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Ricordo del musicista 

Istvan 
Kertesz 
uomo e 
artista 

La direttrlce d'orche. 
stra Ermlnla Romano cl 
ha mandato, in ricordo 
del maestro Istvan Ker
tesz, morto traglcamen-
te lunedl scorso, un bre
ve e commosso scritto 
che qui di segulto pub-
bllchlamo: 

Istvan Kertesz e morto. Al 
di lb delta commozione per la 
perdita umana di un amico 
fraterno, di nn collega gene-
roso, di un magniflco musici
sta e di un direttore d'orche-
stra di alto tivello, ci chiedia-
mo quale sia il signiflcato del-
la presenza di Istvan Kertesz 
net quadro dei nuovi direttori 
d'orchestra. 

Una musicalita innata di 
particolare vivezza, un sa-
piente e autentico gusto del 
«far musica». un uso delta 
bacchetta quanto mai perti-
nente, puntuale, mai esagera-
to, erano le sue qualita tecni-
che piii spiccate, che corri-
spondevano, d'altra parte, ai 
tratti di uiia natura umana 
felice, semplice, sempre alia 
ncerca di una linea mediana, 
al di fuori di ogni tensione 
eroica. 

Ci trovammo insieme, unici 
due ammessi — tra quindici 
candidati concorrenti — al 
corso di per/ezionamento ac-
cademico per direttori d'or
chestra, piuttosto intimiditi, 
lui ungherese, io italiana, ma 
una stretta di mano flduciosa 
ci fece diventare subito amici, 
alleati, mai competitori net 
biennio di corso, e dopo. Ho 
ritrovato adesso una delle ul-
time lettere in cui mi scrive-
va di aver parlato di me a 
Londra, con Previn, perche io 
potessi andarvi a dirigere. 

La scuola di Previtali, il con-
tatto quotidiano, a livello qua-
litativo, con Vorchestra acca-
demica avevano formato in lui 
una maturita nuova, piii ap-
profondita, nella quale lui ten-
tava sempre piit di scavare. 
perche Istvan — a differenza 
di me, che ero proprio alle 
prime armi e alia ricerca di 
una mia strutturazione tecni-
ca — arrivando a Roma aveva 
gia la sua buona esperienza 
pratica. 

Dare una collocazione alia 
sua esperienza artistica e uma
na signiflca oggi, anzitutto, te-
ner conto di una problematica 
dell'artista e dell'uomo di cui-
tura, realisticamente posta 
dalla storia, in cui ogni af-
fermazione creativa di vita ar
tistica e collegata all'affac-
ciarsi di valori nuovi. di nuo-
ve tensioni in sviluppo. 

In Kertesz era chiara la co-
scienza delta necessita di una 
diversa funzione deglt uomini 
di cultura e degli artisti corz-
temporanei: per se aveva scel-
to, con estrema lucidita e con 
autentica dedizione, una linea 
che era contenuta nell'ambito 
del rinnovamento interpretati-
vo delta tradizione, rinnova
mento da lui posto a se stes-
so come obiettivo del proprio 
impegno di artista. Su aue.sta 
linea stava lavorando aioiosa-
mente — ed anche un poco 
scanzonatamente come ha ri-
levato il suo recentissimo « ri-
fare il verso» a Markevich 
con I'esecuzione, lepaermente 
anticipata. delta Terza Sinfo-
nia di Schubert — rafforzan-
do il suo prestiaio. aid mot
to noterole, e sviluvmndo la 
sua personalita. Adesso Ker
tesz ci trasmette la sua con-
sapevolezza, la sua esnerien-
za, i suoi entusiasmi: altri so-
no i traoassati. che continua-
no a virere 

Erminia Romano 

« I l fascino discrete 

della borghesia » 

segnalato dai 

critici 

cinemafografici 
I soci del Sindacato Nazio-

nale Critici Cinematografici 
Italiani (SNQCI) segnalano al-
1'attenzione del pubblico ita-
liano lultima opera di Luis 
Bufiuel. // fascino dtscreto del-
la borghesia, che ha ottenuto 
quest'anno anche il premio 
Oscar. E" il terzo film segna
lato quesfanno dal SNCCI. do
po TreticoTorino di Ettore 
Scola e Corpo d'amore di Fa-
bio Carpi. 

Alia Rassegna degli Stabili 

Una biograf ia 
intellettuale 

di Witkiewicz 
In «Witkacy» il Teatr Studio di Szajna 
vuole ricostruire attraverso un «colla
ge » la poetica del drammaturgo polacco 

Nostro servizio 
FIRENZE, 19. 

Alia Rassegna internaziona-
le dei Teatri Stabili e «di 
scena» Witkacy, cioe 11 no-
mignolo di Stanlslaw Ignacy 
Witkiewicz. Proprio nel sen-
so letterale, 11 « Teatr Studio » 
di Jozef Szajna ha «messo 
in scena» il soprannome del 
grande Witkiewicz (1851-
1939), drammaturgo, roman-
ziere, pittore e filosofo. pre-
cursore con il connazionale 
Gombrowicz di tanto teatro 
moderno e contemporaneo. 
insomma quel teorico «vlslo-
nario» dell'avanguardla e del 
«formismo» che, a quanto 
pare, non soltanto ha subito 
il torto di essere ignorato per 
quarant'anni - dalla cultura 
europea. ma rischia ancora. 
al momento della sua sco-
perta (e non vorremmo chla-
marla moda), di essere fraln-
teso proprio dalla cultura 
polacca. Ma, per Witkacy, 
sarcasticamente disilluso, for-
se questa circostanza non sa-
rebbe stata il colmo dell'« in-
saziabile» potere fagocitante 
del vecchio teatro. 

