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Si apre domani 

Questi i 
film della 

Mostra 
di Pesaro 

L'ottava Mostra Internazlo-
nale del Nuovo Cinema, che 
si svolge a Pesaro dal 10 al 
17 settembre, sara Inaugurata 
domenica sera con il film 
« Wintersoldier » (« Soldato 
d'inverno»), reallzzato negll 
Statl Unltl dal gruppo «Wln-
terfilm » in collaborazione con 
11 VVAW (Vietnam Veterans 
Against War). 

Gil altri film In programma 
alia Mostra sono: lunedl 11: 
Rosso desiderio di omicidio 
di Sh&hei Imamura (Giappo-
ne), Bushman (11 bosclmano) 
di David Schickele (USA). 
Pres («Torchio») dl Gyula 
Maar (Ungheria); martedl 12: 
11 primo programma della 
« personale » di Michael Snow 
(Canada-USA), Bruno, der 
Schwarze («Bruno il nero») 
di Lutz Eisholz (Rep. Fed. 
Tedesca), Montreal Blues dl 
Pascal Gelinas (Canada); 
mercoledl 13: il secondo pro
gramma della « personale » di 
Michael Snow, Sidle canzoni 
sconce giapponesi dl Nagisa 
Oshima (Giappone); giovedl 
14: Su, su, due volte veraine 
di Kdii Wakamatsu (Giappo
ne), Minamata: le vittime e il 
loro mondo dl Noriakl Tsuchi-
moto (Giappone); venerdl 15: 
Operacibn Masacre di Jorge 
Cedron (Argentina), Sad Ber
nardo di Leon Hirszman (Bra-
sile), Nadie dijo nada di Raul 
Ruiz (Cile); sabato 16: De 
America soy hijo di Santiago 
Alvarez (Cuba), Un dia de no-
viembre di Humberto Solas 
(Cuba). Reed, Mexico Insur-
gente di Paul Leduc (Messi-
co); domenica 17: Introduzio-
ne all'antropologia di Sh6-
hei Imamura (Giappone). 
Mio di Susuml Hani (Giap
pone). La Mostra si conclu
d e d domenica con la Droie-
zione di Summer Soldiers 
(«Soldati d'estate») dl Hi-
roshi Teshigahara (Giap
pone). 

Altri cinque film, che com-
pletano il panorama del nuo
vo cinema giapponese degli 
anni '60. verranno proiettati 
fuori programma: una tavo-
la roton.'la sul cinema giappo
nese con la partecipazione 
del regista Nagisa Oshima si 
terra nel pomeriggio di gio
vedl 11. Egualmente fuori pro
gramma sara presentato 11 
lungometraggio di Michael 
Snow La rigion centrale. 

Nei giornl 15. 16. 17 set
tembre avra luogo, un conve-
gno di studi sulla situazlone 
del cinema ltaliano. 

Al Festival milanese 

Un recital di 

Giorgio Strehler 

per «rilnita» 

MILANO. 7 
Giorgio Strehler e stato il 

protagonista dello spettacolo 
che ha inaugurato lerl sera 
al Parco Arena 11 Festival 
milanese dell'Unita. II presti-
gioso regista ha recitato e 
cantato bran! tratti da ope-
re di Bertolt Brecht. H sue-
cesso e stato entusiasmante. 

II programma del Festival 
prevede le partecipazioni. ol-
tre quella di Strehler, di Gi-
po Farassino, del complesso 
di Paolo Castagnlno (il popo-

lare «Saetta»), di Milva, dl 
Bramieri, di Gianni Nazza-
ro, della Corale Verdi di 
Parma, della compagnia tea-
trale «Gruppo di Milano», 
del Collettivo latlno-america-
no che presenta Basta ya, 
dell'orchestra dl Vittorio Bor-
ghesi e del Gruppo folklorl-
stico balletti tiplcl romagnoll. 
II Festival si concludera mar
tedl sera. 

NELLA FOTO: un momenta 
del recital di Giorgio Strehler. 

Festival di musica contemporanea 

In «Lorenzaccio» la 
«summa» di Bussotti 

Presentato al Teatro La Fenice un singolare spettacolo composito 
che vede il musicista anche in veste di attore, di regista, di co-

reografo e di scenografo — Felice esito della serata 

Dal nostra inviato 
VENEZIA. 8 

Lo spettacolare «tuttobus-
sottl» intitolato Lorenzaccio 
ha richiamato iersera alia Fe
nice una autentica folia di 
musicistl, critic!, sovrainten-
denti, uomini di teatro: tuttl 
curiosi della novita. decisi ad 
arrivare in fondo alle quat-
tro ore di musica - recitazio-
ne - danze - pittura (anche 
se pol qualcuno non e'e riu-
acito), cordiali nell'applauso. 
In queste condizioni la crona-
ea non significa molto; co-
munque il successo e'e stato. 
con nutriti applausi alia fine 
della prima e della terza par
te; la seconda, non si sa per-
che. e caduta nel silenz'o. 

II successo. non occorre 
spiegarlo. e tutto di Sylvano 
Bussotti. che ha steso il testo 
letterario «in collaborazione » 
eon De Musset. ha dipinto 
scene e costumi d: fantasioso 
secentismo. ha recitato, vesti-
to e nudo. la parte del deux-
ex - machina, ha distribuito 
tutta la sua musica nuova e 
gia nota tra le pieghe dello 
spettacolo e. alia fine, si e 
scritto anche una presaitazio-
ne che parte ds una frase 
di Carmelo Bene 

H risultato e, in sostanza, 
tm monumento di Bussotti 
* Bussotti da considerare in 
blocco fuggendo alia tentazio-
ne dell'ironia, non privo di 
lnteresse e di attualita. anche 
•e. alia fine, tutto potrebbe 
ridursi aU'iridescenza di una 
bolla dl sapone. 

