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La DC e il cinema 

Parole nebulose 
e niente fatti 

La consulta democristiana 
dello spettacolo i un organt-
smo in cut siedono, I'uno ac-

canto all'altro, il presidente del-
Vassociazione degll industrial! 
cinematografici. Eitel Monaco, 
e il sindacallsta della C1SL, 
Mattet; il critico Giovan Bat-
tista Cavallaro e il presidente 
dell'associazione degli esercen-
ti, Gemini; il documentarista 
De Gregorio e il professor Ga-
gliardo, che e il piu groaso 
imprenditore nel campo della 
produzione del cortometraggi. 

> Non occorre tirare per le lun-
ghe Velenco dei componenti, 
giacchi i nomi e le quali/iche 
citati of/rono un quadro elo-
quente di quella fedelta all'in-
terclassistno, che nella famt-
glta della DC si estende finan-
che ai settori culturalt. Che 
cosa possa nascere dall'assor-
timento di cos\ contrastanti in-
teressi, non siamo mai rlusci-
U a comprenderlo, tanto piu 
che nel docximenti della con-
sulta, pur Jacendo riferimento 
a dtbattiti animati da pareri 
discordi. immancabilmente ai 
accenna a conseguite conver

gent^. che a not estranei suona-
no mlsteriose e indecifrabill. 
Comunque, le prese di post-

zione, che emergono dal conses-
so democri8tlano. ct incuriosi-
scono sempre per il tono stbil-
lino che le contraddistingue e 
per Varte. che i dc hanno, 
di porgerle e di divulgarle 
con una prosa che dice e non 
dice. 

A leggere. ad esempio. Vor-
dine del glorno pubblicato ve-
nerdl scorso dal Popolo. c'e 
da trasecolare per lo stupore. 
Nel testo menzionato si chie-
de I'urgente approvaztone del
ta legge finanziaria a favore 
del riordinamento delle socle-
ta clnematografiche pubbltche, 
« senza che ne vengano altera-
te le finalita ed il contenuto ». 
e s'impegna il partito e gli 
uomini che lo rappresentano 
at governo a ad attuare final-
mente, senza ulteriori indugi, 
il rilancio del gruppo pubbli-
co. afftdandone la gestione a 
uomini realmente capaci». Co
me non essere d'accordo con 
la sollecitazione? Tuttavia, 
qualche dubbio sorge. A par
te che parlare di « uomini real
mente capaci» non significa 
niente, e che sarebbe invece 
pit sensato richiamarsi a pre-
cist orientamenti di politica 
culturale e all'opportunita di 
scegliere indivtdui i quali ab-
btano fornito prova di essere 
gli interprett delle esigenze 
contemplate dalta legge. cid 
che meraviglia e Vappello in 
si. Non tanto per la sua giu-
stezza, quanto per la sua stra-
nezza. Not credevamo — e ct 
si corregga se ttiamo sbaglian-
do — che al governo ci fos
se la DC e non il partito li
berate. 

Piccoli e 
le promesse 

Credevamo che al decrett-
no per la ristruttwazione 
dellEnte di Gestione avesse 
messo mono Von. Piccoli e che 
democristiani fossero gli inter-
locutori con i quali i rappre-
sentanti delle altre formazloni 
del centro-sinistra nanno con-
cordato una serte di intese 
circa il rilancio dell'impresa 
pubbltca cinematografica. Cre
devamo che democristiano fos
se Von. Piccoli, il quale, poche 
settimane or sono, annuncid 
ai parlamentari della Commts-

sione Bilancio che quaranta ml-
liardi sarebbero stati assegnati 
all'Ente df Gestione. Lo crede
vamo, appunto. ma ora la con-
sulta democristiana dello spet-
tacolo, con il suo pronuncia-
mento. ct obbliga ad avanzare 
due ipotesi: o sui socialisti 
it cerca di far ricadere la 
responsabilita del ritardi veri-

ficatisi e dei finanziamenti spa-
riti; oppure, a livello governa-
tlvo, la DC s'e presa una va-
canza. 

A esser slnceri. riteniamo 
che ci st stia gabbando. altri-
menti (ma non scarteremo af-
fatto la congettura) dovremmo 

pensare che il governo & ret-
to da alcuni signori, i quali 
ormai non nanno piit alcun le-
game con i loro partiti e agi-
scono a proprio capricclo. Che 
si rifrtgga aria fritta lo dimo-
stra. fra Valtro. Vennesimo in
vito a «un approfondito di- I 
battito su tutti i probleml 
dell'industria cinematografica. 
al fine di giungere a un nuo-
vo ordtnamento legislativo che 
regoli I'intera materia », rivol-
to dalla consulta a non si sa 
bene chi. Invito questo che si 
agglunge a numerose altre di-
chiarazioni in tal senso effet-
tuate da autorevoli esponenti 
della DC (Von. Rumor, aprile 
1968; Von. Arnaud, settembre 
1970; e, dulcis in fundo, la 
consulta dello Spettacolo nel
la seduta del 5 dicembre scor
so), e che se fossero state det-
tate da una reale volonta poli
tica, avrebbero portato a esiti 
concreti, mentre si da il caso 
che in tre anni di promesse 
governative. solo il PCI ha ap-
prontalo un disegno legislativo 
che riordina organicamente e 
globalmente la materia, 

