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Al Congresso 
deMARCI lo 
spettacolo 

sugli emigrati 
Domani sera andra in scena 

a Roma, nella sala del Civis 
(Casa lnternazionale dello 
studente, via Minlstero degli 
AfTari Esteri 6) Qui tutto va 
bene... e cosl spero di te (sot-
totitolo « Emigrazione e Im-
perialismo))). 11 nuovo spet
tacolo allestito dal collettivo 
Nuova Scena sui problem! del-
l'emigrazione. II lavoro teatra-
le di Vittorio Franceschi vie-
ne presentato in occaslone del 
Congresso nazionale dell'ARCI. 
Qui tutto va bene... e cosl spe
ro di te, giunge in Italia dopo 
una interessante tournie alio 
estero: in Svizzera. nel Lus-
semburgo, in Belgio, nel cen-
tri dove 6 assal forte l'emigra
zione italiana. Lo spettacolo, 
che fa parte del circuito tea-
trale deH'ARCI, e stato se-
guito ovunque con vivissima 
partecipazlone e ha suscltato 
animati dibattiti. Qui tutto va 
bene... e cosl spero di te e 
Btato sinora dato. con la col-
laborazione della CGIL, della 
Federazione Colonie Libere 
Italiane, della CISL, delle A-
CLI, a Zurigo, Basilea, Lus-
semburgo, Llegi, Bruxelles, 
Limburgo, La Louviere, Esch 
sur Alzette, Ginevra. 

Dopo la rappresentazlone 
romana, il collettivo di Nuova 
Scena tocchera varie piazze 
di quel paesi del Nord e del 
Sud della penisola. che sono 
i maggiori fornitori dl mano 
d'onera sfruttata dai padroni 
italiani e stranieri. 

// Donee Theater of Harlem a Spoleto 

Alia conquista di 
una nuova liberta 

II coreografo Arthur Mitchell vuole fare 
neri una forza in cui confluiscano la rabbia 

dei suoi ballerini 
e la gioia di vivere 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 26 

Tra le varie flgurazlonl dl 
gruppo, 1 glovanl del Dance 
Theater of Harlem predlligo-
no quella a trlangolo: consen-
te di conflccarsl come un cu-
neo nell'attenzione del pub-
bllco che si e lasciato, del re-
sto, docllmente penetrare, ie-
rl, al Teatro Nuovo. 

Era 11 secondo spettacolo 
del Festival, e anch'esso — 
com'e anche per 11 Boris — 
incentrato sui giovani. Sono 
due dozzine, giovani di ventl 
anni, che hanno per maestro, 
guida e coreografo Arthur 
Mitchell, direttore del com-
plesso, lnsieme con Karel 
Shoo. 

Questo Mitchell fu gla ap-
prezzato a Spoleto, una decl-
na di anni or sono, quale pre* 
stlgioso ballerino. Era prlmo 
ballerino del New York City 
Ballet e fu 11 prlmo — tra 1 
negri — ad assurgere a tale 
dlgnita protagonistica. Fu an
che il prlmo ballerino negro 
cui si « concesse» dl danza-

Cinema polacco a Verona 

Vita e morte nel 
Bosco di betulle* 
II lirico fi lm di Wajda ha chiuso degna-
mente la « Settimana» - Successo del
ta manifestazione e della sua formula 

Dal nostro inviato 
VERONA. 26 

Due fratelli, Boleslaw e Sta-
nislaw, 11 primo guardia fo* 
restale e uomo fatto, duro, il 
secondo musicista, giovane e 
malato. II minore e tomato 
da un sanatorio svizzero per 
morire «tranquillamente» nel
la casa sperduta nel bosco. Ma 
la casa e abitata dalla mor
te: Boleslaw ha perduto la 
moglie un anno prima, l'ha 
sepolta tra le betulle, soprav-
vive con una figlioletta che 
sembra anch'essa invecchiata 
nel dolore, e senza volere al-
tre donne. E' un uomo sano 
ma gla cadavere. 

Invece il fratello minore, che 
sta morendo sotto i nostri 
occhi, e impallidisce ogni gior-
no fino a somigliare ad un 
clown infarinato. esangue. re-
ca la vita in quella dimora 
annegata tra gli alberi: suo-
na musiche allegTe, ama una 
florida contadina. restituisce 
il sorriso alia nipotina terro-
rizzata dal padre. Colui che 
deve morire assapora 1'esisten-
za fino aH'ultima stilla e tra-
smette anche all'altro 11 de-
siderio di rinascere. 

Bosco di betulle e l'ultimo 
film di Wajda, la sua opera 
piu lirica e, in certo senso, 
la meno determinata dalla sto
ria. Siamo negli anni trenta, 
sulla traccia di un racconto 
di Iwaszkiewicz, che ci assl-
curano modesto rispetto alia 
sua trasflgurazione cinemato
grafica. Wajda !o ha caricato 
di simboli e lo ha approfon-
dito. da una parte ripropo-
nendo molte delle sue metafo-
re. e dall'altra quasi abbando-
nando la visione a polacca» 
degli avvenimenti per una di-
mensione piu larga e piu se-
rena, al di sopra della mischia, 
Si tratta di una contempla* 
sione sulla vita e sulla morte 
che il regista osa affrontare 
a soli quarantacinque anni. 