Purtroppo. per anivare a 
questa visione atotale* dob-
biamo prima smontare il la
voro nelle sue parti, altrimen-
ti il lettore non capirebbe 
nulla. Cominciamo dal tito-
lo che, volutamente Jngannato-
re, annuncia un nmelodram-
ma romantico danzato in cin
que atti». In effetti 11 « melo-
dramma » si rivela una mesco-
lanza dl teatro musicale e 
drammatico. mentre i cinque 
Atti si racoolgono in tre parti 
di cui la prima ci mostra la 
vita e la morte di Lorenzac
cio, la seconda il suo «gesto 
fratuito* e la terza off re 11 
eommento e la spiegaz'one di 
quanto s'e visto e udito. 

La fonte prima del testo 
letterario e la tragedia dedi-
cata dal poeta romantico Al
fredo De Musset alle gesta di 
Lorenzo de' Medici, cortlgiano 
e compare d'orgia di Ales
sandro, duca e tiranno di Fi-
renze, prima di trasformarsl 
nel suo assassino e nel la sua 
postuma vittima. In De Mus-
aet 1'epLsodio storico serve co 
OM pretest© per 1 furori poe-
tlel ottocenteschi di cui 11 U-

rannicidio e parte integrante. 
In Bussotti il racconto si 
scioglie in tutt'altri prete-
sti, rompendosi in un calei-
doscopio di immagini. di sug-
gerimenti. di spunti che col 
« fatto » han poco o nulla a 
che fare. 

GU episodi della tragedia, 
frantumati senz'ordine crono-
logico (prova ne sia che la 
morte di Lorenzaccio a Vene-
zia per mano di sicari prece
de 1'uccisione di Alessandro 
per mano di Lorenzo stesso). 
si accompagnano a divagazio-
ni d'oeni genere. a prediche 
e comments di personaggi sim-
bolici (Stato e Chiesa inter-
cambiabili. per citame uno). a 
interminabili discussion! su 
quel gioco di inganni e di 
fantasja che e il «bussotti-
smo». 

Se pol. sotto questa crosta 
iridescente volessimo insegul-
re un significato concreto. cl 
accorgeremmo che i'illusione 
e deludente: tra le migliaia 
di parole che corrono e rim 
balzano. parlate e cantate. il 
senso varia continuamente: 
ora emerge la polemica arti-
stica. ora sentiamo risuonare 
il grido « rivoluzione i>. ora lo 
equivoco gioco del maschili e 
del femminili si concreta in 
un inno all'omosessualita; e'e 
tutto e non e'e niente. se non 
11 piacere delle mescolanze 
verbal*, linguistiche. poetirhe 
secondo il dannunzlanesimo 
dei neofloreali. 

L'immasine segue fedelmen-
te il suono: non solo i per-
sonaeei si travestono. ma tut
to e travestimento a convn 
c'are dai quadri di Firenze. 
d'se?rat: con raffinata ironia. 
in cu! s! m«iovr*io parodie di 
rgrwo'io mf^cp. \in Dav'd 'n 
vezznsito. Innumeri ammlcca-
mfnti oittoriri dq! Sei<v>nfo a 
Delacroix nel qnadro elesan-
tissimo di un barocco de' no 
stri eiomi: barocco alia Felll-
ni o. ancor p!ii alia Carme'o 
Bene di cui Bussotti rioren-
de da par suo I orocedimenti 
sfnza oero la cattiveria e il 
cinismo. 

Infine. tra le tante mutuazio-
nl. e'e anche auella musica
le Diciamo <* anche » non per-
ch^ sia meno imnortante ma 
perch^ l'opera d! Bussotti 
come uomn d' teatro e »*'Mo 
re sceno?rafo • costumista 
non lo e mTio NH'* rr>M<;i 
ca. In cu! il camuffamento 
continua con altrettanta abi 
lita Drendendo a prestito for 
me antfche e moderne riela 
borandole e rinnovandole. me-
scolando arie. madrieali ai n^o 
cedimentl d e l 1'avanguardia 
rhe Bussotti dlchiara (oggi) 
di esecrare. ma di cui si sen 
ve — con la legittima spregiu-

dicatezza dl un artista che fa 
suo tutto quello che adope-
ra; ivi compresa una romanza 
di Tosti. volutamente stonata, 
che ci restituisce l'immagine 
reale della nostalgia per la de-
cadenza fine-secolo 

Nella musica. qumdi. come 
nelle altre parti, e'e tutto: e 
non solo i ricordi di modem 
amati od odiati. le maliziose 
citazioni ottocentesche eccete 
ra. ma l'esperienza comp.eta 
di una attivita ormai di tre 
lustri: perche Bussotti e un 
autore che lavora per strati 
ficazioni aggiungendo. di vol-
ta in volta. qualcosa al gia 
fatto. conservando e ripropo-
nendo ogni cosa Esempio ma-
croscopico l'introduzione del 
Lorenzaccio. come ultima par
te. della musica del Rara Re
quiem gia presentato due an
ni or sono a Venezia e in cui 
confluivano del resto compo-
siz:oni anche piu vecchie. 