La paralisi 
delle iniziative 
Nulla esclude che gli esper-

ti governativi, dai quali si at-
tendono lumi, siano troppo as-
sorbiti dalle incombenze tele-
visive e cinematografiche che 
consentono loro di guadagna-
re il pane e il companatico 
ma non permettono di dedi-
carsi a una fatica che com-
porta molta dedizione non 
compensata (questo. ad ogni 
modo. non & un buon motivo 
perchi gli anni trascorrano 
inutilmente e la legge del PCI 
aspetti, per essere dlscussa, i 
comodi di quanti sono in al
tre faccende affaccendati). Ne 
vogliamo escludere che i go-

vernanti, impegnati nella sorda 
guerriglia delle correntl e del
le sottocorrenti, stentino a tro-
vare tl tempo necessario a oc-
cuparsi di un'altra questtone 
che scoppia. Sta il fatto, tut
tavia, che alia prodigalita delle 
parole cbntinua a corrisponde-
re la paralisi delle iniziative: 
una forma nuova di schizo-

frenia. 
D'altro canto, anche le pa

role diventano sempre piu ne
bulose. Per averne la confer-
ma. i sufficiente la lettura del 
resoconto con il quale II Po
polo di sabato 13 marzo tllu-
stra la discussione avvenuta 
nella consulta democristiana 
in merito alia proposta di abo-
lire la censura amministrati-
va. II Popolo, meticolosamen-
te, riferisce i vari punti di vi
sta espressi e conclude: « L'on. 
Arnaud ha rilevato che Vorien-
tamento emerso nella riunione 
era concordemente favorevole 
all'abolizione della censura co
me si configura attualmente 
e quindt d'accordo. in Itnea dt 
principio, con i criteri ispira-
tori dei vari disegni di legge 
presentati al Parlamento. Alia 
cronaca del Popolo non a-
premmo gran che da rimpro-
verare se non omettesse Ves-
senziale. vale a dire che i con-
trasti, in seno alia DC e oltre 
il recinto democristiano. non 
concernono la soppressione 
dei controlli ammintstrativi 
sui film, bensi Veventualita 
che si istituisca un tribunale 
speciale per il cinema, una 
supercensura giudiziale a ca-
rattere preventivo e dislocata 
in un'unlca sede territoriale. 
Questa nuova trappola era sta-
to Von. Arnaud a invocarla. 
dalle pagine del Popolo, il 4 
febbraio. ed e prevista in una 
schema legislativo firmato da 
alcuni parlamentari della de-
stra democristiana. ma il cro-
ntsta dei lavori della consulta 
dello spettacolo evita di sbi-
lanciarsi in proposito. Perchi? 
Per coprire con una cortina 
fumogena uno stato di con-
flittualita intestina? Oppure 
per nascondere le difficolla ad 
addivenire a convergenze im-
possibili? 

m. ar. 

controcanale 
UN SUSSULTO DI TV7 - Dopo 
che da mesi va crescendo nel 
paese Vazione popotare antifa-
scista; dopo che il governo e 
stato costretto ad aprire le in-
dagini su alcune organizzazioni 
paramilitari di estrema destra; 
dopo che un comitato antifasci
st. di cui /anno parte anche 
le commission interne della 
RAJ-TV, ha ricendicato a piu 
riprese che ta radiotelevisume 
smetta di ignorare o di mini-
mizzare all awenimenii. TV7 
ha avuto finalmente un sussulto 
e ha averto il suo ultimo nu-
mero con un breve servizio in-
teso a riflettere la realtd popo
lare antifascists. Che si sia 
trattato di un sussulto provoca-
to daU'azione dei lacoratori al-
Vesterno e all'interno dett'azien-
da i risvltato chiaro sia dalla 
struttura del servizio che dal 
modo stesso in cui esso i an-
dato in onda. Tl montagaio del
le immagini e del commento de-
re essere stato allestito in fret-
ta e inserito nel numero al-
Vultim'ora: la trasmi**ione di 
TV7, infatti. e cominciala con 
qualche minuto di ritardo (co-
perto dalle consuete imtnaqini 
idilliche dell'mtervallo che com-
paiono sempre sui video in que-
sti casi). e il servizio. firmato 
con uno pieudon'mo, ha occupa-
to. neU'economia complessiva 
del numero e in assoluto. uno 
spazio eccezionalmente rlvtretto. 

Sella sostama. il servizio ate-
va una immslazione aenerica-
mente corretta. nel senso che 
puntava sulle immagini delle 
manifestation! ponnlari di Ro-
9 0 . di Milano e delVEmilia. de-
mnciava le velleila del com-
plotto reazionario (ma conlinua-
va a parlare saitanio di c arup-
p| extra parlamentari di estre-
AM destra >. come se il MSI non 
esistcsse), Mottolineava la chia

ro volonta delle masse di sbar-
rare U passo ad ogni avventura 
fascista. 

Ma non andava al di la di que
sta: si limitava a un discorso 
dello speaker e non si sogna-
va di regislrare la voce diretta 
dei lavoratori (come pure in al
tre occasioni simili e stato fat
to): non tentava nemmeno una 
ricapitolazione degli acvenimen-
ti. ne tanto meno una indagine 
autonoma sulla concreta esi-
stenza delle oraanizzazioni pa
ramilitari fascisle (pure denun-
ciate e perfino fotograte da tem
po). ne. meno che mai. una 
anal'vsi delle origini politiche e 
sociali del rigurgito fascista e 
delle pravi complicita che lo 
sostengono. 

