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Le Toronto Workshop Productions al festival voneiiano 

Ingenuo e poco aggressivo 
Incontri di Sorrento 

Disertano la realta 
« Sovietskajo 

Kultura » 
sulla Mostra 
del cinema 
di Venezia 

MOSCA. 27 
Sovietskaja kultura, organo 

del Ministero della Cultura 
dell'URSS. in un articolo pub-
blicato ieri. ha espresso aleu-
ni giudizj sulla Mostra di Ve-
neria e su due dei film presen-
tat i : Porcile di Pasolini e 
Satyricon di Fellini. 

€ Una fantasia lugubre — vie-
n« definite neU'articolo il film 
<H Fellini —: macabre spettaco-
lo pirotectiico. tutto ermetico 
e opprimente. Uno spazio chiu-
so e tetro, locali macabramen-
le illuminafi. tinte rosso-mar-
rone. Lumi fumanti che fanno 
pensare a] limbo danteseo. 
Tramonti apocalittici. albe im-
mobili ». 

« La natura — continua fra 
l'altro il giornale — si mette 
in moto solo per uccidere: 
crollano muri. infierisce Tin-
eendio catastrofico che divora 
i cadaver! dei patrizi su-cidi. 
Lahirinti, sotterranei. acque 
della fogna romana in casca-
ta. E su questo sfondo una 
giostra di volti immobili: nani. 
giganti. grassoni pantagrueli-
ci. ruffiane. prostitute decre-
pito e imbellettate pedera^ti, 
mutilati gladiatori selvagei. 
Un'apoteosi del vizio. un'nraia 
di lussuria e di sperpcrn. di 
corrurione generale. «hiot»nne-
ria e alr-nnllsmn t'n TiTido 
t h e capitombola nell'abisso. 
U n p e t r i ' t n ' ! i -^^'•f<^•-m<^/•''«•lf, -]\ 

vini77ata e una b^H.i rh. ^fio 
ra la deforma/'onp» 

Riguardo al film di Pasolini. 
fnrcilp. I'nnjano del Ministe
ro della Cultura dell'URSS 
s t r ive : « Criminali orosperan-
ti. assassini, ' loro figli per-
versi, tutti quest! animali dal
le sembianze umane. sono gli 
esseri che popnlano la pellieo-
la >. Tl giornale rimpmvera 
Ifentilmerite al regista « violen-
ta e pesslmismo amaro » ciri 
fl sim film c improntato. 

T-'articoln <«r>rime noi !1 se-
fuente eiudizio complessivo 
Sii'la edi7'Vi"^ <-lf o'K»<=*'anno 
del fos thV - * T a V n ^ r i di 
Venezia o nalesemente " rin-
giovanita " interiormenfe ''con 
T'adon'one Holla sezione " ten-
denze del cinema italiano " ri-
servafa ai "ol- regtsti ciovan:,> 
e anche pstpr'ormente - lo sa 
le di prfn>7i'nne erano oicne 
di g'ovani rhe attivamente. e 
talvolta forse •roppo rumo 
rosamente. hanno reagito a 
quel che si svolgeva sullo 
schermo ». 

il Che Guevara 
italo-canadese 

II testo di Mario Fratti raggiunge una sua 
chtarazza didascalica, ma soltanto rara-
mente e capaca di craare momenti di forza 
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La Lollobrigida 
olio felevisione 

araentina 
RUEN'OS \[RES. 27. 

Gina Lo!!obr.s?ida e gmnta ten 
« Buenos Aires, provemente da 
Los Xngeles, per appanre in un 
programma 'e'evisno areentino. 
All 'armo, e emerso che non 
«ve\a il oertinoato di vaccina-
lione ant:-\a:n',osa. E' «tato ri-
med:ato e=!ecuendo immediata-
Uiente all'attrice la vaccma-
«ione. 

Dal aostro iaviato 
VENEZIA. 27 

Dal Canada ci giunge. qui 
al Festival internazionale del 
la prosa, un Che Guevara ita
liano. Spieghiamo: t'autore e 
Mario Fratti, nome conosciu-
tissimo presso coloro che si 
occupano di cose di teatro, 
fornitore di copioni a tutti i 
premi teat rah. onmpresente. 
insomnia, ma del tutto sco-
nosciuto al pubblico italiano 
per non essere quasi mai ar-
rivato al palcoscenico. Sato 
all'Aquila. laureato a Vene
zia, rive negli Stati Vnitt. do
ve i suoi testi appaiono in an-
tolngie a fianco a quelli di 
Brecht, Anouilh, Frisch. O' 
Casey, ecc. e in America e 
anche molto rappresentato. 
Nemo prnpheta in patna . di 
ce lui. 

