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La scomparsa di Kosintzev 
Un pioniere 

delPavanguardia 
e un maestro 
del realismo 

Grigori Kosintzev 

E' morto il 
musicologo 

Guido M. Gatti 
E' morto I'altra notte. nella 

•ua casa di Grottaferrata, nei 
dlntorni di Roma, il musico
logo e critico musicale Gui
do M. Gatti. 

Quando si fara una storia 
della cultura musicale in Ita
lia. meno frammentaria e me-
no dispersa in polemiche. bi-
sognera rifare i conti con la 
ricca, affascinante figura di 
Guido M. Gatti. protagonista 
e animatore. piu di quanto si 
creda, di un vasto rinnova-
mento di interessi musicali. 
Quando si fara questa storia, 
ci accorgeremo. inoltre. come 
la citta di Torino, in un lungo 
periodo intorno alia prima 
guerra mondiale. abbia svolto 
un ruolo importantissimo nel-
l'accrescimento della cultura 
musicale. grazie soprattutto 
all'attivita e al fervore di Gui
do M. Gatti. 

Nato a Chietl il 30 maggio 
1892. Guido M. Gatti capito a 
Torino, che non aveva venti 
anni, per studiarvi ingegneria 
e musica (violino e pianofor
te). Prevalendo, poi. gli inte
ressi musicali, assunse e man-
tenne in questa citta un ruolo 
protagonistico. sia come orga-
nizzatore d'una nuova vita 
musicale, sia come studioso 

I suoi primi saggi critici (i 
Lieder di Schumann, i profili 
di musicisti francesi). apparsi 
tra il 1914-15. andarono di pa
ri passo con la sua generosa 
attivita giornalistica. Pu re-
dattore capo del settimanale 
La riforma musicale e. negli 
anni dal 1915 al 1921. lavoran-
do nell'ambito del Teatro Re
gie si schierd dalla parte dei 
giovani. Intorno a Gatti e sol-
lecitati da lui. trovarono la 
strada giusta musicisti gia af-
fermati (Vittorio Gui. Giorgio 
Federico Ghedini) e giovanis-
simi. tra i quali Fernando Pre 
vitali che alia citta di Torino 
deve 1'avvio della sua carriera 
direttoriale. 

Nel 1920. sempre a Torino. 
Guido M Gatti fondo la rivi-
sta II pianoforte, trasforma-
tasi in seguito nella Rasseana 
musicale (1928-1962). pubbli-
cazione preziosa nel quadro 
del rinnovamento della cultu
ra musicale in Italia. 

Preziosa fu anche 1'attivila 
di Guido M Gatti auale diret-
tore generale del Teatro Re-
gio che. negli anni dal 19V 
al 1931. si qualified come una 
roceaforte della musica del 
nostro temoo. 

L'ansia di inserire il nuovo 
nel vecchio corpo del melo 
dramma italiano portd poi 
Guido M Gatti a Firenze. do
ve fondo il Mageio musicale 
fiorentino. a^umendone la ca
ries di segretario generale. 

Al di la dei vari incarichi. 
Guido M Gatti. mantenne 
semore una ideale sovrinten 
denza della musica in Ttalia e 
fu uomo del nostro temoo. a 
tal minto dlsoosto a comoren-
derne i turbamenti. chp non 
fa meravizlia che sUHiosi e 
musicisti. ne soltanto itiliani. 
eleggessero nel 1<*33 e ancora 
nel *35 e nel "St Guido M 
Gatti quale seeretario dei 
Conaressi intemaz'onali di 
musica svoltisi a Firenze in 
quesli anni. 

Lontano da pregiudizi. fu 
sostegno dei giovani nei pri
mi anni de' secolo. come dei 
giovanissimi. oggi. 

Da! 1934 amminLstratore de-
legato della n Lux Film ». Gui
do M Gatti portd pure in 
campo cinematografiro il se-
fno della sua saggezza Ha 
musica assunse una parte di 
rilievo tra le comoonenti del 
film), senza peraltro rallen-
tare la collaborazione a enci-
clopedie e dizionari importan-
ti. quali quello del Grove, a 
storie della musica. quale la 
New Oxford History of Music 
Tenne la direzione di col lane 
musicali ft mne*tn d*>Ila mu 
sica. I grandi interpret!). non-
che quella della monumenta-
!e enciclopedia La musica 
(Ed. Utet) E' s'ato vice presi-
dente dell'Accademia di San 
ta Cecilia 

Nel 1956 — e mai riconasci-
mento del genere fu piu op-
portuno e doveroso — ebbe la 
meda?lfa d'oro 

Condannato ad assistere al 
tramonto d: sue miziative (e 
fu un dramma. Der lui. la ces 
sazione della Rassegna musi
cale). ebbe sempre la forza di 
portare avanti una certezza 
nell'awenire, il che gli con-
sentl dl operare ancora nel 
campo del balletto. nonche 
della regla musicale e teatra-
le. 

Non fa una grinza e non 
sorprendera nessuno se ugual-
mente. giovani ed anziani. per 
quanto operant! In settori d:-
*ersi. parted pi no uniti nel 
flmpianto. al grave lutto della 
f^ltura italiana. 