E' stato. dunque. lo ripetia-
mo, un sussulto di resipiscenza: 
che ha finalmente rotto la reli-
cenza burocratica cui continua-
no ad attenersi i Tetefpomali. 
ma ha anche sototlineato anco-
ra una roita quanta d'tstanza 
separi la TV dalla realtd v*a 
del paese e ha confermato la 
ostinata « sordita di classe * che 
costraddistinaue da tanto tempo 
la gestione della RAt-TV. 

Gli altri due servizi di TV7 
erano di ordinaria amminislra-
zione. Dovuti ambedue a Vale-
rio Ochetto (con la coUaborazio-
ne di Franco Moiabito e di Pao
lo Meucci) si occupavano del-
Vlndia e dei tentati suicidi. Solo 
in quest'ultimo servizio si nota-
va qualche sforzo di approfon-
dimento: ma la raccolta piutto-
sto indiscriminata delle testi-
monianze ha impedito una sin-
tesi reale. e U toglio fncra/uti-
co ha finito per sovrastare gli 
accenni al rapporto tra struttu
ra sociale. sistema e comporta-
mento individuale. 

g. c. 

Parigi: difendono 
l'Opera in piazza 

PARIGI, 19 
€ Vogliamo che i nostri tea-

tri siano difesi», «Lo Stato 
garantisca l'occupazione, la 
scala mobile doi salari, e pren-
da in esame le nostre rivendi-
cazioni *, « Lavoro e eultura 
per l'Opdra e per l'Opera co-
mique ». 

Queste e simili frasi erano 
scritte sui cartelli che artisti, 
tecnicl. dipendenti dei massi-

mi enti lirici francesi recava-
no ieri sera, durante una ma* 
nifestazione davanti all'Opera. 
I dimostranti nanno cosi 
espresso all'opinlone pubblica 
i motivi di una lotta, che ri-
guarda cos! le loro condizioni 
di lavoro come le prospettive 
generali dell'attivita musicale 
nel paese, travagliata dalla 
crisi. Preoccupante, in parti-
colare, e la situazione dcl-

1'Opera, chiusa da quasi un 
anno — la stagione lirica e di 
balletti, drasticamente ridi-
mensionata. si svolge in altre 
sale — in attesa che la sua 
sede sia completamente am-
modernata e ristrutturata. Ma 
1 lavori vanno a rilento. e 
oscuri sono anche i propositi 
governativi per quanto con-
ceme i futuri orientamenti e 
programmi dell'antica istitu-
zione. 

le prime 
Musica 

Franco Mannino 
alia Filarmonica 
L'Accademia filarmonica ha 

riportato. al pianoforte. Fran
co Mannino che da tempo non 
ascoltavamo. 

Musicista di buona tempra, 
Mannino e riuscito a trasforma-
re un programma apparente-
mente salottiero in una lezio-
ne d'alto stile interpretative II 
pianista riversa ormai nelle sue 
esecuzioni una trentennale espe-
rienza (si diplomo nel 1940, che 
aveva appena sedici anni alia 
acuola di Renzo Silvestrj). alia 
quale sono andati a mnno a 
mano aggiungendosi un̂  interio-
re affinamento. una piu consa-
pevole maturita. Del che ha 
dato prova. cimentandosi non 
con pezzi di scontata bravura 
virtuosistica. ma con aHri nei 
quali virtuosismo e bravura 
debbono emergere daH'interno. 

Straordinario la morbidezza 
di tocco. ampio il respiro. mu-
tevolissima la gamma timbrica 
nelle interpretazionj di pagine 
di Schumann: V Arabesque. 
op. 18 e le Scene infantili. op. 15. 

Poi Schubert, con la malizia 
del terzo Momenta musicale del-
1'op. 94, e con l'incanto della 
celebre Serenata. eseguita nel
la trascrizione di Liszt, geniale 
nell'aver centrato. senza dila-
tazioni esteriori, la novita del 
tessuto armonico schubertiano. 

Anche affrontando una sbara-
gliante Rapsodia ungherese 
(quelle n. 6), Mannino ha mi-
rato a contenere il vertiginoso 
exploit pianistico di Liszt in 
un interpretazione misurata. ben 
contenuta. nervosa e sorpren-
dentemente moderna (felicissi-
mo 1'iniziale piglio alia Proko
fiev impresso alia Raoaodia). 