Sel pullulate di opere su 
Che Guevara in cinema e an
che in teatro (per contn no-
stro. ne conosciamo gia un 
quattro o cinque, di autori ita-
liani inediti e no. lette solo 
in copione, per fortuna) nnr\ 
poteva dunque mancare il te-
sto di Fratti. che ebbe la pri
ma rappresentazione in Ca
nada nel dicembre l%8, ad 
opera delle Toronto Workshop 
Productions Le quali sono 
uno degli organismi teatrah 
— dicono — piii vivaci del 
Canada, e che qui a Venezia 
hnr-rio airi prespnfofo Mr Bo 
nes. uno spettacolo musicale 
sulla storia degli Stati Uniti 

Modifiche 

nel programma 

del Festival 

della prosa 
VENEZIA. 27. 

Lo spettaoolo tedeaco che era 
stato presoelto per la narteci-
pazione al XXVIII Festival in-
ternazionale del teatro di prosa 
della Biennale di Venezia (cTor-
quato Tasso» di Goethe nella 
realizzazione del Bremen Thea
ter per la negia di Peter Stein), 
e non era stato successivame-nte 
programmato per indispombilita 
di alcuni at ton. sara presents 
al Festival, con J «cast» ori
ginal*. 

Per accordi intercorsi negli 
ultimi gioriu. la Direzione del 
Festival ha fissato la data del 
4 ottobre, a I Teatro Î a Fwiice. 
Per tale mserimento nel pro
gramma gia comunicato. e per 
altre necessita organizzative. so 
no state effettuate due hevi mo-
diflcazioni nel calendano: lo 
spettacolo « II la\oro teatrale > 
di Roberto Lerici. presentato dal 
Laboratorio di Roma nella rea
lizzazione di Carlo Quartucci. 
sara presentato nel Teatro di 
Palazzo Grassj il 2 e 3 ottobre 
anziche 1 e 2 ottobre. Lo spet
tacolo 11 sette confcro Tebe » 

di Esehilo. nella realizzazione del 
Teatro La I»ftgetta di Brescia. 
con la re«ia di Mina Mezzadr:, 
sara presentato nel!' \ula Ma
gna del bceo Giordano Bnino 
di Mesfcre il 3 e 4 ottobre an-

I ache U 4 e 5 ottobre, 

Rai - Tv 

Controcanale 
IL MOSTRO S\CRO - Can- , a««i<ihto anche a una forta di 

•onis.sima e ormax un mostra | snmmano-latnpo delle Camonis-
sacro: al cospetto d\ questo ' ?ime del i«i*<nin e an cKi' co' 
prauramma lottcrta nulla renae \ pita era propria la somiahanza 
La puntata inauuurale. questa \ tra le tarte sequeme che pas 
volta_ e durala due ore: e i , savano *ul arande teletchermo 
dirtgenti Ulevisivi hanno pre-
stona (che. i>urc n :l<^^^..'l'. <• 
Canzonis^im.i 1969 r,a ; or 'n »• 
stato spmpre *n$ienuto sulla 
hc.e deoli « rndtci di aradimen-
to») pur di la*c\are ad essa 
via libera. Comprensibrie. si 
dird. dal momenta che Canzo-
nis=iima peso non poco ltd bi-
kincio della RAI TV: ma tl fat-
to e che la bontd della spesa 
non st pud mi^urare sulla ba«e j 
<lt lla luuohr~za dollu sprtlaeth 
lo. K nemmenn villa bo<?e dcVo 
sfar;o, al'ra i nratteristica 'dol 
rc^m nnn nuo'a) di questa 
CanzonissioM 1%9 L verita e 
che if mo^lro ^ocro e de^ltnato 
a porta re una valanga di qual-
trint nelle casse dello Stato 
ChO'ti pensare che i biofiftft 
vendutt sono pd^oH dal milto-
ne e 300 milo del 1956 apli 11 
mnlnni e ?00 mila dell'anno 
seorso: 500 lire per bioltetto, 
aascuno pud fare xl conto)- ed 
* per questo che dmami a que
sto proorommo. in fondo. nes-
suno discule. 

Per la stessa ragione e piut-
tosto difficile anahzzare Can-
zonissima rnticamenle Cid che 
ennta. infatU. w questo pro-
aramma i la struttura della 
lottena: cine I'esibizione dei 
canianfi, i rofi delle giune. le 
cartohne del pubblico TultO d 
rr<to e cornice e co^truire uno 
ipefforolo in fumione di corni
ce non o imnre^a oaeiole. spe-
tie ' ? ?i i costretti a npetcrla 
immancahdmente ooni anno In 
questa frima puntata abbiamo 

innalzato sul palcoscenico Non 
fn<te stato per certi mutamenti 
della moda e per eerie diffe 
renze nell aspetto Unco delle 
Keller, avremmo potuto scam 
biarle per bram di un umco 
spettacolo 

Ancora una toUa, Falqui t 
Sacerdote hanno cercato di ?u 
perare I (imiti ogoettm del 

rivtn seguendo il ftlo dell'odio 
razznta, che uccise Lincoln 
come ha ucciso Kennedy, e 
con mot in del folk negro 

Che cos'e. dunque. questo 
Che Guevara di Afario Fraffi 
nell'edi?ione dei canadesi? 

