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Cinegiornali: 

una presa 
in giro 

che continua 
Nonostante 1'accordo tra la 

AGIS e le societa produttri-
ci di cineattualita lo scandalo 
delle agevolazloni concesse 
dall'erarlo ai cinegiornali (ab-
buono del 2 per cento del di-
rltti erarjall versati al botte-
Rhino dagll spettatori) con
tinua. 

Come 1 lettori rlcorderanno, 
oi siamo gia occupati dl quc-
sto problema, denunclando 11 
vero e proprlo sperpero dl de-
naro pubbllco attuato median-
te l'elargizione di somme non 
indlfferentl (850 millonl nel 
solo 1970) ad attlvlta II cul 
nnlco carattere « Informativo » 
consists nel fare pubbllcita a 
questo o a quel prodotto. Lo 
scorso autunno la situazione 
aveva ragglunto un tale llvel-
lo d'intollerablllta che gli eser-
centl cinematograflcl Impose-
ro alle societa realizzatrici un 
arcordo per una drastica 11-
mitazione del contenutl recln-
mistlcl del «complementl dl 
programma ». I gestorl di ci
nema. Infattl, si preoccupava-
no della crescente Insofferen-
7a degli spettatori verso que
st! « caroselll » monotonl e 
malfattl. che occupano del re-
sto una parte del tempo dl 
prolezlone solltamente destina-
to alia pubbllcita. 

La convenzlone per II rlsa-
namento delle cineattualita 
ha. si badl bene, un contenu-
to pluttosto limitato, in quanto 
esclude 1 cosiddetti «numerl 
unlcl». che pertanto possono 
continuare tranquillamente a 
magnificare I pregi del biscot-
tinj e degll elettrodomestici. 

II nostro giomale denuncifc 
subito II « pastrocchio », il cui 
dato piu evidente e rlcondu-
cibile alia palese Incapacity 
del pubblici poterl di regola-
re una materia che 11 tocca 
dirpttamente. 

Dopo poche settlmane fu fa
cile rllevare che neppure gli 
obiettivl llmitatl che si era 
proposto 1'accordo AGIS-Soeie-
ta Produttrlci dl Cineattualita 
erano statl raggiunti: di fatto, 
tutto segultava come prima. 
Venne poi la notizia che. per 
« ragioni tecniche », l'entrata 
In vigore della nuova regola-
mentazione era stata spostata 
al prlml glorni di quest'anno. 

Sono trascorsl quasi tre me-
si e. se e vero che 11 buon gior-
no si vede dal mattino, non 
c'e da essere soddisfattl. 

Per rendersene conto basta 
dare un'occhiata alle 55 aat-
tualita » edite dalle otto mag-
giori societa produttrlci (Ca-
letdoscopio ClAK. Cinemon-
do. Notizie Cinematografiche, 
Panorama Cinematografico, 
Radar, SED1, 7G. Tempi No-
strtj 1 cul sommarl sono statl 
pubblicizzati dall'organo del-
l'AGIS nelle sette settimane 
che vanno dalla fine dl gen-
naio alia prima meta 
di marzo. 

Su circa 180 servlzl, poco 
meno del quaranta per cento 
rientra nella categoria della 
pubbllcita indiretta: vislte di 
ministri e sottosegretarl a mo-
stre e Here usate come pre-
testo per vantare questa o 
quella ditta, cronache dl pre-
mi industrial! buone solo a 
mettere In luce certl prodot-
ti. minirecital di cantantl e at-
tori utillzzatl per reclamlzza-
re dischi, spettacoli teatrali 
e film. Inaugurazioni dl mo-
stre illustrate ai solo scopo dl 
cercare di far sallre le quo-
tazlonl di pittori o scultori e 
di battere la grancassa a tut-
to vantaggio di gallerie e mer-
cantl. brevi bran! — spesso 
tecnicamente scaidentl — con-
fezionati dai vari uffici tun-
stici per incrementare gll in-
cassi degli albergatorl e via 
elencando. 

Si bad! che cl siamo atte-
nutj solo ai servizi aperta-
mente pubblicitari: andando 
piu a fondo. riuscendo a sbrl-
gliare 1'aggrovigliata matas-
sa della vita politics ed eco-
nomica. quel quaranta per 
cento potrebbe essere raddop-
piato Un sintomo di ci6 si 
pub rilevare osservando I bra-
ni apparpntemente «im-
muni», Quasi la total I ta di 
essl concerne « caroselll * del 
prinnpali personaggl della DC 
fFanfani Picroll. Colombo.. ) 
note di colore recuperate tra 
1 fnndl di magazzino del cl-
neamatorismo intemazinna'e. 

IJI situaz'nne diventa traei-
comica quando si pensi che 
1'AGIS ha deriso proprlo in 
quest! glnrnl di assegnare al-
euni preml alle societa dl ri-
negiornall che avranno ••ea-
llzzato «I mlgllorl send2l de-

• dicatl al cinema, alle sue st-
tlvita. al suol problem! ». 

