervi. giunse all'allu 
cinante conclu^inne. squisita-
mente socialdemocratica. che 
un tale film egli non lo vole-
va fare, per non essere indot-
to nella tentazinnp di « parla-
re bene dei comunisti » Oagi 
la situazione e per cosl dire 
rovesciata: Puccini e i suoi 
collaboratori non hanno certa
mente avuto un timore di que
sto genere. anzi tutto 11 con-
trario; eppure. nonostante che 
la maturazione nolitica dal 
cattolicesimo al marxismo, so-
prattutto nel personaggio do-
minante di Aldo, venga de-
scritta nelle sue fasi essen-

llnterrogazionel 
comunista ' 

. sul divieto ( 

I ai minori | 
I di 14 anni I 
I Sel deputatt comunisti — I 

I Lusoli, Mlceli, Carmen • 
Zantl Tondl, Gorrerl, Bor- | 

I sari e Venturoli — hanno . 
rivolto al Presldente del I 
Consiglio e al minlstro del 

ITurismo e dello Spettacolo 
un'interrogazione per sa-

Ipere < quali misure si in- I 
tendono adottare per far I 

Irevocare I'ingiustificabile . 
prowedimento > con II qua- I 
le la censura ha vietato ai 

I minori di 14 anni il film I 
I I sette fratelli Cervi Per • 

I metfendo la vislone del I 
film, rileva I'interrogazio- I 

I n e , si potrebbe consentire . 
alle giovanissime genera- I 
zloni di apprendere dallo 

I schermo « fattl ormai con- I 
segnati alia storia e di co- I 

Inoscere, anche attraverso I 
la visione di quest'opera, la | 

Iesaltante epopea partigia- . 
na e la gloriosa Resistenza I 
del nostro popolo per I'in-

Idipendenza e la liberta del- I 
I'ltalla i . ' 

I I 

Presente alia proiezione 

Un pubblico 
d'eccezione 

REGGIO EMILIA. 17 
Grande folia, applausi. an

che molta commozione stase 
ra al Munjcipale di Reggio. 
do\*e si e proiettato in prima 
mondiale il film di Puccini 
/ sette fratelli Cervi. Molte 
personalita presenti. tra cui i 
rappresentanti delle amba 
sciate sovietica. polacca, un-
gherese. bulgara. cecoslovac 
ca. finlandese, una delegazio-
ne del SEO della Repubblica 
democratica tedesca. il dottor 
La Valle. gli onorevoli In-
grao, Terracini. Chiaromonte. 
Colomhl. Tullia Carettoni, 1 
sindaci di Bologna, Fanti, di 
Modena, Triva, dl Parma, 

Baldassi. numerosi parlamen-
tari reggiani. il prof. Corghi. 
Achille Occhetto della Dire-
zione del PCI, rappresentanti 
di numerose associazioni par-
tigiane e diverse organizza 
zioni. don Cavalli. presidente 
dell'Istituto storico della Re
sistenza di Parma, il vicario 
della Diocesi di Reggio in rap-
pre5?ntanza del vesoovo. au-
torita civili e militari della 
provincia. Tra le adesioni ar-
rivate oggi. ricordiamo quelle 
del senatore Parri, degli ono
revoli Pertinl. Vecchietti, Va 
lori. Antonio Giolitti, della me-
dagl'a d'oro Roberto Vattero-
ni, dcll'ambasciata britannica 
e di quella Jugoslav*. 

ziali. si esce dal film con 
1'impressione di aver assistito 
a un dramma piu patriottico 
che politico, piu umanitario 
che ideologico. 