Cid fa del Lorenzaccio una 
summa bussottiana. stermina-
ta nelle sue proporzioni par-
sifalltane (il maligno Nietzche 
diceva « par.sifalliche »). ma da 
prendersi di volta In volta 
secondo il bisogno. essendo 
ogni parte e ogni sezione dl 
parte compiuta in se stessa, 
eliminabile e scambiabiie. 

A questo punto bisognereb-
be concludere. e non e Jacile. 
specialmente dopo una soia 
audizione. In questo mare di 
notazioni, di trovate. di sug 
gerimenti, di richiaml, ognu-
no pud trovare que] che gll 
occorra: invenzioni. trovate, 
banalita, passi di stupenda 
scrittura. vuoti. eleganze squl-
site. Tutto. insomma. come in 
quegli omatissimi modelli di 
calligrafia usati ancora .-.ll'mi-
zio del secoio. in cui ogni pa-
rola era perfetta e nessuna si 
combinava mai in un discor 
so coerente. E questo e forse 
(ma la cosa e da rived ere e 
da riesaminare) H iimite d: 
uno degii artisti piu dotati dei 
nostri anni. 

Poche righe. ora per l'esecu-
zione: curata da Bussotti stes
so per la parte registica (in 
collaborazione con Carlo Bma-
nuele Crespi). diretta da 
Gianpiero Tavema suonata 
dalla stupenda Orchestra sin 
fonica della Radiotelevisione 
polacca, cantata dal coro ra 
diotelevisivo di Am bur go e da 
una compagnia in cui figura 
vano artisti di sbalord.tiva 
ab.i:ta -jomr LI liana Poll e Mir 
to Picchi. danzata e mimata 
secondo i deslderi dell'autore, 
e stata ammirevole in ogni 
campo. E questo non ha po
co contribuito, crediamo. al-
1'esito della serata. 

Rubens Tedeschi 

Alia Settimana di Grado 

Un preannuncio della 
«lunga marcia»di Ivens 

Del grande cineasta olandese sono stati proiettati « Pioggia » 
del 1929 e « La nuova terra » del 1934 — Ruttmann e i germi 
del nazismo — Cominciata la rassegna «L'ltalia tra le due guerre» 

Dal nostro inviato 
1 GRADO, 8 

Se la riproposta del film dl 
Lenl Rlefenstahl Ohjmpia 
(1938) ha fornito un ulterio-
re motivo di riflessione sul-
lo squallido e totale asservl-
mento al regime nazlsta dl 
questa cineasta, la proiezione 
della pellicola dl montaggio 
di Walter Ruttmann Berlino, 
sinfonia di una grande citta 
(1927) ha dato sintomatlca 
prova- del terreno fertile nel 
quale attecchlrono 1 semi ve-
lenosi del nazismo. 

Berlino e in sostanza il 
« montaggio » dl una giorna-
ta di lavoro tedesca nella tar
da primavera degli anni ven-
ti: dal primi treni che en-
trano in citta, all'awlo del-
l'attivita nelle fabbriche e ne-
gli uffici, quadretti e inciden-
ti quotidlanl nelle strade, la 
pausa per 11 pasto dl mez-
zogiorno e, piano piano, il 
trascorrere delle ore fino al 
tardo pomeriggio, quando ces-
sa 11 lavoro e comincia quel
la vita fittizia dedicata alio 
svago, in una momentanea al-
terazione dl ritmo che pre
lude al nuovo giorno. 

«Nel montaggio di Rutt
mann — scrlveva acutamente 
Siegfried Krakauer a propo-
sito dl quest'opera — si sen-
te un'influenza dei russi, o, 
per essere piu precisi, del re
gista Dziga Vertov e del suo 
" Gruppo clne-occhio"... No-
nostante una simile identita 
di intenzionl artistiche, il Ber
lino di Ruttman e sostanzial-
mente molto diverso dalle 
opere dl Vertov e dal mes-
saggio che queste contengo-
no. Questa diversita nasce da 
una diversita di dati di par-
tenza; i due artisti applica-
no principi estetid" simili per 
rappresentare due mondl dis-
simili. Vertov e figlio di una 
rivoluzione vittoriosa e la vi
ta che la sua macchina co-
glie e vita sovietica, una real-
ta vibrante di energie rlvolu-
zionarie che ne penetrano 
ogni elemento. Questa realta 
ha una sua forma espressiva. 
Ruttmann, invece, lavora su 
una societa che e riuscita a 
scansare la rivoluzione e ora, 
(sotto la repubblica. di Weimar, 
NdR), non e che un fittizio 
conglomerate di partitl e dl 
ideal!. E* una realta senza 
forma, svuotata d'ognl ener-
gia vltale... Vertov sottinten-
de 11 contenuto, Ruttman lo 
evita ». 

Di qui le accuse a Rutt
mann - dl superficiality nel 
trattare la pur preziosa ma
teria che anima questa sua 
opera; accuse che restano an
che ad una verifica attuale 
piu che mal fondate e che 
spiegano tutto 11 drammati
co disorientamento vissuto 
da una larga parte dell'intel 
lettualita tedesca tra le due 
guerre. Ruttmann non a ca-
so divenne negli anni seguen 
ti a Berlino. sinfonia di una 
grande citta un frequentato 
re sempre piu assiduo degli 
ambienti nazisti e fascist! (gi
ro infatti In Italia il suo film 
Acciato) fino alia traeira 
scomnarsa durante rultima 
guerra sul fronte russo. a se 
guito di ?ravi rente riporta 
te mentre stava filmahdo una 
fase dell'invasione deirURSS 
da parte delle truppe hi tie 
riane. 