E* 11 momento dl mettere 
fine al vero e proprlo scondo 
degll abbuonl erariall concetti 
al cinegiornali L'lnvlto e d'e-
•trema urgenza vlsto che all 
• operator! economic! del set-
tore > sono gia riusciti a 'trap-
pare alia Camera alcune era-
•1 e Inglustiflcatp concesslo-
n'- râ nli/~i7'nT>«> dell'TVA ron 
aliquota in mlsura rldn'ta e 
la promessa dl una prmsima 
revjslnne de! dlrittl erariall. 
cul dovrebbero e w r e mte-
revwti 1 cinermtoeraf! 11 nil 
blpif»*»0 d'lnwr«»««n rn«tf «;!nn 
a 1.900 (mlllenovecento> lire! 

Umberto Rossi 

« // Maestro e Margherita » in scena a Venezia 

Centra di studi 

teotrali nella 

villa di Rosso 

di San Secondo 
VIAKK<;<;IO. 26 

La vedova dt Rosso di San 
Secondo ha dunaio all Universita 
di Parirna la villa .1) l.ido d 
Camaiore rioxe il drammaturgo 
visse a lungo p mon nel 1956 
Nella donazione sono compresi 
manoscrilti e documenti che u 
ranno sislemali nella Villa, la 

Sle diventera un Centra di 
Q teatrali. 

Dilemmi e metafore 
deH'uomo Bulgakov 

La riduzione teatrale presentata dalla compa-
gnia di Ca' Foscari non of f re un condensate del 
romanzo ma solo uno dei suoi nuclei essenziali 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 26 

Abbiamo assistito ad una 
replica dello spettacolo col 
quale il Teatro Ca' Foscari 
ha inaugurato (in ritardo ri-
spetto agli altri anni per le 
lungaggini delle sovvenzioni) 
la sua stagione '70-71: 11 
Maestro e Margherita dal ro
manzo omonimo di Michail 
Eulgakov. regia di Renato 
Padoan. su testo curato da 
Gino Sitran. La saletta di 
Ca' Foscari era colma di spet

tatori, segno dunque dell'inte-
resse — soprattutto tra i gio-
vani deiruniversita — per 
questa rappresentazione che. 
ahime. domani finisce la sua 
breve vita. 

L'uso dello stesso titolo del 
romanzo potrebbe far pensare 
al tentativo, da parte dei rea-
lizzatori. di drammatizzare la 
intera materia, di portarne 
sul palcoscenico tutti i perso 
naggi. di seguire le varie sto 
rie che lo compongono, d' re 
stituire coi mezzi del teatro 
la fantasmagoria allucinante. 

Questa mattina ad Ariccia 

Si apre il convegno 
sul cinema di domani 

Numerose e qualificate adesioni all'in-
contro promosso dalle associazioni degli 
autori -1 lavori si concluderanno domani 

Comincia questa mattina 
alle ore 10. nel Salone delle 
riunioni del Centro studi del
la CGIL di Ariccia. il conve
gno indetto dall'ANAC e dal-
l'AACI sul tema «Contro le 
strutture di oggi per il cinema 
di domani». 

I lavori saranno introdotti 
da una dichiarazione unitaria 
delle due associazioni degli 
autori cinematografici. alia 
quale seguiranno le relazioni 
e la discussione sui seguenti 
temi: 1) < La crisi delle strut
ture cinematografiche attuali»; 
2) c L'industria privata e Tin-
tervento pubblico dello Stato 
in campo cinematografico»; 

3) «Le componenti nuove 
nella diffusione del mezzo ci
nematografico >: infine sara 
elaborato il documento con
clusive che. dopo la discus
sione. sara posto in votazio-
ne. I lavori si concluderanno 
domani. probabilmente nel 
pomeriggio. 

AI convegno hanno dato — 
com'e noto — la loro adesio-
ne i sindacati dello spettacolo 
aderenti alle tre grandi or-
ganizzazioni sindacali. la 
CGIL — che sara rappresen-
tata da un membro della se-
greteria - la FIOM. le ACLI 
e il Movimento politico dei 
lavoratori. 

Mostre d'arte: Cremonini 

Crescita e durata 
umana delle cose 
Ottanta disegni del pittore a Roma 

Leonardo Cremonini - Ro
ma; Galleria Glulia (via 
Giulia 148); fino al 31 marzo; 
ore 10-12,30 e 16,30-20,30. 

Questa nuova galleria ha aper-
to con una mostra di 80 disegni 
di Leonardo Cremonini. Per 
I'occasione e stato presentato 
anche il volume che li racco-
glie. con un testo critico di Giu-
liano Briganti. e che e pubbh-
cato da < II Bisonte Editore -
Nuovedizion. Enrico Vallecchi >. 
I disegni sono datati dal 1932. 
anno che segue I'arnvo del pit-
tore a Pangi. al 1968: ma il 
grosso nucleo e compreso tra il 
1954 e il 1962. II '62 e I'anno 
che si consolida. con una pittu-
ra di colore e di spazial ta. la 
nuova poctica di Cremonini arti-
sta costnmore anche nelle con-
dizioni sociali e culturali piu 
ostili: una poetica del Medi-
terraneo col sole alio zenith che 
mentre illumina e rende evi
dente la certezza matenca delle 
cose del mondo illumina e rende 
evidente una tragica incertezza 
deH'uomo. muulato nel suo eras 
fino all'angoscia e alia nevrosi. 
Gli anni cinquanta. va ricorda-
to. sono stati assai drammatici 
per la cultura artistica europea: 
sia per la massiccia espansione. 
nella dimensione tecnologica e 
consumi«;tica. del ranitalismo e 
sia per alcuni confhtti del mon
do socialista che hanno but la to 
una luce piu dura sui gia duns 
simi conflitti di classe. Tutta 
I'esperienza pittonca « mforma-
le ». ad psempio. e sesnata pro-
fonrlamente dal panico P d.VJa 
a.<wsenza di significato e di fine 
del gesto artistico umano 