Intanto. nel corso del dtbat-
tito segvito alia rappresenta-
zione. abbiamo saputo che ti 
testo originario era piu lungo 
e complesso: che qui sono 
stati operati dei tagli; ma, 
precisava il regista George 

j Liiscomb*. col pieno accordo 
dell'autore. Siamo dunque au 
torizzati a considerare testo 
e spettacolo una realta uni-
taria. e dobbiamo dirlo subi 
to: con le buone intenzioni, 
con i propositi piii progress-
vi nnn si fa. com'e noto. ope 
ra d'nrfe Von si fa nemmenn 
opera oogressirn. che magan 
dell'arte voglia fare a meno 
per affermare un proprio va-
lore di immediata denuncia. 
di esaUazione politico, di lot
to culturale. 

Lo spettacolo. che £ tutto 
ritmato da musiche « shake » 
che almeno a noi europei suo-
nano proprio come prodotti 
di quella cirilta dei consumi 
di cui gli VSA sono gli an-
tesiqnam nel mondo acciden-
tale e contro la quale le To
ronto Workshop Productions 
dicono di volere combattere 
la loro battaqlia arlivtica. e 
che certo stridono. alle nostre 
orecchie. quando accompa-
gnano queste scene di guerri-
glieri nelle foreste boliviane, 
risulta essere una successio-
ne di quadri tratti pari pari 
dal Diario del < Che ». 

Tale successione e pura-
mente descrittiva e cronologi-
ca: si comincia con un qua
dra in cui i guerriglieri 
< danzano la danza della vi
ta » come dice il programma, 
e in cui si vedono attori ve-
sliti da guerriglieri che ballo-
no lo shake. Pot e'e un gene-
rale boltuiano che scrive al
ia CIA sulla presmza del 
< Che » in Bolivia; pot ta see-
netta del «Che * in fumio
ne di cavadenti: poi la remi-
niscenza della lotta a Cuba; 
poi Varrivo del segretario del 
Partita comunista boliviano 
Monje che viene a discutere 
col « Che ». Qui lo spettacolo 
sembra toccare i temi piii 
scottanti relativi alia politico 
rivoluzionaria in America La
tino, ma lo fa sbrigativamen-
te, senza dar peso at proble-
mi. soltanto concentrandosi. 
poi, sul lato visivo della vita 
nella foresta, la prima reclu-
ta boliviano. Vaddestramento 
e la prima imboscata, e cost 
via. 

In questo gioco scenico, 
talvolta, lo spettacolo rag
giunge una sua sigla di chta-
rezza didascalica e di comu-
nicazione per un pubblico 
semplice e disinformato dai 
grandi mezzi di comunicazio-
ne di massa. come e forse 
quello canadese, di cui ci ha 
parlato Luscombe; ma al no
stra pubblico esso e apparso 
piuttosto ingenuo, tutto escla-
mazioni e affermazioni, mai 
capace di creare momenti di 
forza, in cui la scena si ri-
ferisse alle grandi idee che 
di etr o ah'avventura del 
* Che > ponoono la problema
t i c del nostro tempo di lot-
te, di rivoluziani. di scontri 
di clause. 

Nel r.econdo tempo la rap 
presentation? si fa pot addt-
rittura cronarfwitica: finche" 
si arriva alia scena finale, 
quella immnrtalata dalle fo-
tografie del « Che » dnteso. 
colpilo a marte viqhaccamen-
te C'e una discussione tra 
lui e una maestro di scuola, 
tra lui e un tenente. tutta fat-
ta di semphci citazioni, che 
ahbondana nel testo. Ogni 
tanto qualche attore si estra-
nia dal personaggio, e cita 
Trotski o Mao. 

