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Si scinde la 

Cooperativa 

cinema 
indipendente 

Nostro servizio 
T O R I N O , 21 

C inque degl l o t t o com
ponen t ) il g r u p p o t o r i ne se , 
si sono d imess i ler l da l l a 
Coope ra t i va C i n e m a Indi
p e n d e n t e , e s p r i m e n d o , tra-
m l t e u n d o c u m e n t o dJ dis-
s enso , i mo t iv i essenzla l i 
de l la sc iss ione . Nel la C.C.I. 
f o n d a t a a Napo l i nel m a g . 
gio del lo s c o r s o a n n o , era-
n o confluit i n u m e r o s i gio-
vanl c ineas t i di var ie c i t t a 
l t a l iane , in p a r t i c o l a r e di 
R o m a e T o r i n o , nel l * in-
t e n t o di cos t i tu i r e , su l la 
b a s e della e spe r l enza del 
New american cinema, u n o 
s t r u m e n t o o rgan izza t ivo di 
diffusione e p r o d u z i o n e di 
c u l t u r a c inematogra f lca . La 
Coopera t iva , in cul veniva 
p r o g r a m m a t i c a m e n t e esclu-
sa ogni g e r a r c h i a di p o t e r e , 
Bl poneva in a l t e r n a t i v a al 

c i n e m a indus t r i a l e , a g e n d o 
e c o n o m i c a m e n t e e ideologl-
c a m e n t e a l l ' e s t e rno del si-
s te rna , q u a l e e l e m e n t o dl 
con t e s t az lone di «cer te abi-
tud ln i di c o n s u m o » e di 
efficace ca r a t t e r i z zaz ione 
del la s i tuaz lone o u l t u r a l e 
i ta l iana . P e r i c i n q u e del 
g r u p p o t o r i ne se (Gabr i e l e 
Or ian i , M a r i o F e r r e r o , Re-
n a t o DogHanl, Luc i ano Man-
tell i , Pao lo B e r t e t t o ) , l 'at-
t u a l e s i tuaz lone del la coo
p e r a t i v a n o n c o r r i s p o n d e -
r e b b e piu, nel le s u e impl ica-
zioni di c a r a t t e r e po l i t i co e 
d i s t r ibu t ivo , a l le condlz ion i 
essenzial i che a v e v a n o mo-
t iva to la s u a fondaz ione e 
i suoi successivi sv l lupp i . 
« L a coopera t iva — ci h a 
p r e c i s a t o p o l e m i c a m e n t e 
Or ian i — e d i v e n t a t a lo 
specch io del centro-s ini -
s t r a governa t ivo . Da c i6 , 
la n o s t r a dec i s ione di u-
sc i rne , c o s t i t u e n d o u n g rup 
p o di t e n d e n z a a p e r t o 
a l le var ie e sp re s s ion i ar-
t i s t i che ( t e a t r o , l e t t e ra tu -
r a , a r c h i t e t t u r a , a r t i figu
r a t i v e ) , r e i n v e n t a n d o — co-
m ' e speci f ica to nel docu
m e n t o che m o t i v a le d imls -
sioni — il n o s t r o l avo ro 
su l la base di u n a soddisfa-
c e n t e ed u n i t a r i a ana l i s i 
del nuovi f enomen i (movl -
m e n t o s t u d e n t e s c o , r iven-
cazioni o p e r a i e , sc i s s ione 
deH'ANAC), a cu t s i ag-
giunge, p e r u n a l t r o vor-
so , la p r e s a di c o n t a t t o c o n 
que l lo che p o s s l a m o defi-
n i r e u n c i n e m a profess io-
na l e di t e n d e n z a » . I n pa r 
t i co l a re i c i n q u e d imiss io-
n a r i a c c u s a n o la C.C.I. di 
n o n aver e l a b o r a t o u n a va-
l ida f o r m a di con tes taz lo 
n e e d u n a c h i a r a l inea po-
l i t ica nei con f ron t ! del ci
n e m a , in t u t t e le s u e ac-
cezioni , d i s s e n t e n d o inol-
t r e da l m e c c a n i s m o dis t r i 
b u t i v o in a t t o , g iud ica to 
c o n t r o p r o d u c e n t e nel la scel-
t a d i c e r t i c a n a l ! d i 
d i s t r ibuz ione . « N e l l o at-
tua l e c o n t e s t o s t o r i c o poli
t ico — e p r e c i s a t o tes tua l -
m e n t e in u n p u n t o de l do
c u m e n t o — n t e n g o n o c h e 
n o n s ia p iu poss ib i l e pro-
p o r r e linee o p e r a t i v e di dl-
s impegno , che f in iscono, in 
u l t i m a anal is i , p e r assecon-
d a r e lo status quo, p r o p r i o 
in u n m o m e n t o in cui cer-
t e con t radd iz ion l di fondo 
di q u e s t a soc ie t a esp lodo-
n o con r i n n o v a t a violenza. 
Si a l lude qu i a l le l o t t e de l 
m i v i m e n t i s t u d e n t e s c h i e d 
o p e r a i , ed a l ia funzione ca-
ta l izza t r ice c h e essi h a n n o 
a v u t o negli u l t i m i m e s i » . 

n. f. 

