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Si giro in Erzegovina «La battaglia della Neretva» 

// regista deve avere 

le doti di un generate 
Veljko Bulajic alle prese con un vero e proprio esercito — La 

«diva» Sylva Koscina e capitata in questa bolgia 

l 'Unitd / domenica 28 aprile 1968 

Dal nostro inviato 
MOSTAR. 27. 

Mostar e il capoluogo del-
I'Erzegovina. Ha un ponte 
edificato dai turchi che e tra 
i piu suggestivi della Jugo
slavia. Non e cosi lungo, ne' 
cosl fatnoso come il ponte 
sulla Drina che si trova a 
Visegrad nell'attigua Bosnia, 
e che il Premio Nobel Ivo 
Andric ha eternato nel suo 
romanzo. Ma anche il ponte 
sulla Neretva che sta a Mo
star, costTuito in pietra e for-
tificato ai lati, ha tanta sto-
ria da raccontare. 

Risalendo il corso della Ne
retva per una cinquantina di 
chilomelri. dall'Erzegovina al
ia Bosnia, si arriva a Jabla-
nica, dove si trova un altro 
ponte con una storia piu re-
cente ma non mcno gloriosa. 
E' il ponte che fu fatto sal-
tare per ordine di Tito, per 
ingannare i nazifascisti e i 
cetnici, sconvolgerne i piani 
militari durante la cosiddetta 
loro quarta offensiva, e per-
mettere cosl alle unita parti-
giane (attraverso un ponte di 
fortuna gettato nella notte nel-
la tormenta) di salvare mi-
gliaia di feriti e malati di 
tifo. Vn'operazione audace e 
imprevedibile quanta umana, 
che segnd una data nella sto
ria dell'ultima guerra. e che 
k at centro del film piu am-
bizioso e costoso che la cine-
matografia jugoslava abbia 
mat posto in cantiere: La 
battaglia della Neretva. di 
Veljko Bulajic. 

E' sul « set > di questo film 
che Sylva Koscina si d leg-
gerissimamente ferita I'altro 
ieri. La lavorazione dura da 
parecchi mesi, ma non e* giun-
ta ancora alle sequenze finali. 

Assistito da una troupe di 
specialisti in fatiche cinema-
tografiche (la stessa, almeno 
in alcuni elementi, che si 
reed fulmineamente a Skopje 
rasa al suolo dal terremoto, 
ricavandone un documentario 
che non si dimentica). gia 
esperto in epopee partigiane 
come quella di Kozara (un 
film sconciamente mutilato e 
travisato nell'edizione italia
na). e avendo qui a disposi-
zione, insieme con squadriglie 
aeree, un intero reggimento 
€ combinato» di fanti, arti-
glieri e carristi (sotto la gut-
da di ex ufficiali partigiani 
e il controllo di consulenti 
militari di diversi eserciti). 
Veljko Bulajic. un solido mon-
tenegrino che non arretra di 
fronte alle difficolta di una 
organizzazione cosi comples-
sa, piu che un artista sul 
« set» appare un generate sul 
campo di battaglia. Tra re-
parti di cetnici dalle pittore-
sche insegne e dalle barbe e 
dai capelli lunghissimi, posta-
zioni partigiane, crepitio di 
mitragliatrici. nitriti di caval-
li, evoluzioni di « cascatori >. 
esplosione di bombe. una val-
lata che non potrehbe mat 
essere. per le sue proporzinni 
gigantesche. la « ralleita ame-
na» cantata dall'Ariastn. si 
tramtita, dall'alba al tramon-
to. in una bolgia infernale 

Ecco dove Sylva Koscina & 
andata a capitare. Giunta 
quassu con una collezione di 
parrucche, con il suo trucca-
tore e il suo parrucchiere per-
sonali, e con certe abitudini 
e convenzioni da «s tar >, si 
i immediatamente scontrata 
con un lavow da alpino. In 
scena con lei non sono divi 
hollywoodiani abituati a tutte 
le comodita (come I'invano 
atteso Burt Lancaster che ne-
gli studi dell'Arala Film di 
Belgrado si i fatto coftruire 
a sue spese una intera pa-
lazzina per le c pause »), ma 
attori jugoslavi che. come 
Bata Zivojnovic o Boris Dvor-
nik, amabilissimi compagno-
m, sono perb intagliati nella 
pietra. come i ponti di cui 
rt abbiamo parlato. Una gior-
nata con questa troupe equi-
vale (si fa per dire) a una 
giornata di guerra: almeno 
per sforzo e tensione. anche 
se le pallottole snno caricate 
a salve (ma un operatore e 
morto qualche mese fa. rag-
giunto in un fortino da una 
esplosione provocata da un 
aereo). 