Per la prima volta, Wajda 
non e soffocato dallo spazio. 
Gli alberi della foresta circon-
dano la casa ma non la op-
primono. II moribondo esce fi-
ducioso tra essi e vi si con-
fonde, lo stesso dolce color 
grigio chiaro li accomuna. Il 
ritmo lento, il dominante to-
no azzurro. 1 voltl e i carat-
teri opposti dei due fratelli 
che costituiscono le due fac-
ce di una medesima pcrsona-
lita, segnano il racconto di 
una tensione poetlca che si 
accresce in modo quasi pa-
radossale coi trionfo della vita 
nel momento stesso in cui la 
morte arriva, falciando uomi-
ni e troncando piante. 

Non sappiamo se Zanussi 
abbia raglone afTermando che 
Bosco di betulle e 11 film piu 
« wajdiano », il risultato piu 

' alto finora raggiunto dal ca* 
poftla del cinema polacco. Sap
piamo di certo che Wajda e 
un grosso artista, e che la 
«galleria» di Verona ha avu-
to il merito di riconfermarlo, 
se non addirittura di rivelar-
lo. In realta. dopo un grave 
periodo di crisi, da lui stesso 
piu volte e onestamente rico-
nosciuto. Wajda si e rigene* 
rato a partire da Tutto i in 
vendita che e del 68. e con-
seguendo in mPaesaggio dopo 
la battaglia* che e del "70, 11 
punto estremo di maturita 
nella dimensione nevrotica e 
barocca, il grado di fusione 
perfetta del suo rovente e-
spressionismo. 

Daniel Olbrychski che si ac-
cuccia a mugolare dl dlspera-
zione sotto 11 tavolo dell'obito-
rio e 11 cadavere che vi e 
disteso della ragazza ebrea, si 
congiunge idealmente a Zbi-
gniew Cybulski in Cenere e 
dinmanti, anch'egli accuccla-
to nella stretta camera del suo 
efRmero incontro d'amore. In 
tutti i loro film, si pud dire, 
I polacchi lottano contro uno 
•pazlu che li impriglona: in 
dennania, dopo cinque anni 

di campo di concentramento. 
gli americanl si sostituiscono 
ai tedeschi nel tenerli chiusl. 
Ogni breve evaslone pud si* 
gnificare la morte, e la ragaz
za che non vuol tornare In 
Polonia e fulminata nell'istan-
te in cui scavalca la breccia 
per rientrare nel carcere delle 
displaced persons, cloe degli 
esseri sperduti dopo 11 mas
sacre 

La serenlta del Bosco di be
tulle deriva invece a Wajda 
da una concezione panlca e 
quasi a vegetale », che gli per* 
mette dl ergersi fllosoficamen-
te sulle tragedie della storia, 
senza per questo perdere di 
vista tutto il dolore che si e 
accumulato, e che qui sembra 
rlassumersi nel vlso indlmen-
tlcabile della bamblna. Se 
comprendiamo la metafora, 11 
regista vuol parlarci anche dl 
una Polonia giovane che rl-
nasce dalle sue ceneri, media-
trice tra la morte e la vita. 

L'ultimo lavoro di Wajda 
e il primo di Roman Zalu-
ski, L'elettrocardiogramma, sui 
problem! di un medico scru-
poloso e onesto in una citta-
dina di provincla ancora to-
talmente oppressa dalle con-
venzioni piccolo-borghesl, han
no concluso ierl sera una set
timana monografica che e sta-
ta la terza e la migliore. la 
piu ordinate e la piu ricca 
delle rassegne cinematografi-
che estive veronesl. II giova
ne cinema si e affermato non 
soltanto con Zanussi. ma an
che con Andrzej Kondratiuk, 
un esordiente del gruppo di 
Skolimowski che ha portato e 
illustrato II buco nella terra, 
giustamente premiato l'anno 
scorso a Karlovy Vary. II pro-
blema critico piu interessante 
a proposito di questo nuovo 
nome, e che il suo linguag-
glo. che per ardimento e fre-
schezza e senz'altro vicino a 
quello agodardianon di Sko
limowski, sostiene una tema-
tica del tutto agll antipodi. 
Esso concede infatti alia fidu-
cia rivoluzionaria quanto i col
legia di Kondratiuk — sia gli 
esuli che i rimastl in patria ---
sottraggono per amare consi-
derazioni autocritiche. 

L'incontro bilaterale di Ve
rona ha lasciato soddisfatti 
sia i polacchi. sia gli italiani. 
E' una formula non nuova, 
ma da riproporre sempre piO 
per le manlfestazioni cosid-
dette mlnori. che possono ri-
vestire un interesse ben piu 
serio dei gross! festival, di 
cui si sbandiera ormai vana-
mente e grottescamente l'ira-
portanza. 

Ugo Casiraghi 

re un passo a due con una 
prima ballerina bianca, e fu 
— ancora — 11 primo ad ave-
re risonanza lnternazionale 
quale ballerino classlco. 

Mitchell ha ora 37 anni, ed 
e un maestro per 1 giovani 
(negrl, si capisce). Le sue le-
zioni nascono dal bagaglio di 
esperienze variamente matu
rate. Vuole adesso trasferlre 
ai giovani i suoi primatl: que
sto e il fondamentale punto 
d'orgoglio di Mitchell, mae
stro di danza. 