L'alibi di 
Gassman 

Vittorio Gassman, Luciano 
Lucignani e Adolfo Ccli han
no « spicgato > ieri ai giorna-
listi il film che stanno at-
tualmente girando. Una spie-
gazione era infatti necessaria, 
perchd non si t rat ta. almeno 
a quanto e stato detto. del 
solito filmetto commerciale 
(anche se a parere di Gass
man la pellicola incassera), 
ma di un film un po' parti
colare. Nell'/Mibi — qucsto il 
titolo — si intrccceranno tre 
autobiografie. di Gassman, 
Lucignani e Celi. Storie di 
tre uomini. la cui amicizin 
conta oggi ventotto anni. ri-
salendo a quando tutti e tre 
frequentavano I'Accademia di 
Arte drammatica. I problemi 
morali, politic!, artistici, le 
vittorie e le sconfitte, le co
se fatte e quelle mai realiz-
zate, e per le quali, appun-
to, ora si cerca un alibi, 
verranno portate sullo scher-
mo dai tre amici. i quali. ol-
t re a dividersi la fatica re-
gistica, si sono sottoposti an
che a quella di attori. 

Naturalmente essi non sa-
ranno soli. Ma del vari per-
sonaggi che appariranno nel 
film vogliamo accennarne so
lo due. Un certo Luca — in-
terpretato dall 'attore di tea
tro Renzo Rossi —, che vuo-
le essere. a detta degli au-
tori-attori, un simboJo (il ve-
ro Luca e ricoverato in una 
casa di cura per malattie 
mentali) e Tina Aumont — 
presente, ma silenziosa. ieri. 
all'incontro con i giornalisti 
— che entrera nelle storie di 
Gassman e di Lucignani co
me 1'erotismo e la bellezza. 
E bella lo e davvero. quan
to lo era sua madre . la com-
pianta attrice Maria Montez. 

Dal film, e stato annuncia
te ieri, verra poi fuori un 
libro in cui saranno raccolte. 
oltre a lettere e ad altro 
materiale. anche poesie (bel-
lissime. assicura Gassman) 
dcH'amico malato. e che. co
me il film, si intitolera, ap-
punto. L'alibi. Le riprese sono 
a buon punto; ora la troupe 
parte per il Brasile. prima di 
procedere al montaggio. I t re 
autori hanno tenuto a preci-
sare che la pellicola e costata 
pochissimo. Gassman vuole 
forse farci dimenticare la te-
diosita di Questi fantasmi (che 
tra l 'altro non e davvero co-
stato poco) e la mediocrita 
di al tre recentj interpretazfo-
ni cinematografiche? 

Tragica 

morte del 

maestro 

Arturo 

Basile 
VERCELLI. 21 

II maestro Arturo Basile e 
morto stamane in un incidente 
sull ' autostrada Toruio - Milano. 
nel pressi di Balocco. La vet-
tura. alia gutda della quale 
era lo stesso Basile, e uscita 
dalla propria corsia invadendo 
quella opposta, nel momento in 
cui sopraggiungeva, in senso 
contrario, un autocarro seguito 
da un altro mezzo pesante. Nel 
ternbile scontro ha per so la 
vita anche una giovane donna, 
piu tardi identiflcata nella ven-
tiquattrenne Marika Galli, di 
Modena sorella minore del so
prano Gianna Galli. 

Cause immediate della scia-
Kura sembra siano stati l'asfalto 
reso viscido dalla pioggia e 
1'alta velocita della macchina. 
che. dopo aver urtato il primo 
camion, e andata a schiantarsl 
contro il secondo. Le salme 
delle due vittime sono state 
composte nel cimitero di Vil-
Iarboit. vicino Vercelli. 

II maestro Arturo Basile 
aveva cinquantaquattro anni. 
essendo nato nel 1914 in pro-
vincia di Siracusa. Aveva stu-
diato al Conservatory di To
rino: nel 1946 aveva vinto il 
concorso per giovani direttori 
d'orchestra deH'Accademia na-
zionale di Santa Cecilia, e per 
diversi anni era stato fra I 
direttori stabili deH'orchestra 
torinese della Radiotelevisione. 
Ma soprattutto si era afTermato 
come direttore di spettacoli 
d'opera. Dalla Manon Lescaut 
di Puccini, diretta nel 1947 a 
Torino, al Barbiere di Siriolia 
di Rossini, dato nel marzo 
scorso a Montecarlo. innumere-
voli sono state le rappresenta-
zioni di popolari melodrammi 
che hanno avuto il loro anima-
tore in Basile: la sua attivita 
era Iargamente nota anche al 
pubblico dei radioascoltatori e 
dei telespettatori. 