Nei di^Rni ntroviamo i moti 
vi pla«tiri niii tipici di Cremo
nini. le strutture essenziali di 
tante e tante immapini medi 
terranee e italiane nonche quel 
«clima > solare e ans^so del-
l'tmmagine cui ho accennato. II 
Briganti parla di vero e proprio 
racconto: a me sembra. invece. 
che Cremonini metla in evi-
denza. se non la impossibilita. 
certo la CTOS<« diffioolla con-
temporanea al racconto e che 
dia fiuurp reahstiche al proprio 
linsmo su un fnndampnto piu 
antropoiofdco. Mrutturale e ana 
tomico che narrat vo Cio che e 
importante. per Cremonini e per 
il suo apporto di italiano alia 
pitlura piiropea e il farsi sasso. 
da pittore. rupetto al riusso del 
dî viU-impnto e dpll'irrazionali 
smo informale. 

I motIvi piastici. piu che rac-
conti, sono quelli che indica be-
mssimo il Briganti: c ...calati in 
una luce mediterranea, di iso-
le. di pietre. di rocce sulla riva 
del mare, di osaee articolazioni 

vegetali. di agavi acuminate e 
taglienti. o di scheletn e lische 
che proliferano come alghe ma
rine. di magiche inflorescenze. 
di crostacei irti e pietrificati. ai 
confini fra la vita e la mode. 
fra l'aggressivita irrazionale e 
l'inerzia di un sonno sconosciu-
to E poi le immagini piu vitali 
di animali torturati o macellati. 
con i tendini. i legamenti e le 
membrane tese nello spasimo di 
una sorda violenza. o dolorose 
teste di pecore e di arieti chiu-
se in una opaca incomuncabili 
ta. colte nel loro aspetto piu 
estraneo al mondo degli uomini. 
e infine le donne fra le rocce 
e le donne roccia. primitive e 
pietrose immagini materne. tut-
te opere in cui una struttura 
unitaria identifica il sas^o. la 
pianta e I'essere vivente. anima-
le o uomo. in una corriiponden-
za morfoloeica che si esprime in 
una sorta di articolata e spigo-
lô a unita... >. 

Vell'assenza di racconto. rie-
fce a Cremonini di dare un tem
po inflnitamente lungo alio 
sguardo di pittore e che diviene 
tempo di analisi e di ripercorri. 
mento delle strutture formali fi-
PO a comprendere quanto ine-
vitabili siano le forme delle 
cose nel cosmo. In questo Cre
monini e un grande co t̂ruttore 
mediterraneo e da modemo di-
segna la lolta. la crescita e la 
fatica che fa ogni organismo 
vivente e anche ogni Trammento 
inorganico per essere. per e«;i-
stere. ner avere una forma sua: 
ne bello ne brutto ma strutturato 
e co«truito. n^ultato di una lot 
ta. di un attrito. della fatica 
per crescere e per durare con 
t nuando a occupare lo spazio 
del mondo e a popolarlo con 
I'eros E* impressionante come 
Cremonini veda e riesca a fare 
vedere cid in un sasso o in un 
osso. 

E* una coraggiosa posizione 
di artist a analitico che — dopo 
un primo periodo intomo al '50 
di affinita col segno esistenziale-
sociale di VespiRnanI — rlsulla 
affine alia cultura artistica in-
elese di un Moore e di un Su
therland e. attraverv> queMi. 
t rivteta t i Quattrocentlsti fer 
raresi Tura e Ercole. Piero e 
Pollaiok). Dfirer e Grflnewald 
piu anatomist!. 

C'e un altro aspetto delta post 
ztone «rti«tica di Cremonini che 
va brevemente sottolineato: il 
suo rutinato anti-avansruardismo 
in favore d un organiclsmo che 
alia anatomia e alle strutture 
consegna pittoricamente 11 sen 
so umano del conflitto e della 
durata contrmporanea. 

Dirio Micacchi 

le infinite metafore, il sottile 
ma onnipresente senso del-
l'ironia. il gusto immaginifico. 
I'amara polemica. la scatena-
ta fantasia, il lirismo, insom-
ma tutto ci6 che fa del Mae
stro e Margherita un caposal-
do della letterntura russa del 
novecento. 