II che. beninteso. non e af-
fatto un male, nella misura 
in cui cid possa impedire la 
temuta agiografia E" perd 
un preclso e forse invalica 
bile limite artistico. poiehe 
solo dalla fusione (una fusio 
ne dialettica. una coesione 
aspra ed impervia) di tutti 
questi elementi. nessuno 
escluso. sarebbe uscita una 
opera grande sul grandissimo 
tema 

II film tuttavia — e lo ri-
petiamo perche anche noi sia-
mo venuti qui a Reggio con 
una grande paura — ha una 

I sua concreta dignita, un suo 
rigore stilistico. una sua ori 
pinalita d'impianto. L'alter 
nanza. che fa da motivo con 
duttore Imguistico. tra il co 
lore e il bianco e nero (il 
primo usato prevalentemente 
per le scene di c'\[[<t. il se 
condo per quelle di cam 
pagna). indica anche la pro 
spettiva dalla quale gli au 
tori hanno ripercorso le 
tappe della formazione civile 
e partigiana dei protagonisti. 

La guida della storia 6 
Aldo. e il suo duplice rap
porto con la ragazza conta
dina che gli da i figli da una 
parte (e che egli non ha vo 
lulo sposare per una questio 
ne di principio. per la sua 
avversita al matrimonio qua 
le era coneepito ai suoi tem
pi. come anche ai nostri). e 
dall'altra con un'artista di 
teatro ambulante. Lucia Sarzi. 
la quale agisce di concerto 
con lui sul piano della pro-
testa politica quotidiana, e 
nella quale, condizionato dal 
momento storico, egli ha una 
altra affettuosa e premurosa 
compagna. L'episodio natu
ralmente £ vero. e autentiche 
alia lettera sono perfino le 
parole che la sua «sposa» 
contadina gli rivolge. quando 
dolcemente chiede ad Aldo 
perche non si unisca alia Lu
cia. che ha tanti piu motivi 
di lei per stargli vicino. La 
risposta di Aldo. nnn sappia-
mo se reale. e anche piu 
credibile: egli dice che il suo 
destino e la terra, e che 
quando tutto sara finito. alia 
terra egli tornera. che e la 
sua inestinguibile passione. 

E" chlaro che la scelta 
operata sul personaggio di 
Aldo e delle sue due donne. 
finisce col poTe nnn diciamo 
in ombra (perch6 il regista 
anzi ha compiuto anche qual
che miracolo di sceneg-
giatura. a questo riguardo). 
ma comunque inevitabilmen-
te sullo sfondo. gli altri sei 
fratelli e i genitori. Eppure 
alcuni di essi vengono fuori 
egualmente chiari: special-
mente la mamma che fu una 
donna di sentimenfo altrettan 
to profondo che aperto: spe-
cialmente quello del fratello 
che non parla quasi mai ed 
e perd colui che. davanti al 
plofone di esecuzione. alza il 
suo pugno. Decisamente de 
bole e invece papa Cervi 
(affldato a un composto at-
tore sovn'etico): ma anche qui 
come lamentarsi se. da quel 
che sappiamo di lui. egli solo 
avrebbe potuto fornire ma
teria per una vasta tragedia? 

Gian Maria Volnnte, che e 
stato tra i pin appassionati 
animatnri del film, oltre che 
il suo interprete principale. e 
assai persuasivo nella parte 
di Aldo. Lisa Gastoni che e 
Lucia. ripete l'eccellente 
prova che la riveld. nel film 
su Lutring. tra le migliori at-
trici italiane: mentre Carla 
Gravina disegna con sottile 
equilibrio il profilo dell'altra 
donna. Va citato ancora Serge 
Reggiani. sp'endido come 
sempre nel ruolo del mili 
tante che. in carcere. e 
maestro di co^cienza politica 
«universitaria » aeli altri. 

Va citata Elsa Albani che 
sa unire 1'intensa umanitS 
del suo totale amore di ma 
dre. al rancore impotente 
contro 1 sicari che le strap 
pano tutti i suoi figli: e. tra 
questi ultimi. va citato Don 
Backy per il bellisMmo brano 
di costume della canzone nel 
la balera. for=e il piu auten 
ticamenfe emiliano. e anche 
quello dove la macrhina da 
presa. la perizia deeli arl 
dobbi e dei vestiti. la musi 
ca. ci rctituiscono il pro 
fumo di un'epoea. in un an-
golo remoto in cui ancora lo 
obbmbrio del fascismo e del
ta truerra non era penetrato 
eon fl suo carico di soprusi e 
di delitti. 