La mlseranda concluslone 
della parabola creativa e 
umana di Walter Ruttmann 
risalta. per contrasto. anche 
piu desolata e desolante se 
messa a confronto con la 
grande statura morale e la 
generosa passione politica di 
un cineasta come Joris Ivens, 
del quale e stato possibile ve-
dere qui a Grado I vecchi do-
cumentari Pioggia (1929) e 
La nuova terra (1934). Sono 
due opere soltanto Indicative 
e anticipatrici — dato il lo
ro carattere di resoconto — 
della esaltante progressione 
che vide l'« olandese volan-
te» come ormai Ivens e co-
nosciuto dai suo! innumere-
voli estimator! sparsi in tut
to il mondo). correre. arma-
to della sua cinepresa. in tut-
ti i Iuoghi della terra per 
documentare la Iotta dell'uo-
mo contro le insidie della na
ture e. soprattutto. contro lo 
sfruttamento capitalistico. Io 
imperialismo, il nazifascismo 
e la sopraffazione politico 
sociale. Le tappe di questa 
sua • lunga marcia» dalla 
parte dei popoli in lotta. del 
resto. e chiaramente ricostrui-
bile proprio attraverso i suoi 
film-testimonianza: fu con i 
lavoratori olandesi aJl'inizio 
degli anni trenta con le ope
re Noi costruiamo e Zuider
zee; con i minatori belgi in 
sciopero con Borinage nel *33; 
al fianco degli antifascist! 
spagnoli nel "37 con Terra dl 
Spagna; con i cinesi che si 
difendevano dairimperialismo 
nipponico nel "39 con Quat
trocento milioni; con gll espo-
nenti del New Deal america-
no nel "40 con L'elettricitd. e 
la terra; con il popolo sovle-
tico in lotta contro l'invaso-
re nazista nel '41 con II no 
stro fronte russo. Instancabi-
le, dopo la tragedia della 
guerra, Joris Ivens e dl vol-

Stosera in TV 

un serviiio 

sui ffatti 

di Monaco 
Stasera, alle 22,15 circa, sul 

programma nazionalc della 
TV andra In onda. per «I 
servizl speclall del Telegior-
naleo a cura di Ezio Zeffe-
ri, Olimpiade nera. una r'icc-
struzlone dei fatti tragic! che 
hanno caratterizzato i giochi 
ollmpicl dl Monaco reallz-
sata da Giuseppe Fiort 

ta in volta In Polonla e In 
URSS e in tanti altri paesi 
per girare film sulla pace e 
per la pace. Nel 1954-55 lo rl-
troviamo cosl col Canto dei 
fiumi affermare la sua fede 
In un mondo piu giusto e 
piu unito; nel 1959 nel no
stro paese dire polemicamen-
te che L'ltalia non 6 un pae
se povero. trasformando un 
film su commlsslone in un 
atto d'accusa che la televlsio-
ne trasmise pressoche dlmez-
zato; fino al piu recentl film 
sull'eroica lotta dei popoli In-
doclnesl contro l'lmperiall-
smo americano da 11 cielo la 
terra girato nel Vietnam a II 
popolo e i suoi fuctli reallz
zato nel Laos. 

Oggi, sulla soglla • del 74 
anni, Joris rIvens vive a Pa-
rigi con intatta alacrlta e 
passione politica i giorni dl 
una lunga stagione intessuta 
dei grandl dolor! ma anche 
delle grand! conquiste del 
movlmento popolare Interna-
zionale poiche, se nei suoi 
film irrompe sempre l'aria 
pulita e antica della poesia, 
nelle opsre e nella vita dl 
questo grande cineasta pos-
siamo vedere soprattutto In-
carnato uno degli esempi piu 

Per il Simposio in ternaz iona le 

A Tashkent attori 
di quaranta paesi 

Dalla redazione. 
MOSCA, 8 

«L'attore e la cultura na-
zlonale»: questo 11 tema di 
un simposio internazionale che 
si iniziera a Tashkent, capi-
tale dell'Usbekistan sovietico, 
nelle prossime settimane. La 
manifestazione — che e orga-
nlzzata dalla Federazlone 
mondiale degli attori — ve-
dra la partecipazione dl regi-
sti, commediografl. scrittori. 
critic! e attori di oltre qua
ranta paesi. (Per ora al co
mitate promotore sono glun-
te numerosissime adesionl. 
mentre e certo che giungeran 
no folte delegazloni dalla 
Francia. Polonia. Italia. Inghil 
terra, USA. Canada Vene7tiela 
e Giappone. 

La relazione introduttiva 
del simposio — come e stato 
annunciato a Mosca .'iel corio 
di un incontro con ia stam 
pa — sara presentata da 
Viktor Dobrovolski uno dei 
piu noti commediografl de! 
1'Ucraina. che si occupera tn 
particolare del ruiio del -cu 
tro nell'URSS 

L'esperienza sovietica (le 
comDasnie sono centinaia e 
r^ntiniia in tutu* ii paese 
e of'vntano spettacoli in 
quarant^rinoue lin?ue» domi-
npra owiamente. 1'lntero 
simposio dal momento che 
neliURSS il teatro rlveste un 
ruoln d! primo piano sia nel
le erandi citta. sia nei villaggl 
piu lontanl E" vero. infatti. 
che ogni grande complesso 

artistico — oltre al normall 
spettacoli nella propria sede 
— gira annualmente nelie to 
ne piu disparate del paese 
presentando spettacoli nelle 
varie case di cultura. flub 
operal, colcos, ecc. t o stesso 
corpo di ballo del Bolsc'.ol un 
anno fa si e esibito con II 
lago dei cigni e Lo schiacaa-
nod su un palcoscenlco uni-
co al mondo, e cioe su una 
piattaforma ne] Mar Caspio, 
al centro della grande zona 
petrolifera, presentl centinaia 
dl opera! che assistevano alio 
spettacolo dall'alto dei tralic-
«l del pozzl •-