Niente di tutto questo. Ten-
tarlo in .teatro sarebbe stato 
impresa disperata; solo il ci
nema. forse. pud trasformare 
in immagini l'immensa con-
gerie di fatti dandole quell'an-
damento onirico e realistico 
al tempo stesso che le conver-
rebbe. In teatro era necessa-
rio fare delle scelte. 
concentrare, sfoltire al mas-
simo; prendere una o due 
delle dimension! del libro e 
su quelle giocare le proprie 
carte. II riduttore. Gino Si
tran. come egli stesso ci ha 
detto. ha lavorato lungamente 
a questo testo. cercando varie 
vie. ma sempre urtandn con
tro 1'impossibilita di trasferi-
mento drammatico dei suoi 
vari piani. Finalmente. egli 
si e ridntto a stendere que
sto dramma che abbiamo vi-
sto rappresentato dagli attori 
di Ca' Foscari: e il risultato 
e un'ora e mezzo di spetta
colo. in cui si offre al pubbli
co non tanto un condensato 
dell'azione multipla del ro
manzo. quanto — decisamen-
te — un suo nucleo essenzia-
le ma al tempo stesso par-
ziale. 

Si e arrivati persino all'uni-
ta di luogo! La scena rappre-
senta. in fatti. una stanza. 
chiusa dietro da vetrate scor-
ribili dopo le quali c'e il buio 
da cui emerge, ad un dato 
momento. Margherita: davan-
ti. due colonne classiche sono 
li per permettere I'accenno 
alia storia di Ponzia Pilato. 
che il Maestro e Woland. il 
gran mago. si scambiano. im-
personando e identificandosi 
con Cristo e con l'« egemo-
ne > rnmano. La claustrazio 
ne che suggerisce la scena 
e indicativa dell'intenzione dei 
realizzstori dello spettacolo. 
di proporla come la persona
lity. la mente dell'autore. di 
Bulgakov che si identifica nel 
Maestro e nel Cristo perse-
guitato dalle autorita lettera-
rie sovietiche del suo tempo. 
E'. insomma. questo abrege 
del Maestro e Margherita, una 
specie di analisi prma di tut
to psicanalitica. poi storico-
politica del personaggio Bul
gakov: cio che accade nel 
breve arco di un'ora e mez 
zo senza intervallo e I'esem-
plificazione dei pensieri dello 
scrittore, il tentativo di deci-
frarne le metafore. Di qui il 
tono un po' didascalico della 
rappresentazione. a livello. 
tuttavia. di chi conosca bene 
il romanzo: un tono un po" 
serioso. Dello straordinario 
humor di Bulgakov non c'e 
nemmeno 1'ombra. e di que
sto abbiamo. piu di tutto. sen-
tito la mancanza. 

Comunque. il senso ultimo 
di queste metafore di Bulga
kov si riassumerebbe. secon
do Sitran-Padoan. nella gran
de dicotomia potere-individuo. 
lacerante separazione e di
lemma che lo scrittore senti 
sulla propria pelle. e che « ca-
muffd t. in un certo senso. o 
« sublimd * nell'antitesi bene-
male. 

II testo dello spettacolo. ela
borato con cura. in questa di 
rezione didascalica. non si av-
ventura nell'esprimere giudizi 
o interpretazioni politiche sul 
mondo di Bulgakov: ha la vo-
lonta e le caratteristiche di 
un'opera di constatazione. che 
si prestava egregiamente (lo 
autore e un giovane slavista 
veneziano) all'invenzione di 
Fadoan. questa struttura clau 
strale. queste luci basse, que 
st'oscurita diffusa, dentro la 
quale, come ombre, agiscono 
gli attori. Citeremmo subito 
Roberto Milani nella parte di 
Woland. il mago Ponzio Pilato 
poi Gianni Guidetti. il Mae 
stro Cristo Guido Vianello e 
Azazello. Volenterosa ma un 
po* impacciata nella lingua 
Nadine Glaser. belga. nella 
parte di Margherita: Mario 
Esposito e Pino Bella sono i 
due letterati Ivan Nikolaievic 
Bezdomny e Michail Alexan 
drovic Berlioz. Dl Ton! Na 
din e Luciano Corberi sono 
le scene e I co^lumi. un note 
vole sforzo per Ca* Foscari: 
musiche di Sibelius. 

Questo Maestro e Margheri 
ta del teatro veneziano re 
sia. ad ogni modo. un tent at i 
vo di ricerca drammaturgica 
interessante: ma...: « Nell'ora 
di un caldo tramovla prima 
verile (il libro comincia cosi) 
apparvero presso gli stagni 
Patriarsic due cittadini... », • 
la letteratura ha U soprav-
vento. 

Arturo Lazzari 

Aimi la 
svampita 

RICHMOND (Inghilterra) — L'allrice Aimi McDonald (nella 
foto) e al suo primo ruolo di rllievo con la commedia di Garson 
Kanin a Born yesterday (« Nata ieri »). Aim! vl interpreta II 
ruolo della blondina svampita che rese famosa In tutto il 
mondo Judy Holliday, prima con la rappresentazione a Broad
way, poi con la versione cinemalografica 

r in breve 

Ornella Vanoni all'Olympia di Parigi 
PARIGl. 26 

II commediografo Marcel Achard e stato uno del piii ferventi 
ammiratori di Ornella Vanoni. all'esordio della cantante la notte 
scorsa, sul palcoscenico dell'« Olympia >. Achard. che ha applau-
dito calorosamente la Vanoni al termine del recifol. non ha infattl 
dimcnticato che la cantante ha interpretato in Italia una delle sue 
opere. L'idiofa. 