Viaggio nel cinema jugoslavo 

«Amanti» in campagnola 

Krsto Skanata, un maestro di livedo internaziona-
le, ed i suoi giovani allievi di Novi Sad e Belgrado 

CORTINA D'AMPEZZO — Sono tornati al lavorc I component! la troupe d«l film t Gil amanti i 
dopo la tosta di duo glorni ch« aveva permesso loro dl votaro. Qui Marctllo Mattroiannl e 
F*y« Dunaway sono, per eslgenxe dl copione, a bordo di una c campagnola •. c Gli amanti > 
4 tratto da una commedia di Brunello Rondl, che ne ha curato, Insitme con Zavattini, anche la 
•ceneggiatura. La regla e di Vittorio De Sica 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DALLA 
JUGOSLAVIA, maggio 

Novi Sad. che giace sulle 
rive del Damtbio in una delle 
ptanure piii fertili d'Europa, 
£ il capoluogo della Vojvodi-
na ed 6 un centro culturale 
rinomato per le manifestazio-
ni teatralt. Ha anche una vec-
chia tradizione di amore per 
lo spettacolo cinematografico 
(si racconta di uno scriteria-
to che si butto nel fiume per 
t begli occhi d'una divetta 
straniera, ammirata solo sul
lo schermo) e dispone attual-
mente di un rapporto tra abi-
tanti e sale che £ tra i pin 
elevati in Jugoslavia. Con tut-
to cib, la decisione di passare 
al cinema attiro e piuttosto 
recente, e limitata per ora — 
sotto la bella sigla latma di 
« Neoplanta * — al cortome 
traggio documentario e al film 
d'amatore. 

L'ha presa, questa decisio
ne, anche un noto drammatur-
go e poeta locale, Miroslav 
Antic, che in una commossa 
lirica cinematografica, intito-
lata Monumento. evoca la tra-
gedia del gennaio '42, allor-
che oltre cinquemila civili 
vennero razziati dalle truppe 
magiare d'occupazione, uccisi 
e gettati nel Danubio 

I toni di Zeltmir 7Mnik, in-
vece. non sono lirici. ma di 
un crudo naturalismo. La de 
linquenza m'morile. che affio-
rava sugli sfondi dei film di 
Petrovic o di Pavlovic. viene 
osservata e indagata in primo 
piano, e quasi con gli stessi 
motivi, sia a Belgrado in un 
filmetto-inchiesta di Milorad 
Djuricic, un allievo dell'Acca-
demia di cinema, radio e te-
levisione, sia a Novi Sad da 
questo allievo di Makavejev 
aggressivo fin dal titolo del 
suo documentario, che allude 
a una canzone di pionieri men-
tre poi appaiono sullo scher
mo ladruncoli e puttanelle di 
tredici anni, sguazzanti tra le 
rovine quasi fossimo all'indo-
mani d'una guerra. 

Con gli allievi dell'Accade-
mia nella capitale, abbiamo 
parlato naturalmente delle lot
te dei giovani in Italia e in 
altre parti d'Europa: se gli 
studenti jugoslavi sembrano 
esclusi dalla presente ondata 
di contestazione e di prote-
sta, bisogna pur riconoscere 
che il loro cinema sta gri-
dando le loro esigenze e le 
loro idee. I « biglietti di pre-
sentazione» della < Neoplan
ta > sono eloquenti in propo-
sito, cosi come le c tesi di 
diploma > dei futuri registi 
belgradesi. 

Nel cortometraggio Ho di-
ciassette anni e mezzo, lo stu-
dente dell'ultimo corso Drenko 
Orahovac, che ha avuto per 
insegnante Sascia Petrovic, 
impiega il cinema-veritd alia 
maniera (come vedremo) di 
un maestro del documentario 
jugoslavo quale Krsto Ska
nata. allorche" interroga un 
gruppo di fanatici dei nuovi 
balli. mettendoli di fronte alle 
immagini dei loro propri fati-
cosi exploits. 

Dall'alto dei suoi due metri 
di statura. Krsto Skanata pud 
ben guardare. dunque, con fie-
rezza e compiacimento alle 
sorti del cinema documenta
rio e del cortometraggio nel 
suo paese. 11 nome di Krsto 
Skanata, un dalmata che si £ 
sempre occupato di questo ge-
nere cinematografico e che 
continuera a occuparsi solo di 
esso, £ ormai internazional-
mente famoso per i numerosi 
premi ricevuti e per la stima 
da cui £ circondato ovunque. 

II piu recente successo di 
Skanata, per quanto s'intitoli 
Nostalgia di un vampiro, non 
ha proprio nulla di esoterico 
e di misterioso. anche se ha 
molto di allucinante. 71 b re re 
film £. come sempre in Ska
nata. folto di casi umani. di 
interrogativi drammatici e di 
dilemmi angosciosi In un vil-
laggio della Dalmazia un an-
ziano e onorato comunista. ex 
combattente della liberazione. 
ha restitutio la te.tsera del 
partito. 11 regista si chiede 
il perche" e riene a sapere 
che il piu noto criminate di 
guerra della zona, fug git o a 
suo tempo aU'eslero. si £ ri-
fatlo vivo in Jugoslavia, sia 
pure come turista c clande-
stino > e senza rimetter piede. 
se non di notte, sui luoghi 
delle sue delaiioni e dei suoi 
delitti. Dove abita questo in-
dividuo? Abita a Varese e se 
la passa tutt'altro che male. 
perchi £ proprietario di una 
industria. Skanata lo scora. 
lo raqgiunge in Italia e lo in-
tervista: lo invito, pratica-
mente. a difendersi. II « vam
piro % nega ogni addebito. si 
dipingt ostentatamente come 
un t patriota » e afferma che. 
appunto per « nostalgia della 
patria >, egli ritorna, quando 
pud. dalle sue parti. 