II teatro sovietico — come 
abblamo detto — domlnera 
quindi 11 dibattito Anwar 
Koutcharov. il minlstro del
ta cuitura deH'Ozbekistan. con-
versando con I giornallstl ha 
infatti messo in rilievo che in 
tutte le reoubbliche del pae
se eslstono scuole teatrali e 
centri sperimentali dl dram-
maturgia Nella stessa Ta
shkent. tanto per fare un 
esempio. funzionano scuole di 
arte drammatica. conservato-
ri e Istituti superiorl per la 
formazione di reeisti e ve 
negeiatori 

Al simposio — dove, co-
rnunque. non mancheranno in-
teressanti interventl sulle a^ 
tivita e le esperienze che ven-
gono portate avanti nei sin-
goli paesi — verra pol affron-
tato 11 tema del rapporto esl-
stente tra il mondo dell'arte 
e quello del lavoro. 

C*rlo Benedetti 

raai g 
controcanale 

INCHIESTA MUTILATA — 
I telespettatori che. ieri sera, 
invece die per le telecronache 
da Monaco, hanno optato per 
il servizto speciale dedicato 
all' assassinio del generate 
Delgado. avvenuto in Spagna 
nel 196$, si sono trovati im-
provvisamente, proprio verso 
ia fine della trasmtssione, di-
nanzi ad uno strano nfeno-
meno ». Sul teleschermo e ap-
parso un name: Tito De Mo
rals. come awiene quando 
va in onda un'intervista Ma 
questa volta, I'intervtsta non 
e'era: ami, non e'era nulla. 
II video e diventato bianco e 
bianco e rimasto per parec-
chi secondi. finchi sono ap-
parse, come appiccicate al-
Vultimo momento. le scritte 
finali con i nomi dei collabo
rator! del programma. ~~ 

Molti, magari, avranno pen-
sato al solito incidente lecni-
co. Non noi, che per espe-
rienza sappiamo come vanno 
queste cose, e, d'altra parte, 
abbiamo fiducia nelle capaci
ty dei tecnici della RAI-TV. 
Abbiamo quindi telefonato a 
Tito De Morais, dirigente an-
tifascista portoghese, oggi 
esule a Roma, e abbiamo ap-
preso che egli aveva concesso 
effetlivamente alia TV un'in
tervista per quel servizio. In 
quell'tnlervista, De Morais, 
che era stato in stretto con-
talto con Delgado negli ulti-
mi anni della vita di quest'ul-
timo, aveva analizzato la si-
tuazione portoghese, aveva 
tracciato un ritratto del ge
nerate assassinato, e aveva in-
fine detto, senza mezzi termi
ni. che Vassassinio di Delga
do era stato un crimine del 
fascismo, come Vassassinio dei 
fratelli Rosselli e altri delitti 
perpetrati dai fascisti nel pas-
sato e nel presente. 

Perchi. dunque, questo bra-
no e stato soppresso? E sop-
presso in modo cosi brusco. 
da tar pensare ad un inter-
vento in extremis addirittu-
ra? Siamo al punto che, in 
televistone, si ritiene woppor-
tuno* mettere a tacere un 
antifascista di un altro paese 
che ha trovato asilo politico 
in Italia, quando questi de-
nuncia il regime che opprtme 

il suo popolo? 
Tra I'altro, la soppressione 

di quell'intervista non & stata 
cosa da poco nemmeno sul 
piano strettamente giornali-
stico. II servizio di Luciano 

Doddoli e Alessandro Sacchet-
toni, infatti, appariva curato 
sul piano delle indagini di 
cronaca: interessanti erano la 
ricostruzione delle probabili 
circostanze dell'assassinio at
traverso leslimonianze anche 
dtrette e. in particolare. il col-
loquio con Mario De Car-
valho. molto significativo nel
la sua ambiguita e nelle sue 
reticenze. Ma per i telespet
tatori italmni. che nella loro 
stragrande maggioranza ben 
poco sanno della siluazione 
portoghese di allora e di oggi. 
non era facile inquadrare 
Vinchiesta e trarne indicazio-
ni utili. Per risultare chiaro 
e utile, sul piano dell'infor-
mazione storica e politica, il 
servizio avrebbe dovuto spie-
gare anche i modi e i motivi 
dell'evoluzione di Delgado da 
dirigente del regime di Sa-
lazar a leader del Fronte an
tifascista portoghese; avreb
be dovuto analizzare la strut-
tura e le posizioni politiche 
portoghesi operanti in Porto-
gallo e all'estero; avrebbe do
vuto. infine, soffermarsi sulle 
conseguenze dell'assassinio di 
Delgado, sull'attivita e sulla 
strategia delle forze di oppo-
sizione (usiamo le parole con 
le quali il bollettino stampa 
della RAI-TV presentava la 
trasmissione). Di tutto que
sto, e'era ben poco o nulla, 
nel servizio: Vintervista a De 
Morais, probabilmente, avreb 
be almeno in parte colmato la 
lacuna. Si e avuta, invece, una 
mutilazione; e e'e da presu-
mere che non sia stata affat-
to la sola. 

