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Burton non 
prova gelosia 

LONDRA — Richard Burton entra nella camera da letto e 
trova la moglie tra le braccia di Peter O'Toole, ma non fa 
scene di gelosia. L'attore e infatti andato a fare una visita 
a Liz sul « set» delta version* cinematograflca di «Sotto il 
bosco di latte» di Dylan Thomas; e la scena d'amore tra 
la Taylor e O'Toole e assolutamente rkhiesta dal copione. 

discoteca 
Gli archi 
di Schubert 

La stcssa casa pulililica im 
disco M-hitlicrliano, conlcncn-
te — ncll'esccuzione del Quar-
tello Wcllcr (con la collabora-
zione del violoncclliMa D. Gur-
tlcr per il priino lavoro) — 
il Quinteito op. 163 e il Teni' 
po di qunrtctlo opera poslu-
nta. Non v'e dulibio alciino 
che il Quinteito. Tunica com-
po«izione di ampio respiro 
che Schubert ahhia compo.sto 
per questo organico (nel 1828, 
suo ultimo anno di vita), sia 
una dclle sue piu splendide 
e alte composizioni da came
ra. II Tempo di quartetto, un 
n allegro assai », fu composto 
nel 1820, ed e pagina niossa 
e dramtnalica, che si collora 
anch'essa accanto alle piu bel
le opere cameristiche di que
sto musicista; anch'essa e re-
sa con notevole proprieta dal 
quartetto tedesco. 

Ed eccoci a un'epoca piu vi-
cina a noi enn un disco diret-
to da Claudin Abbado. pre-
sentato in elegante rassetla 
dalla Deutsche Grammnphon 
e contcnente i 3 i\oltnrni 
(a Nuages D, a Fetes » e a Si-
renes », quesl'uliimo con coro 
femminile senza parole) di 
Debussy, c, di Havel, la sc-
ennda serie (anch'essa con co
ro senza parole) del ballelto 
Daphnis cl Chlor, oltrc alia 
Parana per una fancinUn mor-
la. Detto dcll'Orchestra Sin-
fonica di Boston che si trat-
ta di un complesso di sensa-
zionalc bravura, osserviamo 
che Abbado ha maturato ulli-
inanientc una notevole son«i-
hilila — timbrira. armonica. 
ritmira — anche in un seiio-
re, come qucllo della musica 
ro«iddctta inipres#ioni«la. che 
fino a qualche anno fa sem-
Iirava in cert a uiisura eslra-
tieo al suo teinpcramento. 
Questo disco ci da tutla la mi-
sura dclle sue capacity di ap-
profondimenlo di due lc*ti 
per tanti versi complessi e in-
grati, e ci consenlc di vedere 
in lui il dirctlnre ormai dav-
vero • complclo ». a suo per-
fetlo agio in qualsiasi epoca 

e stile della lctteralura musi-
cale. 

Concludiamo con un di«co 
stra\inskiano pubblicato dalla 
Decca con l'Qrcliestrc de la 
Sui*sc Komnndc guidata da 
Ansermet. I pezzi sono Hcnnrd 
per quattro voci e orchestra 
(con cimbnlon) e 1'operina 
Mavra: che e qtianlo dire due 
opere tipiche del moiiicnlo di 
Irapasso tra il pcriodo a rus-
so B e quello neoclassico-euro-
peo del musicista, che va tra 
il 1917 circa e I'inizio degli 
« anni '20 v. Un bel disco, di 
piace\ole a«collo c tli notevoli 
risullali artistici anche per la 
esperienza liin;:hissima che, 
nel campo slravinskiano, ave-
va maturato il direttore sviz-
zero rcccntemcnte scomparso. 

g. m. 

Al Centrale 
I'assemblea 
promossa 
dall'ANAC 

Domani mattina, alle 10.30. al 
Teatro Centrale. si svolgera la 
gia annunciata assemblea indet-
ta dall'ANAC (Associazione na-
zionale autori cinematografici) 
per discutere i problemi ineren-
ti alia riforma della Biennale 
di Venezia. anche tenendo con-
to della ventilata nomina di 
Gian Luigi Rondi a direttore 
della Mostra cinematograflca ve-
neziana. L'AXAC. la quale non 
ritiene che si pc*.sano scindere 
i problemi della Biennale di Ve
nezia da quelli inerenti alle fun-
zioni. alia natura e ai compiti 
dello intenento pubbheo nel 
settore cinematografico. invita 
i la\oratori del cinema, i smda-
cati. le associaziom di catego-
ria a partecipare numerosi alia 
manifestazione. 

L'assemblea si svolgera al 
Centrale. invece che al Ridotto 
deH'Ehseo. avendo la direzione 
del teatro Ehseo. da cui dipende 
anche il Ridotto. opposto un 
repentino e incomprensibile ri-
fiuto a cedere la sala. senza 
dare sufficienti spiegazioni c 
nonostantc gli impegni di massi-
ma gia presi. 