Erasmo Valente 

Dalla « Fabbrica dell'attore eccentrico » alle ope-
re della maturity - Regista di teatro e di cinema 
Tra i suoi film piu famosi « Nuova Ehbilonia», 
«La triloba di Massimo». il « Don CMsnotte » 
e gli shakespeariani «Amleto» e «Re Lear» 

Al Festival di Cannes 

Una rivolta borghese 
e un'altra planetaria 

Presentati« Casa di bambola»di Losey di cui e interprete Jane Fonda e 
«II pianeta selvaggio» primo lungometraggio francese a disegni animati 

le prime 

LENINGRADO. 11 
II grande regista sovietlco 

Grigori Kosintzev e morto og
gi a Leningrado. La TASS. 
che da notizia del decesso. 
non ne menziona le cause. 
Kosintzev aveva 68 anni, es-
sendo nato a Kiev il 9 marzo 
1905. 

Scompare con Grigori Mi-
hailovic Kosintzev una delle 
figure piu significative del ci
nema e del teatro dell'URSS. 
Egli infatti intervenne sem
pre con contributi di rilevan-
te importanza nelle vicende \ 
che. in stretta connesstone con 
le diverse fasi deWimvetuoso 
sviluppo sociale e politico del 
paese. hanno animato per un 
cinquantennio il mondo dello 
spettacolo sovietico. 

Nel 1921 Kosintzev. lasciata 
la natia Vcraina e trasferitosi 
a Pietroburgo. diede le pri-
r/ie prove del suo straordina-
rio talento gettandosi a capo-
fitto nelle polemiche ideali e 
artistiche. Fu allora che egli 
insieme con Traubera. Yut'ke-
vie e altri giovani. fondo un 
gruppo d'avanguardia. la 
«Fabbrica dell'attore eccen
trico ». i7 quale, in alternati
ve! alio « psicologismo » pre-
dicato da Stanislavski. soste-
neva. d'accordo con Lev Ku-
lisciov. la necessita di una 
preparazione soprattutto fisi-
ca e mimica degli attori Fu-
rono frutto di queqli anni ar-
denti alcutie messe in scena 
che fecero epoca. come quel-
la del Matrimonio di Gogol 
(1922). Intanto gli interessi 
del regista si erano semore 
piii spostati verso il cinema. 
per il quale realizza. nel 1924. 
Le avventure di Ottobrina. 
singolare parodia del film di 
avventura; nello stesso anno 
aveva del resto creato. sem
pre a flanco di Trauberg, uno 
studio cinematograflco. An
che questa nuova attivita fu 
caratterizzata da ardenti, an
che se composte. polemiche 
ideali; in particolare Kosint
zev. in netto contrasto con la 
teoria del cinema-verita di 
Dziga Vertov. sosteneva la de-
cisiva importanza dell'inter-
vento del regista nella realiz-
zazione del film. «Fu allora 
— dichiarh il regista a Ro
ma. nel 19G5. nel corso di un 
dihattito al Centro sperimen-
tale — un momenta di rottu-
ra contro il qrigiore naturali-
stico del cinema russo d'ante-
guerra. Eravamo infuenzati 
da Chaplin, da Griffith, dalle 
origini nittoriche di motti di 
nni. dalle sperimenlazioni di 
Meverhold e Maiakovski. Si 
scavara come pionieri. nel 
terreno vergine di un'arte 
nuova ». 

La collaborazione con Trau
berg diede altri frutti: al Mi-
rinaio dell'« Aurora » al Cap-
potto (da Gogol) e alia splen-
dida Nuova Babilonia ispirata 
aali eventi della Comune di 
Parigt. seaul. dopo Vavvento 
del sonoro. Odna (xSolan). 
Poi Kosintzev comincib ad ac-
costarsi al realismo socialtsta. 
senza peraltro rinunciare alle 
caratteristiche piu spiccate 
della sua personalita: dal 1935 
al 1939 realizzb sempre con 
Trauberg la Trilogia di Mas
simo. una vasta epopea popo-
lare impemiata sulla figura 
di un gtovane operaio lenin-
gradese (lattore Boris Cir-
kovt che diventa un attivista 
bolscevico. 

1 dun anni della guerra non 
j videro il regista inatttvo: nel 
! 1941 mise in scena a Lenin-
\ grado il Re Lear, mentre due 

Minacce 
fasciste 
alia SAI 

' La Societa degli attori lta-
i liani (SAI) ha annunciato di 

aver rioevuto nei giorni scor-
si una lettera e una telefona-
ta anonima di minaccia per 
aver indetto il «Mese anti-
fascista». Con un comunica-
to la SAI precisa che le 6 
stata recapitata il 7 maggio 
scorso una lettera anonima 
spedita da « Milano ferrovia » 
e con la quale i «Giustizieri 
d'Italia» (cosJ era firmata la 
mlssiva) annunciavano che 
«tutti colore i quali hanno 
adento al mese antifascista 
(attori, autori. cinematografa-
ri, registi ecc.) riceveranno 
prima o poi le nostre atten-
zioni v. 

I responsabili della Assocla-
zione a seguito di questi epi-
sodi hanno proweduto a spor-
gere denuncia contro ignoti 
presso il nucleo investigativo 
dei carabinlerl. 

Nel corso del «Mese anti
fascista». come e nolo, quasi 
tutti gli spettacoli nelle piu 
grandi citta italiane sono sta-
ti aperti dalla lettura al pro-
scenio. da parte degli attori, 
di una ferma presa dl posi-
zione antifascista. 

anni dopo, sempre a Lenin 
grado, curd la regia dell'Otel 
lo, accompagnando all'attivita 
teatrale dedicata a Shakespea 
re la realizzazione di altri 
film, come Un caso al telegra-
fo. Gente semplice e due bio-
grafle fllmate. una sullo scien-
ziato russo Pirogov e I'altra 
sul famoso critico Bielinski 

Alia seconda meta degli an
ni cinquanta Kosintzev comin-
cia come una seconda giovi-
nezza: a partire dal 1957 egli 
consegna all'arte cinematogra 
fica capolavori come Eton Chi-
sciotte (con Cerkassov nella 
parte del protagonista) e, sue 
cessivamente. Amleto e Re 
Lear, nei quali il regista ha 
dato prova di una ecceziona-
le per quanto personalissima 
capacita di penetrazione nel 
mondo shakespeariano. 