Ed eccoci al clou de! docu-
mentario: senza preavviso, lo 
€ spezzone» ricavato in Ita
lia viene proiettato di fronte 
a coloro che meglio di tutti 
conobbero l'*uomo». E' la 

gente del villaggio che subl 
violenze e sevizie, che pianse 
i suoi cari denunciati alia Ge
stapo o ai Jascisti croati da 
quezto t signore > che ora, 
con un sorriso sprezzante, tra 
un bwchtere di vino e una 
canzone nostalgica, vanta 
sullo schermo le proprie be-
nemerenze. L'obiettivo regi-
stra sin volti degli astanti la 
sorpresa, lo stupore, la indi-
gnazione e »/ dolore. E' un mo
mento di cinema che non da 
requie alio spettatore occasio-
nale, poiche' trasferisce su di 
lui la medesima tensione che 
e'era in quella sala, durante 
quella proiezione e quella re-
gistrazione. 

1 film di Skanata non du-
rano mai piu di venti minuti, 
ma in cosi breve tempo rac-
chiudono problemi incande-
scenti. che Vautore espone 
sempre con qenerosa obietti 
vita e. wsieme. con limpida 
passione rivoluzionaria. Dal 
1965 il suo curriculum non 
vanta che piccoli capolavori. 
Al primo posto l'uomo, impa-
rano gli scolari: ma Skanata 
documenta il caso di un mi-
natore che ha perso un brac-
cio nel lavoro, e che con esso 
perde anche il diritto ad esse
re considerato un uomo com-
pleto. L" intrusa £ una sca-
vatrice che. per recare il pro-
gresso nelle localita piii arre-
trate, compie un'oggettiva 
violenza at danni di una po-
polazione arcaica. sospettosa 
e infastidita: un film senza 
parole, in cui parlano soltanto 
le immagini e i suoni. Rinun-
cio al mondo £ il dramma, 
osservato dal regista con squi-
sita sensibilita. di una ragazza 
che pronuncia i voti ed entra 
in monastero. Combattente, ri-
poso! £ un dramma ben piii 
ampio: quello di un direttore 
di fabbrica che il consiglio 
operaio mette sotto inchiesta. 
Skanata ci fa seguire il pro-
cesso: le testimonianze degli 
anziani che furono con lui 
nella resistenza, Vautodifesa 
dell'antico eroe accusato ora 
di corruzione e di ingiustizie, 
Vimplacabile requisitoria dei 
giovani. Lo spettatore. dagli 
elementi che il regista ha 
accumulato, ha molte ragioni 
di provar simpatia non per i 
giudicanti, ma per il giudi
cato; eppure quando si arriva 
al voto. e la maggioranza £ 
per la sua esclusione dal par
tito, not scorgiamo, in un 
lampo, che anche lui vota con
tro se stesso. 

Ugo Casiraghi 

Esorcizzano i ifampin 
con I'arma del 
documentario 

le prime 

Definita 
anche la 
prosa per 
Spoleto 

D manifesto dell'XI Festival 
dei due mondi (che s'inaugurera 
il 27 giugno proximo a Spoleto) 
e pronto: firmato da uno dei piu. 
noti pittori astratti amencaai. 
Motherwell, ha gia suscitato ne
gli Stati Uniti molto entusia-
smo: «I verdi. i rossi e l bian-
chi di Motherwell sono piaciuti 
moltis^imo > ha te'earrafato da 
New York ai suo: collaborator! 
romani Giancarlo Menotti. il 
quale ha anche anminoato che 
terra la tradizionale conferen-
za-st3mpa (quella che precede 
ogni anno il Festival) il 6 Ziu-
gno prossimo. a Roma. 

Intanto. il nuoro direttore ar-
tistico della mamfestazione spo-
IeUna. Massimo Bo^iankino. ha 
detto che e=v>a conserva, a suo 
parere. < la fisionomia degli an
ni precedenti. ma ha un respi-
ro p.u vasto > Gb spettacoli 
musicah e coreografici che an 
dranno in scena a Spoleto dal 
27 giugno al 14 Iuelio (giomo 
nel quale si concludera YX1 Fe
stival) sono cinque: due opere 
(Tristano e hntta di Waener 
che. con la reus di Menotti 
aprira la manifestanone: e T*i£ 
Saint of Bieecker Street dello 
stesso Menotti. gia presentata 
con successo i! mese scorso a 
Pangi) : uno «pettaco'o di ope
ra e balletto che. mtjtolato Tnf-
fico. comprende Reponse di 
Pousseur; Estn di Petrassi e 
Labormtus di Ber;o e Sangji-
neti: due balletti dello «Hark-
ness Ballet of New York >. 

La p-osa avra un carattere 
prev3!entemerite «-.nformativo»: 
oltre a due atti unici dj Albee. 
che costituiscono una « novita > 
per ritaha (Box-Afoo-Box). sa
ranno presentati due atti un:a 
di Horowitz altrettanto nuovi 
(7*?ie Indian wants the Bronx 
e It's called the sugar plum) 
Per q-ianto ngjarda 1'Italia, un 
gruppo di atton (tra i quali Al
berto Lupo. Ave Ninchi. Walter 
Bentivegna) parteciperanno a 
uno spettacoV> tratto dai Fio-
retti Di San Francesco: Lauds 
to sii mi signore. 