«Le serve* di Genet rappresentato a Genova 
_ i . . . . . . - • - . . . — 

Un messaggio di morte 
tra la realta e il nulla 

Interpret! dello spettacolo, diretto da 
Mina Mezzadri, sono Lucilla Morlacchi, 

Mario Grazia Spina e Lu Bianchi 

Dal nostro inviato 
GENOVA. 12. 

Pubblloo perplesso, ma al
ia fine plaudente, alia prima 
di Le serve («Les bonnes») 
di Jean Genet. L'applauso an-
dava alle tre lnterpreti, Lucil
la Morlacchi, Maria Grazia 
Spina, Lu Bianchi, e alia re-
gista, Mina Mezzadri — che 
da questa stagione lavora con 
10 Stabile di Genova, lascia-
ta la Compagnia della Log-
getta di Brescia, la quale da 
un anno, appunto, ha regola-
mento assembleare, e produ
ce spettacoli fortemente poli-
ticizzati. Venuta a Genova, la 
Mezzadri ha fatto un tiroci-
nio di decentramento con il 
suo famoso spettacolo-docu-
mento su Don Milani. e fi-
nalmente l'altra sera ha po-
tuto presentare un suo spet
tacolo al Duse. 

Per questo suo debutto co
me regista alio Stabile ha 
scelto un testo che gia ave-
va messo in scena a Brescia 
(stagione '66-'67). Non possia-
mo dunque dire nulla sulla 
sua maturazione artistica, poi-
chfe testo e spettacolo, tutto 
sommato, si riferiscono ad una 
fase del suo lavoro abbastan-
za datata e arretrata: avrem-
mo preferito vedere la Mez
zadri alle prove con un'altra 
opera per lei inedita. Ad 
una esigenza, tuttavla, direm-
mo «locale », la Mezzadri ha 
dovuto sottostare, quella di 
dare, entro certi limiti, una 
versione delle Serve che aves-
se una possibility di comuni-
cazione col pubblico dello Sta
bile genovese, abituato da or
mai due o tre stagioni ad 
una linea estetica assoluta
mente diversa e dlvergente da 
quella in cui si inserisce il 
testo di Genet, una linea este
tica che si fonda sul teatro-
storia, o teatro-documento (da 
Cinque giorni al porto alio 
imminent* 8 settembre) o 
sulla favola epico-didascalica 
(Madre Courage) o di rico-
struzione storico-romanzesca 
(11 tartufo). 

Per questa esigenza, si e 
dunque dovuto dare certe 
esplicazioni ai motivi segreti 
e ambigui delFopera, si e do
vuto penetrare, un po' dallo 
esterno, con un certo artifi-
cio. nel mondo compatto, chiu-
so, delle Serve, che da tragi-
ci personaggi allegoric! del 
nulla («Vorrei ottenere — 
scrisse Genet parlando pro-
prio delle Bonnes — che 1 
personaggi fossero sulla sce
na soltanto la metafora di 
ci6 che dovrebbero rappresen-
tare») , diventano qui perso
naggi piu plausibili di una 
storia abbastanza plausibile, o 
per lo meno non metaforica. 
11 ritmo di recitazione e sta-
to rotto in tre tempi: il tem
po reale (le due sorelle che 
giocano a fare di volta in vol-
ta la parte della loro padro-
na: quando Madame non e'e, 
ciascuna di esse recita i suoi 
comportamenti, con odio-amo-
re); il tempo del sogno (quan
do ciascuna delle due ragaz-
ze, che Genet descrive invec-
chiate neU'esercizio del loro 
maledetto mestiere che le as-
simila ai disperati della ter
ra, ai criminali, ai «rifiuta-
t i » dalla societa. evade del 
tutto nel riflesso dell'altra e 
nel riflesso della signora e si 
immagina una propria esisten-
za diversa); il tempo del ri-
to (quando tutto cib assume 
l'andamento di una ceri-
monia). 

Per scandire 1 tre tempi. 
la Mezzadri e ricorsa a mez-
zi tecnici. dall'esterno: senza 
renders! conto, forse, che lo 
abbassarsi delle luci. le voci 
registrate e il metronomo-
tamburo che si sente. invece 
di spiegare l'azione, la intor-
bidano e la oscurano. Quan
do le voci sono passate in 
sala dal nastro magnetico. ea
se diventano per tre quart! 
incomprensibili: e non credia-
mo che questo sia tm effet-
to voluto, per giocare «:iilla 
deformazione e non recepi-
mento dei suoni. idea assolu
tamente aliena dal letterato 
finissimo che e Genet. 

FntENZE. 12 
Gli assessori alia Cultura del

la LoTibardia. deU'Emilia Ro-
magna. del Veneto e della To-
scana si sono nurnti presso la 
Regione toscana per esaminare 
alcuni problemi delle istituzioni 
culturali pubbhehe. specie per 
quanto attiene agli Enti lirici e 
allintero settore dello spetta
colo. 