Kosintzev fu autore di un 
libro intitolato II nostro con-
temporaneo William Shake
speare. Egli descrisse la sua 
vita artistica in un altro li
bro, Lo schermo profondo. Per 
quasi mezzo secolo egli ha ab-
binato Vattivita di regista a 
quella dell'insegnamento. 

Dal nostro inviato 
CANNES. 11 

«II problema centrale di 
Casa di bambola, da quando 
Ibsen la scrisse ed e passa-
to quasi un secolo, e sempre 
stato, per chi la rappresenta. 
il modo d'interpretare il per-
sonaggio di Nora. Cioe. se la 
facciamo troppo fatua e vapo-

Aperto il Premio Roma 

Barrault 
rida lustro 
a Claudel 

L'interpretazione dell'attore e la regia di 
Jean-Pierre Granval fanno di « Sotto il vento 
delle Isole Baleari » un divertente spettacolo 

Dedicato interamente alia 
Francia. a inaugurazione del
la sua nuova formula mono-
grafica. il Premio Roma '73 
ha preso avvio I'altra sera sot-
to un tendone di circo nell'in-
terno di Villa Medici. II pub 
blico e collocato su tre lati. 
attorno a una pedana. rialza-
ta verso il fondo: altre peda-
ne piu piccole accolgono pur 
esse alcuni momenti delPazio-
ne. In scena e Sows le vent 
des lies Bateares («Sotto 11 
vento delle isole Baleari»), 
quarta giornata del Soulier de 
satin (« La scarpina di raso») 
di Paul Claudel. nelPinterpre-
tazione della Compagnia Re-
naud-Barrault. 

Jean-Louis Barrault. 11 cul 
sodalizio artistico con lo scorn-
parso scrittore francese ha 
lunga storia. dice che Sotto il 
vento delle Baleari sta, alia 
Scarpina di raso. come 1 dram-
mi satireschi. nellantica Gre-
cia. stavano alle trilogie tra-
giche delle quali costituivano 
il complemento: «E* la co-
scienza umana che prima sfi-
da la morte e poi. quasi, gloca 
con !el» Le Soulier de satin 
nell'insieme e ooera monu 
mentale: lo SDettacolo ripro-
duce. a introduzione della 
quarta eiornata. qualche pa-
eina delle orime tre. e cos! ci 
fa conoscere. in sintesi. le tra-
versfe di Rodrigo e dl Prou-
heze. amanti perennemente 
divisi dalle comDlicate circo-
stanze di una vicenda che me-
scola ffltti Drivati e grand! 
eventi collettivi. e che ha oer 
punto di riferlmento la Soa-
gna del a secolo d'orow. tra 
Cinauecento e Seicento. in lot-
ta contro l'lslam. contro i pae-
si della Riforma in Eurooa. 
per il dominio delle Americhe. 

In Sotto il rento delle isole 
Baleari Prouheze e morta: so-
prawive solo nel ricordo fe-
de!e di Rodrigo e nella yio-
vane persona della figlia. Ma
ria delle Sette Soade. camal-
mente nata daH'imione con 
uno dei suoi mariti. ma frut
to SDirituale del le*ame che 
la congiunse a Rodrigo. Que
sti ha acquLstato terre alia 
sua patria oltre Atlantico. ha 
perduto una gamba In Giap-
pone e ora velegeia oer ma
re. dioineendo immagini sa-
cre. in comoasmia di un orti-
sta d'Orente Ma il re dl Soa-
gna odia ora queH'uomo. che 
sembrn essersi sclolto da ogni 
vincolo mondano: eli invia 
un'attrice. maestra d'inganni. 
travest'ta da Marifl di Scnzia. 
per offrirgli la signoria di 
un'Inehilterra riscattata al 
cattollceslmo (mentre invece 
la Invincibile Armata e stata 
distrutta dalla flotta britan-
nlca), solletica le sue non 
soente ambizionl per poi umi-
Uarlo. imorlgionarlo. vender-
lo come schlavo Nessuno. del 
resto. e dlstxjsto a pagare per 
lui: solo una vecchla mona-
ca se lo porta via. Insieme 
con gli straccl che raccoglie 
al fine di sostentare II suo 
convento Per Rodrigo. nella 
estrema mlseria e tuttavia la 
estrema liberta: e accetta la 
propria sorte. felice anche dl 
sapere In salvo la « figlia spi

r i t ua l » Maria, destinata pre-
sumibilmente a seguire le av-
venturose orme paterne. 