L'umca costatazione possibi
le, a questo punto, e la se-
guente: partito con I'intenzio-
ne di ricostruire e denuncia-
re Vassassinio di Delgado. il 
servizio si e ridotlo addirit-
tura a renderne nebulosi i ter
mini politici. E' questa Vin-
formazione a televisiva » nella 
sua versione piu attuale. 
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signlficativl dello spirito in-
ternazionalista dell'umanesimo 
socialists. 

Nell'ambito della terza Set
timana Internazionale del ci
nema che si avvia proficua-
mente verso la concluslone e I 
cominciata intanto la vasta 
rassegna ((L'ltalia tra le due 
guerre» articolata su una se-
rie di proiezionl dl numero-
si cinegiornal! fascisti del-
1'Istituto Luce del perlodo 
compreso tra gll anni 1920 e 
1930. Preceduta da una rela
zione del professore Piero Me-
lograni, la stessa rassegna ha 
richiamato l'attenzione di un 
pubblico abbastanza folto che 
assiste alle proiezionl ora.pa-
lesemente esllarato dalle esl-
blzioni tragicomlche dl Mus
solini, qui colto nei suoi at-
teggiamenti e nelle sue pa-
rate oratorle piu grottesche; 
ora seriamente stupito davan-
tl a fenomenl dl costume che 
denotavano fin da allora tut
to il caos, 11 cinismo, la ri-
balderla sui quali si reggeva 
un regime, quello fasclsta ap-
punto, che rivelava come ele-
menti congenitl e caratterl-
stlci soltanto l'lnettitudine e 
la corruzione. 

Sauro Borelli 

II «Galileo» 
di Brecht 

aprira alio 
Stabile 

di Torino 
Conferenza stampa del tea

tro Stabile dl Torino per an-
nunclare 11 cartellone 72-73. 

La stagione sara aperta l\ 
27 ottobre aH'Alfieri. da Vita 
di Galileo di Brecht dl cui 
sari Interprets ancora una 
volta. Tino Buazzelli (l'attore 
fu il protagonista dell'opera 
del grande drammaturgo te-
desco al Piccolo di Milano, 
con la regla di Strehler). Sta-
volta a dirigere il dramma 
sara Fritz Bennewltz, un re
gista della Repubblica demo-
cratica tedesca che ha alle-
stito lo spettacolo, nel 1971, 
per il Berliner Ensemble: sce
ne e costumi dl Franz Have-
mann. collaborator dl Ben
newltz. 

II secondo spettacolo sara 
Peer Gynt dl Henrlk Ibsen 
per la regla dl Aldo Trionfo 
che, da quest'anno, e anche 
direttore artistico dello Sta
bile torinese. Interpretl dl 
Peer Gxmt: Corrado Pani, 
Franca Nuti, Leda Negroni, 
Franco Mezzera, Alessandro 
Esposito, Franco Branciaroll; 
scene e costumi dl Emanuele 
Luzzati. 

Terzo spettacolo In cartello
ne e Ettore Fieramosca. dal-
l'omonimo romanzo di Massi
mo D'Azegllo. Autore della rl-
duzione e regista e sempre 
Aldo Trionfo; gll attori sono 
gli stessl del Peer Gynt; scene 
d! Luzzati, costumi dl Bl-
gnardl. 

Per completare il cartellone 
verranno ospitati spettacoli di 
altri teatrl e precisamente: 
Re Lear di Shakespeare (Pic
colo di Milano, regla di Stre
hler, con Tino Carraro); Rosa 
Luxemburg di Squarzlna-Faggi 
(Stabile di Genova, regla dl 
Squarzina, con Lilla Brigno-
ne); L'egoista di Bertolazzl 
(Stabile di Trieste, regla dl 
Tolusso, con Antonio Batti-
stella); La pazza di Chaillot 
di Giraudoux (Stabile del-
l'Aquila, regla di Cobelli); 
L'ispettore generate di Gogol 
(Teatro Insieme, regia di Ma
rio Missiroli, con Ettore Contl 
e Vincenzo De Toma); Viag-
gio controverso di Candido e 
altri negli arcipelaghi della ra-
gione di Voltaire (Gruppo del
la Rocca, regla di Roberto 
Guicciardini); La locandiera 
di Goldonl (Teatro Opera 2, 
regla di Missiroli, con Anna 
Maria Guarnieri). 

Abbodo dirigera 

quindici concert! 

dei Filorntonici 

viennesi 
VIENNA, 8 

La sempre piu intensa col
laborazione coJ maestro Clau-
dio Abbado costituira la base 
principale della futura atti
vita deirOrchestra del Filar-
moniri di Vienna II maestro 
ltaliano dirigera nella prossi-
ma stagione 1972-1973 ben 15 
concerti dei filarmonici vien
nesi: tre a Vienna (oltre a 
musica classlca e romantica, 
musica del ventesimo secoio, 
di Debussy, Ravel, Bartok. 
Webern. Berg) e gll altri al
l'estero. Gia nel prossimo set
tembre sara coi filarmonici a 
Montreux, Stresa, Spagna, e 
poi Budapest, nel marzo-apri-
le del 1973 guidera 1'Orche-
stra Viennese nell'Estremo 
Oriente. dove dirigera concer
ti in sei citta giapponesi 
(Tokio, Festival di Osaka, 
Hiroshima e altre citta) e nel
la capitale della Corea Meri-
dionale. Seul. 