Essi hanno convenuto sul-
1'esigenza di una profonda ri
forma dell'organi7zazione pub-
bbca della cultur« ed hanno 
manifestato il proposito di in 
traprendere. d'intesa con le 
altre Regiom. quel'e miziative 
che verranno a sollecitare e 
coordinare il movimento per 
conseguire questo obiettivo. 

« Fin d'ora. pcrcin cssi nten-
gono che non debbano esscrc 
aecolte proposte di intervento 

pubblico che unitaleralmente 
tendano ad imporre soluzioni 1c-
sive alle autonomic Iocali e 
delle Regiom e tali da allonta-
nare o pregiudicare le prospet-
t i \e di riforma. In questo senso 
non rawisano i'opportunita di 
dar corso all'aUuazione dei co-
mitati regionah di coordinamen-
to delle attivita musicali sov-
venzionate. di cui aU'articolo 
21 della legge (MM sugh Enti 
hnci. fra l'altro di fatto supe 
rati dalla realta regionale: c 
pro«pettano la creazione di con-
suite regional! per le attivita 
culturali. di cui farciano parte 
le Regiom. i Comuni, le Pro-
vincie. le Associaziom popoJari 
c culturali. le Confederazioni 
sindacali. i centri di produzio-
ne e di diffusione culturale. 

«l ie consulte regionali debbo-
no rispondere alle esigenze delle 

Impegno di quattro Regioni per 
rinnovare gli istituti culturali 
Si sono incontrati a Firanze gli assessori della Lombardia, del-
I'Emilia-Romagna, del Veneto e della Toscana — Respinta ogni 
forma di intervento statale che . leda le autonomie Iocali 

autonomic regionali e Iocali e 
alia diffusa nchiesta di parte-
apazione popolare alia program-
mazione delle attivita nei cam-
pi della prosa. della musica e 
degh strumenti audiovnsivi; es
se debbono percift prefigurare 
i nuovi organismi destinati a 
governare gli istituti culturali 
rinnovati >. 

Raccogliendo infine le preoc-
cupazioru che emergono per 
le croniche ensi fmanziane 
che affliggono gli enti hnci. 
chiedono che intanto I'lnterven-
to dello Stato nel settore non 
discnmini tra gli Enti. garan-
tisca con la neeessana urgenza 
un volume di n vesttmenti ade-
guato alle finalita sociali che 
si vogliono perseguire e affron-
ti il problema della riforma or-
ganica rispetto a quella di tut
to il settore dello spettacolo. 

La scenografia, di Gianfran-
co Padovani, e la camera da 
letto di Madame, un grande 
armotre di legno, aperto, con 
tanti vestiti, un letto e tan
ti piccoli mobili porta ogget-
ti, il tutto coperto letteral-
mente di flori, e di pizzl 
bianchissimi da altare. Spi-
ra un'aria mortuaria, la den-
tro; e il tema della morte, 
che per restare fedell fino in 
fondo al loro gloco le ragaz-
ze raggiungono, perche Solan-
ge fa bere la tisana awelena-
ta preparata per Madame al
ia sorella Claire, che la vuo-
le a tuttl i costi, e lei, So-
lange, si prepara al «marti-
rio» della condanna a mor
te, al godimento mistico del-
l'esecuzione ad opera del 
boia (quanta letteratura ama-
ledetta» in queste pagine dl 
Genet, che scrisse Le serve 
subito dopo la tragica espe
rienza della galera!) e uno 
dei preferiti nello spettacolo. 

La rituaiita ci pare, invece, 
passi in secondo piano, men-
tre in Genet essa e fonda-
mentale per veicolare la sua 
confusa ma terribllmente vis-
suta filosofia del nulla: la 
realta non e che apparenza 
di una apparenza, che e il 
nulla, e gli uomini occidenta-
li (dice Gengt) sono dentro 
questo nulla ma vi soprawl-
vono per via della cerimo-
nia, alia quale soltanto si de-
ve se esistono. E se cerca-
no di uscime, invano. 

Delle tre interpret!, questa 
volta metteremmo in testa 
Maria Grazia Spina nella par
te dl Claire: con la sua vo
ce dura, col suo fisico grade-
vole, con i suoi gesti morbi-
di rende assai bene le fru-
strazioni. le rivolte e gli amo-
ri della serva per la padro-
na, per il suo mondo che non 
e 11 suo. Nel moment! in 
cui si traveste da Madame 
e apprezzabilissima. Lucilla 
Morlacchi e Solange, che for
se psicologizza un po' il suo 
personaggio al quale da una 
consistenza drammatica nel 