Nel testo ci sono molte co
se: l'ambiziosa imitazione de
gli eccelsi modelli del barocco 
spagnolo. il gusto esotlco. ri-
corrente nella cultura tran-
salpina. una religiosita tor-
tuosa, ma tutto sommato con-
formistica, al di la di certi 
suoi motivi di scandalo; sen
za dimenticare l'influsso che, 
sulla composizione del Soulier 
de satin, pote anche esercltare 
la conoscenza diretta delle 
capacita allusive e inventive 
del teatro orientale (Claudel 
fu. in quegli anni fra il '19 e 
il '24. diplomatico a Tokio). 
La regia di Jean-Pierre Gran
val concentra i suoi sforzl. e 
con buon esito. soprattutto su 
questo aspetto: movimentl, 
gesti. oggetti essenziali evo-
cheranno l'ambiente marinaro, 
due canne da pesca parallele. 
tenute da quattro attori. fin-
geranno una barca. il re 
di SDagna oscillera sul som-
mo di un seggiolone come sul 
ponte di comando della sua 
nave fra le onde turbate. ma-
schere a quattro facce molti-
plicheranno le presenze fisi-
che, ricreando in forma stiliz-
zata il clima della corte. e 
sottolineando la natura ma-
rionettistica di quanti sono 
attomo al sovrano... 

Questa rappresentazlone. per 
I'estrosita delle trovate. 11 pit-
to resco dei costumi (di Lu-
cien Coutaud). la sincopata 
violenza delle musiche (la 
partitura originale di Arthur 
Honegser e stata adattata da 
Jean Wiener) e per le ra-
gioni che si sono dette prima, 
pud rammentare un altro e 
cospicuo risultato del lavoro 
dl Barrault e dei suoi compa-
gni. il Rabelais, che vedem-
mo pure a Villa Medici qual
che anno fa. Certo. effettuan-
do lo stesso trattamento su 
Claudel. si rischia di compie-
re una operazione di restau-
ro o dl arte cosmetira. piu 
che di recupero autentico di 
un autore e di un'opera. sulla 
cui perdurante vitallta e le-
cito nutrire (parliamo di Clau
del) non pochi dubbi Bar
raul t d'altronde. mette tanto 
calore e simpatia e ironia nel 
personaggio di Rodrigo. que
sta srjecie di Cid invecchiato 
e malandato. ma sempre ar-
zillo. che finisce per render-
celo assai piu vicino di quan
to non sia. E Genevieve Page. 
che e Prouheze e poi rAttrice. 
e quindi la falsa Regina. offre 
un vero carnpionario del suo 
talento. e anche dei divers} 
modi dl recitare. dal tragico 
al comico. Vigorose caratteriz-
zazioni fomiscono Jean-Pierre 
Granval, Pierre Chabert, Guy 
Michel, Dominique Santarelli; 
e Christine Lauzanne manife-
sta un impeto vocale e mimi-
co che. se lo slancio glovanlle 
non verra meno. e si afflnera 
con resperienza, le fara per-
correre molta strada. Applau-
ditlssiml tutti, col valoroso 
contomo Le repliche flno a 
lunedl. 

Aggeo Savioli 

rosa. troppo infantllmente de- ! 
dita a gingillarsi coi suoi ba-
locchi borghesi (il marito. i 
bambini, la casa). troppo 
bambola insomnia, difiicil-
mente riusciamo poi a spie-
gare la sua improvvisa e re-
cisa rivolta finale. Se invece 
la si fa troppo autocosciente 
della propria servitu. della i 
propria muncanza di persona- I 
lita e di liberta fin daU'inizio. 
allora cade ogni emozione 
quando lei ne prende cosi ar-
ditamente coscienza » 

E' Jaseph Losey che parla. 
abbronzato. spiritoso e pa-
ziente. E' Tuna, l'ora della 
conferenza stamps dopo la 
proiezione per la critica. ma 
si direbbe l'ora del te a giudi-
care da certe signore petulan-
ti, alle quali interessa che si 
parli soprattutto di Jane Fon
da I'assente, per cui in parti
colare, come per qualsiasi 
movimento di liberazione fem-
minile in generale, non devo-
no nutrire ecressive simpatie. 

Ma di fronte a loro e'e un 
gattone pronto alle zampate. 
«Se e vero che faceva comi-
zi invece di lavorare? Be', 
posso dire che il suo impegno 
contro Nixon era forse supe-
riore al suo rispetto per Ib
sen. Se ha voluto profittare 
dell'occasione di un ruolo co-
si classico per fare politica? 
Be', quel che sosteneva la 
commedia allora vale anche 
oggi. naturalmente, e perche 
non farsene sostenitori?». 
Forse Losey vorrebbe aggiun-
gere che per tante donne. 
mogli e madri borghesi e'e 
sempre bisogno di quel « ma
nifesto)): ma per lui, in fon 
do. l'ha gia sostenuto il film 

Anche se. tutto sommato 
Casa di bambola e nato in 
fretta e quasi per caso. co
me il film su Trotski e come 
diversi altri sui quali dawe 
ro non riposa la sua fama. 
II progetto proustiano, a suo 
tempo soffiato a Visconti. non 
e ancora finanziariamente a 
punto; neU'attesa, il regista 
ha messo 1 suoi soldarelli in 
questa impresa veloce che. 
formalmente non indegna. non 
gli procurers, perd un sup
p lement speciale di gloria. 

Effettivamente ci si potreb-
be chiedere perche questo 
cantore dell'ambiguita bor
ghese contemporanea abbia 
voluto esumare il vecchio Ib
sen. il cui messaggio e tutto 
ra attuale ma. come Losey ri-
conosce per primo. espresso 
da un meccanismo drammati-
co non cosi moderno quale. 
per fare un altro nome. quel
lo di uno Strindberg. In piu, 
per tomare al problema di 
Nora: mentre lui avrebbe pre-
ferito (ma si poteva?) che 
alia scena conclusiva della ri-
bellione 1'attrice giungesse 
« dall'interno ». Jane tendeva 
invece, per comprensibilissi-
me ragioni anche autobiogra 
fiche. cioe di esperienza per-
sonale. a recitarla con un 
certo distacco. con la deter-
minazione un po' fredda del
la donna che. avendo compiu 
to. oltre a quella scelta, altre 

Laurence Harvey 

in ospedale 
LOS ANGELES. 11. 