E non saremmo forse trop-
po lontani dal vero se affer-
massimo che 11 Witkacy di 
Szajna e una contraddizione 
in termini, il paradosso vi-
vente di una impossibile rap-
presentazione, quella dove si 
tenta di «mettere in scena» 
la poetica di Witkiewicz attra
verso un processo implicita-
mente didascalico fondato sul 
collage di quattro test] dello 
autore polacco: Loro, Gyubal 
Wahazar, I calzolai e La 
Nuova Liberazione. Nella sua 
guerra estetico-teorica contro 
il naturalismo, Witkiewicz vo-
leva che l'o intreccio» non 
fosse «condizionato da nes-
suna logica se non dalla lo-
gica della forma stessa di 
questo svolgimento»; nella 
sua lotta senza quartiere con
tro la disumanizzazione trion-
fante. il drammaturgo di Za
kopane rivendicava il diritto 
della liberta creatrice e del-
1'immaginazione linguistics 
ma il suo elogio incondizio-
nato alia purezza Interna del
la struttura formale autosuf-
ficiente dell'opera (della sua 
«organicita semantica » dira 
Galvano della Volpe nella 
Critica del gusto) non era 
l'esaltazione dell'astratto «non-
senso». ma soltanto della 
funzionalita della creazione 
artistica. Quella esaltazione 
materialistica (ma se in 
Brecht asslstiamo alio scon-
tro di classe. in Witkiewicz 
c'e Ia messa di requiem can
tata solo per I'aristocrazla 
borgheig) del linguaggio con 
tro quell'idealismo formale 
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che annulla la vita concreta 
dei « segni » teatrali. 

Ebbene, Szajna ha tentato 
di presentare proprio un'fdea-
le biografia intellettuale e in-
teriore (la comple&sita della 
materia trattata potrebbe es
sere riassunta nella parabola 
di un ricco collezionista, 
Kalikst Balandaszek, amante 
di Spika, coinvolto in un in-
trlgo ordito da una classe di 
tiranni e di tecnocrati) attra
verso II montaggio « raziona-
le» e conoscitivo di quattro 
testl separatl e riuniti sul fi-
lo di un immaginario «svol
gimento», ha tentato di ra-
zionalizzare. in nome di una 
nuova unita ideologico- este-
tica, la poetica di Witkiewicz 
prima separata e cmusa nella 
logica interna di quattro ope-
re distinte. La manipolazione 
di Szajna vorrebbe mettere 
«ordine» nel caos delle im-
magini di Witkiewicz, quasi 
che la stessa rappresentazio-
ne potesse trasformarsi dia-
letticamente nel metalin-
guaggio critico, in una chia-
ve di a lettura» dell'universo 
utopico di Witkacy. 

Ma e fin troppo chiaro che 
Witkiewicz rifiuta di essere 
spiegato o, peggio. volgarlz-
zato, soprattutto quando una 
« messa in scena » come quel
la di Szajna ci appare come 
il trionfo del formallsmo (e 
non del «formismo » di Wit
kiewicz) nel momento stesso 
in cui vuole essere Invece 
una guida nel labirinto for
male del possibili contenuti 
impliciti nelle quattro opere 
« esaminate ». E questo inten-
to gnoseologico, ancora para-
dossalmente. sembra congela-
re le libere immagini della 
ironia fantastica dell'autore 
in un caos dove proprio il 
K non-senso» spegne il fuoco 
divoratore, che distrugge per 
creare, del teatro deH'aassur-
do». Per non parlare anche 
di certe immagini riduttive 
di personaggi che nei test! 
original! avevano una ben 
diversa connotazlone Ideolo 
gica. 

II teatro di Szajna forse 
soffre di elefantiasi e di mo
notonia, anche se la fantasia 
non manca al regista, che e 
anche pittore (della sua pri
ma mostra romana si veda 
I'Umta del 2 dicembre 1966). 
grafico e scenografico. Szajna 
ha immerso Tespressionlsmo 
astratto dello spettacolo in 
una esplicita atmosfera ero
tica. dove campeggiano enor. 
mi seni, immagmari sessi 
femminili ricavati nel pano
rama di tela di sacco che av-
volge la scena. dai quali e-
mergono manichim amputati 
e insanguinati. il ricordo in 
delebile dei campi di stermi-
nio dove Szajna fu internato 
Anche il cadavere nudo di 
Spika. enorme e trafitto da 
un coltello. appare prima nel 
foyer per poi essere traspor-
tato sul palcoscenico e appe 
so per i piedi. 