senso tradizionale che non gli 
compete, ci pare: tuttavia ren
de bene le nevrosi e le os-
sessioni della serva. Madame 
e 1'attraente e abile Lu Bian
chi. Uno spettacolo, tutto som
mato, questo della Mezzadri, 
abbastanza decadente che 
punta sul messaggio di mor
te di Genet e ne sottolinea 
i valori religiosi, abbastanza 
distorti, ma alia fine presen
t s In verita decadente e pu
re il testo di Genet, il cui 
teatro, come dice Martin Ess-
lin, non e in realta che una 
danza di morte. E Sartre 
(credendo di tessergli un elo-
gio) aggiunge: « Genet e nlen-
t'altro che un morto; se sem-
bra ancora vivo, e tale di 
quella esistenza larvale che 
certi popoli presumono esse-
re quella dei defunti nella 
tomba ». Bernard Dort, In un 
saggio su Genet, parla della 
sua «negativita attiva». In 
diretta, violenta polemica, 
eversiva e negatrice, della bor-
ghesia, o meglio dell'ordine 
della gente benpensante che 
manda in prigione i ragaz-
zi traviati e 11 ve li fa tra-
viare ancora di piii (niente 
e piu alieno da Genet di una 
presa di posizione ideologico-
politica precisa e cosciente) 
— come successe a lui, omo-
sessuale e « derelitto » — que
sta <c negativita attiva » ci sem-
bra abbastanza datata e svuo-
tata. Essa ha. crediamo. esau-
rito la sua a attivita», esau-
rito col tempo e con gli even-
ti accaduti e in via di acca-
dimento. col formarsi. sem-
pre piii largo, del fronte an-
tiborghese, esaurito nel com-
piacimento estetizzante che le 
concede la borghesia stessa. 
D'aitronde, ad indicare un 
momento ben preciso della 
storia recente. sta la data del
la prima rappresentazione del
le Bonnes: il 19 aprile 1947 
(ventiquattro anni fa!, al 
Theatre de 1'Athenee, con la 
regia di Louis Jouvet. Quan-
ti secoli sono passati da al-
Iora? 

Arturo Lazzari 

Aecolte le richieste 
della Commissione 
di vigilanza 

Progromma 
su fascismo 
e Resistenza 
alia RAI-TY 
II Comitate direttivo della 

RAI ha preso in considera-
zione la richiesta della 
Ccmmissione parlamenfarc 
di vigilanza decidendo un 
programma organico di f ra-
smissioni radio e televisivc 
che « dociimentino I'origine 
del fascismo, la Resistenza 
ed i fondamenii storici e 
ideali della Costituzione». 

II complesso dei program-
mi — giornalistici, di di-
battito, inchieste cultura
li , rievocazioni sceneggia-
te, film, musiche — tende 
a presentare in radio e in 
televisione gli aspetti piu 
significativi del fascismo e 
della Costituzione democra
tic* nella realta Italian* ed 
Internationale. 

Stasera a Genova 

Sulla scena il dramma 
dell'8 settembre 1943 

le prime 
i 

GENOVA, 12 
8 settembre, di De Bernart, 

Squarzina, Zangrandi, andra 
in scena a Genova, in prima 
nazionale, domani sera. Con 
questo lavoro, che tecnlca-
mente si definisce «teatrodo-
cumento », lo Stabile di Geno
va continua il suo discorso dl 
impegno civile iniziato con II 
processo di Savona dl Vico 
Faggl e continuato con Cin
que giorni al porto di Vico 
Faggl e Luigi Squarzina. Un 
discorso che si va facendo 
sempre piii serrato, sino ad 
arrivare alia rappresentazio
ne dl un momento partico-
larmente drammatico della 
recente storia italiana: la ca-
duta di Mussolini il 25 luglio 
del 1943 e la firma delPar-
mistizio con gli alleatl 1*8 set
tembre dello stesso anno. 

L'impegno tecnico del tea
tro pubblico genovese per lo 
allestimento di questo testo e 
stato notevole. Su questo ar-
gomento Squarzina ha dichia-
rato: «II copione ha sessanta-
sei personaggi: 1! abbiamo as-
segnati ai quaranta attori che 
per 1'occasione compongono la 
compagnia stabile impiegando 

grande scrupolo nella rlcostru-
zione dei caratteri». 

Ma, a parte il peso dl que
sto impegno tecnico ed or-
ganlzzativo, 8 settembre si 
presenta come un testo im-
portante ed impegnativo sia 
per l'argomento che tratta, sia 
per la visuale con la quale af-
fronta l'episodio dell'armlsti-
zio e c!6 che sta a monte di 
esso. 

«Prevedo — e ancora Squar
zina che parla — che sare-
mo accusati di avere inven-
tato molt! particolari. Questa 
storia non pub che apparire 
incredibile a chi non l'abbia 
minuziosamente approfondi-
ta, come abbiamo fatto not 
sulla base degli studi di Rug-
gero Zangrandi e con cinque 
anni di lavoro fondato sulla 
documentazione in nostro 
possesso. CI rendlamo conto 
di star mettendo in scena con 
nome e cognome personaggi 
storici contemporanei, alcuni 
dei quali viventi; tuttavia sia-
mo tranquilli perche chi vo-
lesse contrastare la nostra ver
sione dovra vedersela piu con 
1 document! che con noi» . 