Occorre dire, inoltre. che 
Mitchell, sospinto dall'onda 
del successo, aveva accettato 
d'impiantare In Brasile una 
Scuola di danza, ma lascib 
tutto e tutti dopo 1'assasslnio 
dl Martin Luther King. Sen-
tl. allora dl non potere fare 
altra scelta che quella di rl-
tornare ad Harlem, tra la sua 
gente. per trasformarla, anche 
attraverso la danza (e la dan
za classlca dei abianchl »), in 
una vivente forza negra In 
cui confluissero la rabbia e 
la gioia di vivere, sovrastate 
dall'impegno di non dimenti-
care quella morte. Nacque 
nel 1968 II Dance Theater che 
ha tuttora la sede nel semin-
terrato d'una chlesa. sprofon-
dato nel cuore dl Harlem. Ma 
fanno parte del complesso an
che due edifici nei quail al* 
loggiano i quattrocento allle-
vi del Dance Theater. Le due 
dozzine di ballerini applaudi-
ti Ierl a Spoleto, sono venu-
te fuorl dai prlmi due anni 
di lavoro e traspare da essl 
la f'erezza di presentarsi. in-
tanto, come Interpret! d'una 
classicita che sembrava loro 
preclusa. Nei confront! d'una 
negrirudlne che potrpmmo di
re « dialettale ». Mitchell si e 
assunto il compito. come lul 
stesso dice, di <tmettere ordl-
ne » nello slancio istlntlvo e. 
a volte, confuslonario della 
sua gente. La danza classlca 
— sostiene Mitchell — e per 
1 bambini «una prima Idea 
dl ordlne e di bellezza». 

Mutatis mutandis, potrem-
mo dire (e non se ne faccia 
niente. se la simllitudine sem
bra troppo azzardata) che 
Mitchell eserciti. nei confron-
ti della tradizione negra, la 
funzione che Ciaikowski ebbe 
nei riguardi del «dilettanti* 
smo» musicale del suo tem
po. Quindi, Mitchell da vita 
ad una danza — chiusa in un 
rlgore. formale — che, pre-
scindendo dal colore della 

Slle (questo colore e 11 « dia-
to» d'una comune lingua 

umana) si presenta non come 
rinunzia di tradizloni, bensl 
ccme conquista d'una nuova 
liberta che pub essere quel
la di non essere piu ne bian* 
chl ne negri, ma uomini alia 
pari con tutti gli altrl. 

E appunto dicevamo che 
Mitchell si e portato appres-
so l'orgogllo di quei suoi prl-
mati, perch6 egli adesso cer-
ca dl trasferirlo a tutta la 
compagnia che vuole essere 
una compagnia dl danza clas
slca. La quale danza sara poi 
messa da parte, ma lntanto 
bisogna saperla fare. In clo 
sta l'ambizione, ma — in un 
certo senso — anche 11 limi-
te dello spettacolo, awiato 
dalla ripresa di un balletto 
dl Balanchlne — Concerto ba-
rocco — su musiche di Bach, 
dirette dalla musicista cuba-
na Tania Leon 

Eleganza e dolcezza si so
no fuse attorno ai solisti Ly-
dia Abarca e Clover Mathis. 

Llmpronta classica e stata 
seguita nei tre balletti suc-
cessivi, tutti dl Arthur Mit
chell. 

II primo — Fete noire — 
era inventato sui secondo 
Concerto per pianoforte e or
chestra, di Sciostakovic. cc-
reograficamente colto nella 
sua luminosita ritmico-timbri-
ca, ma volto in una voluttuo-
sa sensualita nelle danze del 
tempo centrale. Splendide le 
due coppie di ballerini: Llan* 
chle Stevenson-Gayle McKin* 
ney e Lazar Dano-Clover Ma* 
this, nonch6 Lydla Abarca, 
William Scott e Virginia John
son. 

Con qualche variante (la 
danza non piu intesa come 
elevazione e distacco di un 
corpo dall'altro, ma al con-
trario, come fusione di cor-
pi e rivalutazione della terra 
nel confront! del cielo), era-
no pur sempre «classiche» 
le dAnze dl Tones e quelle 
di Rhythmetron, balletti nel 
quali qualche gloco di luce 
con la comparsa dl element! 
scenici (un ampio e mobile ve
to rosso) non tanto corronv 
pevano la purezza delle linee, 
quanto davano spiegazlone 

Jane Fonda assolta dall'accusa 
di aver oltraggiato un agente 

CLEVELAND. 26 
Un giudice di Cleveland ha 

assolto Jane Fonda dalle ac
cuse di resistenza e oltragglo 
nei confront! di un agente 
della polizia municipale, in 
relazione all'Incidente awe-
nuto il 3 novembre scorso alio 
aeroporto di Cleveland, quan-
do 1'attrlce fu fermata perch* 
aveva con se alcune migliaia 
di pillole. risultate poi essere 
dl vitamine. Accusata d! aver 
cercato di introdurre illegal* 
mente nel paese queste pillo
le, e di oltraggio contro un 
funzlonario della dogana, Ja
ne Fonda veniva prosciolta al
ia fine di magglo da queste 
accuse. Restava 1'accusa dello 
agente, che il giudice ha re-
splnto in quanto troppo ge-
nerica e priva di riferimentl 
concreti. Tuttavia la Procura 

dl Cleveland ha subito ricorso 
in appello. 

« Jules e Jim » 
alia rovescia 
per Truffaut 

PARIOI 26 
Francois Truffaut gira at 

tualmente Les deux anglaises 
et le continent, da un roman-
zo di Henri-Pierre Roche, lo 
stesso autore d! Jules e Jim, 
Se qui era la storia di due 
uomini che amano la stessa 
donna per gran parte della 
loro vita, quest'altra vieenda 
parla dl due donne che ama
no lo stesso uomo per una 
ventina di anni. Jean-Pierre 
Leaud e 11 francese amato, e 
due esordienti lnglesi, Rika 
Markham e 8tacey Tendeter, 
sono le protagonlste femmi-
nlU. 

della stessa denomlnazione 
della compagnia: Dance Thea
ter, appunto. 