La ribalta e tngombra di 
cuscini. mentre teleroni e co-
pertoni di autocarro pendono 
dall'alto. Tuttavia, se e im
possibile riportare in questa 
sede e la «trama» ncuclta 
da Witkacy e la dinamica 
dello spettacolo, possiamo af-
fermare che quella creativita 
interna alia rappresentazione, 
per la quale Witkiewicz si 
batte fino alia morte, cede 11 
posto alia dinamica esteriore 
delle forme visive Dobbiamo. 
tuttavia, rilevare la grande 
preparazione degli attori, al-
lievi di una scuola che e tra 
le prime del mondo. Da cl-
tare, Marian Opania, Anna 
Milewska, Wanda Lothe-Sta-
nislawska, Antonl Pszoniak, 
Gabriel Nehrebecki. Eugeniusz 
Kamlnskl. Krystyna Chmie-
lewska, Irena Jun. Slawomir 
Lindner. Gli applausl sono 
stati cordlalissimi, e molte te 
chiamate alia fine dello spet
tacolo. 

Roberto Alemanno 
' NELLA FOTO: un momen
to dl Witkacy. 

Vibrante manifestazione nel comune del Ferrarese 

Un film su Don Minzcni 
ad Argenta antifascista 
Presentato in anteprima I'origlnale televisivo di Leandro Castellan! che 
sard trasmesso in due puntate la prossima settimana sul nazionale 

Dal nostro inviato 
ARGENTA, 19. 

Argenta, grosso comune a 
mezza strada tra Perrara e 
Ravenna, ha celebrato leri, 
con un'ampla e appassionata 
partecipazlone popolare , il 
ventotteslmo annlversario del
la Liberazione dalle orde na-
zifasciste. In questo centro, 
rlcco dl un'inlnterrotta e ir-
rlducibile tradizione di lotta 
antifascista, 11 momento del 
rlscatto resistenzlale segno il 
culmine dl una battaglia dl 
popolo che, pur tra lutti e 
sofferenze Inenarrablli — nel 
glorni della Liberazione, av-
venuta tra il 12 e il 18 aprlle 
'45, Argenta fu rasa al suolo 
per 1'80 per cento — seppe e 
voile, con rlnnovato slancio, 
ribadire la propria scelta dal
la parte della civllta contro 
la barbarie della dominazio-
ne fascista. 

Sono state queste, partico-
larmente, le cose dette nel 
corso della manifestazione, e 
unitaria dal compagno Anto
nio Dalle Vacche, sindaco di 
Argenta, e dal compagno pro-
fessore Alessandro Roveri, dl-
retiore provinciale del nuovo 
Istituto di Storia del movi-
mento operaio, rivolgendosi ad 
un folto pubblico di student!. 
proprio per rendere consapevo-
li le giovani generazioni di clb 
che e costato 11 fascismo alia 
popolazlone argentana e dl 
quail e di quanti sacrlflcl 
questa stessa sia stata capa-
ce per riconquistare stoica-
mente la piii alta liberta e 
dignita, nel solco dl una mi-
lizia e di un impegno rigoro-
samente coerenti dalla parte 
del socialismo. 

E stata, dunque. un'intensa 
giornata questa, che ha visto 
Argenta popolare e antifasci
sta mobilitata e vigilante in 
un rinnovato splrito di lotta 
contro ogni tentativo palese 

od occulto di risorgentl ven-
tate reazionarle e fasciste: 
una giornata suggellata In se-
rata con la presentazlone in 
anteprima al cinema Moder
no, gremlto da oltre un ml-
gllalo di persone, del film 
Delitto di regime • II caso 
Don Minzoni reallzzato per la 
televislone (andra In onda 
nelle serate del 24 e 25 apri-
le alle 21 sul Nazionale) da 
Leandro Castellanl, su sog-
getto e scenegglatura di Mas
simo Pellsatti e Fablo Pit-
torru. 

Don Minzoni, parroco di 
Argenta dagll annl immedla-
tl del primo dopoguerra fino 
alia sua uccisione, 11 23 ago-
sto 1923, ad opera di sicari 
fasclstl istigati al delitto dal
la banda di criminal! capeg-
giata da Italo Balbo — Tin-
carnazlone plu efferata della 
selvaggia sopraffazlone da 
parte degli agrari ferraresl, 
del movimento popolare con-
tadino, per tradizione e per 
convinzlone socialista e cat-
tclico —. e una delle figure 
plu lumlnose della lotta anti
fascista. 

Valoroso combattente e plu-
rldecorato nella prima guer
ra mondiale, mllitante catto-
lico dalle manifeste simpatie 
verso il movimento moderni-
sta murriano e poi simpatiz-
zante dell'ala plu avanzata 
del partlto popolare, Don 
Giovanni Minzoni, a contatto 
quotidiano con le sofferenze, 
la fame e le sacrosante batta-
glie del popolo argentano — 
pur essendo un fiero opposi-
tore del credo socialista — 
si prodigo fino al sacrificio del
la vita per dare il proprio so-
lidale contributo alia causa 
degli sfruttati e degli op
press!. 

La bestialita fascista, lnfat-
tl, voile soffocare In lui, an-
cor piu che la sua voce e la 
sua esistenza, un esempio che 

suonava quotldlanamente sfi-
da e condanna di tutta la 
ablezione, 11 cinismo, l'inuma-
na protervla dl una fazione 
dl corrotti e dl profittatori 
che, sul sangue e sulle soffe
renze del popolo, era deter-
minata a costruire, costasse 
quel che costasse, un regime 
fatto soltanto di violenza. d! 
spudorate menzogne, di infa-
mie e di terrore. Cosl. anche 
dopo l'elimlnazione fislca di 
Don Minzoni, il fascismo non 
ancora saldo nel dominio del
lo Stato, arrlvb ad uccidere 
un'altra volta rirriduclbile 
oppositore con una serie di 
montature giudiziarle vergo-
gnose, imbastite tra il '24 e 
il '25, che si conclusero con 
l'assoluzione degli esecutori 
material! del delitto, peraltro 
a tutti noti, dando cosl un 
avallo formalmente legalita-
rio alle criminal! gesta dei 
loro anche piu noti mandanti. 