Nell'insieme si sente che 
gli atton appartengono ad 
una equipe omogenea. la lo
ro recitazione pero ci e serr.-
brala sotto tnno Invece di 
dare, in quanta attori che re 
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PARIGI — Anna Karina (nella foto) perdera la memoria in 
« Tempo di morire t, il film che Andre Farwagi si appresta 
a c girare » a Parigi. In compenso pero Anna — che imper 
sonera una strana ftgura di donna trovata per caso da un 
ricco proprietario nel giardino del suo castello — sara dotata 

del potere di prevedtre II future 

Alia Sagra musicale umbra 

Un pubblico che 

«sta» almoderno 
Giornata dedicata ai contemporanei con 
« Stimmung » di Stockhausen, « Tre pez-
zi sacri »> di Razzi, «Beatitudines» di 

i una « Passione» di Testi 

j proaramma con il lus*o delle 
scenoorafie, la r<cchez:a dei | citavano una piece di questo 
balietti e la pariecipozwne di ' contenuto, una violenza e una 
mez:o mnndo: dal flamenco ai | agaremvila snrrette daliidea-
-nmmerg\h\le. dai vrincipi a\ 
con^oli. tutto e tutti tonn stati 
cnmrolti. Ma non e ha<itato Le 
vpcchw trovate ri^puntavano 
fuori ad ogni patso e davano 
alia trasmisswne un mconfondi-
bile napore 4i mmestra rncalda-
ta Falqut bi'oona rirono«cerlo, 
ha fatto miracoh con le teleca-
mere trasformando il palcoice-
nico del teatro Delle Vittorie in 
un piccolo umverio: e. tuUavut, 
non e riuscito a dare ne un filo 
ne un ntmo alio spettacolo So
lo la parodia dell impre^a luna
te ha avuto qualche scatto di 
autentica ironia. subdo compen
sate dalla sconlortanle monoto
nia e dalla totale icipitezza del
le battute. t polilicbe » e non, 
del coptone Nemmenn Dorellt 
e Vianello hanno trovato la 
chiave per dominate il tutto in-
<<taurandn un coUoquio col pub
blico: vedremo se, attraverso I* 
settmane. riuvciranno almeno a 
consiftere sul video. 

g. c. 

'p rttnliizionario, essi erano i 
loro personaaai. t personaogi 
di Fratti. si identiflcavano un 
po' pa^iramente con essi. 
Cost, apparentemente, i mo
menti piu riusciti risultainno menu jnu nusrm munui rimi §»••%•. - . • -^^v. . i ^ w o , nun 
quelli dei colloqui intimi, del ' rtferimentj « campanacci 

Petrassi e una « 

Dal nostro inviato 
PERUGIA. 27. 

Ieri. concerto moderno, arti-
colato in due puntate. Nel po-
menggio, Stimmung di Stock
hausen, per sei canton, in 
« prima » per l'ltalia. (Stim
mung e anche espressione e 
risultato p^etico di tutto un 
atteggiamento cul 'urale). 

I sei canton si accoccola-
no a cerchlo su cusctni, se-
condo usarwe oriental!. arabo 
uidiane; si salutano con un 
cenno del capo come perso-
ne convenute ad un supremo 
convegno. e danno inizio a\ 
canto che e sommesso: un vo-
calizzo nasale, felino, derivan-
te da fonemi vanamente tun-
brati. II cantore di centro e 
un po' il direttore e il re
gista della faccenda (si 6 
s volt a su una pedana nplla 
Sala Grande della Pinacote-
ca): mantiene l'intesa, porge 
i « temi » o comunque il « ma
t e r i a l » da sviluppare in va-
nazioni rttmiche e t imbnche. 
Si stabilisce una persistente 
melopea, una fonicita insisten-
te e quasi, diremrno, una aor
ta di » eternity » fonica, im-
perturbabilmente vagante in 
un'orbita a noi estranea, ma 
spngionante un indubbio fa 
scmo. Sono rosmocaiitori che 
passano e npassano con una 
loro malincoma, ma anche con 
una loro particolare soddlsfa-
zione: per esempio quella di 
essere « part it l » per il nuovo 
spa?io (omt'o. avendo nnun-
ciato a qualsiasi altra fonte 
di suono che non sia quella 
della voce umana — ed e la 
novita di Stimmung — la qua
le qui supplisce, senza per6 
meccaniche lmitazioni, anche 
a tutte le possibility di suo-
ni elettronicament^» prodotti. 

Stockhausen stesso appare 
« liberate » persmo dagli abi 
ti traditional!. Nessuno rico 
nosce in lui l'lrreprensibile 
giovin signore K'desco (rapel 
li corn e smoking), ora che 
inrtossa una lunga giacra di 
panno griRio, un paio di cal 
zonl rintorcinati (hianrhi) e 
una lunga chioma evangelica 
Talvolta le voci si dispongo 
no timbriramente come scam-
panil pascollani, dolcissimi (il 
pascoliano si riferisce pro
prio al Pascoli poeta, non ha 

o-

le scenette di genere. 
Della vasta distribuzione 

citiamo soltanto Cedric Smith 
alle prese col personaggio del 
* Che *, abbastanza somiglian-
te nel trucco 

Alio spettacolo, del quale 
ricorderemo parttcoIarm«nt# 
la scena della presa del vil-
loggia di Samiapata con la 
dura derisione del colonnello 
boliviano messo in mutande, 
per una sua certa qual eff'x-
cacia rozza ma diretta ed 
eloquente, e teguito un acce-
so dibattito. 