La «Spoletosphere > ospitera 
gli spettacoli dell'Open Thea
ter. c Abbiamo pensato — ha 
detto Bogiankino — d'msenre 
nei programmi della prova al-
cune rappre?entarK>ni di questi 
giovani attori d'avanguard.a 
La nostra scelta e caduta sulla 
prima parte di America Hurrah! 
(Interview) di Jean Claude Van 
Iullie. e su Keep tightly closed 
di Megan Terry*. 

Teatro 

Escurial prova 

la scuola 
dei buffoni 

In un antico maga^ino un-
biancato di via Portuen.se n. 78. 
il Gnvpo t Space Het.v)action » 
ha pre^entato l'dtto unico piU 
conosciuto del drammaturgo 
tlainmingo Michel de Gheldeio-
de: Escurial Mono conosciute, 
ma decisamente piu importanti, 
sono alt'-e ojK're di Ghelderode. 
come Paste* d'enfer. La Farce 
de* Tenebreux on Mademoiselle 
Joire, nia il giovane regista 
Giancarlo Xanni (coadiuvato 
dalla buona volonta e dallabne-
ga/.ione ILsica — e il caso di dir-
lo — degli attoii Manuela Ku-
stcrmann, Valentino Orfeo, Giu-
liano Vasilico. Fabio Cinachi. 
Luciano Silvi, Adriano Dorato) 
ha tentato di trasformare Escu
rial m una e-.jK.Tien^a teatrale 
t crudele» che tene-.se conto 
delle rice'X'he che comlucono 
o'4»i alcuni giuppi d'a\anguar 
dia come [>er e-empio il Lirma 
Theater. Anzi. e soprattutto alia 
pratica teatrale del Livinn che 
lo «spettacolo» di Nanni si 
ispira, ma nel contempo e pro
prio questo il limite fondamen-
tale di una « messa in scena » 
che ha. peraltro, alcuni valori 
positivi da non sottovalutare 

Innanzitutto. il testo « lettera-
rio> di Gheldero:le (in cui. nel
le stanze di un ca.stello spagnuo-
le del 1500. un re, per vincere 
Ii'insoppo-tabile solitudine che 
gli procura I'agoma della rem-
na sua mosdie ca^tringe il buf-
fone di corte a sabre sul trono 
jx?r conusceie da lui qualcosa 
di se stesso) e divenuto una sem-
plice traccia. meglio un prete-
sto. per reali7zare una catena 
d'immagini teatrali. dove esseri 
umani bruJicanti e seminudi ce-
lebrano una danza macabra. una 
farsa intrisa di follia e di ml-
sticismo. di bestialita e di pau-
ra. e dove la densita della ma
teria spegne il piu piccolo raggio 
dello SDirito. 

AH'inizio. gli attori-animali so
no appollaiati su un trespolo. 
dLsposto sul fondo: poi. lenta-
mente e in silenzio. scenderan-
no in < platea > per iniziare il 
rito scenico di movimenti feb-
brili ed estenuanti — guidati 
dalla figura del « regista » che 
come un'intruso vaga nell'azione 
con il testo in mano — e per 
terminare nel caos di un possi
bile happening. Ci sembrano cal-
zanti e funzionali questa impo-
stazione registica, l'estrema po-
verta dei mezzi impiegati (tra 
l'altro. per necessita economi-
ca). quel senso di putrefazione 
e di morte che emana dagli 
stracci e dagli oggetti polverosi, 
simboli di una dolorosa trage-
dia timana universale e concre-
ta. Ma non possiamo fare a 
meno di rilevare come tale « rap-
presentazione » — nel tentativo, 
che accennavamo. di inseguire 
astrattamente resperienza del 
Living — tenda pericolosamente 
verso i conflni deH'estetismo fine 
a se stesso. Xonostante tutto. 
alia rappresentazione (tuttavia. 
molto applaudita) manca quel 
senso acuto di autodisciplina che 
contraddistingue 1" esperienza 
americana. e vi fa difetto — 
nel caos spesso gratuito del-
l'azione — I'immagine teatrale 
sianificante e metaforica: trop-
po spesso. gli .spasmi degli at
tori. la loro fatica congestionan-
te non rimanda a precise tensio-
ni pla^tiche in cui sia riconosci-
bile la verita trasparente del 
si mho! o. 

vice 

Cinema 

Otello 
Questo nuo\o Otello cinema

tografico di Laurence Olivier e 
cosa molto diversa dall'En 
nco V. daH'.4ml<?to e dal Ric-
cardn 111. concopiti e reabzzati. 
a suo tempo, dal grande attore 
inule^e Qui egli appare solo 
in \c<e di mterprcte del dram
ma shakespeanano, neU'edizio-
ne del National Theatre, diretta 
da John Dexter e trasferita 
dalla scena alio schermo per 
mano di un altro regista. Stuart 
Burge. Si tratta. in fo<tanza. 
d'una regi«tra7ione meccanica 
del fatto teatrale. piu vicina a 
certi «inscatolamenti» televi-
si\i (nooo^tante lo s>ettacolo sia 
colorato e « panoramico ») che 

a una reinvenzione con i mezzi 
e nelle forme del cinema. 