Laurence Harvey e attual 
mente ricoverato al Centro 
medico UCLA di Los Angeles. 
dove si sta rimettendo da un j 
intervento chirurgico all'ad- j 
dome. L'attore. che ha qua- i 
rantaquattro anni, e stato 
operato per l'eliminazione di 
un disturbo originato da un 
altro intervento eseguito lo 
scorso anno. ! 

Harvey conta di lasclare 
l'ospedale la settimana pros-
sima per riprendere Tattivita 
professionale: tra i suoi pro 
grammi a breve scadenza e'e ' 
anche un viaggio in Europa. 

Anna Motto 

nell'URSS 
MOSCA. 11 

(c. b.) Anna Moffo, e stata 
invitau nell'URSS da] Mini-
stero della Cultura per una 
serie di spettacoli artlsticl in 
varie citta. La tournie della 
cantante — a quanto risulta 
— comtneera nel giugno 
prossimo. 

successive e non meno Ini-
portanti. ora si assume il di-
ritto di far sentire alia pla-
tea che. se ai tempi dell'Ot-
tocento una Nora ci poteva 
anche pensare con eccessiva 
sofferenza. oggi la rottura va 
affrontata (e lo e. nei fatti) 
con traumi molto minori. 

Ad ogni modo. su cio. attrl-
ce e regista sono addivenuti 
a una specie di compromes-
so. che Losey ha argutamente 
definito «audiovisivo». nel 
senso che il volto e quello. di-
ciamo cosi. della « rivoluzio 
naria » Jane Fonda, mentre la 
voce, rlelaborata in fase di 
montaggio, dovrebbe essere 
quella di Nora. Ma sull'ulti 
ma battuta della commedia. 
quando il marito Torvald dl-
rettore di banca spera in un 
miracolo e cioe nel ritorno 
di lei. non e'era divergenza 
possibile. E' stata abolita di 
comune accordo perche. og?i. 
non e'e piu spazio per quel 
genere di «miracoli»: una 
donna che capusce di aver di-
ritto a una vita propria, og
gi lo capisce una volta e per 
sempre. 

Maestro nel cogliere le con-
traddizioni e le sfumature 
dell'animo umano. il regista 
del Servo e dell'/ncidenre e 
meno a suo agio nei drammi 
a tesi In Casa dt bambola ha 
cercato. non sempre riuscen-
dovi. di sfoltire con aperture 
sul paesaggio nevoso 1 detta-
gll naturalistici della quoti-
dianita intima. pur senza tra-
dire anche nella recitazione 
(oltre alia Fonda che campeg-
gia con molta autorita. Da
vid Warner il marito. Delphi-
ne Seyrig 1'amica. Trevor Ho
ward 11 dot tore condannato da 
una malattia che allora non 
perdonava) il naturalismo di 
epoca. Amoliando anzi il per
sonaggio del ricattatore. ha 
inteso sottolineare il peso del 
danaro nello sviluppo dei fat-
ti e nella presa di coscienza 
di Nora. 

Questo denaro che. oltre-
tutto. manca sempre anche a 
un cineasta laureato come lui 
e che rende cosi ardua e pe-
rleliosa. nelle cinematografie 
caDitaliste soggette ancora 
all'ipoteca Disney, la produ-
zione di un disegno animato a 
lungometraggio Dopo anni di 
lavoro arrivato a buon fine 
soltanto grazie alia collabora
zione di animator! cecoslovac-
chl e dello studio intitolato 
alia memoria di Trnka. i fran
cesi hanno potuto finalmen-
te presentarne uno in con-
corso a Cannes E si tratta di 
un esemplare di rieuardo. 

Derivato dal romanzo di 
fantaseie^a di un denti^ta 
che si nasconde sotto il fan-
tascientifico meudonimo Wul. 
II pianeta selvaagio parla de
gli Oms (in francese si pro-
nuncia come uomini). lillipu-
ziani in balla dei Draags. «l-
ganteschi androidi dagli oc-
chl rossl. dalla pells blu e 
dalle orecchie a forma di con-
chiglia. eiunti al culmlne del
la scienza e dediti quasi e-
sclusivamente alia meditazio-
ne. Almeno flno a quando un 
omiclno. battezzato Terr e al-
levato con amore. come una 
bestiola domestlca. dalla gio-
vane Tiwa. si impadronisce 
della loro cultura guidando 
alia rLscossa gli altri «Omi n 
che vivono In caverne. I 
Draags tentano di reagire con 
la «dls-omizzazione». ma 
Terr scopre an^he l'ultimo 
•wereto. quello della «medi-
tazione ». costringendo quegli 
automi scientifici alia resa 
e alia reciproca convlvenza. 

Piu che il trasparente ma 
elementare messaggio. conta 
nel film la tensione macabro-
umoristica del disegno di To-
por. oltre ilia tecnlca con cui 
il regista Rene Laloux. coadiu-
vato daeli amlci di Prasa con 
alia testa il noto Josef Kabrt. 
cerea di fondere i prcgi del 
cartoon tutto movimento. di 
sr.uola americana, con quelle 
di scuola europea. In cui ore-
vale il diseeno rafflnatamen-
te elaborato ma domina la 
staticita. Ooerazione che pub 
dirsi riusclta. dove inquietan-
tl «paesaggi sonorl» si spo-
sano. con inconsueti effetti 
drammatlci. al mordente sur-
realismo di un dkegno adulto 

Una rivolta borghese. dun-
que. e un'altra planetaria al 
centro della • giornata odler-
na: e la olu realistica. In fon
do. e apparsa quella Irreale 
del genere di cinema piu fan-
tastiro che esista. Che e un 
la«;egnamento. se cl si pensa. 
non da coco. 