Rita Pavone ha la bronchite 
MODENA. 26 

Rita Pavone e il marito Teddy Reno, che questi giorni si 
trovano a Modena. si sono recati ieri all'ospedale civile della citta 
emiliana per una visita alia quale si e sottoposta la cantante 
La cosa era stata messa subito in relazione con alcune notizie 
secondo cui Rita Pavone avrebbe un mistenoso male agli occhi. 

La Pavone ha smentito queste voci: « In rea Ha sto bemssimo 
— ha detto — e i miei occhi sono perfettamente a posto Ho sol-
tanto un principio di bronchite assai fastidioso >. 

Lucia Bosfc in manicomio per un film 
PISTOIA. 26 

Lucia Bose e la protagonista di un film incentrato sul ricovero 
in manicomio di una donna, che la regista Li liana Cavani sta 
realizzando in questi giorni nell'ospedale neuropsichiatnco di Pi-
stoia. Protagonista del film e una donna sui quarant'anni (Lucia 
Bose) che incontra in manicomio un giovane ricoverato (Peter 
Gonzales): altro interprete del film e Glauco Maun. Liliana Ca
vani. ha scritto anche il soggetto del film che. per6. ancora non 
ha un titolo. 

controcanale 
ANTIGOXE — E' giusto con-

siderare la rappresentazione di 
un testo classico in televisione 
in se e per se~? La domanda. 
ovviamente. e retorica: tutti i 
programmi telerisivi. in/aJti. per 
ti modo stesso in cui la pro 
grommazione e organizzata (e 
per U modo in cui avviene lo 
ascoito. sono in rapporto tra 
di loro e si qualificano recipro-
camente. E U discorso vale, in 
particolare. per la programma 
zione cinemalografica e il * car-
tellone > teatrale. In questo qua-
dro. anche la casualita finisce 
per essere una politico: Vesse-
re costretto a saltare, da una 
settimana all'altra, da una corn-
media americana degli anni 
trenta. a un testo dell'oUocento 
francese, a un dramma di Pi
randello. ad un classico greco, 
per I'appvnto. condiziona pesan-
temente il telespettatore: e con
diziona. quindi. al di Id delle 
intenzioni. anche la fatica dei 
reg'tsti e degli attori. 

\on possiamo non tenere con
to di questo nel parlare del-
I'Anugonc ripreseniata da Vil-
torio Cottafavi: anche perche. 
questa situazione. xulTAntigone. 
ci pare, ha pesato. Cottafavi ha 
dichiarato le sue intenzioni di 
condurre. con questa rappresen
tazione. un discorso basato an
che. com'era ineritabile. su un 
nuovo modo di rivoigersi al pub
blico. c Tentativo di teatro epi-
cot. ha detto. richiamandosi 
esplicitamente a Brecht, e quin
di esprimendo il proposito di 
ottenere che il telespettatore si 
sentisse partedpe della vicenda 
e, insieme. si * straniasse» per 
guardarla con dislacco critico. 
Ma il teatro epico richiede — 
a parte i problemi di interpre-
t a zione e anche di rifacimenio 
del testo originate — un modo 
di recttazione che perfino Brecht 
faticd ad ottenere dai suoi at 
tori le. infalti. proprio per il 
suo rifacimento deH'Antigone. 
eoli suppll a questo raccontan-
do al pubblico, prima, U con-
tenuto di ciascuna scena). Cot
tafavi ha lavorato con un orup-
po di attori cht stavano insie

me per I'occasione e che af-
frontavano, contemporaneamen-
te. i problemi della recitazione 
televisiva e, si suppone. quelli 
della recitazione < epica >. II 
risultato e stato che ci siamo 
trovati dinanzi a una varietd 
totale di livelli. di toni, di stili: 
ciascun attore, per si, aveva 
alle spalle una carriera e pre
cise capacitd; ma il gruppo non 
conlributra certo a realizzare 
gli intendimenti dichiarati da 
Cottafavi. Lo c straniamento > 
e rimasto piuttosto lontano 
(basti pensare alia carica di 
parlecipazione che esprimeva 
Sarah Ferrati, che pure avreb
be dovuto essere la « testimone 
com» per il pubblico). Ni. ci 
pare, alio scopo hanno contri-
buito avvertibilmente gli espe-
dienti scenici (le riprese tra 
le rovine che includevano le 
macchine di passaggio: Vinler-
vallo «al naturale >). del resto 
adottati da Cottafavi con una 
certa timidezza. 

Piu riuscito ci e parso il ten 
tatiro di e coincolgcre » lo spet-
latore: gli attori. rivolgendosi 
ipesso direttamente al pubblico. 
ootenziavano la forza delle bat 
tute. Inutile, invece. almeno per 
il telespettatore italiano. il pas 
saagio dal colore al bianco e 
nero. per sottolineare alcuni 
passaggi particolarmente sianil 
cativi del testo: il colore, in-
fatti. nella edizione per I'ltaha 
ovviamente non esistera. 