Un pianista di prim'ordine. 
dunque; rilevante il successo e 
giusto il trionfo d'una ricchez-
za musicale. certo elargita con 
altrettanta generosita pure nel
la parte del programma dedica-
ta a Chopin. 

e. v. 
Teafro 

Una 
famiglia felice 

Dell'inglese Giles Cooper. 
morto immaturamente anni or 
sono. la Compagnia dell'Atto 
rappresenta, al Sangencsio. Una 
famiglia felice. che la stampa 
britannica saiuto nel 1967 — 
scomparso gia 1'autore — come 
la mighore sua commedia. Una 
famiglia felice e la storia di tre 
fratelli. Susan Paul e Debo
rah in ordine di eta. i quali, un 
po' per comune volonta. un po* 
per contagio reciproco. sono ri-
mas-i bloccati nel piu testardo 
infantilismo di modi, pensieri, 
atteggiamenti: cid che. insieme. 
li esclude e li npana dal moo-
do. L'jngresso d'un quarto per-
sonaggio. Gregory, che Susan 
kitendcrebbe sposare. crea qual
che scompiglio in queHa «casa 
di bambole e bakxxhi». susci-
tando rivahta e gdosie pur sem
pre mantenute. neU'espressJO-
ne. al livello fanciullesco. Se-
dotto e respinto. a un tempo. 
dalta strana comunita domesti-
cz. Gregory trova scampo nel
la fuga. Anche Deborah, che per 
essere la piu giovane e la piu 
ignara e Tunica ad avere, for-
se. una reale possibihta di sal-
vezza. fa il gesto di andarsene. 
Ma dove? II ferreo cerchio dei 
vezzosi e leziosi nti famihari 
le si richiude attorno. ben 
presto. 

II testo c di soiida fattura. so-
stenuto da un hnguagg:o non 
molto originale. nel quadro del 
teatro anglosassone. ma prcci-
so e calzante. Certo, il proble-
me finisce per essere circoscrit-
to in un ambito piuttosto parti-
cola re. con dichiarate venature 
moTbose (fra l'altro, i tre fra-
teili hanno sublto lo choc della 
scomparsa improwisa e tragi-
ca di entrambi i genitori). co-
sicche se ne restringono alquan-
to 1 signiloati. Mentre vj sono 
poi momenti in cui — per esem
pio nel confronto con il buon 
Gregory, che si gabella per av-
vocato. essendo invece solo un 
modesto commesso di negozjo — 

vien fuori con efficacia un dato 
di classe e addirittura di casta. 
che qualifica socialmente la se-
parazione di Susan, Paul e De
borah dagli altri, quasi come 
aspetto estremo d'un aristocra-
tico dominio, regredito ormai a 
vanoggio puerile. 

Accurata la regia di Luigi Ta-
ni. puntuali le scene e l co&tu-
mi di Rermto Mercuri, molto 
impegnata la recitazione, seb-
bene con alcune forzature non 
necessarie; gli attori sono Bian-
ca Galvan. Roberto AntonelH, 
Ada Maria Serra-Zanetti, Vitto-
rio Di Prima. 

ag. sa. 

GPinnamorati 
« II titolo veramente non pro-

metteva nulla di nuovo — scri-
veva Goldoni nelle sue Memo-
rie — poiche poche sono le com-
medie in cui non entrino amori; 
ma non ne conosco alcuna, in 
cui gh "innamorati" siano della 
tempra di quelli che hanno parte 
nella mia commedia; e 1'amore 
sarebbe addirittura il piu terri-
bile flagellu dell'umanita. se do-
vesse rendere gl'innamorati cosi 
furiosi, cosi infelici, come sono 
i due protagonisti della mia 
commedia ». 

GVinnamorati, quando venne 
rappresentata a Roma, fu ac-
colta dalla critica con qualche 
riserva, soprattutto perche la 
trovarono un po' < caricata >. 
Eppure. Goldoni. per questa sua 
commedia dell'amor e e della ge-
losia. ebbe a ispirarsi a due 
amanti che aveva conosciuto 
profondamente. GI' innamorati 
— nel «dipingere in grande le 
folhe dcH'amore ^ di Fulgenzio 
e di Eugenia — ha dunque un 
sostrato realistico. che costitui-
sce il supporto di un discorso 
teatrale che intende restituirci 
la veritd (come ci confida lo 
stesso autore) di un rapporto 
umano. 

II primo merito del regista 
Claudio Dal Pozzolo e stato 
quello di ofTrirci una regia ana-
htica non soltanto della comme
dia ma della stessa poetica tea
trale di Goldoni, sceverate en-
trambe nelle loro articolazioni 
strutturali e nei loro Iegami con 
la Commedia Italiana. con la 
Commedia dell'Arte. Di grande 
suggestione. pur nella sua sem-
plicita. l'impianto scenografico 
(e i costumi) di Maurizio Pajola. 
funzionale a quell'idea di regia 
analitica che Dal Pozzolo ha 
cstrapolato dalla lezione brech-
tiana sullo straniamento. 

Non a caso Gl'innamorati ap-
pare come una < prova » della 
commedia goldoniana. dove gli 
atton. uno alia volta, a seconda 
delle esigenze del testo. si stac-
cano dal fondo. meglio da una 
serie di scanni disposti tutto in-
torno alia scena costruita con 
listelh di canna e gesso. Xote-
voli i ritmi e le invenzioni regi-
stiche. ma non completamente 
aH'altezza della regia critica si 
e nvelata la recitazione degh 
atton. corretta si. ma spesso 
troppo influenzata dai moduli 
tradizionali goldoniam. Soltanto 
Anita Bartolucci. nella parte di 
Clonnda. ci e parsa aH'altezza 
delle intenzioni di Dal Pozzolo: 
Daniela Xobili. efficace nella sua 
irruenza. era troppo spesso at-
tratta nei gorghi della conven-
zionalita: Arnaldo Ninchi. misu-
rato e felice in alcuni momenti. 
lasciava perd trasparire le ri-
sorse del suo mestiere d'attore. 
Poi. la brava Anna Malvica. 
Stefano Altieri. Ezio Busso (un 
amante un po' immaUiro). Marco 
Rual. Lina Bernardi. Sergio Se-
raflni. Pierluigi D'Orazio. 