Arturo Lazzarl 

vini). 
Alia base di Stimmung c'e 

I'acquletata malinconia del 
lungo finale di Hymnen, cui 
minante In un ritmico respi 
ro umano. Qui i suoni dissol-
vono in un soffio appena per-
cettiblie, alitante sulla «m isti 
c* » o psichedelic* rtevocazio 
n* (durata aettanta minuti) di 
cant) ilnagogali. salmodie ca 
tacombali o ebbrezze di un 
• muezzin » sperduto nel de-
aerto. 

II auccesao e a u t o rilevan-
tlMimo, con applausl « chla-
mat* all'autora • agli inter-
pretl. 

In ae rau , il coro filarmo-
nico di Praga ha preaentato 
— nuori par HtaUa — i Tra 

pezzi sacn di Fausto Razzi 
(1932), vinritori del p n m o 
premio nella « P n m a v e r a » 
pranhonse del 1966" cioe un 
Kyrte - Sanctus, Benedtctus 
e Agnus Dei 

II puntiRlio dell'autore b 
anche quello di pervenire ad 
una asriuttezza gregoriana, at
traverso un nnpianto dodeca-
fonico. La composizione ha 
molti motivi di novita, emer
gent I anche dal sovrapporsi 
delle von come fasce tnnbri-
che, fluentI in una evanescen-
za talvolta hvidn, afona, par-
ticolarmente avvincente nel 
«gioco» melismattco delle 
« I » (« Kyrte, Christe ») e del
le « A » («Agnus Dei»). E ' 
una music.i f it ta. lteve pero, 
intensa, senipre di prima ma-
no, stupendamente eseguita. 

Invidi.tbile il successo di 
applausi P di rhianiate anche 
per l'autorc apparso al po-
dio iniieme con l'ottinio Ve-
selka 

E ' st.ita poi la volta delle 
liratiludinci (lestimomnnza 
per Mat tin Luther King), di 
Oof f redo Petrassi, recen-
tenwnte ascoltata a Fiugf?'-
Protetta dal chiuso, questa 
musica M'ubra e mquieta, raf 
finatissima ma pure schletta 
mente palpitunte, iia accrpsciu 
to una sua .spasmodic^ for/.a 
diromppiite Î u pur lineare 
voraltta del baritono (Claudio 
Strudthof) nasce da un im-
peto irresiMtbile d'tntrangerp 
limit i che ancora si oppon-
gono alia liticrta (lell'iiorno 
Preziosa Icsecuzione, curata 
da .N'.iin San/ogno. festeggia 
tissimo con l'autore, 

L'« exploit » moderno si e 
concluso con la Passiu Domi
ni nuttn ^t'conUum Marcum 
di Flavio Testi, essa pure di-
t f t , i rlu Saii7<>gno 

Anche questa musica sve 
la qualcosa di furente che 
voglia avventarst, attraverso la 
i .etoc.i/ioiip di antirhe lruqui-
ta, sunt' peiseciwioni che l'uo-
mu continua ad esercitare c<jn-
tro i uomo i-a composizione — 
una esfiiijjlare npassio brevis» 
(una trentina di minuti) — 
che sembia it-cuperare e nel-
lo stesso tempo nfiutare una 
certa impronta stravinskiana, 
trova il suo eslto originate 
sia negli accorgimenti compo 
Mtivi iisati per smaltire 11 
lungo testo (le parti spesso 
si sovrappongono senza mai 
ripetere alcuna parola), sia 
nell'inclinare a una preminen 
za vocale, per cui le voci (un 
sestetto) quasi non hanno bi-
sogno di support! strumen-
tali, per quanto l'orchestra ab-
bia una sua vivaoa preaenza 
Anche qui — era una «pri
ma » assoluta — notevolisslmi 
gli applausi all 'autore e agli 
interpret!. 

Come si vede, 11 pubblico 
(e quest'anno b numeroao) ci 
sta al moderno, per cui non 
sarebbe azzardato auapicare 
una sagra « m o d e m s » , non 
soltanto per una giornata. 