« E pensare — i dice Sylva 
dopo itnetdente di cut han 
no prontamente e premuros,a-
mente riferito i giornali ita 
liani — che non posso nean-
che guardare un'arma senza 
tremare*. Siamo nella sua 
stanza dTalbergo, al terzo 
piano del Bristol di Mostar. 
dove sono alloggiati anche 
altri attori stranieri impazien-
ti di « combattere >: come lo 
scozzese Anthony Dawson, co 
me il colttsstmo Charles Mil 
lot. ex alltevo rfi Jouvel ed 
ex membro delta Comedie 
Francatse. che ha coraggio 
samente abbandonato per es 
sere libero di fare il cinema 
• il teatro che gli piace. Lo 
ovete visto nella parte del 
padre di Anna Karina nella 
Itelifiosa, da lui sostenuta 

anche sulle scene. E', come 
Sylva Koscina, di origine ju
goslava ma, a differenza di 
lei, par/a ancora perfetta-
mente la sua lingua natale; 
la sua numerosissima fami 
glia e andata distrutta nella 
guerra partigiana, e lui ha 
voluto partecipare al film. 

Invece Orson Welles, che 
sard, il capo dei cetnici, Curd 
Jiirgens e Hardy Kruger, uf
ficiali tedeschi, Franco Nero, 
che sard il capitano Riva 
morto nelle file partigiane, 
hanno gid terminato le loro 
riprese. Si spera nell'arrivo 
di Yves Montand, mentre 
Bondarciuk, negli intervalli, 
pensa al suo prossimo colosso 
su Waterloo, che De Lauren-
tiis gli ha afjidato dopo aver 
visto le battaglie di Guerra 
e pace. Nel film e un coman 
dante d'artiglieria jugoslavo: 
dopo che il capitano Riva. 
ferito, muore nelle sue brac-
cia. egli si rivolge in un pri-
mo piano (uno dei rarissimi 
primi piani) all'obiettivo. ur-
lando c fuoco! > in italiano. 

« Non posso dimenticare — 
ci dice Sylva, commovendosi 
nel ricordo — i bombardamen-
ti veri, i feriti autentici che 
ho conosciuto da bambino. 
Per questo ho accettato su-
bito I'offerta di Bulajic, an
che se non mi rendevo com-
pletamente conto di cib che 
essa potesse realmente signi-
ficare. I primissimi giorni so 
no stati duri, direi quasi umi-
lianti per me che ho sempre 
lavorato in tutt'altre condi-
zioni. Ma adesso. spavento a 
parte, sono contenta. Forse 
questo film pud voter dire 
qualcosa per me. Incomincio 
a sperare di poter diventare 
un'attrice ». 

Si e appena lavata i ca
pelli. II suo truccatore lavora 
per lei, quasi per abitudine. 
Tanlo. quando arriva sul set, 
U maquillace sparisce: Bula
jic le ha insegnato a sparare 
con la mitragliatrice, su una 
roccia a picco, in pieno in-
verno; in questi giorni che 
il sole batte come un dan-
nato sulle teste di migliaia 
di comparse, Sylva striscia 
sui gomiti per raggiungere la 
postazione, come le altre par
tigiane tanto piu credibili di 
lei (non tutte, poiche" i colossi 
hanno esigenze spettacolari e 
bisogno d'incassare i troppi 
soldi che costano). 

Comunque, non le tocchera 
d'essere rapata a zero, come 
tocca invece alia bravissima 
attrice jugoslava Milena Dra-
vie. che ha il ruolo di una 
infermiera colpita dal tifo. 
Ma la Sylva Koscina che ab
biamo visto nelle prime sue 
inquadrature a colori appena 
stampate (i un commovente 
incontro col fratello partlgia-
no, impersonato da Ljubisa 
Samardzic, I'ultima Coppa 
Volpi di Venezia) $ aid di-
versa dal suo standard con-
sueto: molto piu simile alia 
donna tormentata che abbia
mo davanti, che non alia pin
up spesso sbiadita. cui i sta-
ta obbligata in passato dalle 
sue doti esteriori. 