Dirigeva con buon fervore 
il negro Isaiah Jacson. Al no-
mi gia citatl aggiunglamo 
quelli di Samuel SmallB, Wal
ter Raines e Patricia Rlc* 
ketts. 

Successo Intenso, meritatls-
simo, con applausi anche a 
scena aperta. Le esibizionl del 
complesso — che e al suo de-
butto in Europa — contlnua-
no domenica e lunedl; poi il 
2, 3, 4, 6, 8, 9 e 11 lugllo. 

Erasmo Valente 

Laura 
smentisce 

Rondi 
Ernesto G. Laura, ex diret

tore della Mostra internaziona-
le d'arte cinematografica di Ve* 
nezia, ha fatto alcune precisa-
zioni in merito ad una dichiara-
zione recentemente resa da Gian 
Luigi Rondi, vice-commissario 
della manifestazione del Lido, ad 
un settimanale milanese — tan-
to per cambiare — di estrema 
destra. Rondi aveva tra 1'altro 
affermato che. nell'organizzare 
la rassegna di quest'anno. non 
seguira «la norma da tutti se
guita, da Chiarini. da Laura, ed 
anche da alcuni direttori di al-
tri festival, di accertare i film 
anche senza il consenso degli 
autori *. 

Ernesto G. Laura ha 'affer
mato: « Pud darsi che la memo-
ria abbia tradito l'intervistato 
o che il suo pensiero sia stato 
male riportato dall'intervistato-
re. Comunque. debbo amichevol-
mente precisare, per quel che 
mi riguarda. di aver subito di-
chiarato all'atto del mio inse-
dinmento alia direzione della Mo
stra del '69 e di averlo ribadito 
nel 70 che ne io ne i critici che 
con me collaborarono alia sele-
zione avremmo mai proiettato 
un film contro la volonta degli 
autori». 

« Per il resto — ha aggiunto 
— basterebbe ricordare, per H-
mitarsi alia sola edizione del 
'70. che. regtsti come Fellini. 
Bertolucci e Rosi e attori co
me Volonte vennero di persona 
a presenziare alia prima del lo
ro film. Ci fu un solo caso in 
cui un documentarista. 1'amico 
Giuseppe Ferrara. mi scrisse 
una civilissima lettera per pre-
garmi di togliere dal cartellone 
il suo cortometraggio iscritto dal 
produttore a sua insaputa. Ben-
che il catalogo fosse gia stam-
pato prowedemmo ad elimina-
re la proiezione>. 

La Aldini 
sara Yerma 

di Lorca 

c Yerma » di Federico Gar
cia Lorca, sara rappresenta* 
to dal 7 all'11 luglio prossimi 
nel chiostro di San Nicold, a 
Spoleto nell'ambifo del X IV 
Festival dei Due Mondi. 

Lo spettacolo, realiziato in 
collaborazione con I'Enfe pro
vinciate del turismo, del Co
mune • della Provincia di 
Bologna, si awale, nella nuo
va traduzione di Duilio Del 
Prete, della regia di Beppe 
Menegatti ed avra come pro
tagonlste Edmonds Aldini 
(nella foto). Altri interpret! 
principal! saranne: Mario 
Piave, Pina Cei e lo stesso 
Duilio Del Prete, con la par-
tecipaxione straordinaria del 
danzatori Amedeo Amodlo ed 
Elettra Morlni. 

Dopo Spoleto c Yerma > ver-
r* presentata nella stagione 
estiva nelle piu Important! 
sedi featrali della penisola 
tra cui: Bologna, Torino, Ma-
poll • Roma. 

II Cantagiro al Palasport 

«Spettacolone>> 
ma non troppo 

II Cantagiro Cantamondo e 
approdato a Roma. Per 11 pri
mo dei due grand! spettacoli 
che 11 « patron» Radaelli ha 
{>revlsto nella edizione «ko-
ossal» di quest'anno (1'altro, 

11 secondo superspettacolo, e 
in programma il 5 luglio a 
Milano e vi partecipera il pre-
stigioso gruppo britannico dei 
Led Zeppelin). 

In complesso, 1'accoglienza 
romana al Cantagiro e stata 
piuttosto fredda. II Palasport, 
Infatti, non era certo affollato. 
Le recentl esibizionl di forma-
zionl « pop » straniere come 1 
Deep Purple oppure 1 Pink 
Floyd hanno registrato un 
pubbllco ben piu numeroso. 
II pubblico romano, composto 
in buona parte da giovani, si 
e dimostrato in parte insoffe-
rente e rumoroso tanto da co-
prire, a volte, 11 frastuono di 
una ampliflcazione pessima e 
lnadeguata. Lo stesso pubbli
co ha dimostrato piu volte, fin 
troppo apertamente il suo 
dissenso, soprattutto durante 
le esibizionl del gruppi stra
nieri. Al contrario calorosl so
no stati 1 consensi a dlversl 
cantanti del Girone A: Gianni 
Morandi, Mauro Lusini. Milva, 
Luclo Dalla e Mia Martini con 
11 suo complesso «La Macchi-
na » (che sarebbe poi l'ex com
plesso di Patty Pravo). 