Ugo Casiraghi 
NELLA FOTO: Gian Maria 

VolonU e Carla Gravina in 
una scena del film. 

Sarolta prima 
beat ungherese 

Dal nostro corrispondente BUDAPEST 17 
La prima cantante beat magiara partird in questi giorni per una 

lunaa tournee m Inghilterra. IM notizia. che potrebbe sembrare 
inyamftcante. assume mvece un valore particolare per il mondo 
della canzone ungherese- Perche e la prima volta che una gio-
panimma cantante viene chuimata all estero. E. tanto piu m 
lniihilterra. dove la musica beat domina da anni. Si chiama Sarolta 
Zalatnay, ha venu anni. e Vidolo dei yiovamssimi i rotocalchi le 
dedicano Joto. 

« Ho commciato a cantare a scuola. quando frequentavo il liceo. 
Pot. a poco a poco. mi sono appassionato ed ho imparato alcuni 
motivi. Tre anni fa e'e stato a Budapest un piccolo festival per 
complessi dilettantistici ed to. spinta dagli amici. mi sono pre-
sentata. E da allora k stato un susseguirsi di succem. Ho Ian-
cialo le canzoni di Rita Pavone (Scrivi e Viva la pappa col pomo-
doro) e poi ho nnto il festival della canzone ungherese >. 

Sarolta Zalatnav non ha un manager Ce lo precisa piu volte 
E sottolmea che cost e pw hello- < Si canta nei locali. nel corso 
di feste organizzate dai giovam: si vtve un po' alia giornata senza 
un prapramma preciso >. Ma ora e limta 11 manager e arrivato. 
St chiama Halmai ed (• di origme ungherese E' piun/o a Budapest 
f-i»«* s">r>erto la giownissima cantante Ha preso contatto con 
I u/ficio dei concerti magiari. si e accordalo con Sarolta e nel 
giro dt una settmana. e stato firmato il contratto La cantante 
ungherese partua per Vlnohilterra e nei prossimi anni compira 
una nuova tournee in America, nella Repubblica Federate Tede
sca. m Francta e nei paesi Scandinam Con Sarolta partird anche 
coran Sztefanov. un apprezzato cantante e chitarrista 

« Ho scopert^/a cantante - dice il manager Halmai - nel corso 
di una mia visita al club Metro. Sarolta cantava con entusiasmo 
con uno stile beat che ho avuto occasiane di apprezzare come non 
mat. Cost ho pensato alia tournee. E tutfo e andato bene in quanto 
sono ota nuscito a concludere un contratto per una serie di re 
pistraztom presso una grande casa discografica inglese >. Quindi 
per barolta il successo e assicurato. « Ma non sono proprio soddi-
sfatta. aggtunge. perche vorrei visitare I'ltalia. cantare in Italia 
conoscere le cantanti italiane. Peccato, sard per un'altra volta* 

Nella foto: Sarolta Zalatnay. 
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Carlo Benedetti 
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a video 
QUADRI IN FIAMME -
Sono passatt trent'anni: tut
tavia la lezione che si pud 
ricavare dal documentarw 
Berlino 1937: arte al rogo 
di Massimo Sani resta 
egualmente preziosa Attra 
verso un congruo numero 
di quahficate testtmonianze. 
Sani ha infatti rievocato ~ 
grazie anche alia collabora 
zione di Rosina Bale.strazzi 
— gli anni m cui il nazismo 
decretd ed applied con stu 
pida ferocia Yostracismo al 
Varte moderna; la grande 
arte moderna tedesca dello 
espresswnismo e del post 
espressmnismo. II documen-
to ha concesso assai poco 
alio spettacolare ed ha evi-
tato — forse fin Uoppo — 
dt aggiungere commenti alia 
preciswne dei ncordt e del
le immagini. Si d srolto 
con tono asciutto. rapido, 
induaiando sut mlti dealt 
intellettuali tedeschi di ieri 
e di oapt che rievocarano 
le razzie della Gestapo nei 
musei alia ricerca delle 
opere d'arte «decadenti ». 
fVomi Ulnstri si sono inse-
auitt sullo *chermo. dimo-
strandn ahbastanza effica 
cemenle — grazie aU'indi-
retto con fronto con Vooai 
— la stupiditd della ditto-
tura nazista. 