Ugo Casiraghi 
NELLA FOTO: Curd JQr-

gens sul set della Battaglia 
della Neretva. 

discoteca 
Alia riscoperta 
dello swing 

L'epoca dello swing c un capi-
tolo della storia del jazz che og-
gi comincia a venir ristudialo, 
proponendo diverse e intercs-
eanli valulazioni nuove; alcuni 
mili, a dislanza di tempo, ten* 
dono inesorabilmrnte ad afllo-
sriarsi. rome quello, specie dal 
punlo di vista orchestrate, di 
Rennv Goodman, mentre per
sonality cadule nelloblio rie-
mergono in piena luce. E' il 
caso, ad esempio, drlle Clouds 
of Joy di Andy Kirk, orrhestra 
che si avvaleva degli intelligen-
tissimi arrangiamenti della sua 
brillante pianisla, Mary Lou 
Williams. E' ancora una volta 
la collana a Ace of Hearts o 
della Decca ad offrirci una pre-
ziosa riedizione, con una scelta 
fclice di dodici incisioni com
prise fra il 1936 (Fitty-Second 
Street) e il 1942 (McChce Spe
cial, snlisla, alia tromha, il fu-
turo a hopper o Howard Mc 
Chee). Sono pagine enlusia-
smanli. soprattulto per il mira-
hile colore drlla sezione saxo-
foni (da cui emerge, al tenore. 
come solisla. rottimo Dirk 
Wilson, scomparso nel *41 a 

soli 31 anni). Inlcrcssanle, in 
particolare, Little Miss del *40, 
che gia affonda nell'atmnsfera 
del nasccntc bop: del resto, tre 
anni dopo, pais Navarro avreb-
be suonato proprio con Kirk 

(AH 160). 

// compleanno 
di Sinatra 

Per festeggiare il suo 52.mo 
compleanno, il 12 dicembre 
senrso Frank Sinatra comple-
tava il suo primo LP con or
chestra di Duke Ellington, che 
si rivela di gran lunga supe-
riore ai precedent! del cantan-
te con Torches!ra di Count Ba-
sie, perclie quella di Ellington, 
nonoslanto gli arrangiamenti 
siano di Billy Slay, non scade 
mai nella stessa mcccanicita e 
regala a Sinatra la propria in-
confondibile voce, oltre all'in-
confondibile pianoforte, che 
lalora affiora, del leader. Fra 
le canzoni incise e'e Mama, il 
successo di Cher. II caniante 
cania da par sun. La resa so-
nora. specie nell'asroltn stereo, 
e eccezionale (Reprise SRI 
1024 stereo). 

d. i. 

Tournee in Scandinavia 

Dario e Franca 
con la «Signora» 

in Danimarca 
Alia rassegna di Holstebro 
partecipera anche Paolo Poli 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 27 

La c Signora > se ne va. Me-
glio, se ne vanno Dario Fo e 
tutti i suoi. Dopo aver corso 
Tltalia per circa otto me
si. raccoRliendo una messe 
inusitata di success] vanno a 
c buttare > la vecchia « signo
ra » sui lidi di Danimarca. 
Dove, per dirla con Shake
speare. forse 6 vero che e'e 
del marcio. ma indubbiamen-
te anche qualcosa di buono 
Un interesse appassionato per 
il teatro. ad esempio, e una 
spregiudicata curiosita per le 
cosp che si fanno sui palco-
scenici stranieri. E" cosi che 
ogni anno i danesi si danno 
apountamento ad Holstebro 
con numerosi ospiti di altri 
paesi per vedere. discutere. 
scamhiare esnorir-n/e e idee. 

Dario Fo. che abbiamo sen-
tifo poco prima della parten-
za per Copenaghen, si e dot-
to molto contento di essere 
stato invitato la per metter-
vi in scena. quale rappresen-
tante dell'Italia. la sua ulti
ma commedia La signora i da 
buttare. Ma. oltre a cio. Fo 
ha parecchi altri motivi di 
soddisfazione legati a que
sta puntata al nord Nei pae-
si scandinavi. infatti. il suo 
teatro gode da anni di vasti 
favori tanto che le sue com-
medie. dalle pin vecchie alle 
pin recenti. sono state gia 
rappresentate in diciotto sale 
di spettacolo in moUeplici 
cicli di rappresentazioni. 