Questa e In sintesl la vi-
cenda cui si rifa 11 soggetto 
di Massimo Fellsattl e di Fa-
bio Pittorru e sul quale si 
arttcola la narrazlone del 
film dl Leandro Castellanl 
Delitto di regime - II caso 
Don Minzoni: un film, c'e da 
dire subito. che nella sua so-
stanza rivela una luclda ed 
inequivocabile scelta antifa
scista e democratica. 

D'altra parte, questa e an
che l'amblzlone maggiore cui 
ha teso per sua espliclta e ri-
badita ammissione, II regista 
Leandro Castellanl, 11 quale 
non ha mancato dl sottolinea-
re, nel corso di una confe-
renza-stampa, l'apporto pre-
zioso e appassionato che la 
popolazlone argentana ha da-
to nella fase dl realizzazlone, 
appunto ad Argenta e nei din-
torni, alia effettuazione di 
questo lavoro 

Sauro Borelli 

le prime 
Cinema 

L'emigrante 
Avendo il regista Pasquale 

Festa Campanile ripreso il ti-
tolo della versione italiana di 
un piccolo classico chapllnia-
no, The Immigrant (1917), 
vien voglia di dire che .in un 
solo fotogramma di quelle fa-
mose « due bobine», c*e tan-
to cinema quanto non se ne 
ricava dalle due ore e passa 
di durata dellVEmtpranfe case-
reccio attuale. 

In un'epoca vaga per i ri-
ferimentl ambientali (gli 
« esterni» del resto sono sta
ti «girati» in Spagna, e si 
vede), Peppino Cavallo parte 
alia volta degli Stati Uniti, in-
tenzionato a ritrovarvi 11 pa
dre, emigrato parecchio tem
po prima. Non rintraccia il 
genitore (anzi sapra piu tar-
di che e morto), ma in com 
penso, dopo varie sfortunate 
esperlenze, si mette al servi
zio di Don Nicolone, un capo 
della Mano nera, e comincia 
a vivere da ricco, ricoprendo 
di regali una giovane cantan 
te napoletana, la quale gli ave
va gia manifestato la propria 
simpatia. Prossimo alle noz-
ze, il nostro sarebbe del tut-
to felice. se il Iosco Ralph, suo 
rivale nella banda. non gli ri-
velasse che il babbo scompar-
so fu ucciso proprio da Don 
Nicolone. Deciso a vendicarsi, 
Peppino affronta il boss, ma 
la vilta che costui dimostra 
nel pericolo gli fa cadere let-
teralmente la pistola di ma
no; se ne impadronisce Ralph. 
che sopprime Don Nicolone. 
per prendere il suo posto e 
far ricadere la colpa dell'omi-
cidio su Peppino. il quale in-
fatti finisce in galera. Ma Ia 
sua bella riesce a farlo libe 
rare e a riportarselo Heta 
mente in Italia. 

La storiella e infiorettata 
di gag deprimenti, di battute 
da Canzonissima, di variazia 
ni che vorrebbero essere for
se ironiche. ma risultano solo 
maldestre, sui temi del Padn 
no o di altri film del filone 
mafioso; per non dire delle 
volgarita da avanspettacolo. 
rese piu sgradevoli dal sus-
siegoso (ancorche approssima-
tivo) apparato scenografico, 
fotografico e cromatico. Adria-
no Celentano e Peppino: can 
ta pochissimo. recita come 
pud (e anche peggio); canta 
molto. invece, Claudia Mori. 
Incautamente. nella colonna 
sonora sono state inserite al-
cune squisite interpretazioni 
di Roberto Murolo. e il con 
fronto e schiacciante; ma al-
meno. in quei momenti. Io 
spettatore pu6 chiudere gli 
occhi, e deliziarsi l'orecchlo 
Nel contorno. c'e pure Lino 
Toffolo, che fa il terrorista; 
ma la sua parte, soprattutto. 
deve essere stata bombarda 
ta, perche risulta senza capo 
ne coda. 

L'erede 
Alia morte del padre, scom-

parso In un incidente aereo, 
Bart Cordell ne eredita, in 
Francla, l'lmmensa fortuna: 
acciaierie, industria editorla-
le, ecc. Questo complesso fa 
gola a una societa multina-
zionale, che non va per il sot-
tile. Bart ^copre che il geni
tore fu vittima di un atten
t a t e e a sua volta sfugge a 
diversi tentativi dl assassinio. 
Ma la rivelazione maggiore 
riguarda il suocero di Bart, 
l'italiano Galazzi, gia collabo-
ratore dei nazisti, uomo dl 
destra, il quale e al centro di 
quella vasta trama per il po
tere economlco (e non soltan
to economico) nell'Europa oc
cidentals Bart, preoccupando-
si solo di mettere in salvo il 
figlioletto (il nuovo erede...), 
attacca a fondo i suo! avver-
sari. ne denuncia passa to e 
presente sul settimanale a 
grande dlffusione di cui e 
proprietario. L'impresa non e 
senza rischi. ed ha infatti un 
tragico esito. 