Dopo una breve sosta a Roma 

Godard rinuncia 
a presentare 

«Le gai savoir» 
Era stato invifafo, con Allio, Malle, la Delsol e Tan
ner, per una serie di proiezioni nei Iocali d'essai 
Le opinioni del regisla sul cinema e la rivoluzione 

Tniziativa «d'urto> dell'AIA-
CE e della sua consorella 
francese AFCAE: cinque re-
gisti transalpini sono venuti 
in Italia, per presentare in 
altrettante citta (Roma, Mi-
lano. Torino. Napoli. Bolo
gna) ciascuno un suo film, 
e per contribuire a vitalizza-
re, cosi, il nostrano circuito 
« d'essai ». gracilino ed ane-
mico come si sa. Ecco. nel-
Tordine anzidetto. autori e 
opere: Louis Malle con Cal
cutta. Rene Allio con La vieil-
le dame indigne, Jean-Luc 
Godard con Le gai savoir. 
Paula Delsol con Une Jille a 
la derive, lo svizzero Alain 
Tanner con Charles, mort ou 
vif. E* mancato all' appello 
(per ora) Robert Lapoujade 
con Le Socrate, il cui arrivo 
era pure previsto: mentre Go
dard. che doveva presentare 
il suo film a Torino, e im-
provvisamente ripartito — do
po la sosta romana — per 
Parigi. 

AH'Associazione della stam-
pa estera. l'altra sera, i cin
que cmeasti hanno avuto con i 
giornalisti un incontro dibatti-
to alTinspgna della « sempre 
piu proficua collaborazione 
tra le forze culturali». ma 
che ha travalicato di molto 
i pur incerti confini del te
ma. Ha tenuto banco soprat-
tutto Godard. il quale, svol-
gendo un'autocritica non pri-
va di accenti paradossali e 
di tinte civettuole. ha procla-
mato la necessita d'individua-
re un nuovo c uso sociale» 
del cinema « in funzione del
la rivoluzione >. Reticente sul 
suo attuaip lavoro ded'eato al 
la lotta dei partigiani palesti-
nesi. Godard e stato prodign 
di affermazioni generali (ri-
ferite con sospetta freauenza 
e. talora. con dubbia fond a-
tezza ai prinoipi del marxi-
smo) e di sort'te provocato-
rie: come quando — solleci-
tato da una domanda mali-
ziosa — ha detto che non e'e 
nulla di male nel confeziona-
re « caroselli ». essendo tutto 
il cinema borghese diventato 
un fatto mercantile, anzi pub 
blicitario. 0 come quando ha 
cercato di dimostrare che i 
film fatti «per gli amici > 
(cioe per poclii eletti) costi-
tuiscono una fase di passag-
gio verso il cinema «per i 
compagni ». cioe per le masse 
Iavoratrici e combattenti. 

A noi e parso assai piu 
equilibrato e persuasivo Tin 
tervento di Ren6 Allio (noto 
for.se maggiormente come sce-
nografo teatrale che come uo-
mo di cinema, ma il cui esor-
dio registico, con La vieille 
dame indigne, rlsaJe al 1965); 

diversi — sostiene Allio — so
no i terreni di lotta per un 
cinema che aiuti a cambiarc 
la realta. e lo stesso « mer-
c a ^ e uno di essi. Del re-
sto. nemmeno il cinema * d'es
sai » o di qualita si pud con-
siderare il toccasana: si trat
ta, invece. d'un momento del
la battaqlia delle varie cine-
matografie nazionali per ricon-
quistare (o semplicemente 
conquistare) la loro indipen-
denza, la loro liberta di e-
spressione e di circolazione. 

Al di la della discussione, 
una notizia: i film di questa 
prima « infomata ». come al-
tri che seguiranno. verranno 
presentati in edizione origi-
nale. con sottotitoli in italia-
no: si vuol cosi rompere la 

I schiavitu (anche economical 
I del doppiaggio. il quale fini-

sce per esser di ostacolo alia 
diffusione di determinate pro-

. dotti. 

L'AIACE stigmotizzo 
rimprowisa 
partenza di 

Jean-Luc Godard 
In merito all'unprowisa par

tenza dall'Italia di Jean-Luc 
Godard. che non ha mantenuto 
1'impegno di recarsi a Torino 
dove avrebbe do\nito presentare 
il suo film Le gai savoir ed m-
contrarsi con la stampa ed il 
pubblico. l'AIACE ha emesso 
un comunicato nel quale si af-
ferma: «II regista francese 
senza alcun motivo e fuggito 
a Parigi sottraendosi anche al-
relementare dovere di giustifi-
care il proprio cor portamento. 
dimostrando cosi. amplamente. 
di avere in spreaio ogni con
cetto di correttezza e di se-
neta profe^sionale. VAiace — 
conclude il comunicato — e 
profondamente rammaricata per 
1'accaduto. anche in relazione 
al fatto che responsabile esclu-
sivo dcll'incresciosa vicenda e 
uno dei registi piu rappresen-
tativi di quel nuovo cinema per 
raffermazione e la diffusione 
del quale l'associazione si 
batte >. 

E' morta la figlia 
di Luigi Pirandello 

E' morta giovedi a Roma la 
signora Lietta Aguirre, figlia 
di Luigi Pirandello. 