Dario Fo. dunque. non do-
vrA affrontare alcun c falto 
nel buio»: ad Holstebro tro-
vera probabilmente un puh-
blico gia amico e altrettanto 
prnbahilmpnte consensi anche 
maggiori di quelli gia vasti 
e lusinghieri riscossi t ra noi. 
Que] che e certo. comunque. 
resta il fatto che Holstebro 
costituira un'occasione impor-
tante anche per Dario Fo di 
tastare il polso. come si di
ce. delle opere. degli autori. 
del pubblico scandinavi. e di 
altri paesi, proprio perchd 
questa rassegna e un po* il 
punto di raccolta e di con-
fronto delle esperienze tea-
trali piu aggiornate. Collate-
ralmente alle rappresentazioni 
vere e proprie avranno Uio-
go. infatti. ad Holstebro in-
contri-dibattiti tra registi. au
tori. attori e pubblico. 

Fo sara impegnato solo in 
parte delle recite della Si
gnora & da buttare. poiche un 
rilevante peso avranno nel suo 
sosgiorno scandinavo gli in-
contri con autori. attori e re
gisti scandinavi vivamenfe in-
teressati per molti versi al-
1'attivita. al filone satirico, 
al teatro insomma del popo-
lare Dario. Dopo di che. le 
pur intense e certamente pro-
ficue giornate di Holstebro 
saranno messe da un canto. 
poiche Fo dovxa affrontare 
con la sua compacnia e con 
rinseparabile « signora » (an-
corche sempre « da buttare ») 
una breve ma serrata tournte 
nelle maggiori citta scandi-
nave. ove grande e1 1'attesa 
per questa novita italiana. 

Da notare. infirve. che la 
rassegna di Holstebro ha lar-
gamente proweduto alia sov-
venzione - della escursione al 

nord della compagnia Fo-Ra-
me, cosa questa che dovreb-
be almeno far arrossire i 
responsabili dell'irrilevante fi-
nanziamento da parte italia
na alia stessa tournee (4 mi-
lioni appena, bastevoli si e 
no per le spese di viaggio). 

La presenza italiana ad 
Holstebro. comunque, non e 
limitata alia troupe di Dario 
Fo. ma avra in Paolo Poli 
un altro valido e preparato 
« supporter». TI bravo Poli 
avra cosi certamente la pos
sibility di rifarsi — davanti 
ad un pubblico dalle orecchie 
mono caste dei bacchettoni di 
casa nostra — delle recenti 
dhavventure censorie che lo 
hanno costretto a * smontare* 
il suo intelligente e come 
sempre raffinato spettacolo 
Ri7a da Cascia. Paolo Poli. 
in particolare. sara al centro 
di una serie di conferenze e 
di dibattiti sul teatro satirico 
italiano e se pure, al proposi-
to, purt sembrare che ci sia 
poco da dire, possiamo star 
certi che l'acuta verve del-
l'attore^autore toscano sapra 
trovare le parole piu giuste. 

Sauro Borelli 

PER BRECHT 
SI £' ARRESA 

AL VIDEO 

PARIGI — Dopo una resisten 
za durata fanti anni Simone 
Signoret (nella foto) si e fatta 
Irascinare davanti alle teleca-
mere. Ella ha interpretato al-
cune scene brechliane accan-
to a Michel Piccoli 

QUALITA' 
superiore acctaio inossidabile 
al microcromo 

DURATA 
eccezionale! 12 rasature con 1 lama 
opportunamente numerata 

GARANZIA 
acciaio svedese lavorato 
in Cechoslovacchia 
con tecniche cTavanguardia 

le prime 
Musica 

Igor Oistrach 
all'Aula Magna 
Igor Oistrach. che gli appas-

sionati avevano ajiplaudito al-
rAuditorio, recentemente .in 
u ia smagliante interpretazaone 
del Concerto per violino e or
chestra di Sibelius, ha comple-
tato le sue fatiche romane con 
un recital beethoveniano, rien-
trante nella stagione dell'Aula 
Magna, ma svoltosi. in dipen-
denza delle agitazioni universi-
tarie, nel Teatro Sistina. II pro-
gramma comprendeva tre Sonate 
per violino e pianoforte, di Bee
thoven, tra le quali due impor-
tantissime: La primorera (op. 
2A) e quella a Kreutzer (op. 47). 
Senonche, per cause, certamen
te contingenti. aU'importanza 
<lelle Sonate non sempre ha cor-
risposto. da parte del violini-
sta. un adeguato respiro fonico 
e interpretative, piuttosto riscon-
trabile nella fervida ansia pia-
nistica di Natalia Zertzalova, 
dal 1960 in € duo» con l*Oi-
strach jr. 