L'attenzione si concentra 
dunque sul moilo come Olivier 
afTronta il famoso personaggio: 
il suo e un Otello vitale, ge-
neroso, allegro, U ct-lebre rac-
conto che egli fa deirtnnamora-
mento di Desdemona e animato 
da un fieiiuto di gioia sensualu, 
tutto il suo comportamento — 
lino a che Jago non a \ ia get-
tato il \eleno del dubbio nel 
cor.so dei suoi pjnsien e senti 
inenti — spti^za fehcita ed ener 
gia. Oliwer actentua (e anche 
nel tructo. nel costume) il ca
rattere *negio». < africano ». 
«sehaggio> della Iiguia di 
Otello, in senso posituo" uomo 
colti\ato, nubile coraggioso, il 
piotdgomstd appirtiene tuttavia 
a una ci\ilta dilTeientu da (|iiel 
la dei suoi amici e nemici. 
tutti wlucati (a commciare da 
Jago) sulle paguie di Machia-
velli. Al limite, si puo scor-
gere in lui un riflesso di ino-
derne tragedie, pubbliche e non 
prnate: combattno quanto lea-
le. egli appare distrutto — co
me certi capi pohtici del L'on-
tins'iite neio — dalla m.ilizia e 
dalla totluoittt dei < bianchi ». 

Tale uii|K»ta/ii)tie e jieraltio 
ciicoscntta M\ Olivier, e totci 
->olo in (|iiakhe misura anche 
Fiank Finlay, ecxellente Jauu, 
ma dbbastunza sulla linea del
la tradi/ione Mentre gli altn. 
da Maggie Smith a Derek Ja-
cobi, a Joyce Redman, non 
escono dai confini di una cor 
retta comen/.iondlita. II giu-
dizio e ceito msidiato. come 
sempre in casi iimili. dal doj>-
piaggio. del resto accurato e 
dignitoso. A ogni modo, j>er 
gli appassionati di Sliakesp?are, 
anche questa e un'occasione da 
non perdere. 

ag. sa. 

La leggenda 

di Lobo 
Tratto da un racconto di 

Ernest Thompson Seton. La leg-
genda di Lobo, presentata da 
Walt Disney, giunge sugli 
schermi italiani a ben sei anni 
dalla sua comparsa negli Stati 
Uniti. Precede il film un car-
tone animato (Premio Oscar). 
Suona. fischia, canta e balla. 
una specie di stona della evo-
luzione degli strumenti musi-
cali attraverso i secoh. 

La leggenda di Lobo e, in-
vece. decisamente una favola. 
una fantastica invenzione in 
cui si narra di un lupo, Lobo. 
quasi fosse un essere umano do-
tato di una intelligenza sune-
riore alia media. E' possibile. 
quindi. seguire Lobo dagli anni 
incerti e difficih deH'adoIe-
scenza a quelli densi di respon-
sabihta della giovinezza e della 
matunta: gli anni del primo 
amore. e quelli della caccia ai 
bisonti e agli allevatori armati 
di fucile ma di una intelli
genza inferiore a quella del te-
mibile prwlatore del Sud Ovest. 
Xonostante la tagha sospesa sul 
capo di Ix>bo. nonostante l'espe-
rienza di grandi cacciatori. il 
lupo. di\enuto vedovo nel frat-
tempo. riuscira sempre a farla 
franca. I-a favola a colori, al 
cui passivo e da ascriversi il 
ommento parlato e le ridicole 
canzoni. e per i piu piccini. 

Tutto per tutto 
Tutto per tutto: anche se e in-

credibile a dirsi. nei cinemato-
grafl romani si proiettano an-
cora i « cinegiornah > della de-
primente campagna elettorale 
della destra. in particolare del 
PLI... 

Ugualmente depnmente e no:o-
so il film di Umberto Lenzi. 
Tutto per tutto. mterpretato da 
Mark Damon. John Ireland. Ma 
nica Randall e Fernando San 
cho. la cui vita si jvolge ormai 
p;u tra i villacai messicani di 
cartapesta che ne! reale mondo 
di ogiji. Tutto per tultn e la sto
na di una caccia al tesoro due 
centomila dollan in lmgotti 
d'oro mseguiti da due pistolen 
(Damon e Ireland), nncorsi a 
loro volta da una turba di mes-
sicani abbagb'ati dal prezioso 
metallo. Tutto scontato abba-
stanza monotono. come si e det
to. so7>-atUitto per lo sche-mo 
gra-vie colo'ato. t"o-»po zrande 
per dar nsalto alle pecole scoc-
chez/e p-o:ettate... 