Erasmo Valanta 

ipazzi di 
Jakubisko 

Lieve risveglio della «mondanitd» 
nella fase finale della manifestazione 

Dal aostro iariata 
SORRENTO, 27 

Ln 1K'\L> ns\eglio della 
» monoUuuta » ha accompagna-
to la scrata finale, a Sorren 
to. degli Incontri mteniaziooa-
h dt 1 cinema, cm fara seguito 
(Kimani, al San Carlo di Na 
poll, la lenmntiM di chiusu-
ra. E' a r rna td perfino qodl-
ci*e attnet;: a Virna Lisi han
no tenuto dietro Claudia Car-
dinale e Catherine Spaak. im-
pvgnate insieme dal regista 
Marcello Fondato, presente 

, tjui anche lui. nel loro primo 
i lavoro comune: Certo, certissi-

m<> .. anzi probabile. E c'e 
Mata. pi una dt'lla pr(«p7ione 
conc-lusiva dedicata al cinema 
ct'CoMovacc-o. una iniziale di-
-,tnbu/ione di patacche e di 
plomi 

Non b giunto invece a Sor
rento il regista slovacco Juro 
Jakubisko. attualmente assor-
bito dalle riprese del suo nuo-
\o lungometraggio (e quarto 
dolla serie): Arrirederci al-
I'lnfenia. amici. Dell'attivita 
di questo autore poco piu clie 
ttcntonne. si e potuto avere 
pcraltro un ragguaelio mm-
pleto. a tutt'oggi- abbiamo in-
fatti \isto o rivisto Gli anni 
dt Crista fdato a Pesaro nel 
•fifU. I disprtori e i nomodi 
(Cannes, fuori concord. 1969). 
mmche l'ancora im'dito Vccel 
Uni. nrfant r pazzi: una rnpia 
frcsca di stampa, e. purtrop-
pti. senza snttotitoli. 

Gli anni di Crisfo e la descri-
7ionc della crisi — sentimenta-
le. artistica. morale — d'un gio-
vane pittore. il cui nome (Ju-
raj) somiglia a quello del re
gista. I divertori e i nomadi e 
un'ampia trilogia sui temi del
la violenza e della distruzio-
ne. che liberamente interpreta 
tre situa/ioni turbolente di 
< dopoguerra », riferite alia fi
ne del primo conflitto mondia-
1P; ai giorni della liberazio-
ne dal nazismo; al periodo 
successivo ed un ipotetico (ma 
non impossibile. sciagurata-
mente) scontro fra le potenze 
nucleari, che lascerebbe la 
terra deserta, o quasi, di un 
mini. F/ in quost'ultimn epi 
sodio. del rcsto. che il per 
sonaegio simbnlico c ricorren 
to della Morte assume una 
fun/ione decisiva. sottolinran 
do come quello di .Takubisko 
sia un mondo dell'esisten/a 
che non ignora. ma disprezza 
e tiene ai margini di se il 
mondo della storia. rinuiando 
ogni rapporto dialettico 

Gli * eroi >. por .Takubisko, 
sono figure da libri di sruo 
la. destinato ugualmente a 
soccomben* al fato rollettivo. 
nel piu assnrdo dei modi, co-
mo il fratHIo (ufficiale pilota. 
uom<> solido P positivo) del 
protagonist a H^irli Anni di 
Cri^tn: o mali/io^o carieatu 
re, como l partigiani del ca- i 
pitolo cent rale dei Di'serfort e 
i nomadi. come I'inesausto 
combatienie che. parlando nis 
so acctisa i porsonatlizi prin 
ripali di Vrrellini. nrfani e 
pazzi <\ quali cli nbattono 
che la I'uerra e finitn da vonti 
anni) di essere fas<isti, e li 
gratifica con sventagliate di 
mitra 

T̂ a fuca dalla storia. la fu 
ga della realta e. in sos(nn/a, 
il motuo ispiratore di Vccel 
Uni. orfaw e pnzzi. che se
gue le \ieende di trp amici -

Yorik Cevidente allusjone 
-hakespe iriana) Andrej e 
Maria TI primo ha srello la i 
follia come ^olu/ione \i tale e 
«i romtvirta di con<;pffUpn7a-

Andrei fotocrafo mantiene on 
cprto le"ame con lo cose, ma 
in def mtiva nnn r mono ilie 
nato ''''I oro' u'oni'ta di Rfoir 
un- Marta tnt i 'cp lp stpssc 
ango^cp deeli altri. e cos! 

Colonic festeggia 
Offenbach 

COI.OS'U. 27 
Nella iicorron/a del ISOesimo 

annivcrsario della na^cita di 
.Jacques Offenbach 118i9 I8R0I 
sono stato orgrini//ate a Col" 
ma. sua cittA nfltale numerost 
mamfpstarioni, tra em la mcss.t 
in scena. curata da Jean Ix>ms 
Berrault. delld Vita Parigina 
uno del piu niHCiti lavon del 
maestro, nel quale si ntrovuno 
tu'ti i moMv' d"''a p*>pf»'9ri,a n 

del successo della musica di Of 
fenbach e cioe. tra l'altro. I'm 
ven7ione melodica e la cantabi 
Itta facile sen/a essere banale 

Nel Foi/er del Teatro del 
I'Opera di Colonia e stata ai>erta 
un'pspoii/ione dedicata a Often 
bach con lettere. manosentti 
libri. caricature, disegni. dischi 

Nella ricorrenja del ISOpsimo 
anniversano della nascita del 
compositore la citta di Colonia 
ha istituito un « Premio Jacques 
Offenbach ». dotato di 20.000 
marchi, che. a part ire dal 1970 
sara assegnato ogni tre anni ad 
un artists tedesco o francese 
che si sia particoiarmente di 
sflnto come com%ositnre; II-
brettisla od Interprete nel cam-
po dvll'operetta, del musical o 
dalla canton*. 