Zone bimbricamente opache 
sono state percorse dal violi-
nista anche nella Sonata op. 96. 
Accanto a una piu aperta lumi-
no^ita del pianoforte. Ipor Oi
strach ha presentato un archet-
to ca'ito neH'ar>propriarsi della 
musica con una piu limpida e 
schietta decisione. 

IM tradizione culturale russa 
ha tin particolare conto con la 
Sonata op. 47 (n Kreutzer), da 
(juando Tolstoi lo apri con il 
famo=o romanzo. La Sonata c 
un punto d'obbligo di tutti i 
violinisti. ma finora, tra i gran-
<li del nostro tempo, abbiamo 
sentito soltanto David Oistrach 
all"altez7a di riai>rire quel conto 
e di chittderlo in una supe'to
re civiltfi musicale. Ebbene. 
Ipor OiMrach — soprattutto qui 
— ci e sembrato vicino alle stu-
pende interpretazioni del pa
dre. La coixia rotta mentre era 
in corso il finale della Sonata. 
ha accresciuto la simpatia del 
pubblico nei confronti del con-
certista, trovatosi al centro di 
un successo cost pieno e caldo 
da dover concedere ben quattro 
bis (isna papina di Bach, due 
di Ravel e una di BrahnvO. che 
hanno portato altre^i as«ai in 
alto l'ecceltonte collabnrazioue 
pianistica della Zertzalova. 

e. v. 

Zabaleta 
alia Filarmonica 
Strepitoso il successo dell'arpi-

sta spagnolo Nicanor Zabaleta. 
l'altra sera alia Filarmonica. 

L'anpa. si sa. e lo strumento 
che riempie jlli intervalli tele-
visivi e qualcuno. tra il pub
blico. sosteneva che. in base 
alia teoria dei riflessi condizio-
nati. a meta concerto saremmo 
gia stati tutti addormentati. 

La scherzosa profezia non si 
e realizzata. che ci ha pensato 
Zabaleta. con la sua indiscussa 
classe. a tenerci ben svcgli. In 
programma erano musiche di 
Bach e del figlio Carlo Filippo 
Emanuele. di Viotti. Spohr. Dus-
sek (con un Rondo ben noto agli 
ascoltatori del terzo programma 
radiofonico). della Glanville-
Hicks. di Prokofiev, Albcniz, 
Granados e Salzedo. 

II pubblico. non si sa se piu 
ammirato per l'abilita tecnica o 
per lo stile dell'artista. ha ester-
nato un entusiasmo senza ri-
s e n e . 

vice 

Cinema 

II verde prato 
dell'amore 

Le bonheur (tradotto in ita
liano piu o meno poeticamente 
II verde prato dell'amore). di-
retto da Agnes Varda nel 1964. 
segue Cleo de 5 a 7 (1962) e 
precede Les creatures di ben 
due anni. Tra Cleo e Le bonheur 
(La felicita) non sembra esser-
ci alcun rapporto diretto. anzi. 
i due film sembrano presenta-
re i due volti opoosti dell'esi-
stenza. In Cleo. infatti. la pro-
tagonista recupeni la sua vita 
e se stessa proprio quando si 
assume la possibility della mnr-
te, in senso heideggeriano. Sa
ra questa morte a scuoterla dal 
suo sonno innotico. dal suo ago-
nizzante mondo lussuoso che mi-
stihea la gioia di vivere. Le 
bonheur. al contrario. « mostra » 
la morte come un evento quasi 
indifferente al tempo e rien-
trante neirorxline della natura: 
una natura. sempre presente 
con i suoi colori impressionisti-
ci e sensuali. Forse per qix?«to. 
Le bonheur si rhelera man ma-
no costniito con una rosta.nza 
poetica piu trairica e amara che 
in q-.iella del film che immedia
tamente lo preceie. 