Ugo Casiraghi 
NELLA FOTO: una scena 

di * Casa di bambola*. 

Cinema 

Un amore 
cosi fragile 

cosi violento 
Fragile si, violento no, que

sto amore. II legame tra As-
sunta, giovane moglle di un 
uomo in carcere, e Gepo, ar-
chitetto che ha scelto la pit-
tura e la poverta, e infatti 
del tutto platonico. Ma il mal-
vagio cognato di Assunta pos-
siede brutalmente la sventura-
ta, dlnanzi agli occhi del fi-
glioletto di lei Giorgio; che, 
di conseguenza, diventa mez
zo paralitico, pero riesce ad 
avvertire del misfatto il genl-
tore. Questi evade, per vendi-
carsi del vile fratello. ma ci 
rimette lui la pelle. Assunta, 
a sua volta, muore per pro-
curato aborto. Di ambedue i 
luttuosi eventi e incolpato l'in-
nocente Gepo, che tuttavia sa-
ra prosciolto quando il vero 
assassino, emigrato oltre ocea-
no, avra confessato il proprio 
delitto. 

Gepo e ora di nuovo nella 
piccola isola, dalle parti della 
Sicllia, dove la vicenda si 
svolge: rifiuta (pur dopo aver-
ne saggiato le grazie) le of-
ferte di una ricca signora, che 
vorrebbe farlo tomare nel con-
tinente, e affronta l'ostilita 
degli abitanti del luogo. Du
rante una processione « figu-
rata» per il Venerdl Santo, 
convinto da un prete lieve-
mente sadico a impersonare 
il Cristo, rischia di essere sa-
crificato sul serio. Comunque 
non demorde e, lavorando in 
una cava di pomice, riscatta 
la propria dignita e ncquista 
il diritto morale di continuare 
a vivere la. al fianco dell'or-
fanello Giorgio. 

Esordiente nella regia con 
questo film colorato e pano-
ramico. Leros Pittoni aveva 
ottenuto in precedenza una 
qualche notoneta con l'auto-
biog/afico libro Tante sbarre, 
trasferito sullo schermo da 
Damiano Damiani in L'istrut-
toria & chiusu: dimentichi. An
che in Un amore cos] fragile 
cost violento (che ha pur esso 
un corrispettivo letterario, 
opera dello stesso Pittoni) i 
pochi accenti giusti cadono su-
gli errori e le iniquita della 
«giustizia». Ma si tratta di 
fuggevolissimi spunti, appena 
percettibili in un'orgia di buo-
ni e di cattivi sentimenti. di 
situazioni da grand-guignol o 
da fotoromanzo a fumetti, dl 
scorci paesistici da cartolina 
illustrata. II protagonista e 
Fabio Testi. Degli altri. da 
compiangere Paola Pitagora, 
che meriterebbe migliori oc-
casioni. 

ag. sa. 

Storia 
de fratelli 

e de cortelli 
Questo film « popolaresco » 

di Mario Amendola — come 
promette la pubblicita «vi 
fara amare un'epoca in cui il 
vino, le risate e l'amore non 
erano inquinati». A parte 11 
mito dell'eta dell'oro. un'eta 
che sta solo ben chiusa nella 
testa dei conservatori. v'e da 
sottolineare che proprio il 
film di Amendola e colpito da 
un alto tasso d'inquinamento. 
L'inquinamento interessa il 
concetto di «epoca». qui in
teso come ricostruzione casua-
le di un ambiente, quello di I 
Trastevere di un secolo fa. | 
riscattata a tratti da puntua- ' 

llzzazionl storiche solo verba-
li: l'lnizlo dei lavori della me-
tropolltana, la spedizione del 
Duca degli Abruzzl al Circolo 
Polare, l'invenzlone del tram 
e del metodo delle Impronte 
dlgitali. 

II film a colori di Amendola 
potrebbe anche svolgersi, cioe, 
nella Milano « bassa», e sol
tanto con qualche correzione 
circa il dialetto. In sostanza, 
questa storia « disperata » di 
una famlglia (trasteverlna) 
che tenta dl raggranellare due-
mila lire per ampliare il pic
colo appartamento dove vivono 
due fratelli, Nino (Maurlzlo 
Arena) e Giggl (Guido Man-
nari) con la mad re Armlda 
(Ann aMaria Pescatorl) amata 
da vent'annl dal maresclallo 
Silvestro (Vittorio De Sica) 
attinge a piene manl al re-
pertorlo del patetismo «uni
versale » senza mai entrare 
nel merito anche geografico 
di Vicolo del Moro. 

r. a. 

L'altra faccia 
del padrino 

Di facce, ieri, alia « prima » 
del film di Franco Prosperl s 
ne abbiamo viste per lo meno 
tre. Le prime due facce, quel
la di Nick (cantante-imitato-
re in cerca di fortuna) e 
quella del « padrino». ambe
due di Alighiero Noschese, le 
abbiamo viste fotografate a 
colori sullo schermo; mentre 
la terza faccia, quella in car-
ne ed ossa di Noschese, spun-
tava al di sopra di una pol-
trona di platea, contornata 
da quelle della famiglia al 
completo per applaudire le 
trasformazioni, le evoluzioni e 
le involuzioni del papa (an
che lui divertito per la circo-
stanza, unica, di poter assi
stere a un Noschese a tre di
mensions. 