Applausi cordialissimi. e si re
plica al Ridotto dell'Eiiseo. 

vice 

Cinema 

L'altra 
faccia delFamore 

II regista inglese Ken Rus
sell, il cui film Donne in amo
ve (da D. H. Lawrence) resta 
iniquamente sotto sequestro. nel 
nostro paese, da quasi un an
no. ha affrontato nell'AItro fac
cia dell'amore (titolo originale: 
Mustc lovers) 1'inquietante per-
sonaggio del musicisU russo 

Piotr Ilic Ciaikovski (1B40-1893). 
11 personaggio, diciamo. piu del 
musicista; poiche, qui. l'arte ap-
pare strettamente condizionata 
e quasi schiacciata dalla biogra-
fta. Ciaikovski, meta omosessua-
le meta impotente. vien consi-
derato da Ken Russel solo in 
questa dimensione: nello stimo-
lare o. viceversa. nel bloccare 
il suo estro creativo, hanno im-
portanza esclusiva le situazioni 
psicologiehe. o psicopatologiche. 
ingenerate dalle tendenze. in 
parte e vanamente represse. 
deH'infelice compositore. Afflit-
to dal ricordo della madre de-
funta in spaventose circostanze; 
morbosamente attaccato alia 
sorella; unitosi in matrimo-
nio — destinato a rimanere 
«bianco» — con un'esube-
rante ammiratrice. Nina, che, 
respinta da lui. finira i suoi 
giorni in manicomio: legato 
da vincoli epistolari ma osses-
sivi alia sua protettrice e 
finanziatrice Nadiezda Von 
Meek, ricca vedova dai molti 
figli: tale il Ciaikovski dell'AI-
tra faccia dell'amore. In so-
stanza, un nevrotico esaspera-
to, la cui morte per colera ci 
e presentata come una forma 
di suicidio, e la cui esistenza 
sembra offrire la dimostrazio-
ne quasi scolastica di quel nes-
so malaltia-musica che con ben 
diversa flnezza e stato espostq. 
di recente, dal nostro Visconti. 
sulla ' scorta delle intuizioni 
manniane. 

Manca, in questo romanzo ci-
nematografico su Ciaikovski, 
qualsiasi serio accenno ai rap-
porti del musicista con ia vita 
intellettuale del suo tempo, alle 
sue affinita e ai suoi dissensi 
con la eultura nazionale russa; 
il problema del suo presunto 
c occidentalismo » non e nemme
no sfiorato, con tutte le rela
tive implicazioni anche attuali. 
E pazienza. Forse cid non pud 
fare « spettacolo ». Mentre Ken 
Russell di «spettacolo* ne fa, 
e come: lo schermo grande e 
a colori e riempito da un muli-
nante vortice d'immagim. da un 
delirio illusionistico, da una 
straripante fantasia pirotecni-
ca. che non conoscono limiti di 
gusto e di misura. Si vuol sta-
bilire, cosi. una specie di tradu-
zione visiva delle piu ardite 
espressioni sonore dell'opera 
ciaikovskiana (di quella sinfo-
nica. non di quella destinata gia 
al teatro...): il risultato e di-
scontinuo, con momenti di no-
tevole fascino. altri solo scon-
certanti. altri ancora grotte-
schi o penosi. e nei quali tal-
volta sembra riflettersi la non 
digerita lezione di Bergman o 
Fellini (che dire dell'ourerture 
1812 risolta in una sequenza da 
baraccone. appena appena giu-
stificata dalla «chiave> oni-
rica?). Certo. il cineasta bri-
tannico ha talento da vendere; 
ma dovrebbe forse applicarlo 
a operazioni meno unilateral], e 
in dosi meno massicce. 

Gh interpreti pnncipali sono 
Richard Chamberlain. Glenda 
Jackson, dallo strepitoso istrio-
nismo. Isabella Teyezinska. Sa-
bina Maydcllf, Kenneth Colk-y. 

ag. sa. 

Erika 
In casa del barone Laurana si 

stabilisce. non certo definitiva-
mente. Erika. una « bambina > -
grande, sua figha illegittima. 
Erika (Patrizia Viotti) viene 
dalla Germania. e la sua spi* 
ghatezza potrebbe essere scam-
biata per mercimonio dai sici-
hani del luogo. Se in un primo 
momento papa Laurana avrebbe 
roluto rimandare a casa la ten-
tatrice, presto si rendera conto. 
insieme col figlio Renato. delle 
piacevolezze che potrebbero na-
scerne non proprio casualmente. 
Al menage si unira. ma solo spi-
ritualmente (lui e un artista, dai 
gusti raffinati). Luca. il piani
sta della famiglia. Luca finira 
suicida sulla torre della casa 
paterna. e gli altri due rimar* 
ranno con un palmo di naso 
dopo la partenza della tede-
schina. II regista Peter Rush 
ha tentato il tono serioso della 
commedia o del dramma di co
stume, ma qualche battuta iro-
nica finisce troppo presto per 
scadere nel pecoreccio. Colore. 