Le bonheur — interpretato con 
sen-ibilita da Jean - Clauie 
Drotiot. C!ai-e Drouot. Marie-
France Boyer — e la fredda. lu-
cida presentszione. al di la di 
qualsiasi verosimigJianza lette-
rale. di una .situazione esisten-
ziale che supera qualsiasi ca-
tegoria tradizionale come la 
« moralita » o Y* amoralita »: la 
dorata fdicita di una famiglia 
sembra accrcscersi quando una 
altra donna entra nella vita di 
lui (e ' e gioie si pos«ono 5om-
mare >. dira Francois), ma la 
moclie non regge alia rfvelaTio-
ne. e s'annosa. Qjesta mo'te. 
ambigLa c cas:ia!e. questa « pic-
co?a * traee^ia «ara riassorhita 
fanche se non dimenticata) nel
la n'ima cn^tenza di Francois 
ed Ernie, nella natura felice del 
nixr.-o rappo-to familiare. per-
fettamente idcnti~o al primo. 
Fa\ola o tragedia? Forse la rita 
stes>a. 

Acid 
delirio dei sensi 
Incerto nel tono, tra docu-

mentaristico e romanzeseo. Acid 
annoda diverse storie di giova-
ni americani dediti all'uso 
dello LSD: tutte. bisogna dirlo. 
a fine non lieto. benche i me
d ia interviMati allinino del 
film si dimostrino piuttosto cau-
ti nel valutare eli effetti del 
fenomeno. largamente diffuso 
oltre Oceano (si calcolano a 
due milioni i nuovi tossico-
mani). 

Giuseppe Scotese. il regista. 
ci aveva dato anni or sono una 
pregevole inchiesta cinemato-

graftca, Le cittd vroibite e ne 
ha pronta un'altra eccellente, 
il pane amaro, sul problema 
della fame nel mondo. Con 
Acid egli ha fatto un passo 
falso, e ce ne displace, perche 
il punto di partenza non man-
cava d'interesse. Ma la rico-
struzione « in studio > di vicen-
de pur forse desunte dalla 
realta, e un atteggiamento ge-
nericamente moralistico infirma-
no in grave misura la qualita 
del risultato. Tra gli attori 
professionisti, si salva forse la 
nostra Annabclla Andreoli. che 
ha un viso sensibile ed espres-
sivo. Colore. 

La corsa 
del secolo 

Bourvil fa l'inventoie. ma i 
brevetti lo riducono al verde. 
La legge, nelle vesti di un no-
taio implacabile, lo pcrseguita 
sino al scquestro della sua ul
tima crcazione, il velocipede « a 
ruota libera », il non plus ultra 
dcll'anno 1901. II tapino. ormai 
non piu giovane. e costretto 
cosi a premier parte alia pri
ma Parigi-Sanremo >x?r non 
essere arrestato. E ixiiche il 
suo me/zo si rivela idoneo alle 
corse, il notaio diventa suo 
manager, pur contmuando a 
tormentarlo con cavilli losali. 

Naturalmente la gara e 
zeppa di comici imprevisti e 
rocambolesche deviazioni. ma 
per quanti sforzi faccia l'idea-
iore e regista. Alev Joffe, non 
riesce proprio a divertire. Ep 
IHiro Bourvil e Robert Hir~>h. il 
suo antagonista, ce la mcttono 
tutta. Colore, schermo largo. 

vice 

Poesia e jazz 

Buongiorno Blues, 
come va ? 

Nella misura in cui si proce-
deva nell'j ascolto » e nella * vi-
sione J dello spettacolo di poe
sia negro americana e jazz di 
Maurizio Costanzo al Teatro 
Quirino — con Alberto Lupo (di-
citore troppo spesso retorico) e 
Minnie Minoprio (in abito ri-
lucente). Marcello Ro^a e i 
suoi solisti e Carlo Uiffredo e 
il suo quartetto — questo spet
tacolo (* una neco^sita senti-
mentalc. una urgenza dettata da 
alcuni recenti e gravi f.itti di 
attualita, che non povsono non 
avere emozionato e c o m m o n . 
e quindi sollecitatn ad un omag-
gio. chi a ma qcesto t>oix)lo c i 
prodotti della sua arte >. come 
lo definisce lo stesso Costan/o) 
si trasformava incquhocahil-
mente in una serata mnndana. 
in una merce <H consiiino per il 
bel pubblico boruhe>e (iell.i ca
pitate seluto in platoi come ai 
mareini della pista di un n'uiht. 
c sempre ben dispo-,to per i voli 
« sentimentali ». Si trasfonnava 
sop-attutto in una merco di con-
sumo nella misura in cui Mau
rizio Costanzo continuava im-
perterrito a considerare il fatto 
deira.ssassinio di Martin Luther 
King « una nntizia d'agenzia. ar-
rivata all'ultimo minuto» die 
« ricliiede un non previsto titolo 
a nove colonne ». 