Ed e stata una perdxta netta. 
non solo perchi questa. ci sem 
bra, era I'iniziafira piu compiu 
tamente realizzata. ma anche 
perche era quella che piu con 
tribuiva a presentare ('Antigone 
in chiave problematica. come 
la tragedia di una crisi (^uale 
essa e): privata di questa ac-
centuazione. invece. la rappre 
sentazione ha ftnito per rical 
care il consueto. e ahbatlanza 
astratto. discorso sulla rivolta 
contro la tirannide, sulla pre-
valenza delle < ragioni umane » 
sulla c ragion di Stato >. 

g. c. 

Sul set del film di Lizzani 

«Roma bene» 
raccolta in 

una tavolata 
A colloquio con gli attori - Tra la realta 
e la finzione cinematografica - II grot-
tesco dietro una societa in decadenza 

Per dare un'idea del cast 
raccolto per il film che sta 
realizzando, Carlo Lizzani ha 
invitato i gtornalisti prima sul 
set e poi a pranzo nel risto-
rante dello stabilimento De 
Laurentiis dove Roma bene 
— questo il titolo, forse de-
flinitivo — si «giro» gia da 
una settimana. La tavolata 
era talmente lunga che ogni 
giornalista si e visto costret
to a conversare con quegli at
tori che, a caso, gli erano ca-
pitati davanti. Non ce ne ram-
marichiamo affatto. Abbiamo, 
cosl, finalmente parlato con 
alcuni attori, bravi e simpa-
ttci, di cui i giornali si occu
pano poco o nulla. Per esem-
pio Mario Feliciani ed Enzo 
Cannavale. E\ quest'ultimo, un 
fedele di Eduardo — otto an
ni di lavoro nella compagnia 
del grande autoreattore napo-
letano — che, del suo mae
stro, e, ovviamente, entusiasta. 
Lo provochiamo dicendogli 
che con Eduardo si guadagna 
poco. c Non e vero. Per esse
re teatro di prosa non c'e 
male e poi, volete mettere, c'e 
sempre da impararen. Canna
vale indossa la divisa di que 
sturino. Cerchiamo anche di 
parlar male dei poliziotti, ma 
lui li difende. «Poveretti. lo 
fanno per vivere e poi soprat
tutto quelli anziani fanno tin 
po' pena ». « Per6 menano » ri-
battiamo not. II discorso ritor-
na al teatro napoletano, a 
Eduardo, alia sua arte e poi 
a suo figlio Luca. Lo ascolta, 
in silemio. Mario Feliciani, 
che porta una parrucca bian
co a ricciolini. 

In Roma bene — ci spiega — 
e un miliardario greco marito 
di Irene Papas. Poichi non ci 
pud parlare del film — t cui 
colpi di scena sono tabu — 
con Feliciani scambiamo qual-
che impressione sul lavoro 
dell'attore. Alia sua sinistra 
c'e un giovane che lavora 
per la prima volta nel cine
ma. St chiama Dado Crosta 
rosa, & uno studente di archi-
tettura (terzo anno, quindici 
esami, media del 26). il quale 
si lamenta che sul set si per-
de troppo tempo. Feliciani e 
d'accordo. « Cinema, teatro, te
levisione: il nostro e un lavoro 
di lunghe attese. di pause. Ma 
io non perdo tempo: mentre 
aspetto di girare una scena, 
leggo, leggo sempre. E' un 
buon metodo ». Comunque con-
siglia distnteressatamente a 
Crostarosa: «Si laurei e si 
metta a lavorare. Lasci stare 
il cinema ». 

Prendiamo a volo Umberto 
Orsini. In Roma bene i un 
miliardario marito di Senta 
Berger (I'attrice pert oggi 
non c'e). Anche Orsini non 
vuole parlare del Htm. E' tut
to preso dalla TV, dove sta 
reglstrando died puntate con 
Luigi Veronelli, dal gustoso 
titolo di Colazione alio stu
dio 7. E si scopre. cosi, che 
Orsini e un esperto cuoco 
c Nella cucina ci vuole fanta
sia. invenzione » dice e si di-
lunga in particolari. Chi lo 
avrebbe detto di un attore co-
si sofisticato? Per i curiosi 
diremo che la sua specialita 
sono i risotti. «Sono difficili. 
sa — precisa, come una pun-
tigliosa massaia —, ma io so
no di Novara Forse sara per 
questo che sono il mio piatto 
forte a. Per la TV ha anche 
registrato Tre quart! dl luna 
di Squarzina. 