II clou della serata doveva 
essere l'eslbizione del sasso-
fonista afro-americano King 
Curtis e della « grande » Are
tha Franklin, Ma un'amara 
sorpresa attendeva gli appas-
slonatl: la Franklin non pote-
va esibirsi per un attacco di 
faringlte. A questo punto 11 
pubbllco esprlmeva 11 suo di-
sappunto rlmoregglando, co-
strlngendo lo stesso Curtis a 
llmltare la sua esecuzione. 

reai $ 

LONDRA — Calhryn, nipotina 
dodlcenne dl Rex Harrison, fa 
II suo esordlo sullo schermo In* 
terpretando i! film sulla leggen-
da del famoso plfferalo dl Ha-
melln. Questl, com'e nolo, llbe* 
rd un'antlca citta dal flagello 
del topi incantandoll con II suo 
strumenlo, ma rlserv6 poi lo 
stesso trattamento al bambini, 
dopo che II conslgllo comunale 
si era riflutato di versargll II 
compenso pattuito. La parte del 
plfferalo e affldata al nolo can-
tante Donovan. 

le prime 
Musica 

Georges Pretre 
alFAuditorio 

II concerto straordlnario, 
che Georges Pretre ha tenuto 
ierl aH'Auditorlo per conto del-
l'Accademia di Santa Cecilia, 
aveva di straordinario, anzi-
tutto, questo: una sala semi-
deserta. L'estate, la sera del 
sabato o chissa che cosa han
no sospinto altrove gli appas-
sionati. I quali — e anche 
questo e straordinario — sen-
tono pero sempre nell'aria 
quando e meglio stare a casa. 

A questo esteriore aspetto 
straordinario, si e aggiunta 
un'altra straordinarieta: nel 
complesso, le prestation! — 
vuol degli esecutori, vuol del 
direttore — erano affatto or-
dlnarie. Straordinarie, sem-
mal, nel puntare sulla falsa 
grecita di Stravinskl e sulla 
vacuita della danza diretto-
riale, quando e danza. soli-
taria. 

Dl Stravinskl, si presentava 
Persephone (1933). II cllma 
esecutivo era catacombale, e 
l'aspiiazione alia primavera 
si poneva come atteggiamen* 
to retorico. Pretre aveva di-
luito i suoni nello sciroppo 
d'una ipotetica ditta «Pou-
lenc-Pizzetti e C.». 

Lajos Kozma, apparso con 
i bastoni ortopedici (auguri, 
speriamo che non sia nulla 
di grave), non aveva leri la 
voce del «tenore potente» 
che Stravinskl sembrava pre* 
ferire per questa musica, men-
tre la recitante — Vera Zo-
rina — ha sperperato il bel 
francese, sostenendolo ogni 
volta con un battere di brac-
cia imitante 11 volo dei pipi* 
strelli. La Zorina era in gra-
maglle. fasciata da uno spa-
ventoso, lugubre abito nero. 

Gli stroncatori di Stravln* 
ski, con una esecuzione come 
questa, si sentono a cavallo e, 
galoppando, lanciano, in nu-
volette di gioia, mille grazie 
a Pretre. II quale, nella se-
conda parte, si e spinto nel 
mare fonico di Debussy (Lo 
mer, appunto), con bracciate 
inerti, dinoccolate, leziose. n 
fervore era soltanto una ma-
schera stampata, in vlso, inca-
pace d'incutere alcunche alia 
orchestra la quale, anzi, aca-
lando», sembrava scivolare 
fin sot otil palco. Gli si apri* 
va. cloe, il mare sotto i piedi. 

Ma lo sforzo comune, attua-
to nel poderoso finale, ha por
tato tutti in salvo. Dalla riva, 
la folia e balzata dalle poi-
trone per applaudire lunga-
mente. 

t. V. 

Cinema 

La grande 
battaglia 

del Pacifico 
H « documentario » di mon-

taggio La grande battaglia del 
Pacifico (realizzato da Daniel 
Costelle per la O.R.T.F., con 
la collaborazione dl studios! e 
storici francesi e giapponesi), 
e il film a soggetto diretto da 
Seiji Maruyama Dal Pentago-
no al Pacifico: uccidele Ya-
mamoto! (di cui accenneremo 
nella - recensione seguente), 
pur nelle differenze e nella 
verita delle Informazionl, so
no abbastanza simili non solo 
nella sostanza ideologica, ma 
soprattutto nel tacere le ra* 
glonl economlco-politlche, cer
to complesse, del grande con-
flitto della Seconda guerra 
mondiale combattuta aspra* 
mente nel Pacifico dai giappo
nesi e dagli americanl come 
protagonist!, per non parlare 
dei francesi e degli lnglesi. 

n «documentario» dl Co
stelle (commento Itaiiano dl 
Renzo Trionfera letto da Rlc-
cardo Cucclolla) vuol dlmo-
strare che la «realta.» (la 
pelllcola lmpresslonata dagli 
operator! dl guerra) e piu 
ipettacolare della «flnxlone» 

cinematografica. Per quanto 
riguarda la spettacolarita, e 
indubbio che la drammaticita 
delle sequenze offerte supera 
di gran lunga la potenza evo-
cativa dei modellinl di carto-
ne del film di Maruyama, ma 
in, quanto alia « realta », alia 
« verita » soprattutto, che do-
vrebbero emergere dal conte-
sto e lecito avanzare non po-
che riserve. Per dirla con Dzi-
ga Vertov, cio che manca al 
film di Costelle e la verita 
tematica del conflitto, in cui 
1'America e 11 Glappone gio-
carono 11 grande gioco delle 
potenze imperialiste. E suona 
per lo meno stonata la nota 
finale dopo la bomba atomica 
e la resa del Glappone, sulla 
buona volonta americana di 
credere in un futuro « mondo 
migliore ». Non volendo infle-
rlre troppo sui «documenta
rio » dl Costelle, si potrebbe 
dire che e una amorfa e pun-
tigliosa elencazione di bat-
taglie. 