In roaltii. la morte di King, 
apostolo della c non-riolenza >. 
non e che l'utltimo atto di una 
catena di c \nolenza » capitali-
stica biae.ca. che dura da se-
coli. la quale nasconde la vera 
violenza che e quella del si=;te-
ma, dell'ideologia dolla societa 

borglicse in quanto tale. II col
lage di poesie di autori nogri 
americani si e rivelato quindi, 
come un omaggio metalisico-
cristiano — genorico quanti al
tri mai — alia figura pur ricca 
di contraddizioni del leader * in-
tograzionista», estraniata dal 
contesto reale del movimento 
negro mondiale. da quella e*|>e-
rienza storica fondamentale sog-
gettiva dolla neoritudinc che ai 
supera e si nega con una gene-
rosa e dinamica adeisione dia-
lettica alia oooettivito della Ri-
voluzione proletaria. * ...Non vo-
glio essere die della vostra caz-
za - operai contadini di tutti 
i paesi», ha scritto Jacqu« 
Roumain. 

vice 

Mario Zafred 

sovrintendente 

all'Opera 
II cons'glio di amministrazio-

ne del Teatro dell'Opera. riuni-
tosi ieri, ha nominato sovrin
tendente aitistico in sostituzio-
ne del maestro Massimo Bo-
Kianino, il maestro Mario 
Zafred. gia sovrintendente del 
Teatro Verdi di Trieste. 

Ln nomina di Mario '/.afred, 
mu.sictsta. a dircttore artistico 
del Teatro dell'Opera hbcra i| 
teatro atoso da una (irave si 
/i/njjoiic di cri.si che. apcrtasi 
parecchi mesi or sono con le 
(/imi.sMO/ji di Massimo lin-
iiianckino. si "ra ulteriorinente 
appesantita neriU ultimi nmrm. 
Da una parte cine, il teatro 
propouera ^oliizmiii per ensi dire 
interne, fainilian e bonnrie: 
dalialtra e'era i/ rischio die la 
respnniabihtd arti^tica e cultu
rale dell'Entc cadesse in mano 
di persone che hanno fntto tl 
loro tempo o. pcaaio. di im-
prendttori affatto e^tranei alia 
vicenda quotidiana della musica 
quale fatto sociale e culturale. 

La nomina di Mario V.a'red 
siamfica cite c stata fatta per 
essa soprattutto una questione 
di enmpetenza. Cmupositore t»-
condo. Mario '/.aired ha mntu-
rato la sua esperienza. in 'ine-
sti ultimi anni. \ro'ticiidn le Urn-
ztoni di sorrintendente c dir-t-
tore artistico del teatro * Giu
seppe Verdi » 'ii Trieste Sa^ce 
anche da cio la conrinz'mne clip 
il Teatro dell'Opera pnwa n-
prendere la linen di pre^tiom 
nnn senza fatica conquhtata e 
mantenuta finora. 

La nomina di Mono Txifred. 
tuttacm. per quanto ohbiettira-
mente buona e tale da offrire 
le pin ampic tiaranzie culturali. 
ripropnne pur sempre I'csi-
fienza di eritare (sonn ancora 
in discussione le si^temnzioni 
orfianizzatice c artistichc di 
nrandi teatri quali la Scala di 
Milano e il San Carlo di Sa-
poli) ncll'amhito dell'attirita 
nwiicale. quest'toni di potere e 
rfi compromesso da parte dei • 
partiti della mafipioranza. i qua 
li impediscono una piu libera 
c disinteressata rieerca di per
sone autorevoli e competenti. 
prcscindendo da quel che esse 
sono sul piano musicale e pun-
tnndo su quel che esse sono o 
si presume che siano sul piano 
politico. 

e. v. 

• • • • • • • • • 

a video spento 
ANTICA GIOVINEZZA -

ln altra papma pubbli-
chiamo le aspre osscrva-
zioni criticlie dei giouam 
alia produzione televisica: 
osservaztoni criticlie die fi-
niscono per assommarsi in 
un nfiulo. E come potreh
be essere altrimenti? Se 
qucgli slcssi student! ta
nnest con i quali abbiamo 
parlato si fossero sedttti 
ieri sera dinanzi al televi-
sore, che co*a avrehbero 
trorato? Una commedia 
musicale che. sebbene par-
lasse proprio di studenti 
tortnesi come loro. sembra-
va usare dnlta dritta dal
la preistoria. Gli sbadmh 
e i lazzt. ne siamo stcurt. 
5i sarebbero sprecati. 