vice 
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Migliorano 
le condizioni 
di Armstrong 

Alexeieff alia Rassegna di Abano 

Un «padre nobile» 
del cinema 

d'animazione 
Un artista saccheggiato da Walt Disney 
Opere di eccellente qualita presentate nella 
sezione monografica dedicata alia Polonia 

Dal noitro inviato 
ABANO. 18 

La seconda rassegna del ci
nema d'animazione sta per 
concludere fruttuosamente i 
suoi lavori, e gia ad un pri
mo seppur parziale bilancio si 
possono individual quelle che 
potremmo definire le Ijnee di 
forza di questa manifestazio-
ne. Tre specialmente sono sta
te. a nostro parere. le inizia
tive che hanno caratterizzato 
la rassegna come un avveni-
mento culturale di grande in-
teresse e di viva originalita: 
la presenza e le opere di 
Alexandre Alexeieff; la se
zione monografica dedicata al 
cinema d'animazione polacco; 
la tavola rotonda imperniata 
sui tern a « Cinema d'anima
zione e grafica >. 

Alexandre Alexeieff. in par-
ticolare, ha impersonato qui, 
con eleganza e descrizione da 
vecchio gcntiluomo qual e, il 
ruolo di vero «padre nobi-
le», anche se, pur essendo 
un ben noto personaggio (an 
zi un classico) del cinema di 
animazione per gli iniziati ai 
misteri di questa singolare di-
sciplina artistica. egli resta 
tuttora (e purtroppo) un illu-
stre sconosciuto 

Ora, tracciare un profilo an
che approssimativo di Alexan
dre Alexeieff e un problema 
semplice e complesso alio 
stesso tempo, poiche. come 
per tutte le persone di grande 
talento, la sua vicenda uma-
na e artistica si svolge in un 
clima solare e, insieme. in 
una realta sommersa. Appro-
dato a Parigi dall? Russia nel 
1920. Alexeieff si trov6 subito 
in.merso nel fervido ambien-
te artistico di quel periodo 
e, anche, nella rituale (ma 
ben concreta) miseria delta 
scapigliatura di Montparnas-
se. Pittore. scenografo. inci-
sore e illustratore di libri di 
volta in volta. Alexeieff arri-
va cosi, con molti sogni e 
pochi soldi, alia soglia degli 
c anni trenta > con una voglia 
ancora tutta inappagata di 
fare qualcosa di veramente 
suo e di veramente nuovo. 

Ed ecco. finalmente. I'idea 
giusta: lo schermo di spilli. 
Armato di una ossessiva fi-
ducia nella propria trovata. 
di una solida e vasta eultura 
pittorica e musicale, di uno 
spropositato spirito di sacrifi-
cio e. ancora e sempre. di 
ben poche lire messegli a di-
sposizione dalla collaboratri-
ce (e poi moglie) Claire Par
ker. Alexeieff si imbarca nel
la grande avventura che sa-
ra tutt'uno con la sua stessa 
esistenza. 

Cioe: realizzare con uno 
schermo formato da 500 mila 
spilli — battuto. secondo op 
portuni movimenti. dalla luce 
radente — un film d'anima
zione ispirato alia composi-
zione di Mussorgski Una not-
te sui Monte Calvo, un auten-
tico gioiello di sapienza grafi
ca e pittoricr e, ancor piu. 
una prova inequivocabile del 
talento artistico di Alexandre 
Alexeieff. II quale, pervenuto 
nfl '33 al compimento della 
sua opera, della durata di 8 
minuti. in diciotto mesi di 
ininterrotto lavoiv insieme con 
Claire Parker, ebbe al di la 
della sua personate soddisfa 
zione ben poche gratificaziom 
sta morali sia pratiche. tanto 
che oggi. in cinquant'anni di 
camera. la filmografia 
di Alexeieff si pud nassumere 
in alcuni altri titoli o*»e com-
plessivamente non vanno op-e 
la mezz'ora di proiezione: En-
passant (1943). II naso (196.J) 
e Prologo al < Processo» 
(1962). quest'ultimo lavoro in
serito nel film che Orson Wel
les giro ispirandosj al celebre 
libra di Franz Kafka. 

Oggi. a circa settanfanni. 
Alexeieff sta lavorando ad un 
altro film d'animazione ispi
rato ancora a una composi-
zione di Mussorgski. Qiuvlri 
di un'esposizione, ma la sua 
arte, possiamo dire, non ha 
piu bisogno di ulteriori verifi 
che. anche perche consohdaia 
dal vastissimo lavoro grafico 
che Alexeieff continud ad eser-
citare iUustrando con incisio-
ni e acqueforti edizioni ortnai 
classiche di notissimi testi let 
terari quali La condizione 
umana di Malraux e 11 dottor 
Zirago di Pasternak. 