Tuttavia questo documen-
to ha presentato nnn jyoche 
lacune: prima delle quali 
e darvero tngiusMcnhtle. la 
rapidita con la quale si e 
'orvnlato sul nome e sul 
I'opera di George Grosz. 
che pcteva nffnre un iUu-
minavle indicazior.e sulla 
opposizione al nazismo: e. 
in secondo luooo. quella di 
aver offerto troppo rapide 
irjJica2ioni supli artisti mes-
si al bando, senza tenere 
conto. evidentemente. che 

3 
spento 

per molti telespettatori que
sti poterano essere soltanto 
dei < nomi >. 
GIOCO SCOPERTO - La 
seconda puntata di La pro-
vincia che cambia di Sava-
re.se ha scoperto decisamen
te le carte e ha ta.sciato 
cadere anche quel minima 
di problematicitri dieUo la 
quale si era nascosta la pri 
ma serata Ieri sera, infat 
ti. Vindanine si «* accen-
trata su Pcscara e Vicenza 
e si c passnti di elnaio in 
eloaio. di IxiUimani in hat-
timani. in una crescente 
(renesia dt csuHanza per il 
hoom della provincia. Sem-
hrara. insomma. di estrre 
in viena prnpannnda rlef-
fnT/ile ad ascnltnre c re-
Acre nnn di nuei dn^imen-
trf'i rr'/>hrof."»-i alle*titi da-
nli vffici di propnnandn. 
XfiVrntu->ns-mn tutto ha 
fnttn hrodn' xterfirin In strri. 
>i-T'"«pf/» tcrmnrta c^e. ne 
oh iiWmi f*ve sproli si fr 
pnsenti dnll'arl'ninnnto nlla 
industria: o r^e. nel dono-
rruprra. In c'ltfi ti Sf»>o no-
tpmlmn-itp a^ritmlp (rter il 
hen nnto P dpp^'^nhnp fp-
nnrrirrn r̂ nVj wr̂ Triir-nriO-
nc\ Tl tutto ron^ito da ri-
p»fi/ff enrnmi nnli # fwnr^n-
f f . f / irj» e. *iorit(i rivWp Tin-
r t M /*1 n!/-t/T7/» r'*»OTT> dl 
fZnh~:rJln I"/7rTrnn r ^ * t)rfrl-
»f/» it me^ Ti"Vn r'Hn mrj 
fnln tl* \':rnji-/7 F?7«,f!T» rfirp 

rh* mnslmndn 1" in̂ »»efW*» 
* wnsfron'fn rtli ffnorni nl 
Irrroro nP'wn *>a rrnitn la 
mnl*ana nmn*ifd rfi inrla-
gore wiantn e come fo**e 
camhiato npTle loro condi-
zioni. 1 laroratori, si sa. 
sor.o sempre un po' meno 
ottimisti della tv: specie. 
poi. nei confronti degli € im-
prenditori >. 

vice 

preparate v[̂  a.̂ . 
Altafini e Hampton (TV 1° ore 12,30 

T ore 22,05) 
II « Scttavoci • del primo t secondo canale presenta oggi 

un nutrito gruppo di otpiti cTonorc: fra gli altri, Infatti, 
sara prtsantt il popolar* cenlravanti del Napotl, Altafini, 
e Lionel Hampton, il famoso jauista virtuoso del vibra-
fono. Oi particolare curiosita si anmmcla, tuttavia, proprio 
la participation* del giocafore partenopeo il quale, proprio 
di recente, ha Inciso un disco. 