II regista Philippe Labro 
viene dal giornalismo; e L'ere
de ha. spesso, il plglio con-
vulso d'una cronaca zeppa di 
fatti, non tutti necessari alio 
svolgimento del tema e alia 
definizione del personaggio; 
questo padrone « moderno». 
spreeiudicato, dinamico. che 
dorme poco. pratica il podi-
smo. ma ha una spiccata (e 
per lui funesta) inclinazione 
verso le a squillo». Del resto. 
il discorso politico e appena 
adombrato: pur guardando a 
modelll piu o meno illustri, 
da Quarto potere di Welles al 
Caso Mattel del nostro Rosi. 
il cineasta francese punta pre-
valentemente sulle ormai esau-

• rite risorse del «film d'azio-
j ne». con venature giallogno-
• le e aopendici sent i mental! al-
j quanto posticce. II risultato 
j d'insleme e un notevole guaz-
: zahuglio. dove gli scorci rea-
' ILstici sono sommersi od of-

fuscati da esercitazioni calh-
grafiche. e il culto dell'a eroe » 
prevarica su qualsiasi timldo 
abboz7o dl analisi sociale. 
Jean-Paul Belmondo rec:ta di 
mestiere. Corretti gli altri: 
Jean Rocriefort. Charles Den-
ner. Carta Gravina, Fosco 
Giachetti. Jean Martin. Anna 
Orso. ecc. 

aq. sa. 

La meravigliosa, 
stupenda storia 

di Carlotta e 
del Dorcellino 

Wilbur 
Questo cartoon di Hanna e 

Barbers narra le disawenture 
di tre «reietti» del mondo 
animate: il porcellino Wilbur 
il sorcio Crapula e il ragno 

| Carlotta. In un'amhientazione 
paesana post-pionieristica. per-

tz in breve ~i 
Un film su Max Reinhardt MONAOO. » 

Gottfried Reinhardt, gia produttore e regista per la MGM 
ha formato una sua societa a Monaco di Bavlera, con l'ln 
tento di realizzare un film blografico su suo padre, 11 celebre 
regista teatrale Max Reinhardt Sul padre. Gottfried Reinhardt 
ha recentemente pubblteato un Ubro. 

Barbra Streisand infermiera che non canta 
HOLLYWOOD, 19 

Barbra Streisand, sempre plu attrlce e sempre meno can 
tante, interpretera un'lnfermlera nel film Roller skates per 
il quale si sta cercando un regista. ET probabile che questo 
film, nel quale non c'e neanche una canzone, preceda II se 
guito di Funny girl, nel quale Inevltabilmente, la Streisand 
tornera a cantare. . . 

sino un maiale pud diventare 
un disadattato ed un emargi-
nato: Wilbur, infatti, e straor-
dinarlamente piccolo per la 
sua eta e, pur di scampare 
ad un'amara sorte, si adatta 
a far da compagno di giochi 
ad una graziosa fanciulla. 
A poco a poco, perd, 1'anima-
le riacquista le sembianze di 
norma e si trova cosl sulla 
soglia del salumiere. Grazie 
all'aiuto di un ragno e di un 
topo, tuttavia, Wilbur riesce 
ad evitare la mensa del pa
drone con un astuto strata-
gemma. 

Fratel coniglietto 
compare orso e 
comare volpe 

Questo lacrlmevole prodotto 
disneyano ci riserva piu d'una 
sorpresa. In primo luogo, il 
film ha gia alcuni anni suite 
spalle (noto come / raccontt 
dello zio Tom, viene ripresen-
tato ora con 11 titolo Fratel 
coniglietto, compare orso e 
comare volpe dai soliti «ge-
niacci » della distribuzione no-
strana) e presenta inoltre sol
tanto alcuni inserti di disegni 
animati. nei quali figurano i 
tre noti personaggi del comics, 
qui nelle vest! di comprimarj. 

La vicenda del film, infatti, 
prende spunto dalla mitica 
figura cara ad una lettera-
tura statunitense emotivamen-
te razzista e paternalistica 
Come in un gospel manieri-
stico. un mondo africano tra-
piantato nel profondo sud del 
continente nordamericano Vi
ve beato 1'infame sudditanza 
all'aristocrazia blanca. II buon 
vecchio zio Tom fa da servo 
e da precettore a giovani e 
« candid! » rampolli. narrando 
loro le fiabe del regno degli 
animal!, traendone illuminan-
ti e fondamentali principii 
moralistlci quali a non muta-
re mai la propria condizione 
esistenziale » e « non occupar-
si degli affari altrui». Visto 
che ogn! ulteriore commento 
dovrebbe essere superfluo, ci 
limitiamo a ricordare i nomi 
del patetlci protagonisti: Lu
cille Watson, Ruth Warrick, 
James Baskett. Bobby Dri-
500,1 d. g. 