Dal Pentagono 
al Pacifico: 

uccidete 
Yamamoto! 

Se il film di Costelle trat-
tava i giapponesi come del 
fanaticl molto simili ai Prus
sian! (pud anche essere vero, 
ma gli americanl non sono 
certo un esempio di equilibrio 
e di virtu...), il film a color! 
di Seiji Maruyama Dal Pen-
tagono al Pacifico: uccidete 
Yamamoto! (che segue un po' 
il corso degli avvenimenti: 
dall'attacco di Pearl Harbour 
alia morte deU'ammiragllo Ya
mamoto e al lancio della pri
ma bomba atomica) si accen-
tra sulla figura dl Yamamoto 
(Toshiro Mifune), un uomo 
trascinato suo malgrado nel 
vortice degli avvenimenti. un 
soldato che spera sempre in 
una soluzione pacifica del con
flitto. insomma un uomo a con 
la testa sulle spallen, grande 
stratega ed eroico pacifista 
mancato, comunque « un uomo 
che ha fatto tremare l'Ame-
rica »... 

La morte 
dall'occhio 
di cristallo 

L'insuperabile Boris Karloff 
torna sugli schermi nostrani 
a qualche anno dalla sua 
scomparsa, grazie alio scon-
clusionato meccanismo della 
distribuzione estiva dei film. 
Questa pelllcola, infatti, por
ta sulle spalle divers! annettl 
e annovera fra gli interpreti 
l'attore televisivo americano 
Nick Adams, anche lui morto 
di recente. La morte aaU'oc-
chio di cristallo, perd, non e 
il consueto scarto che il sol* 
leone ci offre, bensl uno fra 
i prodotti meglio confezionati 
del genere orrorifico-fanta-
scientlfico. H film rispetta 
con stile ogni convenzione 
formale del racconto, dagli 
archetipici simboli che vanno 
dal castello in Scozia, ai per* 
sonaggi aristocratic! quanto 
demoniac! che vi rlsiedono. 
fino ad una certa veridicita 
nella test «ad effettos. H re
gista Daniel Haller segue con 
successo il sentiero caro a 
Browning e ad 1 suoi eredi 
Fisher e Corman, conservan-
done ogni raffinatezza creati* 
va, ogni gusto estetico fino 
ai minimi, leccati particolari 
e ragglungendo dlscreti rlsul* 
tatl. L'amblente e costruito 
alia perfezione. ricco dl anno-
tazloni letterarle (da Poe a 
Lovecraft) e la dlnamica del-
l'azione tende al suspense In 
modo genulno, grazie ad un 
agile uso della macchina da 
presa. Tutto sommato, un ve
ro e proprio regalo per gli ap-
passionatl. che potranno am-
mlrare un Karloff In gran 
forma- nonostante 1'eta avan-
zata. Belli gli effett! croma* 
tic! su schermo largo. 

vice 

controcanale 
ANALISI E RIFLESSIONI 

— Fa rabbia, a volte, vedere 
come «AZ», rubrica tra te 
piti interessanti che la TV ci 
offra attualmente, non riesca 
ad uscire dall'alternativa tra 
la descrizione sommaria della 
realta e la ri/lessione genera
te sui problemi generali. Tra 
Vuno e 1'altro di questi termi
ni, I'abbiamo detto ormai tan-
te volte, sembra non esserci 
alcun legame: la rubrica parte 
sempre, t vero, da fatti di cro-
naca, da casi concreti, ma il 
dibattito (che poi 6 un dibat-
tito per modo di dire, visto 
che gli invitati in studio fini-
scono quasi sempre per espri-
mere ciascuno le proprie con-
sideraziont per conto proprio), 
il dibattito, dicevamo, si nutre 
assai raramente detl'analist di 
quei fatti e di quei casi. E, 
del resto, come potrebbe farlo, 
dal momento che le inchieste, 
pur avendo I'indubbio merito 
di portare sui video testimo-
nianze vive e dirette, non 
mettono in evtdenza che ra
ramente i dati che sarebbe 
necessario conoscere per poter 
capire? Avviene cost che, a 
poco a poco, sono gli inter-
venti in studio a prendere il 
sopravvento: e il riferimento 
alia cronaca, alia esperienza 
concreta divtene quasi prete-
stuoso. 