Carlo Lizzani lascia la bi-
stecca — dura, d'altra par
te — e viene gentilmente a 
parlare con noi, finalmente. 
di Roma bene *Tu sai che 
si e detto che tl film at ispi 
rava al caso del marchese 
Casati e di sua moglie. Non 
e vero. Roma bene * un co
cktail di fatti clamorosi, ma 
raccontati tutti in modo in-
diretto, frammischiati gli unt 
agli altti. Dire che mi sono 
rifatto a questo caso o a quel-
to scandalo non £ giusto. Al 
pubblico. at crttict ritrovare, 
se vogllono, nferimenii a fat
ti precisi. Posso dire che, di 
versamente dai miei prece-
denti lavori. non mi sono Ispi-
rato ad awenimenti di era 
naca determmatt, ma, ripeto. 
ad un insieme dl vicende. ela
borate dalla fantasia. Vorret 
precisare che Roma bene non 
i una commedia all'italiana. 
ormai dtvenuta una formula 
e un filone del nostro cinema 
Vuole essere. e spero sara. 
un film grottesco, e questo 
perche ogni realta ha la sua 
temperatura. Nella jet society, 
nella societa deWalta ftnama 
tn cut e ambientato Roma 
bene le tragedle ftntscono. di 
soltto. in un bicchier d'ac-
qua Non ho cambiato il mio 
modo di raccontare, solo che 
avvicinandomi a questo am-
biente — e sono stati mesi e 
mesx di ricerca e di lavoro — 
ho visto che dietro questa 
decadenza non c'e la trage
dia. ma d grottesco. Nel film, 
comunque, non mancheranno 
punte dt thrilling e Vinlerven 
to di un commtssario di po 
tizia. che sard Nino Manfredi: 

Ed ecco un elenco neces-
sariamente incompleto, data 
la lunghezza del tavolo dl cui 
dicevamo all'inizio. del cast, 
escludendo coloro che abbia
mo gia nomtnato- Philippe Le-
roy, Virna List. Gastone Mo-
schtn. Michtle Mercier, Edy 
Galeani. Vittono Caprioli, 
Franco Fabrizi, oUre ad un 
gruppo dt persone prese dal
la vita e che appartengono, 
appunto. a quel mondo che 
il film ha preso a soggetto 
Gigi Rizzt (ex accompagnato 
re di Brtgitte Bar dot), Luigi 
Pignatellt. William e Jessica 
Badgart, Ptltppo von Schl6s 
scr. Lucilla Capporoni Aloisi 
e quel Dado Crostarosa di cul 
dicevamo prima. 

Mirella Acconciamessa 

«Sacco e 
Vanzetti» 
designate 

per Cannes 
11 film di Giuliano Montaldo. 

Sacco e Vanzetti b stato uffi-
cialmente designato. dalla com-
petente comm'ssione. a rappre-
sentare il cinema italiano al 
prossimo festival di Cannes. 

La commissione ha inoltre de-
ciso di segnalare a) direttore 
del Festival di Cannes, per un 
eventuale invito, alcune opere 
da essa ritenute di particolare 
interesse, e cioe. in ordine al-
fabetico: 
Confessiane di un commtssario 
di polizia al Procuratore della 
Repubblica di Damiano Damia-
ni: La Calif fa di Alberto Bevi-
lacqua, La supertestimone di 
Franco Giraldi. Morte a Vene
zia di Luchino Visconti. Per gra-
zia ricevuta di Nino Manfredi. 
Splendori e miserie di Madame 
Royale di Vittorio Caprioli. 

le prime 

Quarto si 
per B.B.? 

• f t ' ? * ' 
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PARIGI, M - Quarto marito 
in vista per Brlgltle Bardot? 
Le voci che corrono in merito 
da qualcha tempo stanno as-
tumendo •empre magglore 
consistenia. Gli sttsti intimi 
di B.B. non esitano a dtf inir le 
piu che fondate. L'uomo che, 
succedendo a Gunther Sachs 
(che fu il terzo marito della 
Bardot dopo Roger Vadlm e 
Jacques Charrier) si appro-
sterebbr a convolare con B.6., 
si chiama Christian Kalt: ha 
la stessa eta dod'aHrice ed 
e uno sportive 

E' solo influenzato 
Maurice Chevalier 

PARIGI. 26 
Maurice Chevaber. attualmen 

te ricoverato neH'ospedale ame 
ricano di Parigi. ha avuto un 
heve attacco di influenza con 
disturbi alia gola. Questo spie-

fa perche U suo soggiorno nel-
ospedale. dove era entrtto ao-

laroente per un nomule check
up. si stia prolungaodo un po' 

iftdelaoMo. 

Musica 

Concerto moderno 
alia Filarmonica 
II complesso strumentale. Vien

nese, Die Reihe (La serie). ha 
richiamato al Teatro Olimpico. 
per una serata moderna, predi-
sposta dall'Accadetnia {Harmo
nica. un pubblico r.iuttosto nu-
meroso e incline ad accettare 
non tanto le belllssime pagine 
di Webern e di Schoenberg che 
aprivano il programma (patri-
monio vivo della cultura del no
stro tempo), quanto alcune no-
vita per Roma (Aventures) e 
per l'ltalia {Nouvelles Aventu-
res) di Ligeti. Le belllssime pa
gine erano i Sei pezzi op. 6 di 
Webern e i Tre pezzi per or
chestra, di Schoenberg. gli uni 
e gli altri risalenti al 1910. 