Rivista 
Holiday on Ice 
L'ormai celebre « rivista sul 

ghiacc:o» statunitense ha da-
to il via, l'altra sera al Pala-
sport, alia sua tournie ita
liana con un nuovo spetta
colo. dinanzi a circa tremila 
spettatori. L'infaticabile co-
reografo Ted Shuffle presenta 
questa volta una serie di qua-
dri dedicati a fenomeni fol-
kloristici. musicali e cinema-
tografici. di ieri e di oggi. Ad 
un ritmo accettabJle. una 
schiera di pattinatori profes-
sionisti (tra i quali figurano 
alcuni olimpionicl di Inn

sbruck e di Grenoble) dan-
zano e mimano melodie ca-

denzate degli anni TO. of-
frendo suggestive combinazio-
ni corali, ben corredate da 
efficaci statagemmi tecnici, 
come alcuni aceorgimenti d'il-
luminazione. Una vera e pro
pria orgia scenografioa, di 
grande effetto ma di scarsa 
consistenza. alia maniera dei 
fasti hollywoodiani di un tem
po, commemorati in questa 
sede con patetica malinconia. 

Nostalglco revival, nel qua
le non troppo romantic! or-
ganizzatori riescono perslno 
ad Inserire In bella vista la 
reclame di una famosa marca 
di sigarette, eludendo le leggi 
che nel nostro paese vietano 
la pubblicita dei tabacchl. 

< d. g. 

Zeffirelli 
girerd 

"L'lnferno'' di 
Dante anche 

in URSS 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 19 
I vulcanl della Kamciatka, 1 

deserti Infuocati deH'Asia cen-
trale, ! ghiacciai artici, 1 ba-
ratrl delle zone caucaslche, le 
foreste slberlane, 1 luoghl plu 
Impensatl dove l'uomo e anco
ra pionlere saranno. forse, la 
meta dl una « spedlzlone » ci-
nematografica dlretta dal re
gista Franco Zeffirelli. L'ldea 
di andare alia ricerca di favo-
losl scenari naturall si splega 
facilmente: Zeffirelli realizze-
ra Infatti. con il produttore 
Alfredo Bini. L'lnferno, tratto 
dalla Divinu Commedia di 
Dante Alighieri. 

La « ricognizione» sui luo
ghl che possono servire di 
sfondo alia rievocazione dei 
gironi danteschi non riguarde-
ra solo gli aspetti' geogra-
ficl; per girare L'lnferno Zef
firelli avra, infatti. bisogno d! 
centinaia e centinaia di balle-
rini, attori, caratterlsti ed e-
sperti coreografi abituati — 
come e il caso deH'URSS — a 
dare vita a scene dl massa a 
spettacoli di grande effetto 
scenico. 

DeH'idea del film, del pro-
getto e dei contatti avuti a 
Mosca con alcuni dlrigenti del 
mondo cinematografico sono 
stati gl! stessi Zeffirelli e Bi
ni a parlarne a! giornalisti ita
liani. 

«Per la scenografia — dice 
Zeffirelli — partiremo dal 
punto base, e doe dalle ma-
gnifiche illustrazionl lasciate-
cl dal Dore. che terremo pre
sent! per tutta la fase di pre
parazione generate. Riprende-
remo. poi. panorami e luoghl 
eccezionali Ricreeremo il 
mondo dantesco. 1 gironl. i 
personaggi. e daremo ai coroi 
dei dannati un aspetto plasti-
co nuovo ». « La preparazione 
del film — aggiunge Bini — 
sara lunga e laboriosa. Le rl-
pra=?e si inizieranno a febbraio 
prossimo. con la collaborazio-
ne del maggiori esponcnti del 
mondo artistico Internaziona-
le. Per questo porteremo la 
nostra troupe nel paesl plu 
diversi pnrtendo. ovviamente, 
da qualche foresta italiana». 

Per 11 momento — a parte te 
dlchiarazioni del regista e del 
produttore — non si pud par
lare di cooperazione con gli 
entl cinematografici sovietici, 
perche saranno anrora neces
sari nuovi contatti dal mo
mento che te richieste italiane 
sono varie e riguardano loca-
llta. ballerini. coreografi (si 
e parlato anche di Moisseiev) 
e attori. 

Nel camoo dei rapport! ci
nematografici tra I'ltalia e la 
Unione Sovietica. c'e da sesna-
lare che a maggio cominceran-
no a Leningrado te riprese di 
un film del quale si parla da 
anni e la cui trama origina-
ria era quella di un tecnico 
italiano (Alberto Sordl). im-
pegnato nella costruzione del
la fabbrica di automobili sul 
Volga, protasonista di una se
rie di awenture suite strade 
deH'tJRSS Col passare del 
temoo la storia — Un italiano 
in Russia — si e andata modi-
ficando fino a cambiare radi-
calmente E' reststo. ma al 
plurate. solo 11 titolo. Italiani 
in Russin e. infatti. il film che 
ora verra arirato in coprodu-
zione tra la Mosfilm e la De 
Laurentiis con Ia regla del so-
vietlco Eld-ir Riazanov (auto
re della Ballata dealt ussari 
La notte di carnevale. Questo 
incredibile siqnor Dietockin!) 
e con gli attori Alighlero No-
srhese e il sovietico Andrei 
Mironov del Teatro della Satl-
ra d! Masca. Italiani in Rus
sia e la storia di una ex con-
tessq russa fuggita orecioito-
samente in occidente all'av-
vento del ootere sovietico sen
za avere fatto in temoo a por-
tare con s£ un tesoro. Venut-i 
a conoscenza deU'eccezlonale 
ricchezza nascosta In Russia. 
alcuni italiani Dartono alia ri
cerca del luogo indicate dalla 
contessa dove dnvrebbero tro-
varsi g5"'°lli p o»̂  

Carlo Benedetti 

reai v!/ 

controcanale 

Cinzia stanca 
e sfiduciata 
sconfifta a 
Rischiatutfo 
Rischiatutto ha una nuova 

campionessa: e la signora Ma
ria Luisa Migliari. torinese, 
ma residente a Calice Ligure, 
dove gestisce un piccolo risto-
rante. Proprio con la materia 
a gastronomia e vini italiani » 
ieri sera la Migliari ha avuto 
ragione di Cinzia Salvatori. 
che e apparsa stanca a rinun-
clataria. 