Ma per dire in tutta la loro 
verita I meriti di Alexeieff, 
non dobbiamo dimenticare un 
episodio: la celebre animazio 
ne cinematografica di Walt 
Disney, nel film Fantasia, del 
la Notte sui Monte Calvo, e 
soltanto una volgare imitazio 
ne del lavoro originale di 
>.exeieff. proprio in forza del 
fatto che lo stesso Disney 
aveva acquistato I'opera rea 
lizzata con lo schermo a spil 
li. poi saccheggiandola brutal-
mente per confezionarc il suo 

mercantile spettacolo. e tra-
sformando implicitamente una 
opera d'arte in un prodotto 
di consumo. 

Sulla sezione monografica 
dedicata al cinema d'anima
zione polacco. vorremmo per 
il momento segnalare che, tra 
I moltissimi film di altissimo 
pregio grafico e artistico. un 
posto particolare merita certa-
mente I'opera di Ryszard Cze-
kala (L'uccello, il figlio. Vap
pello) nella quale e avverti-
bile. anche al di la della sa
pienza pittorica e figurativa, 
l'impegno di una profonda 
passione civile verso i grand! 
temi sociali della nostra con-
temporaneita: mentre per la 
tavola rotonda « Cinema d'ani
mazione e grafica > vanno 
senz'altro rilevati gli interven-
ti numerosi e appassionati di 
grafici. autori d'animnzion? e 
studiosi di molti paesi. sulla 
natura di un mondo per eran 
parte ancora tutto da esplo-
rare o perlomeno da capire. 

Sauro Borelli 

Si e aperta la III Rassegna 

A Bergamo 
jazz per 

tutti i gusti 
Nettamente attivo il bilancio della prima serata 
Un incontro di stili e di modi d'intendere non 

solo different!" ma addirittura antagonisti 

Nostro servizio 
BERGAMO. 19. 

Serata vincente quella d'ini-
zio della HI Rassegna inter-
nazionale del Jazz al Teatro 
Donizetti di Bergamo, che ha 
messo subito in palcoscenico 
i protagonisti piu interessan-
ti di questo festival. 

Un incontro choc per la con-
comitanza. nel breve spazio di 
tre ore, di modi di fare e di 
uitendere il jazz, non solo mol
to differenti. ma addirittura 
antagonisti. 

In cornice l'anziano violini-
sta Joe Venuti. affiancato da 
Lou Stein al piano. Marco 
Ratti al contrabbasso e Gil 
Cuppini alia batteria. forte del 
fascino delle emozioni per il 
sapore di remoti ricordi fatti 
rivivere per il piacere della 
memoria. 

Al vecchio jazz spensierato 
di Joe Venuti si e contrap-
posto, all'inizio di serata. il 
jazz d'intrattenimento elegan
te del pianista bolognese Mar
co Di Marco. Con Di Mar
co hanno suonato Jacky Sam
son al contrabbasso e. alia 
batteria. Charles Saudrais. 
dando vita a un jazz di pia-
cevole tinea moderna, atten-
to alle nuove forme espressi-
ve. ma sostanzialmente inca-
pace di andare al di la di una 
accurata esecuzione formate. 

Comunque, il trio Marco Di 
Marco e servito a introdurre 
le linee avanzate del jazz 
attuale. e a preparare il pub-
blico all'incontro con it Quar-
tetto di Paul e Annette Pea
cock. 

II pianista canadese Paul 
Bley — noto anche in Italia. Io 
ricordiamo anni fa ad un festi
val di Bologna — era atteso a 
Bergamo con viva curiosita 
per l'annunciato impiego del 
<Syntetizer moog>. complica-
to strumento elettmnlco mes
so a punto dai musicista ame-
ricano' Peter Moog. Questo 
« sintetizzatore * e una vera 
e propria macchkia elettroni-
ca in grado di riprodurre. 
miscelare e variare una serie 
di suoni base e. anche. di 
c imitare > i suoni di stru-
menti tradizionali. La messa a 
punto di questo strumento e 
la sua utilizzazione richiedo-
no la presenza e la partecipa-
zione continua di un tecnico 
elettronico. che Paul Bley si 
porta appresso e che si deve 
considerare un vero e proprio 
quinto componente del quar
tet to. 

Anche gli altri componenti. 
Annette Peacock at vibrafo 
no, Michael Smith al contrab 
basso e Steve Haas alia bat 
teria, si awalgono di stru 
menti elettricl. ed e proprio 
la scelta del mezzo che forte-
mente condiziona e a volte so-
verchia il jazz presentato da 

Bley. Si tratta indubbiamente 
di una musica affascinante, 
un jazz di estrama/.ione che 
sa interpretare bene la disu-
manita del nostro presente. 
Tuttavia e un jazz imbrigha-
to da un eccesso di consa-
pevolezza intellettuale, un jazz 
aristocratico che, abbandonato 
II'uomo che lotta per uscire 
dalla condizione di repressione 
e di alienazione, propone una 
impossibilita permanente di 
nuova umanita. 

Con il € Circle» del piani
sta Chick Corea, nuovo cam-
biamento di fronte. un altro 
aspetto del jazz, in questa se
rata a doccia scozzese della 
Rassegna di Bergamo, si e 
cosi passati dal jazz elet
tronico ma asettico di Bley 
alia ventata piu ricca di umo-
ri e di vita del quartetto di 
Chick Corea. composto del
lo altosaxofonista Anthony 
Braxtm, del bassista, chitar-
rista e violoncellista inglese 
Dave Holland e di Barry Alt-
schul il quale, oltre che alia 
batteria. si e cimenlato anche 
nel sax soprano. 