vice 
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a video spento 
LETTERE RISOI.UTRICI 
— *Ci sono persone che 
passano sulla terra por-
tando un'aureola: sono le 
persone die st sono m-
enficate. sono le persone 
che hanno rmunaato». 
Questa £ una delle battute 
che nel drtmma La casa 
in ordine pronuncia Ric-
cardo Jesson. d personag
gio che in certo molo rap-
presenta Vautore sulla sce
na. Riccardo e 1/ perso
naggio clnave. si pun dire. 
del lavoro di Arthur Wing 
Ptnero che abbiamo visto 
ieri sera: e quella che 
abbiamo citato pun const-
derarsi la battuta-claavc 
del mondo espresso dallo 
scrittore tnglese Son d un 
ca^o die Pinrro apra un 
futuro nngliore alia *ua 
prntaaonista. .Vina, perclio 
questa (limnttra la tua ca 
pacita di saenficui. e non 
('• un ca^o cite enli ri'enna 
giusto sah are la mcmoria 
di Annabella. perche an 
che enstet pur unn agendo 
Maputo rmunciarc m vita 
s'era pni sacnficata 

Qui sta la (h')>t>U<--;a mnti 
niore 1/ limite put uirte 
del di-^cnrsn di 1'inero. 1/ 
quale a diffcrcu:a iii al 
tri autort -- in primo luixjn 
llxen — che polcini:;aioiii> 
vigorosaviente contio la 
societa borphese e 1 pre 
giudizt della cla*^e bar 
qhese ten le co^tantemen 
te al compromesso piut-
tosto die aH'a'ferina:wne 
dei diritti dci/li rt/ip-c^M 
E propria per (pw-to non 
rie^ce a risolrrrt t 'leren 
mente la rni-mla iltllu 
sua er 1101 ernante 'h^prez 
:ata e umihata <!ai paienti 
del secondo manto, ha 
hisoinm di tirar fuon im 
prornsamente le lettere 
che proivitio la < col pa » 
della defunta per condurrc 
il suo dramma ad un ap 
prndo raoinnevnle. che ora 
titichi la protaaonista sen 

za tuttavia rompcre Tor-
dine delle cose. Costruito 
per inattesi colpi di scena 
e per successivi risrolti. il 
dramma accusa questa de-
bolezza e risulta anche 
piu sorpassato di quanto 
la sua data di nascita non 
lascerebbe supporre. 

Tanto piu meritevole. 
dunque. ct e sembrata la 
reqia di Carlo Di Stefano, 
1/ quale e riuseifo a man-
tenere quasi costantemen-
te la tensione necessaria a 
non lasciar cadere l'atten
zione dello spettatore e, in 
alcuni momenti. e riuscito 
anche a dare ai dialoghi 
nuovo slancio (ricordiamo. 
in particolare. Vesplosione 
d'ira di Riccardo. nel col-
loqwo col fratello. nel se 
condo tempo) Per tutta 
una parte del primo tempo. 
pern e specie nella see 
na finale delta ruin one di 
famiaha sono appar^e al 
curie mcertezze di tor,o- la 
atmoslera osctllava tra il 
drammatico e d grotlesco, 
anche a causa r/i C<T(I ce-
dimenti di Riccardo To 
molo di I aura Carli e. 
'.vnrattutto di Cianna Gia 
dictti hi icrti vionientl, 
questi attori esa<-peravano 
1 loro atteaqiamenU: e cin 
data alle scene sfumature 
di ridicolo Della fammlia 
Ridaeleu. tl nualmre ci e 
sembrafo Gabriele Polvero
si quasi smistro nella sua 
cnnvmta e taddtsfatta e 
crudde alterigia It o Gar 
ram ha discimato con it 
mnmta e con vigore tl suo 
piTsoiHuioio come al voli 
to Paola Race 1 la jn-o-
taimnista a paite qualdie 
sharattira isterica. ha ben 
sopportato 1/ sno personag
gio riusccndo a rendere 
credibdi anche taluni nut-
tamentt d'ammo sin troppo 
briischt 

g. c. 

preparatevi a... 
II sogno di Carzano (TV 1° ore 21) 

Almanacco ha In pro-
gramma per H numero di 
questa sera un servizio su 
un oplsodio della prima 
guerra mondiate che rlsul-
tera nuovo per la grande 
maggioranza del telespolta-
tori. Si tratta di quello che 

e stato poi chiamato < l| so
gno di Carzano »: I'episodio 
si accentra attorno alle pro-

poste che un ufflciale nu-
striaco dl origine slovena 
fece clandestlnamcnte ai 
noslrl comandl, proposte 
che potevano portare alia 
conquista di Trenlo dl sor
presa. II piano fal l! per la 
Inslplcnza dei comandl Ita
lian! che ne organizzarono 
I'afluazione, dicono gli os-
servatorl. Stasera se ne 
analizzeranno le varie fasl. 
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TELEVISIONE V 
12,30 DALLE ANDE A L L ' H I M A L A I A 
13,25 PREVIS IONI DEL T E M P O 
13,30 T E L E G I O R N A L E 
15,30 51 G IRO CICLISTICO D' lTALIA Arrivo della seconda 

lappa: Novara Saint Vincent 
17,00 GIOCAGIO' 
17,30 T E L E G I O R N A L E 
17.45 LA TV DE I RAGAZZI 
18,45 F I R E N Z E RINASCE 
19,15 SAPERE 
19,45 T E L E G I O R N A L E SPORT 
20,30 T E L E G I O R N A L E 
21,00 ALMANACCO 
22.00 M E R C O L E D I ' SPORT 
23,00 T E L E G I O R N A L E 