le prime 
Cinema 

Arancia 
/ meccanica 
Nutrito dl latte alia mesca-

lina, brutale, manesco, sadico, 
11 glovane Alex capeggia una 
banda di tepplsti, versata In 
ribalderie senza scopo, ma 
anche in rapine e stuprl. Un 
giorno, tradito dal comparl, 
insofferenti della rozza auto-
rita di lul, Alex flnisce in 
prlgione, e si prende una lun
ga condanna al carcere, per 
omicidio; ma potri uscir dl 
galera dopo appena un palo 
d'annl, se accettera dl sotto-
porsi aU'esperimento escogi-
tato da certl scienziatl, e pa-
trocinato dall'ambizioso minl
stro dell'Interno. Costretto ad 
assistere, In particolari circo
stanze, a spettacoli clnemato-
graflcl intrisl di orrore e fe-
rocia, 11 ragazzo sara «condi-
zionato» In senso contrario: 
ogni provocazione o seduzio-
ne verso il male verra da lul 
respinta. perchd il solo de-
stars! dell'istinto aggresslvo 
gli provoca nausea e dolor! 
fisici tremendi; onde quel* 
l'istinto 6 bloccato. 

Cosl, Alex torna da peco-
rella in un mondo dl lupl: 1 
genitori quasi lo scacclano, 1 
compagni d'un tempo, diven-
tati poliziotti, lo massacrano 
di botte, le vittime si vendi-
cano; In special modo uno 
scrittore, rimasto vedovo e in-
valido per causa di Alex, lo 
spinge al suicidio, col duplice 
intento di rivalersi personal-
mente e dl mettere In crisl 11 
governo, del quale e awersa-
rio. Ma Alex si salva, e anzl 
11 trauma sublto gll restitui
sce l'integrita della coscienza 
e, cosa non secondaria, il gu
sto della musica (Beethoven 
soprattutto) che, per errore, 
gli era stato tolto insieme 
col resto. Ormai, il potere ha 
bisogno di Alex, dopo il «ca-
so» che attorno al suo nome 
e stato sollevato; e 11 servi-
gio sarS. reciproco. 

Diretto dal regista america
no Stanley Kubrick (del qua
le sara sufflciente rammentare 
qui, a parte il diverso e bel-
lissimo Orizzonti di gloria, le 
piu recenti e affini fatlche del 
Dottor Stranamore e dl 2001: 
Odissea nello spazio), sulla 
scorta d'un romanzo dl An
thony Burgess, scrittore bri-
tannico, Arancia meccanica 
reca il segno d'una persona-
lita dl artista indubbia e in-

consueta; nella quale, tutta-
via, il momento visivo e im-
maginiflco sembra soverchia-
re sempre maggiormente quel
lo del pensiero e della rifles
sione. Ridotto ai contenuti ap
parent! (e Kubrick nega ve 
ne siano dl rlposti) questo di-
soorso sulla violenza. sulla 
sua indivisibillta e intercam-
biabilita rischla dl essere ba-
nale prima che ambiguo, per 
difetto di analisi sociale e di 
respiro politico. Da quest'ul-
timo punto di vista, e curioso 
come la vicenda letteraxia e 
quella cinematografica, con-
ceplte come una generate « an-
ticipazione del futuro», onde 
la lingua parlata dal perso-
naggio e un inglese ricco d'in-
flession! gergali e Inframmez-
zato di molti termini russi 
(la versione italiana implica 
un ulteriore pastiche), risul-
tino poi legate abbastanza 
strettamente alia realta odier-
na del paese d'oltre Manica. 
Tanto che. In questo apologo 
abbagliante e mirabolante, 
tra fantasiose scenografie e 
« rallentati», a acceleratl», ef-
fetti dl lent! deformanti, lo 
spicco forse piu pungente lo 
hanno i tratteggi piu pacati, 
come 11 desolato ritorno a 
casa del protagonista, in un 
clima d! crudelta fredda, in-
teriore, degno del miglior Ha
rold Pinter. 

Kubrick, certo, e un mae
stro nell'uso della macchina 
da presa, nello sfruttamento 
di tutte le sue possibilita foto-
grafiche e cromatiche, nella 
concertazione dell'occhio e 
deU'orecchio: la colonna so-
nora (che comprende il gia 
citato Beethoven, ma anche 
molto Rossini, ed Elgar, e 
composizioni elettroniche) e 
applicata con perizia al ritmo 
e al significato delle situazio-
ni. Ed e un maestro nella 
scelta e nella condotta degli 
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attori: da Malcolm Mc Do-
well, eccellente Alex, a Pa-. 
trick Magee, ad Anthony 
Sharp e agli altri. 