A parte ogm altra con*i-
derazione, bisogna dire che 
i dingcnti televisivi sono 
fuori del mondo, dal mo
menta che hanno scelto di 
portare sui video, proprio 
in questo pcrirxin. Adi:o 
giovinczza. La commectia 
di Camasio e Oiiha. ol
tre mezzo secolo fa. arm 
anche aruto un suo riclnn-
mo. almeno su una parte 
del pubblico. perche rt-
specchiara alcuni a<pctti 
d\ un mondo c di un costu
me limitali. di gruppo. ma 
purtuttavia esistentt. Quel 
mondo e quel costume, pe-
TO. oggi appaiono lontanis-
simi e dei tutto superali. 
come dimostrano i fatti 
che accadono attorno a noi. 
L'arerli richiamati in vita 
e stata vn'operazione * ar-
cheologica»: della quale 
non 5i e capifo il senso. 
dal momento che quel mon
do e quel costume — ca-
ratterizzati da una inco-
sciente c dlwioria erasio-
ne compiuta m nome della 
€ giovinezza » — non rap-
presentarono un * valore * 
nemmeno ai tempi in cui 
esistettero. .Von a caso. 
appena quattro anni dopo 
la «prima > di Addio gio
vinezza scoppio la guerra 
e quealx stessi giovani fu-

rono obbligati a tntcrrom-
pere bruscamente la loro 
evasmne per andare a sa-
lutare la loro giovinezza in 
trtneea. 

Ecco. forse. se gli auto
ri avessero riesumato que
sta commedia in chtare 
cntica, ccrcando di xnqua-
drare stortcamente quel 
mondo e quel costume e di 
mostrarne la lra<pca va-
cuitd. anche in rapporto al 
mondo c al costume di 
0(i(ii — guardando ai Mario 
e ai lA:one e alle Donne 
con gli ocdn dei giovani 
che nnn aspcttano la lau-
rea per entrare ncll'* eta 
della ragione * — I'opera-
zione avrebl>e potuto nre-
stire un certo interesse. Ma 
no: Patrom Gnffi. Falqui. 
Saccrdote e Amurri hanno 
puntato quasi csclusiva-
mente sul sentimentalismn. 
senza alcun pudore: Ixisti 
cilare. per tutte. le scene 
finali. dall'ultimn incontro 
tra Mario e Donna fino al-
I'addio — co-i scoperte 
nella lorn vena lacrimosa 
da apiKinre addmttura in-
aenue. 11 fatto c che que
sti quattro autori hanno 
tperato di comrolgere nel 
loro gioco tutti gli anz'iani 
piccolo-borghcsi che si 
pisngono addosso fabbri-
candosi dei faUi ricordi di 
Qiorentii e rifuqiandosi in 
cssi per consolarsi delle 
frustrazioni che sono stati 
costretti a subire nel-
V* etd della ragione >. E « 
h tengano. se li hanno con-
rinfi. 

Per noi. Yun'ica scena 
capace di suscitare una 
cerla curiosita, nella noia 
non Here dell'wsieme. era 
quella del confrontn tra 
Donna ed Elena: per via 
di Giohola Ctnquetti e dei 
suoi onesti sforzi per con-
fenre autenticitd e since-
ntd al suo personagoio. 
Delle musiche di Canfora 
e meoho non parlare: sa-
pevano anch'es%e. decisa-
menle, di archeologia, 

g. c. 

pr^aratevia.^ 
Ulisse a Itaca (TV 1, ore 21) 

Siamo allt oltime battute dell'c Odiuca». Ntlla pun
tata di ttasera trcviamo UlitM a Itaca: si prepara la 
vendetta. La puntata »i accentra attorno alia lotta tra II 
nwtndicante Iro t UlitM • attorno all'lncontro tra Uliist 
• Penelope, che non riconotce II marito. A ricoooscere 
Ulitse, invece, * la vecchia nutrica Ewriclea, che, peri, 
non rivelera la Mia tcoperta a netwino, perch* UlitM devo 
portar* In fondo la sua vendetta centre* I ProcL c e r t i 
elatorl 41 Penelope. 

file:///nolenza