Ai fratelli, lo scrittore Stefa-
no Landi e il pittore Fausto Pi
randello. alle figlie Lietta e 
Maria Luisa. ai generi Luigi 
Filippo D'Amico e Sandro 
D'Amico e a tuttl i parenti le 
piu sentite condoglianze della 
redazione deU'l/nUd. 

Musica 
Geza Anda e 
^Orchestra 

siciliana 
L'altra sera aU'Oliinoico l'Or-

chestra sinfonioa siciliana, con 
Geza Anda nella doppia veste 
di direttore e solista. ha offerto 
al pubblico dolla Filarmomca 
un concerto mozartiano. 

Anda. le cui eccellenti doli di 
pianista sono da tempo ben no
te, ha dimoslrato nella drco-
stanza di assere un direttore ef-
ficace andie se, specie mentre 
sedeva alio strumento. non ha 
potuto naturalmonte evitare, in 
alcuni monw?nti, qualche snxi-
gliatura noil 'orchestra. Ma cio 
che conta. in serate tome que
ste, non e tanto offrire osecu-
zioni perfette, quanto riuscire a 
trasmettore al pubblico il pia-
cere che un gruppo di artisti 
prova nel riunirsi e nel fare 
della buona musica. In questo 
senso, Anda e i vialorosi ordie-
strah sicihani hanno fatto cen-
tro, ottenendo dal pubblico cal-
de manifesfcazioni di consenso. 
Erano in programma la Sinfonia 
in sol m'tnore K. 183 (all'inter-
pretazione della quale avrebbe 
giovato un po' piu di leggerezza) 
e. per pianoforte e orchestra, i 
Concerti in re maggiore K. 451 
e in do maaniore K. 467. il cui 
ultimo movimento e stato bis-

sa to. 
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Teatro 

Le statue 
movibili 

Una pausa distensiva al Beat 
72: un testo di Antonio Petito, 
La statue movibili, messo in 
scena da Carlo Cecchi e inter-
pretato da Carlo Cecchi (Felice 
Sciosciammocca, Giancarlo Pa
lermo (Cardillo), Augusto Pesa-
nni (Pulcinella), Marialuisa 
Prati (Concettina). Aldo Puglisi 
(Donna Cornelia), che si niuo-
vono tra gli elementi scenogra-
fici di Franz Prati. La struttura 
principale della scenografia di 
Prati e un teatrino. un teatrino 
di burattini dove Sciosciammoc 
ca, Cardillo e un Pulcinella gi-
gante (non sappiamo se per ne
cessita tecniche o per riposte 
ragioni estetico contestatarie) si 
agitano in preda a una fame 
bestiale. Soltanto Pulcinella. il 
servo, riesce a mantenersi a gal-
la. soprattuttu con la sua pre-
potenza e la sua furbizia. Scio
sciammocca versa in una totale 
mdigenza, e non pud neppure of
frire un piccolo omaggio alia 
sua cara Concettina. Le forze di 
Sciosciammocca verranno qua
si meno quando Donna Cornelia 
tentera di allontanare Concetti
na da lui con l'intenzione di le-
garlo a se. 

Non e qui il caso di soffer-
marci sul valore del testo di 
Antonio Petito, una partitura in-
genua quanto inqualificabile, de-
stinata soltanto alia perizia di 
attori che sappiano rinsanguarla 
con 1'arte dell'interpretazione. 

Carlo Cecchi certo si rende 
ridicolo. i suoi gesti e la sua 
giacchetta stretta (per non par-
lare del suo dialetto napoleta-
no misto di accenti fiorentini e 
partenopei) spesso fanno sorri-
dere. ma tutto finisce in farsa. 
ai limiti dell'avanspettacolo. an
che perche lo stesso Cecchi 
sembra non credere poi molto a 
questa specie di demistificazione 
del comico (di Petito. al limi-
te!...) che non e certo demisti
ficazione del teatro c ufficiale 
impegnato*. Ci \mole ben al-
tro. Si replica, dopo gli ap-
plausi. 
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Cinema 

Per salire 
piii in basso 

Questi maiedetti titoli delle 
versioni itahane. All'origine. Per 
salire piu in basso si chiamava 
The great white hope, cioe La 
grande speranza bianca: perti-
nente al tema, e insieme allu-
si\-o. II film di Martin Ritt evo-
ca, sulla scorta del dramma di 
Howard Sackler. la \icenda del 
grande catnpione negro di pugi-
lato Jack Jefferson, che furo-
reggio negh acini precedenti la 
prima guerra mondial. Sconfit-
to il detentore (bianco) della 
dorata ckitura dei < massimi ». 
Jack e ricco e felice, tra gli 
amici delta sua gente e con la 
sua donna. Eleanor, che e ki-
\Tece una bianca. Ma la discri-
mmazione razziale non tarda a 
manifest are le sue pesanti pre-
tese. Poiche non si puo cogJiesio 
in fallo akrimenti. s'inoarcere 
Jack sotto 1'assurda accusa di 
«tratta delle bianche». lo si 
condanna a una dura pena. Jack 