La Miellari ha vinto 4 ml-
lioni e 660 mila lire, mentre 
Cinzia si e dovuta acoontenta-
re di 480 mila lire, che hanno 
portato II totate delle sue 
vincite a died mllionl e 420 
mila lire. • 

La terza conoorrente in ga-
ra, la studentessa Lidia Ispa-
no di Magenta, presentatasl 
come esperta su Naooteone 
Bonaparte, ha oraticamente 
dannegginto la Salvatori. sot-
traendole due carte-rlschlo e 
un Super Jolly, che oeraltro 
non e riuscita a far fmttare: 
e, nonostante il suo lmoer-
versare al pulsante 6 Anita a 
quota 240 mila sotto zero. 
precludendosl ogni posslbillta 
dl entrare in cabina per la 
domanda finale di raddopplo. 

«CAMPIONE» — Una storia 
semplice e non nuova, quella 
narrata in «Cumpione» dal 
regista Toni De Gregorio, sul
la scorta di un soggetto di 
Marcello Camilucci. Sul mon
do del pugilato, sulle condi-
zioni dure, violente, spesso di-
sperate, del cammino dei 
campiont del ring, il cinema e 
la stessa TV sono tornati piii 
volte (ricordiamo, tra I'altro, 
un efflcace, attento, documen
tary di Cecilia Mangili, tra
smesso qualche anno fa, quasi 
di sfuggita, in piena estate). 
De Gregorio, questa volta, 
piuttosto che la strada dell'in-
dagine d'ambiente, ha tentato 
quella dell'atialisi interiore, 
mirando a mettere in luce la 
logica angosciosa che determi-
na il mestiere del pugilatore e 
le scelte che si pongono a chi 
lo pratica. 

Particolarmente interessati-
te, in questo senso, e stato lo 
sforzo di indicure con chiarez 
za come lo sfruttamento sia 
la dominante di quella logica 
e come proprio per questo la 
condizione del pugilatore pas
su essere accomunata a quella 
degli altri lavoratori, con Vu 
nica differenza che il ring of 
fre — flnche la offre — una 
migliore remunerazione e an 
che un'illusione di rivalsa. Su 
questo piano, indicative erano 
scene come quella nella quale 
il protagonista, ancora ai pri 
mi passi della carrier a, disgu-
stato dal cinismo del managei 
che lo spingeva ad essere « piii 
cattivon, tentava di cambiar 
mestiere (trovandosi, tra Val 
tro. dinanzi alia prospettiva di 
togliere il pane di bocca ad 
altri giovani); il breve incon-
tro d'amore con la ragazza la-
vorante a domicilio; e, inflne, 
la sequenza conclusiva del k.o., 
tra le piu riuscite. nella quale 
il regista trasmetteva al tele-
spettatore la sensazione fislca 
dell'immotivata crudelta del 
combatttmento pur senza ri 
correre alia rappresentazione 
diretta della violenza. 

Alcune situazioni erano al li-
mite del patetico. Ma De Gre

gorio e riuscito a conlenero 
questo pericolo, ricorrendo a 
una narrazione intessuta di 
immagini scarne, di situazioni 
appena accennate, aiutato in 
questo dai volti e dalla recita-
zione degli attori (da Remo 
Golfarint ad Anna Bonasso, ah 
lo stesso Giampiero Albertini, 
a tutti gli altri), che interpre-
tavano quasi sommessamente i 
loro personaggi. Purtroppo, p*-
rb, con questo taglio del rae-
conto contrastavano, nel com
plesso i dialoghi, di impronta 
letteraria, che flnivano per 
condizionare totalmente alcu
ne situazioni. D'altra parte. 
spesso sull'azione, sull'anallsi 
condotta attraverso la rappr0-
sentazione diretta dei fatti »• 
dei conlrasti, prevalevano I* 
enunciazioni verbali: e questo 
lendeva ancora piit sensibil* 
la costruzione letteraria delle 
battute. Ne derivava, inevila-
bilmente, un sapore moralist! 
co che indeboliva tutto il di-
scorso. 

A questo, del resto, contrt-
buivano anche la linea por-
tante e la stessa conclusions 
del racconto, tutte esclusiva-
mente imperniate sulla vicen
da personate e sulla scelta in
dividuate del protagonista: 
che, in deflnitiva, privileqta-
vano il « problema di cosclen-
za» e il rifiuto morale, stare-
mo per dire la «testimonian-
zan come I'elemento decisivn 
per spezzare la logica del si-
sterna. Un limite grave, per al-
tro comune a tutti i telefilm 
di questa serie «oggi in Ita
lian, che ancora una volta, * 
non certo per caso, ignorant* 
la dimensione concreta e indi-
spensabile della determinaztn-
ne collettiva e della lotta co
mune contro it comune neml-
co. II che tra I'altro, inevlta
bilmente, lascia in ombra pro
prio la precisa conflgurazione 
di questo nemico e quindi, al 
di la di ogni analisi, finisce 
con confinare il « messaggio » 
nell'astratto. 

g. c. 

oggi vedremo 
ORE 13 (1°, ore 13) 

La puntata odierna della trasmisslone curata da Bruno 
Modugno e Dina Luce e dedicata agll archeologi dilettanti. In 
un filmato si vedra appunto come alcuni di loro contribul-
scano al ritrovamento dl importantl opere. II professor Lo
renzo MBarbieri e il signor Francesco Mazzi, per l'appunto, 
hanno scoperto recentemente affreschl di grande valore nel 
comune di Scarlino, in provincla di Grosseto. Sia il primo. 
sia il secondo, infatti, si occupano di archeologla soltanto per 
hobby. 