Per quanto riguarda la co-
produzione italo-francese di 
Prosperi, forse e inutile sot
tolineare il consumismo o 
narrarne anche per sommi ca-
pi l'intreccio, centrato sul 
« tradizlonale» mafioso, Don 
Vito Monreale, qui visto co
me un fantoccio con le guan-
ce di cotone e dispensatore di 
schiaffi al suo «braccio de-
stro». Piu che della parodia 
del Padrino si potrebbe forse 
parlare della parodia di No
schese, anche se Prosperi avra 
voluto a girare » un omaggio 
all'arte trasformazionale del 
nostro, qui destinato a entra
re nei panni del padrino. e a 
restarci. 

II tuo piacere 
e il mio 

Nonostante che il filone por
no - medioevale pretestuosa-
mente legato al Boccaccio 
sembri destinato a soccombe-
re sotto l'incalzare dei fana-
tici gladiatori con occhi a 
mandorla, bisogna andar cau-
ti nel festeggiarne le esequie. 

Ecco, infatti, questo 11 tuo 
piacere e il mio riproporci le 
sguaiate disavventure di ari
stocratic! piii o meno rinasci-
mentali alle prese con don-
zelle dai facili costumi. Questo 
ben poco eccitante guazzabu-
glio di Claudio Racca chiama 
in causa persino i Racconti 
licenziosi di Honore De Bal
zac, narrando in chiave gof-
famente ironica le peripezie 
amorose di Francesco I, ospi-
te di riguardo nelle carceri di 
Spagna. Senza soffermarsi an
cora sulla trama, passiamo 
ad elencare i protagonisti-fi-
gurantl della sciocca storiel-
la: FemI Benussi, Barbara 

reai vf/ 

controcanale 
PERCHE' ? — STASERA 

rinnova ogni settimana, lo 
abbiamo rilevato altre volte, 
la contraddizione che lo se-
gna fin dalla nascita Essen-
do I'unico programma gior-
nalistico abilitato ad occu-
parsi della cronaca (se si ec-
celtua il Telegiornale). avreb
be il dovere di non trala-
sciare nessuno degli avveni-
menti piii importanti che ca-
ratterizzano la situazione in
terna ed internazionale; ma, 
d'altra parte, propria perchi 
e I'unico programma giorna-
listico abilitato ad assolvere 
questo compito, si trora nella 
impossibilita di compiere il 
suo dovere, perchi in meno 
di un'ora e mezza non si fan-
no stare tutti gli argomenti 
che sarebbe indispensabile 
trattare. Gia quattro o cin
que servizi sono troppi. Nel
l'ambito di questa contraddi
zione. «Stasera i> si muove, 
comunque, operando le scelte 
meno « scomode »." continuan-
do ad ignorare, doi, alcuni de
gli aspetti piii scottanti della 
realta. del nostro paese. Con-
tinua a tacere, ad esempio, 
di tutto cio che accade sul 
fronte della battaglia antifa
scista; continua a tacere tutto 
cio che accade sul fronte delle 
lotte operaie. 

Fissata questa grave meno-
mazione di partenza — che, 
in buona misura, cscoUa* il 
settimanale da una dinami-
ca reale deWinformazione — 
va riletato che l'ultimo nu-
mero e stato, nel suo com-
plesso, di una rara correttez-
za rispetto alle cattive tradi-
zioni che a stasera» i riusci-
to a stabilire in questa sua 
prima stagione. Nessuno dei 
cinque servizi presentati an-
noverava le *perle* reaziona-
rie e mistificanti che, nelle 
scorse settimane, hanno pe-
santemente segnato altri nu-
meri della serie. 

Nemmeno questa volta, tut
tavia, sono state contraddette 
le caratteristiche tipiche del-
Yinformazione televisiva. J 
servizi dalVestero, intanto. 
erano certamente, come al sc~ 
lito, piu precisi e meno « cau-
ti* di quelli dall'interno. In 
particolare, di buon livello ci 
e parsa la corrispondema di 
Guidotti e bellavista sul 
drammatico conflitto in atto 
nel Libano tra le truppe go-
vematlve e i feddayn. Final' 
mente si & cercato dt inqua-
drare con precisione la situa-
tione e te ragioni della lotta 

del popolo palestinese e si e 
perfino accennato ai diversi 
atteggiamenti di classe che 
ispirano, nel Libano, i rap-
porti tra la popolazione e i 
guerriglieri. Molto efficaci 
erano anche te immagini di 
cronaca e utilissimi i collo-
qui diretti con i guerriglie
ri e con Arafat. Interessante 
era anche il servizio di Spada-
fora e Slraiano sulla Spagna. 
piii confuso del primo e meno 
attento alia cronaca, tutta
via: qui, a momenti, le im
magini tornavano ad essere 
un generico supporto del com-
mento. 

Nei tre servizi in tema ita
liano si manteneva, general-
mente, un punto di vista ac-
cettabile: condannando la con-
cezione del a legame di san-
gue » come legitlimazione uni
ca della maternita; soslenen-
do la necessita di un pronto 
intervento sul caro-vita; illu-
strando gli esempi di razio-
nali interventi pubblici sui 
centri storici per combattere 
la speculazione ed affrontare 
il problema della casa in chia
ve sociale. 