espatria in Canada, poi in In-
gtiilterra, in Francia, in Germa-
nia, con Eleanor, il fido aliena-
tore e il manager. Nemmeno in 
Europa. tuttana, tro\'a Ja tran-
qmUita: gli e sempre piu diffi
cile, ami. fare rf suo lavoro. Lo 
scoppio del conflitto lo induce a 
ripassare l'Atkiotico. Egli si sta-
bilisoe nel Massico, vi\-e in mi
ser ia, ma caparbiamente rifiuta 
Tunica, crudele prospettha che 
gli si off re: ottenere il condono 
dei suoi reati, e un grosso gua-
dagno, «perdendo > l'incontro 
con la t grande speranza bian
ca >, cioe con un pugile di pelle 
chiara, cui e affidato H compito 
di riportare (a costo dei peg-
giori imbrogli) la corona spor-
tiva dalla. parte dei padroni. 
Mortagli la compagna, Jack si 
acconoia alia triste. inevitabile 
conclusione della sua carnera. 
Ma. prima di lasciarsi cadere al 
tappeto. umilia un'ultima volta 
ravversario. e ci6 che cestui 
rapprefionta. 

Apologo di stringente valore 
atluale. Per salire piii in basso 
intrecoia diversi motivi della 
condizione negra negli Stati Uni-
ti, denunciandone senza mezzi 
termini le radici pohtiche e so 
ciali: anche se la storia « pri-
vata» del protagonista. nella 
sua relativa eccezionalitji. puo 
forse far appanre il caso mono 
tipico di qunnto non sia. Un no
tevole residuo di teatralita. nei 
dialoghi e nelle situazioni. di-
sturiia a volte: ma i". taglio del 
racconto cinematografico e. in 
generale. spedito e calzante. e 
formidabile l'interpretazione di 
James Earl Jones, sia nella cor-
dialita del sorriso, sia nella cu-
pezza delVa grinta del combat-
tente solitario e disperato. Gli 
e a fianco una sensibile attrice. 
Jane Alexander: attorno. il soli-
to stuolo di perfetti caratteristi. 
Colore, schermo grande. 

Calcutta 
Calcutta risale al '68'69. II re

gista franca^e Louis Malle ha 
realizzato questo lungometrag-
gio documentano con una troupe 
ridottissima. usando pellicola a 
16 miUimetri (a colori). e inten-
dendo farsi. da autore. umile 
« mediatore » fra la situazione 
rappresentata e gli spettatori ci-
nematogirafici. La situazione e 
quella, drammatica e conx-ulsa. 
della metropoli indiana: mise-
ria, malattie. paurosi squilibri e 
acute tensioni sociali. arretratez-
za economica. esasperata reli-
giosita. Sono temi non nuovi. e 
che il cinema ha gia affrontato. 
Al di la della testimonianza 
* obiettiva >. Malle tenta comun-
que un discorso piu strettamente 
politico. Questo risulta pero. ol-
trewche « datato >. piuttosto som-
mario e sbrigativo. laddove si 
definiscono le posizioni dei due 
partiti comundsti e degli altri 

raggruppamenti della sinistra, i 
quali per un certo tempo hanno 
govemato il Bengala occidenta-
le, di cui Calcutta e capitate. 
NeU'insieme, e fatte le debite 
riserve soprattutto sul commento 
parlato, bisogna riconoscere al 
film una certa aacduttezza e un 
sostanziale rifiuto deH'estetismo 
(d'alto o basso conio), che inat-
dia quasi sempre tal genere di 
imprese. Efflcaci, in particolare, 
le inunagim delta repressictie j»-
Haiesca: tornate purtroppo, re-
oentissimamente, di tragica a*-
Uiahta. 

ag. sa. 

Rio Lobo 
Anche se qualcuno potrebbe 

definirlo « morbido >, Cord Mc 
Nell (John Wayne) d un < duro ». 
ma e anche il « buono > in que
sta storia texana sceneggiata da 
Leigh Rrackett e Burton Wohl. 
e diretta da Hownrd Hawks, il 
regista di Scarface. 11 Fiume 
rosso e It Grande ciclo. Cord e 
il giustiziere, 1'uomo forte, lo 
straniero chiamato per vocazio-
ne a debellare un manipolo di 
manigoldi. piii o meno protetti 
dalla legge locale, speciali/zati 
in cstorsioni e ricatti. Intorno a 
Cord, i suoi amici, pochi, per 
la verita. poi sempre piii nume
rosi: il giovane e focoso Pierre, 
lo sceriffo. una signora bruna 
sposata a un alcoohz/ato e stan-
ca di essere « palpata » non sol
tanto dagli avventori di saloon 
ma sempre fresca per seguire 
Cord nelle sue imprese. 