Jus primae noctis 
Ariberto da Ficulle, avendo 

acquistato per via di matrlmo-
nio un castello, e il borgo che 
10 circonda. vessa e taglleggla 
gll abitanti dl quest'ultimo, 
anche alio scopo di mantenere 
11 proprio piccolo esercito di 
mercenari tedeschi, col quale 
sogna di compiere, un giorno 
o I'altro, memorabili imprese. 
Tra I'altro. 11 maligno feuda-
tario rispolvera lo jus primae 
noctis, ma offrendo ai novelli 
maritl la possibilita di pagara 
una tassa piu o meno salata. 
in cambio della rinuncia dl lul 
al « diritto » alia prima notte 
con le loro mogli. Tra il biso
gno e il desiderio dl quattrinl, 
da un la to, e la naturale foia 
dal lato opposto, Ariberto oscll-
la, del resto, senza troppa con
seguenze: suo principale sco
po sembra essere, comunque, 
quello di umiliare e piegare 
i? villano Gandolfo. che solo 
gli tiene testa, e che oltre tut
to ha una bella innamorata, 
ma rimanda di continuo le 
nozze con lei, per evitare dl 
esser fatto becco dal suo sl-
gnore, secondo Plniqua legge 
medievale. Quando la cosa av-
viene, e la goccia che fa tra-
boccare il vaso: Gandolfo gul-
da 1 suoi compagni alia riscos-
sa, rende ad Ariberto pan per 
focaccia (il feudatario, elimi-
nata quella megera della sua 
prima consorte, si e preso una 
nuova e giovane sposa), infine 
10 scaccla dalle sue terre. E 
ad Ariberto non rimane che 
cercare di mettersi al servizio 
vuoi del Papa, vuoi dell'Antl-
papa... 

Questo ennesimo film dl Pa-
squale Festa Campanile ha. co
me quasi unico merito, quello 
dl non chiamare in causa ne" 
Boccaccio, ne Aretino ne altri 
illustri scrittori del passato 
per tentar di nobilitare la sua 
materia. Una certa cura nel-
l'ambientazione scenografica, 
nei costumi, nella fotografia a 
color! fa risaltare anche mag
giormente la debolezza dell'ln-
venzione narrativa: piu che svi-
luppati, i temi del racconto 
(dagll spunti farseschi e tri-
viali all'argomento « sociale ») 
sono stiracchiati in un senso 
o nell'altro, secondo l'umore 
del momento. E il motto scur-
rile interviene, con sospetta 
frequenza. a colmare il vuoto 
dell'azione e dell'intenzione. 
Puo tuttavia far piacere, per 
diverse ragioni, che il prota
gonista (Lando Buzzanca) sia 
sopravanzato dall'antagonista 
(Renzo Montagnani). Da ri-
cordare Marilii Tolo e Paolo 
Stoppa. 

ag. sa. 

Tutti fratelli 
nel West... 
per parte 
di padre 

Protagonista di questa sa-
tira western e un simpatico 
pistolero un po* beone, l'ulti-
mo del non-contaminati dalla 
frenesia venale che anima il 
«nuovo continente» in conti
nua espansione. Un classico 
coio-boy legato al suo primor-
diale contesto ecologico. che 
disdegna ricchezze e poteri. 
saziandosi di verdi praterie e 
romantic! tramonti, destinati 
a scomparlre a vantaggio di 
chissa quale umano progresso. 

Pur con qualche ingenuita. 
11 regista Sergio Grieco rie-
sce a introdurre nuovi ele 
menti nel western ctall'ita-
liana», costruendo una para
bola sulla base di personaggi 
e situazioni piuttosto emble-
matici, presentati in una chia-
ve sarcastica che raramente 
si concede ad effetti gratuit:. 
Fra 1 protagonisti, svetta il 
sempre bravo Lionel Stander, 
mentre Antonio Sabato e Ma-
risa Mell appaiono quanto-
ma! inespressivi. Colore su 
largo schermo. 

II pirata delParia 
Confezionato con delirante 

spirito reazionario, // pirata 
dell'aria narra dl un giovane 
sottufficiale dell'esercito ame
ricano, prototipo del comuni-
sta come lo vede il presidents 
Nixon (il quale, per l'appunto, 
ha molto apprezzato questo 
film, quando gli e stato proiet-
tato in anteprima): un pazzo 
allucinato, un criminale senza 
scrupoli. Questo sergente rie-
sce a dirottare un aereo di li-
nea americano su Mosca, co-
stringendo 11 pilota ad obbe-
dirgli sotto la minaccia delle 
armi. Appena 1'aereo giunge 
nell'URSS, i sovietici decido-
no in un primo tempo di ab-
batterlo (che mostri!) ma poi 
ne consentono ratterraggio. li-
mitandosi ad uccidere barba-
ramente il giovane mi litare. 

Se il cinema americano ri
vela ormai ad ogni pie sospin-
to una paurosa sbandata a de-
stra, II pirata dell'aria non 6 
forse neppure qualificabile in 
tal senso. Questo film assomi-

i glia ed una favola per bam
bini. con tanto di orco. fan-
ciulla indifesa e principe az-
zurro. Al regista John Guiller-
min va un «grazie» per aver 
contribuito alia realizzazione 
di un prodotto tanto squallido 
e abominevole, mentre i pate-
tici interpret! — Charlton 
Heston. James Brolin, Yvette 
Mimieux e Walter Pidgeon — 
meritano una menzione a par
te. Colore su largo schermo. 

Pippo 
olimpionico 

I cartoonist che tramanda-
no I'eredita disneyana ci pro-
pongono stavolta un disegno 
animate dedicato alle Olim-
piadi, che ha per protagoni
sta il goffo e maldestro Pip
po. A dir il vero, se non fos
se per il buffo spilungone che 
contribuisce a modo suo a un 
grottesco ridimensionamento 
del mito di Olympia, potrem-
mo dire di non aver mai vi
sto un cartoon cosl noioso e 
deprimente. Svolto In chiave 
didattico didascalica, Pippo 
olimpionico non riesce a strap 
parci nemmeno un sorriso. e 
il tono decoubertiniano dello 
speaker (il quale, nella ver 
sione italiana, non ci risDsr 
mia nemmeno battute di dub-
bio gusto) spesso non tierw 
nemmeno conto delle imma 
gini che si susseguono suno 
schermo. 

vice 