It' stesse smanie di exasione. 
dovendo oltretutto dividersi 
fra i due ' quando nmane in-
cinta di Andrej. pero, sembra 
che la natura abbia deliberato 
per lei. respingendola \prso 
una eventuate normahta Alio 
ra Vonk la uccide. e a sua 
volta si da la morte: buttan 
dosi nel fiume appeso per il 
collo — tanto perche non ab 
biamo dubbi — alia statua 
dell'eroe nazionale slovacco 
Stefantk. 

Jakubisko ha talento da 
\endere. e una notevole imma-
ginazlone visuale. che pud ri-
cordare a tratti Fellini: ma 
l'influen7n piu sensibile in lui 
e quella della * nouvelle va
gue ». Di Godard in maggior 
mUura - la sua problematica e. 
nonostante la «modernita» del
la forma, di stampo tardo-ro-
mantico e erepuscolare. eon in 
piu fort! componenti di misti-
cismo. Di Godard ci sono an
che le civetterie. la tendenza 
scherrosa (ma non tanto) ad 
attribuire al cinema un pri-
mato sulla realta Ecco i per-
sonagei di T'rre/Jint. orfani e 
pnzri. avvolnersi in matasse di 
pellicola. come alghe o lia-
ne, p poi dar fuoco a quel ser-
pentino groviglio. e irriveren-
tpmente irrorarlo. Omaecio. 
pin che vero dileeeio verso la 
«materia * cut il cinema e 
riducihile. in prima n ultima 
analisi. e che per molti auto
ri contemporanei sta diventan 
do una nuova divinita: la 
stpssa morte di Yorik. il suo 
estremo pentimento. echee-
giano Pierrot le fou. I 'awr-
tura * internazionale» della 
cinematografia slovacca e cer-
fn un fatlo importante (sia 
del to per inciso- Vccellini. or-
fani e oazzi e stato Drodotto 
in collabora7ione con ditto pa-
ritrineV ma notrebbe anche ri-
snlversi sul nia no del cosmopn-
litismo e d'un provincialismo 
« di ritorno •>; che sono DOI due 
aspetti del medesimo feno-
meno 

le prime 
Cinema 

Quei temerari 
sulle loro pazze 

scatenate, 
scalcinate 
carriole 

!>• - i <ii r o!t» » c!i Keti A'l'ia-
km v. p«'rsegiiiLiiw IX>po que! 
le \oUnti. ecco que'.'e *.erre*tr 
nella ferragha sca'^vrata ri. 
aiiottiot>.!i cosrr»i te a ill inizio 
dvl ses.olo I U-nK*rar: sooo cit 
tadm I'IUU--'. 'edt-scn .taLan:. 
spai'ioh. pr««it. a sfu!»r-»i oer 
il gr »n premso di Motrtecar'o 
II « circuito » e dei p:u d;sagi.< 
ti. e comprvnde te p u infernal, 
straoe deirF-oropa K' rtaturale 
che I cooi'orreoti iparticolar 
mente Tinglese) tet>tino di fars: 
l'un l'ahro soherzi da preie. 
senza pero muovere al riso il 
pubhl'eo paeante e sen?a anche 
m a r e nv>lto danno aU'a^er 
•sario. 

SMIHII alia itera/iooe del'a 
fiirmula cotisueta. ma la rcetta 
sembra non provocare persino 
quel picco'.o effetto che re*i 
stramnvo a pronosito del prece 
dente spettacolo Bound. Tony 
Curtis. Terrv Ttiomas. Mireille 
Dare. Gert Frobe. Dudley Moo 
re. l^ando Buzzanca. Walter 
Chiari. Nicoletta MachiaveJli. 
con le loro stanche gags, non 
nescono a divertsre non solo l! 
pubblico ma oeopure se stessi 
Colore scalcinato-

vice 

I 

Queste le 
« Moschere 
d'argento » 

La giuria dell'oscar interna-
7ionale « Maschera d'argento » 
ha deciso di assegnare i premi 
dedicati al settore cinematogra-
fico agli attori Florinda Bol-
kan. Maria Grazia Buccella. 
Adnano Celentano. Sylva Ko-
scina, Margaret Lee, Nino Man-
fredi. Amedeo Nazzari. Peter 
O'Toole. Francoise Prevost. 
Rosanna Schiafflno. Alberto 
Sordi. Catherine Spaak e Mo
nica Vitti. al regista Giuseppe 
Patroni Gnffi. 