Nell'ultimo numero dedica-
to alia tragedia bolognese del-
Veutanasia, ad esempio, non 
si pub certo dire che siano 
stati offerti ai telespettatori 
dai cosl detti «esperti» de
menti tali da metterli in gra
do di penetrare il processo at
traverso il quale Maria Mar-
chesini ha potuto giungere 
alia sua decisione: tanto e 
vero che le considerazioni 
svolte da uno dei medict pre-
senti in studio erano tutte ba-
sate su ipotesi probabili. E, 
d'altra parte, l'ultimo caso, 
quello dell'ex dirigente della 

cooperative, scelto assai bene 
per il suo indubbio stgniflca-
to positivo, non e stato appro-
fondito in nessuna delle sue 
componenti, slcche, come al 
solito se ne poteva ricavare 
soltanto un « messaggio » mo
rale di carattere generate. E 
del resto, riflessioni moralt di 
carattere generate, sono state 
quelle che ci sono venute da
gli inviati. Questa parte della 
trasmissione, questa volta, e 
stata forse la piu interessan
te, soprattutto grazie alle os-
servazioni del direttore dello 
ospedale Regina Elena di Ro
ma e di Raniero La Valle: 
ma anche queste osservazioni 
(ad esempio quella di La Val
le sulla necessity di ricostrui-
re la struttura comunitaria di 
base) avrebbero potuto acqui-
stare ben altra evidenza se si 
fossero legate, in altro conte-
sto, all'analisi dei casi pro-
spettati. 

UN PO' DI DISINVOLTU-
RA — «Senza rete» e uno 
spettacolo musicale piuttosto 
elementare, che per molti ver-
si no}i si discosta dal solito 
tagiio divistico dei consimili 
programmi televislvi. Tutta
via, proprio la sua formula e-
tementare, gli conferisce un 
po' piu di disinvoltura: si che 
i riti meccanici che sempre 
presiedono ai varieta televisi-
vi qui vengono in una certa 
misura messi da parte. E pub 
avvenire che, come nella se
conda puntata, due cantanti 
(nel caso Fred Bongusto e 
Milva) trovino una comunica-
zione col pubblico sui flilo 
dello scherzo e della pantomi-
ma. Non e molto, perchi anche 
questo scherzo e questa panto-
mima SOJIO elemeniari: ma tut 
to, come si sa, e relativo. 

g. c. 

oggi vedremo 
COLAZIONE A STUDIO 7 
(1°, ore 12,30) 

La battaglia reglonale gastronomlca chlude oggi con l'ulti
mo confronto fra la cucina pugliese e quella del Friuli-Venezia 
Giulia. La Puglia presenta, sostenuta da Riccardo Cucclola, 
le « orecchiette alia barese »; la regione concorrente e In gara 
con 11 « minestrone d'orzo», presentato da Elsa Merlini. Della 
giurla fanno parte anche Umberto D'Orsl, Alberto Sorrentino 
e Rossana Vaudetti. Presentatore e Umberto Orslni. 

SPORT (2°, ore 17) 
II pomeriggio sportivo comincia con un collegamento da 

Aquisgrana, in Germania, per il concorso ipplco; e prosegue 
con un grosso appuntamento cicllstico. Viene trasmessa, infatti, 
la fase finale della prima tappa del Tour de France (telecro-
nista Adriano De Zan). Da segnalare che resiste ancora, sui 
nazionale alle ore 19.10, la trasmissione di un tempo di un 
incontro di calclo: si tratta dello spareggio fra Catanzaro e 
Bar! per l'ammissione alia serle A. 

LA FRECCIA D'ORO 
(1°, ore 17,45) 

II programma musicale presentato da Pippo Baudo e Lo-
retta Goggi e aH'ultima giornata dl questa staglone. Vi Inter-
terverra 11 consueto gruppetto di ospiti d'onore, rappresentati 
oggi da Paolo Mengoll, Niky, Fausto Leall, Andreina, Franco 
CerrI, Nicola Arlgllano. 

LA SAGA DEI FORSYTE 
(1°, ore 21) 

Ritorna la riduzione — realizzata dalla tv britannica BBC 
— del lungo romanzo di John Galsworthy che narra la vieenda 
di una grossa famiglia borghese dall'epoca vittoriana fino agll 
anni Trenta, Di questa «saga», la RAJ ha gla trasmesso una 
prima parte in otto puntate, che non ha ottenuto tuttavia 
un particolare successo. malgrado si tratti di uno spettacolo 
tecnicamente anche migliore degli equivalent! «teleromanzi» 
italiani. La verita e che la riduzione televisiva dei Forsyte e 
stata naturalmente realizzata tenendo conto di ben altro pub
blico: quello britannico, cloe, cui tutta una serie di riferimenti 
storici e di costume sono perfettamente comprensibili, men-
tre risultano assolutamente oscuri a buona parte dei telespet
tatori italiani; e la RAI. naturalmente, si guarda bene dal 
tentare di owlare a questa inevitabile lacuna con qualche 
commento integrativo o preparando in altro modo il terreno 
alia trasmissione (ammesso che questa sia necessaria). Ad ogni 
modo, questa sera rltroveremo la famiglia Forsyte a venti 
anni di distanza dal giorno in cui e stata lasclata nella serle 
precedente. Siamo, cloe, subito dopo la fine della prima guerra 
mondiale ed una nuova generazione si affaccla dunque alia 
ribalta. 

programmi 
TV nazionale 
12,00 

1240 

1340 
14.00 
16.45 

17.45 
19,00 
19,10 
1945 

20J0 

Domenica ore 12 
Settimanale dl noti-
zie e Informazionl 
Colazione alio Stu
dio 7 
Telegiomale 
A - come agricoltura 
La TV del ragazzi 
Re Aita, U tesoro 
degli olandesl 
La freccia d'oro 
Telegiomale 
Sport 
Telegiomale sport -
Cronache dei Partiti 
Telegiomale 

21,00 La saga del Forsyte 
Prima puntata del 
secondo ciclo tratto 
dal romanzo di John 
Galsworthy 

22,15 Prossimamente 
22,25 La domenica spor

tive 
23.00 Telegiomale • Sport 

TV secondo 
17,00 Sport 
21,00 Telegiomale 
21,15 Stasera Joe Frazier 

a I suoi "Knockouts" 
22,10 II rrtorno dl Bill 

Telefilm della serle 
< Alio police ». 