TELEVISIONE 2 
19,00 SAPERE 
21.00 T E L E G I O R N A L E 
21,15 SANGUE SULLA LUNA 
Fi lm - Regla di Robert Wise 
22.45 L 'APPRODO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore J, 8, 
10, 12, 13. 15, 17, 20, 23 

6.30: Corso di lingua te-
de«ca: 6.50: Per cola or
chestra: 7.30. MtiMca ^top. 
7.47: Pan e di«pan: 8 S3: 
I>e can/oni del m.ittino. 
9.00: La no-tra ca=a: 9 06: 
Colonna musicale; 10.05: I.a 
Radio per le ficuole: 10 V>: 
Le ore della ma^ica; 11.00: 
Un di-co per |'e->ta!c. 11.24: 
La nostra salute. 11.30: An-
toloeia muiicale: 12 Ov Con-
trapp into; 12 36: Si o no. 
12.41: Penscopio. 12.47: 
Punto e virgola: l U i . Ap-
purTamen'o con Luciano 
Tajoli. 13 >4- 1^ mille lire: 
14.00 Traami'.-.ioni regiona-
h- 14 37: Li-tino Bor^a di 
Milano. 14.4>: Zihaldone 
itahano; 13 35: II piomale 
di bordo: 15 45: Parata di 
succe^si: 16 00. Pro^ramma 
per i piccoli: A-Uli Ule: 
16 25: Passaporto per un 
microfono: 16"»: Boome 
rang: 17.05: I gio*.ani e il 
concerto: 17 40 L'Approdo; 
1R 10. Cinque minut: di m-
ele=e: 1ft 15: S*JI no«tri mer-
cati: 18 20- Per voi giovani; 
19 15: II tulipano nero Ro-
manzo di Alevsandro Dumas. 
19 "W: Luna park: 20.15. 
\na*tas>a Tre atti di M. 
Maurette; 22.00: Concerto 
smfomco diretto da E 
Gracis. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30, 

7.30, M 0 . 9,30, 10,30, 11^0, 
12.15, 13^0. 14^0, 15,30, 
U ^ 0 , 17^0. 18^0, 19^0, 
21,40. 22,30. 

6.35- Svegliati e canta: 
7.43: Bihardino a tempo di 
musica; 8.13: Buon naR-
RiO; 8.18: Pari e dispari: 
8.40': Glona Chnstian: 8.45: 
Le nostre orchestre di mu-
sica leggera; 9.09: I nostn 
figh: 9.15: Romantiea: 9.40: 
Album musicale: 10.00: 
Schiavo d'amore Roman70 
di William. Somerset Mau
gham: 10.15: Jazz panora
ma; 10.42: Corrado fermo 
posta; 11,35: Lettere aper-

te. 11.41: L'n disco per 
l'e-.tatc; 12.20: Trasmissio-
ni re^ionah; 13.00: Incoscia. 
mente tua; 13.35: Miranda 
Martino: 14.00: Le mille li
re . 14 05: Jukebox; 14.45: 
Dischi in vetnna; 15.00: 
Motivi scelti per voi; 15.15: 
Ra>-egna di giovani e>ccu-
ton; 15.45: 51. Giro d'lta-
lia; 15.57: Tre minuti per 
te: 16.00. Un disco per Testa
te; 16 3-5: Pomendiana; 
16.55: Buon viagg.o: 17.35: 
Classe unica; 18,00: Apen-
t n o in musica; 18.15: Ju
ke box della poesia; 18.55. 
Sin nostn mercati; 19.00: 
Un cantante tra la folia: 
19.23: Si o no; 22.00: Punto 
e virgoia: 20.11: Jazz con 
certo; 21,00: Come e per-
che; 21.10: Italia che lavo-
ra: 21.20: No^nta discogra-
fiehe amencane; 22.05: Bol-
kttmo per i naviganti; 
22.10: Musica da ballo 

TERZO 
10.00: Mu5iche operisti-

che; 10.30: F. Maschera -
J. C Pepuseh - J. J Mou-
ret; 10.50: J. Brahms - R. 
Schumann; 12.05: L'infor-
matore etnomusicologico: 
12^0. Strumenti: II violino; 
12.40: S. Prokofiev; 12.55: 
Concerto sinfonico diretto 
da E Bour; 14.30: Recital 
del Wolgelweide Kammer-
chor; 15.10: C.P.E. Bach; 
15.30: Compositori contem-
poranei; 15,50: Musiche di 
S. Rachmamnov e C. Ene-
sco; 16.25: A Soler; 17.00: 
Le opinion] deglialtri: 17.10: 
Carlo Vetere: Societa e sa
lute: 17.20: Corso di lingua 
tedesca; 17.40: R. Nielsen; 
18.00: N'otizie del Terzo: 
18.15: Quadrante economico; 
18.30: Musica Ieggera; 
18.45: Piccolo Pianeta: 
19.15: Concerto di ogni se
ra; 20 30: Composizioni per 
organo di M. Reger; 21.00: 
Bella gente sta«era; 21.45: 
Orchestra diretta da Count 
Basle; 22.00: II Giomale del 
Terzo; 22.30: Celebri in ri-
tardo : 23.00: Musiche di K. 
Stockhausen e S. Bussotti; 
23.25: Rivista delle riviste. 
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