Citazione per Pickwick (TV 1* ore 21) 

r, 

Nuova • divertenti avvtn-
ture per Pickwick • socl: 
la tana puntata del vivace 
scenegglato tratto dal « Cir-
coio Pkkwicfc » di Dickons, 
vedra il protagonista citato 
in tribunal* per rottura di 
promessa di matrimonio; 
inoltro, sempre Pickwick, 
trovera modo dl mottersi 

In un altro complicatlssimo 
gualo flnendo nel lotto di 
una matura titella. 
Col regista cotlakora vn ot* 
lime catl di attori, perfet-
tamente diretto • di ma-
gniflca resa comica: Mario 
Pisu, Guido Albert), Leo
pold© Trieste, Gigl Batlista, 
Foico Lull), Zoo lacrocci. 

EINAUDI 
NOVITA 

Dopo Bulgakov, Einaudi e lleto 
di presentare un altro grand* 

narratore tusso 
degli anni trenta: 

A N D R E J P L A T O N O V 
R I C E R C A D l 

U N A T E R R A F E L I C E 
Rimasto inedito sino ad oggi, il 
romanzo di cui si parla a Mosca. 

Ha scritto «Novyj mir»: «Se la 
opere di Platonov c Bulgakov 
fossero apparse quando furono 
serine, i nostri contemporanei 

larebbero diventati spintualmente 
molto piu ricchi». L. 2000 

B O H U M I L H B A B A L 
I N S E R Z I O N E 

P E R U N A C A S A 
I N C U I N O N V O G L I O 

P I U A B I T A R E 
Tradotto dd Ripcllmo, un narratore 

cecoslovacco che fonde in una 
intensa comicit j vcrbale Kafka • 

tlaiek, surreahsmo e humour nero. 
L.1500 

S A M U E L B E C K E T T 
T E A T R O 

Tutto il Beckett drammaturgo, 
con le pieces piu recenti. L. 3000 

t - ^ f • * * » 

I * * 

HENRY MILLER 
BIG SUR 

E LE ARANCE 
Dl HIERONYMUS 

BOSCH 
Un nuovo capitolo 

dcU'autobioprafia: Miller nel 
paradiso terrcstre. 

L.3000 

I L ' J A E H R E N B U R G 
L E S T R A O R D I N A R I E 

A W E N T U R E 
D l J U L I O J U R E N I T O 
Estroso, satirico, spericolato, 11 piu 

bel romanzo di Hhrcnburg. 
L.2^00 

S I M O N S 
D E B E A U V O I R 

L E B E L L E I M M A G I N I 
Le inquietudini della Parigl-bene 
ncll'ultimo romanzo di Simooe 

de Beauvoir. L. 1300 

R. • M . W I T T K O W I R 
N A T I 

S O T T O S A T U R N O 
Chi sono gli artisti, che l'uomo 

Jclla strada ha sempre visto come 
una «razza a parte *, egocentrica, 
Junatica e stravagante? L. 4500 

C E S A R E B R A N D I 
S T R U T T U R A 

E A R C H I T E T T U R A 
II primo contributo della critica 

d'arte alio strutturalismo. L. 2500 

R. H O F S T A D T E R 
S O C I E T A 

E I N T E L L E T T U A L I 
I N A M E R I C A 

Tre secoli di anti intellcttualismo: 
storia di un rapporto difficile. 

L. 3500 

Due awenimenti nel campo dells 
linguistica: 

L O U I S H J E L M S L E V 
I F O N D A M E N T I 
D E L L A T E O R I A 

D E L L I N G U A G G I O 
L'opera piu iniportante del 

maestro danesc. Prefazione e 
traduzione di Giulio C. Lepschy. 

L. 2000 

G E R H A R D R O H L F t 
G R A M M A T I C A 

S T O R I C A D E L L A 
L I N G U A I T A L I A N A 

E DEI SUOI DIALETTI 

II secondo volume della 
fondamentale Grammatics dl 

Rohlfs. L. 6000 

S T O R I A 
L L ' I M P S R O 

B U C A N T I N O 
Dovuu al maggior biianripoiOao 
vivente, una sintesi storica dl 

alto rigore toentifico e dl 
awioosnte kttura. L. Sooo 
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