Di particolare rilievo. il di
scorso di Anthony Braxton, 
innestato sui pianismo spu-
meggiante ma controllato di 
Corea. e ben stimolato dalla 
vena di Dave Holland. Questo 
giuvane musicista si e impo-
sto a Bergamo forse come il 
personaggio piu interessante 
della prima serata del festi
val. 

Come abbiamo accennato al
l'inizio. la rassegna e incomin-
ciata bene e. sia pure a di
vers' livelli e con un program
ma fatto per accontentare un 
po tutti i tipi e i settori di 
appassionati. questa prima se
rata ha chiuso nettamente al-
I'attivo. 

Domani sera, sabato 20, la 
seconda serata si aprira con 
il Sestetto Jazz Bergamo del 
pianista Gianni Bergamelli. 
mentre in rostituzione del 
complesso di Freddie Hub
bard. previsto in un primo 
momento. suonera Ben Web
ster con un complesso «tutte 
stelle » che comprende alcuni 
nomi prestigiosi quali Art Tay 
lor alia batteria. Charlie Sha
vers alia tromba e Palle Da-
melssnn al basso Sara qutndi 
la volta di John Surman. sax 
baritono e soprano, una d°I!e 
personality di spicco del jazz 
britannico 

Domenica 21. la Rassegna <;i 
chmdera con una terza se
rata dedicata al jazz italiano 
«? con uno dei nomi p*u pre 
stiginsi del jazz mternaztona 
le. quel Lionel Hampton cono 
•<cuito anche dal largo nub 
nlico italiano per la ma pirte 
cipazione ad un Festival del
la canzone di Sanremo. 

v. g. 

NEW YORK. 19. 
R' stato annunciato stama-

ne che il celebre jazzista ame-
ricano Louis Armstrong si tro
va all'ospedale c Beth Israel > 
di New York, dove e stato 
ricoverato lunedi sera. La no-
tizia, trapelata con notevole 
ritardo, ha messo immedia-
tamente in agitazione gli am-
bienti musicali di tutto il 
mondo. II portavoce dell'ospe-
dale ha pubblicamente dichia-
rato che Armstrong 6 stato 
ricoverato nell'istituto su ri-
chiesta dei suoi medici curan-
ti, in seguito all'aggravarsi di 
un disturbo cardiaco di cui 
egli soffre da tempo. H por
tavoce si e rifiutato di forni-
re altri particolari sullo sta
to di salute del famosissimo 
trombettista. Ad ogni modo, 
1'altra sera, il manager del 
musicista. Ira Mangel, ha det-
to alia stampa che «Sateh-
mo» soffre di un edema. 
Louis Armstrong ha festeg-
giato Testate scorsa il suo set-
tantesimo compleanno (essen
do nato a New Orleans, pa-
tria di tutti i c grandi > del 
jazz, il 4 luglio 1900). 

Gia I'anno passato «Satch-
mo> era stato ricoverato in 
ospedale per un'affezione re-
nale. che. secondo Mangel, gli 
aveva indebolito il cuore. Co
munque. in questi ultimi me
si Armstrong ha sfoggiato una 
salute eccellente. che gli ha 
permesso. addirittura sabato 
scorso (cioe. due giorni prima 
del ricovero). di esibirsi in un 
applauditissimo « recital » al 
Waldorf Astoria di New York. 
In tale occasione i critici mu
sicali statunitensi l'hanno nuo-
vamente apprezzato come il 
c numero uno > del jazz di 
sempre. 

Per fnrtuna. nella mattina-
ta di oggi (nel pomerigglo. se
condo I'ora italiana) lo stesso 
portavoce dell'ospedale ne-
wyorchese « Beth Israel > ha 
dichiarato che le condizioni di 
Louis Armstrong sono notevo!-
mente migliorate. Un bolletti-
no medico diffuso successiva-
mente dice che «il polso e la 
pressione sanguigna non desta-
no preoccupazione e che il pa-
ziente reagisce bene alle 
cure >. 

Benny Goodman 
s'inforfuna 

PARIGI. 19 
II Direttore d'Orchestra sane-

ricano Benny Goodman che do-
vev'a esibirsi a Parigi il 28 mar
zo prossimo e stato costretto 
ad annullare questo concerto e 
nello stesso tempo tutta la pre
vista tournee europea. Good
man infatti e caduto sui palco
scenico di un teatro nel cono 
di una rappresentazione in Ger
mania: i medici hanno giudi-
cato il suo stato abbastanza 
grave per obbligark) a ritomare 
immediatamente ncgli USA. 

E' morta 
lattrice francese 
Juliette Villard 

PARIGI, 19 
E' morta ieri sera a Parigi 

la giovane attrice Juliette Vil
lard La Villard aveva appena 
26 anni ma era gia famosa in 
Francia come attrice di teatro 
e per le numerose apparizioni 
in televisione. La Villard. 
morta di una gravp malattia 
che i mcd'ci non hanno spe-
cificato aveva anche parteci-
pato ad alcuni film come Le 
grand meaulnes di Gabriel Al-
bicocco. Sez power di Henri 
Chapier e it recentissimo La 
libertd en croupe di Ednuard 
Molinaro. 