Alia serata di gala, prevista 
per il 30 settembre. nel corso del
la quale saranno consegnati i 
premi. sara presente come ospi-
te d'onore. la diva del cinema 
niuto. Francesca Bertini. 

Jeanne Moreau 
a Hollywood 

HOLLYWOOD. 27. 
Jeanne Moreau ha aspettato 

venti anni prima di andare in 
Vmerica a fare un film, ma ora 
e e-nUisiasta. Ha girato « Monte 
Walsh» con Lee Marvin, un 
buon film, dice, ed e pionamen-
to soddisfatta. * Adosso amo la 
California mendionale. Torneni 
a fare altri film e forse ci pas 
sero soi roest aU'anno. Vorre. 
hvnrare ani"ora con I>ee Man in 
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L UNIONE SOVIETICA 
M HUUTOXUMMO> 
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RURTa 
HiflCSttZZI 

# Ora ancha in italiano la famota rivista 
to viatica 

f ) Un mantila illuttrato a color] cha vl 
informa dirattamanta sulla vita soviatica 

Richiedetene una copia omaggio 
10 francobolll wvUtki <omm«fnor«tivi dadicati a 
LENIN a coloro cha al obbonoranno ontro II 7 
novombra. 

Abbonamento annuo . 
Abbonamento biennale 
Una copia . . . . 

L. 1.500 
L. 2.700 
L. 150 

RIUNITI 
ttovisaj 

S T O f t l A 
S O C I A U t T A 

R I V O L U Z I O N B 

Pret. di Gastone Manacorda 
I volume, pp. XLII-452. 500 
ill. in bianco e nero. 8 tavo-
le ft. a colon 
La grande rivoluziona 
borghese dvscritta da 
uno ttorico socialista. 

Nuova bibliotoca 
di cultura 

G a l v a i n o 
cfo>lla V o l p e 

L O G I C A C O M a l 

S T O R I C A 
A cura di Ignazio Ambrogio 
PP 328 L 2.500 
Una delle opera piu Im
portant! del penaiero 
contemporaneo. un ton-
damentale contributo 
delle ricerca marxista. II 
seggio dellavolpiano no* 
to con il titoio « Logica 
come scienza positive • 
seguito da altri studi piu 
recenti, « Sulla dialetti-
ca«. • Chiave della die-
lettica storica » e « Die-
lettica in nuce ». 

U m b e r t o C e r r o n l 

IL P E N S I E R O 
G I U R I D I C O 
SOVIETICO 
pp 260. L. 1.800 

Lo sviluppo del diritto 
sovietico attraverso le 
teorie che ne hanno ac-
compagnato I'attuazione. 
La problematica di un di-
ritto assolutamente nuo
vo rispetto a quello della 
societa capitalistic*. 

II punto 

C h o m s k y - K o l k o 
I L V I E T N A M 
I N A M E R I C A 
L. 500 

Le radicl dell'aggresiio. 
ne • II suo effetto boo
merang sulla s o c i e t a 
americana, nelle serrate 
reouieitorie di due Intel. 
lettuall statunitanal. 

N o v o f t i l o v e> 
m t r u m i l l n 

L A R I F O R M A 
E C O N O M I C A 
N B L L ' U R S S 
L. 700 
Un dibattito fra etudiosl 
di diverso orientamanto 
sul contenuti, le Implica-
xloni e I traguardi del 
cambiamenti progettatl 
neireconomla dell'URSS. 

A « d r e | O r o m y k o 

LA P O L I T I C A 

S O V I E T I C A 
L 400 

II rllancio della • coe-il-
stanza pacifica • come 
Impulso alia aoluzione 
del problem! lnternszio> 
nail, nella prospettiva de-
llneata dal minlttro degli 
eaterl sovietico. 

O l e v a i n n i 
• • r l l n g u e i p 

P S I C H I A T R I A 

L SOO 

Le malattle mental! a le 
manipolazione dell uomo. 
I rapportl tra contestazio* 
ne psichiatrica e movi-
memo operate. 

L a i n l n 

Mezhdunarodnaja 
Kniga Mosca 

V o l . XXXVI 
A cura d» 0. Garrltane 
pp. 550. L 3.500 
Scrittt dl Lenin dal 1*00 
al I 3 t II periodo <Mla for. 
matkme • dello sviluppo 
dai perttto boleeevko. m 
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