In Ligeti 1'awentura della 
musica diventa un po' « awen-
turiera» e sbriciolante in un 
dilettantismo eclettico. sia la le-
zione dei grandi viennesi (Scho
enberg e Webern. appunto), sia 
quella di Schnebel e di Kagel 
dai quali deriva il gusto per 
certe deformazioni foniche — vo-
cah soprattutto — miranti anche 
ad essere spettacolo. Un terzetto 
\ocale « porge» suoni variamen-
te emessi (si arriva al « pizzica
to ». ottenuto stringendosi il na-
so e liberandolo mentre il suo-
no viene scoccato) e variamen-
te atteggiati (battibecco. noma. 
ilanta. giaculatoria, scioghlm-
gua. isterismo. ecc). II « canto » 
I allusivo (anche gli strumenti. 
a volte, alludono ad un suono 
che non riescono piu ad acciuf-
fare) e le Aventures cadono in 
un divertissement esteriormente 
bnllante. 

II pubblico si 6 cdivertito*. 
festeggiando l'autore e gli HV 
terpreti. 11 terzetto vocale era 
splendido con uno splendido 
William Pearson tra le malizio-
se Gertie Charlent e Mane-
Therese Kahn. I musicisti del 
complesso eccellenti. sempre at-
tentissimi al gesto animatore di 
Friedrich Cerha che. del resto. 
dirige « La serie > dal 1958. 

e. v. 

Cinema 
Basta guardarla 

Le scarse glorie e i meschini 
affanni della gente dell avan-
spettacolo hanno fornito gia piu 
volte argomento al cinema ita
liano; basti qui ricordare Vila 
da cani di Steno-Monicelh e 
Luci del varietd di Lattuada-
Fellini. Riprende oggi il tema 
(a colori) Luciano Salce, nar-
randoci di Richetta. una con-
tadinella nostrana. che s'mtrup-
pa nella compagnia di Silver , 
Boy. cantante di poca voce, ma 
— agli occhi della ragazza — di 
grande fascino. Diventata Eri
ca. poi Erika. per esigenze di 
divismo, ella compie la sua 
faticosa ascesa professionale e 
sentimentale. Le pernde mene 
dell'ex amanie di Silver Boy 
provocano la rottura tra co-
stui ed Erica: la quale passa 
al seguito d'un • capocomico. 
Farfarello. dotato d'una vene-
randa moglie. ma. a quel die 
sembra. privo di altri attributi. 
C'e poi un ritorno di fiamrr.a tra 
Erica e Silver Boy; il quale. 
dopo varie controversie. sfida 
addirittura la violenza di deni-
gratori prezzolati per assicurare 
il trionro dell'esordio della sua 
bella nelle vesti (ridotte al 
minimo). di soubrette. E il loro 
amore ha la sua sonora apoteosi 
neH'ospedale dove lui e ricove
rato. con coro di vecchietti in-
fermi sullo sfondo. 

II film saltella dalla riprodu-
zione piu o meno testuale delle 
trivialita del c genere» a un 
tentativo di ironizzare la mate
ria. atteggiando i pcrsonaggi 
principali nei modi (grafici e 
dialogic!) dei fotoromanzi a fu-
metti. II risultato complessivo 
e modesto. e la volgarita ha. 
tutto sommato. il supravvento 
(ma e comunque preferibile al 
dichiarato patetismo di certi mo-
menti). Maria Grazia Buccella 
fa e mostra quello che puo. Car
lo Giuffre. !o stesso Luciano Sal
ce. Franca Valeri. Sp̂ ros Focas 
e Mariangela Melato (che rne-
riterebbe migliori occasioni) ap-
paiono nel contorno. 

ag. sa. 

Ecco perche 
le mogli degli 
amanti di mia 

moglie sono 
mie amanti 

Lo scambio delle mogli e di-
ventato. stando alle inchieste 
giornalisticbe. a diversi romanzi 
e at film sull'argomento (tra cui 
questo) un'abitudine tipicamentc 
americana (ma anche degli al-
tn paesi dal < prosperoso benes-
scre », come quelli scandinavi e 
anglosassom). Protagonista la 
media borghesia. quella che si 
affanna durante l'intera settima
na per guadagnare sempre di 
piu e apparire piu benestante di 
quanto non sia in realta. 

Per alcune donne e l'occasio 
ne buona per controllare con chi 
va il marito. dandogli 1'impres-
sione di essere libero e di poter 
infine fare i propn comodi; per 
alcuni uomini diventa la posai-
bilita di dare sfogo ai propn 
prunu. di fuggire alia meschi-
nita della consorte oppure di 
servirsi di lei nella carriera. 

Le quattro coppie che forma-
no l'« allegra combriccola c (ma 
non troppo. i protagonist! fini-
ranno per divorarsi a vicenda 
in un continuo alterco) e il < gio-
co> a cui danno vita, tutto si 
svolge in poche stanze e attorno 
a una piscina. II film e eviden-
temente tagliato e altcrato. Inol
tre il nome del regista (Mak 
Bing) ha tutta l'aria di essere 
falso. Cosicche di questa pelli-
cola americana interpretata. fra 
gli altri. da Paul Lambert. Ja
ckie Russel e Barbara Blake. 
ogni aspetto di critica sociale 
o d) costume dilegua sotto il 
peso delle vcrbosita e della re> 
terata desenzione degli accop 

fnamenti. Colore e adHrmo 
argo. 

vice 
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