JAZZ AL CONSERVATORIO 
(1°, ore 18,45) 

H violinlsta Salvatore Accardo e il musicista ospite di 
questa terza puntata del programma musicale condotto da 
Lilian Terry e Giorgio Gaslini. La trasmisslone di oggi si 
intitola Swing, e Accardo nelle vesti di solista improvvisera 
una fantasia swing, coadiuvato da Giorgio Gaslini, Lilian Ter
ry (la quale interpreta il brano Star Crossed Lovers) e alcuni 
degli allievi del corsl di Jazz del Conservatorio di Alessandrm 
e del a Santa Cecilia » di Roma. 

RICERCA SULLA SPERANZA 
(2°, ore 22,15) 

Va in onda questa sera la seconda delle due trasmissiom 
pasquall (quella di ieri si intitolava Ricerca sulla passione), 
che ripropone l'essenza ideate della storia dl Crlsto, immagi-
narlamente riportandola in un contesto attuale, attraverso in-
terventi e dichiarazion! di uomini di cultura. tra 1 quali fi
gurano il regista cinematografico Gillo Pontecorvo e il pit-
tore Corrado Cagli. 

TV nazionale 
12,30 Sapere 
13,00 Ore 13 
1330 Telegiornale 
17.00 La gallina 
17JO Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 
18.45 Jazz al conservatorio 
19.15 Sapere 
19.45 Telegiornale sport • 

Cronache italiane 

20.30 Telegiornale 
21,00 Stasera 
22,00 Adesso musica 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,45 Insegnare oggi 
21,00 Telegiornale 
21,20 Rito delle Via Crucis 
22,15 Ricerca sulla spe-

ranza 

Radio 1° 
NAZIONALE 
CIORNALE RADIO - Ore 7, 
8, 12, 13. 14, 15, 20 , 21 * 
23; 6.05: Mattotino musicale; 
6 ,41 : Almanacco; 6.46: Come 
e perch*; 7.35: Culto erange-
lico; 8.30 Musica per organo; 
9: Musicbtt di Hermann. Pur-
cell: 9,35: I I Beethoven degli 
Amadeus; 10: Concerto; 11,45: 
Musicne di Scarlatti; 12,10: 
Liedemtica; 12,40: Tastier*: 
13,15: Una commedia in tren-
ta minuti; 14.20 Concerto; 
16,40: t'attesa del Suo ritor-
no; 17: Celebrazione della Pas
sion* del Sisnore; 18,30 Mo-
siche di Atbinoni; 19.10: Ita
lia che lavora; 19,25: Itinera-
n operistid; 20.20: Ludos Pa-
:chalis; 21,15: I I girasole. 

Radio 2° 
3IORNALE RADIO - Ore 6.30. 
7,30. 8,30. 9,30, 10,30. 
11.30. 12.30. 13.30. 15,30. 
16.30, 18,30, 19,30, 22,30 e 
24; 6: Musica per archi; 7,40: 
Me'odramma; 8.40: Musicbe di 
Haendel, Verdi, Monteverdi; 
9,35: Musiche di Martini e 

Mozart; 9.50: • Giuseppe Maz-
zini »; 10,35: Musiche di 
Schutz; 12,10: Regionali; 12.40: 
Musiche di Bruckner; 13,35: 
II Beethoven degli Amadeus; 
13.50: Come • perche; 14.30: 
Regionali; 15: Punto Inlenoga 
tivo; 15.40: Espression* cora-
le nella morte di Cristo; 19,15: 
Fogli d'albutn; 1 9 3 5 : Musiche 
di Mozart; 2 1 : Concerto b»* 
rocco; 22.43: • Ouo Vadis? a; 
23,50: Musiche di Trabaci. 

Radio 3° 
Ore 9,30: Musiche di Franc*; 
10: Concerto; 1 1 : I I Beethoven 
degli Amadeus; 11,40: M M ) -
che italiane; 12,15: Musica M l 
tempo; 13,30: Intermezzo; 
14,30: Musiche di Haydn; 
15.30: Disco in vetrina; 16.15: 
Opera sinfonica di Mozart; 
17,20: I I Beethoven degli Ama
deus; 17.45: Musiche di Brux-
tehude; 18: Motiziarlo del 
Terzo; 18,30: Fogli d*album; 
18.45: Piccolo pianeta; 19.15: 
« Parsifal »; 20,15: La forma-
zione delle specie vrventi; 
20.45: Divagazionl musicali; 
2 1 : Giornale del Terzo; 21.90: 
Canti gregoriani delta Settima-
mana Santa. 

.- \ . 