23,00 Prossimamente 

Sadio 1 
GIORNALC RADIO; or* S, 
13, 15, 20, 23,05; or* Ct 
Mattvtino mosical*: 7,20- O M -
ermte- S.30* Vita twl ampi; 
9-. M n k a par archil 5,107 
MoflwO CStTOiiCO* 9,3w-
10,05- Giro * • ! mootfo ia 
sic*- 11,55: Ooarl 
12* VetrhM ei wi 
restate; 12^*t Vatriaa « Hft 
Paraat. 13,15- Baae pawmli 
fliai 15,10* urtraaaaki 13.45* 
•aaMrffKa can mt*m 17^1i 
II nacfclatattoi 15.15. I 
A i i 1» .30T La n a m a 
ara allaara7i 20.25> Vatta 
tro- 21 ,50J Danaa '70- 22,10-
v W H r l • I Mraf WCCWMl 

Radio 2* 
GIORNALS RADIO: ara 7^0, 
• ,30 , »^v, 10^0, 11,90. 
13^0, 17,25, 19JW, 22^0, 
24| are «t II I I W I I I I I 7^0i 

I 

•ica Mprawoj 8.40- II anasia-
tfiacfii* 9,14: I tareccfil} 5,35-
Gran Varieta; 11 : CW-MBM* 
Roma 3131; 12^0* Cl**MC* 
iodra-n 13t II n a i t l i n 13.35: 
Alto aiadlaiaal«n 14,30: La no-
stre onJ-artia al amtka **§w 
ra; 15: La corriaa; 15,25- I I 
riachiaalaatai 1535t latarfa-
IUCOJ 17^0: Maalca a sport-
15^0: « Spattacole • ; 15^5: 
Qaaailfaa»ai 20,1 Oi AJka 
aTara «Wla Prlcat 21-30- Di-
adU rkav-rH; 22,40: II aartio 
Saa; 23.05: •aoaaaaWa la -

Radio 3° 
On tOi CoMovfo 41 •pvftwfa*! 
11,50- ralfc-iaaalci 12,20- Sa-
aala di Giaaaaaa TarUart 
15^0- • l aaavt paaanl . , « 
Nkala tapoaatp 17,30: D»-

ISi CarlaaHI co> 
15,3«t Maalca 

19.19i Caamla « 
20^5: 

21i I I ~ 
Taraai 21^0% O f * # • 

novitii 
di giugno 
UNIVERSALE 

I libri fondamentall 
di una moderna 
biblioteca ! 
in edizione 
economica 

Manacorda, 
IL MOUMENTO 
OPERAIO 
ITAUANO 
pp. 432 L. 1.500 
Le origin! del movimeiv 
to operaio itaiiano in 
una sintesi rigorosa. 

Chesneaux, 
STORIA 
DEL VIETNAM 
pp. 392 L. 1.200 
Un contributo finora 
ineguagliato alia cono> 
scenza del popolo viet» 
namita. 

ARGOMENTI 

Badaloni, 
IL MARXISMO 
ITAUANO 
DEGLI ANNI 
SESSANTA 
pp. 160 L. 900 
Un intervento destinato 
a stimolare I'impegno dl 
tutta la sinistra. 

IL PUNTO 

Fortebraccio, 
CORSIVI70 
pp. 208 + 16 f.t. L. 900 
Una dimensione nuova 
a originate dell'ironia • 
della satlra politica. 

PAIDEIA 

Lombardo 
Radice, 
LA MATEMATICA 
DA PITAGORA 
A NEWTON 
pp. 134 L 900 
Una guida cordiale e 
umanissima alia seo> 
perta della matematica. 

aaw, 

E UBM M TESTO 
pp. 128 L. 700 
Un appassionato dibat
tito contro I'autoritart* 
smo nella scuola. 
BIBLIOTECA 
DEL MOVIMENTO 
OPERAIO 
• — • ^ — ^ — — — 

Guerrini, 
E MOVIMENTO 

NELL'EMPOLESE 
11861-19461 
pp. 560 L. 2.500 
II proletariato aiiipolaia 
dalle origin! alii 
antifascitta. 

Concordato preventivo 
n. 354/71 

Tribunale 
di Milano 

Sezione Seconda Civila 

Con decreto 15 giugno 1971 la 
Spa ROTOCALCO EUROPA con 
sede in Milano - Via dei Longo-
bardi n. 2, e stata ammessa 
al benefido della procedura di 
concordato preventivo. 

n Tribunale ha delegate alia 
procedura il Giudice Dottor PA-
SQUALE MICCTNELLI e norni-
nato Commissario Giudiziale il 
Dott. FRANCESCO FINOTTT 
con studio in Milano - Via Ber-
tini 9. 

Ha fissato la data deU'll 
OTTOBRE 1971 ore 11.30 per la 
convocazione dei creditori pres-
so 1'aula delle pubbtiche udien-
xe della Sezione Seconda Civile, 
terzo piano, palaxzo di giastiata. 

Milano, 21 gfegno 1971. 
TL CANCEIXTERE 

CAPO SEZT0N1 
(Carle limwaitia) 
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