E intorno a questi personaggi 
le situazione e le azioni, altret-
tanto tradizionali e scontate, ti
piche di ogni film western che 
si rispetti: l'idillio notturno. la 
organizzazione della resistenza 
contro i « cattivi». la suspense^ 
per la sorte del messaggero, lo" 
scambio degli ostaggi. la comu-
nita dei contadini che si affian-
ca a Cord, lo sterminio dei ma
nigoldi, la liberazione del paese 
che sara riconsegnato ai suoi 
abitanti. 

U film a colori di Hawks e 
costruito, dunque, con gli stereo-
tipi dei film d'avventura (non 
manca il finale apologetico), e 
tuttavia il regista ha saputo ar-
monizzarh in una narrazione che 
procede con studiata lentezza. 
sicura verso la conclusione. Ma 
i personaggi. pur tratteggiati 
con mano felice, non riescono a 
superare quella barriera della 
banalita (Rio Lobo non riesce. 
poi, a significare gran che pur 
con la sua eleganza tutta for-
male) e dell'ovvieta di cui si e 
gia accennato. Particolarmente 
discreto e funzionale (quindi fil-
mico) il bel commpnto musicale 
di Jerry Goldsmith. 
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controcanale 
VERSO L'UNITA* — Un ser-

vizio sull'unita sindacale ha 
aperto Vultimo TV 7: non v'e 
dubbio alcuno che si tratti di 
una scclta intelligente, legata 
all'attualitd e che interessa mi-
lioni di telespettatori. Sel ser-
vizio. firmato da Giuseppe 
Fiori, sono stati intervista-
ti i magqiori dirigenti delle 
tre confederazioni sindacali e 
dei metalmeccanici: e attra~ 
verso le loro parole e emerso 
un quadro indubbiamente atten-
dibile della situazione. dei suoi 

' problemi. delle sue prospetlive. 

- Va detto tuttavia che questo 
genere di servizi — che ormai 
vanno diventando meno rari sot
to la spinta stessa dei sindacali 
— mostra una insufficienza 
espressiva che rischia di diven-
tare preoccupante. Si sard visto. 
ad esempio, che il tessuto < vi-
sivo» del servizio e stato co-

. struito da sequenze generiche di 
• repertorio die mostravano gene

riche immagini di momenti pro-
duttivi. vaghi interni di fabbri-
ca e di gruppi operai. Questa 
anonimita non e senza ragione 
e senza significato: essa anzi e 
una tipica espressione di quel 
qualunquismo televisivo che per-
dura anche dinanzi a spinte rin-
noratrici. 11 dibattito sindacale. 
sradicato — televisivamente par
lando — dal suo reale contesto 
di Jabbrica (o dello sfruttamento 
prolungato della vita civile) per-
de necessariamente di vigore. 
rischia la monotonia: e lo stesso 
processo unitario rischia di ap
parire in qualche modo < astrat-
to». .Ma questo. del resto. e 
lo scotlo da paoare ad uno stru
mento televisivo che e ancora 
controllalo e gest'to — malgrado 

qualche apparente progresio — 
alia maniera di sempre. 

» • » 
PROCESSO ALLA DAVIS? -

Una conferma degli equivoci de-
terminati dal rifiuto a compiere 
scelte di fondo (o. piu in gene-
rale, dagli equivoci di una im
possible e astratta « oggettivi-
td > deU'informazione) viene dal 
servizio di Carlo Mazzarella su 
Angela Davis. E' probabile che 
la RA1-TV oggi si senta la co-
scienza a posto per aver parlato 
di questa militante negra che ri
schia la pena di morte per avere 
osato opporsi al sistema ed aver 
contribuito ad organizzare quan-
ti vogliano combatterlo. Ma e an
che vero che il servizio di TV 7 
ha dato. su questo punlo fonda-
mentale, appena qualche cenno 
introduttivo: spostando, del re
sto rapidamente lint era questio-
ne sul momento < razziale * che 
e invece — soprattutto per la 
comunista Angela Davis — «ol-
tanto un anello di una ben piu 
complessa catena. In effetti 
Mazzarella ha battuto la via dtl-
l'*oggettivitd». intervistando con 
eguale impassibile « cura > ac-
cusatori ed accusati (ma accu-
satori ed accusati processuali. 
si inlende) quasi volesse divi-
dere in parti eguali eventuali 
torti e ragioni; come se la vi
cenda Davis fosse un racconto 
alia Maigret. un giallo alia Ne
ro Wolf sia pure con qualche 
componente sociale; insomma. 
una vicenda sulla quale svol-
gere un esercizio curialesco del-
I'intelligenza. Con quale rispet
to complesssivo per la verita 
storica e facile comprendere. 
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NANDO GAZZOLO • MARINA MALFATTI in una scena di < EVA», la commtdia dl Elmtr 
Rica in onda la prossima sattimana sul secondo canale. Su questa commedia • su tuttl 
Sll altri programml televlsivi • radiofonici petreta leggare amp! serviil acquistando in edi-
cela II c RADIOCORRIERE-TV», il settimanale che vi dice tutto e prima su quanto 
tono radio • television*. 
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