Non si pud non rilevare, pe
ro, come in tutti e tre i ser
vizi, nonostante si trattasse 
di temi e problemi gia altre 
volte trattati, si sia evitato 
di andare, al di la della de-
scrizione. anche alia ricerca 
del perchi. Problema del ca
ro-vita: perchi non si sono 
ancora prese le misure neces-
sarie, malgrado esista — co
me i stato osservato — una 
largo convergenza sull'analisi 
del fenomeno e sulla opportu-
nita di alcuni urgenti rime-
di? Di chi la responsabilita? 
In questo servizio, tra Valtro, 
Fede e Luisa RiveUi, pur non 
trascurando di accennare ad 

alcune radici strutturali del ca
ro-vita. hanno finito ancora 
una volta per mettere in pri
mo piano il comportamento 
dei negozianti: rischiando co
si di mistificare Tintero di-
scorso. 

Nel servizio sui centri sto
rici. Costa e Morabito non 
hanno nemmeno tentato una 
analisi delle forze che sono 
per una politica neirinteresse 
degli abitanti e di quelle che 
vi si oppongono. Ni hanno fat-
to alcun cenno alle lotte che. 
in alcune citta. hanno posto 
con forza il problema Sono 
sflenzi. questi come gli altri, 
che inficiano sempre t ter
mini reali dei problemi. 

g. c. 

Bouchet, Ewa Aulln, Aldo 
Giuffre, Sylva Koscina, Erna 
Schurer, Lionel Stander, Leo-
poldo Trieste, Umberto Raho, 
Marisa Sollnas. 

d. g. 

Musica pop 

Brain Ticket 
Primo «supergruppo» di 

pop non anglosassone. Brain 
Ticket (letteralmente « bigliet-
to per 11 cervello») ai rlveid, 
non piii di tre anni fa, un 
antesignano delle piu avanza-
te sperlmentazlonl psichede-
liche. 

Dopo alcuni senslbill muta-
menti in seno all'organico, 
Brain Ticket si e rlpresentato 
I'altra sera al Piper Club, con 
un'opera notevolmente Interes
sante e complessa: Celestial 
Ocean. Joel Vandroogenbroeck 
(polistrumentista belga noto 
per un'lntensa attivita dl jazz
man accanto a Zoot Sims e 
Art Farmer), Carol Muriel 
(folksinger statunitense, che 
suona l'arpa), Barney Palm 
(percussionista elvetico molto 
cerebrale, refrattarlo al con-
spetl scheml dl contrappunto 
ritmlco) propongono, in una 
chiave linguistica multiforme, 
un viaggio onirico attraverso 
messaggl splrituali isplratl al 
« Libro dei mortl» e ad altre 
scritture sacre egizie. C'e mol
ta suggestione In tale premes-
sa, ma Vandroogenbroeck e i 
suoi compagnl elaborano le lo
ro suites con estremo rigore. 
Ebbinando una dimenslone 
ontenutlstlca allegorica ad 

una struttura musicale nella 
quale ben si amalgamano espe-
rienze folcloriche e soerimen-
tazlonl elettronlche. II recital 
rlserva poi alcuni spazl a raf-
figurazionl gestuall e intermez
zi recitativl, onde comunlcare 
dialetticamente immagini e 
sensazioni di un discorso cul-
turale e musicale razionalmne-
te compiuto. al dl la dl « pen-
sierl trascendentali» offerti 
come vezzl a la page. 

d. g.. 

Carmelita 
Gadaleta al 

« 4 Venti 8 7 » 
Questa sera alle 21, Carmeli

ta Gadaleta conclude con un 
suo recital al «4 Venti 87 » il 
secondo ciclo di serate-spetta 
colo organizzate dal Centro di 
studl sugli audiovisivi. 

Mostre a Roma 

Sculture 
di Gentile 
e Juvara 

Vittorio Gentile e Francesco 
Juvara - Galleria c Due Mon-
dl », via Laurina 23; fino al 
15 maggio; ore 10-13 e 17-20. 
Le sculture che il giovane 

Vittorio Gentile ha mandato 
dallo studio di Palermo per 
questa mostra a Roma (pre-
sentatore Fortunato Bellonzi) 
sono del 1970-73. La materia 
prediletta e il marmo. Le fi
gure sono organiche ma di 
forte astrazione. II rigore e 
la finitezza della tecnica sal-
vano quasi sempre anche le 
sculture di piu modesta in-
venzlone. Questo modo orga-
nico di dare forma ha radici 
tecnico-culturali nella statua-
ria di Viani (i torsi, i nudi. 
ecc) , di Moore (i semi. Ie 
figure germlnali), di Arp e 
Brancusi (la riduzione a for
ma primitiva uovo-seme del
le figure del reale). 

L'astrazione. nel modo d: 
dare forma di Gentile, vuole 
essere la generalizzazionc: 
simbolica d'una concreta emo
zione. Cosi prevale una sti-
lizzazione che vuole riportare 
tutte le figure possibili della 
natura a una specie di ata-
dio embrionale (a una forma 
che le comprenda tutte pri
ma che si facciano diverse). 
In questa ricerca ci sono ri-
sultati positivi, di bella e 
sensuale naturalezza plastica. 
ma anche una monotonia pro-
vocata proprio dall'appiatti-
mento delle differenze e dalla 
sottovalutazione di come e 
quanto le differenze siano una 
manifestazione importante del
la vitalita del mondo. non 
che della ricerca plastica. 

• • • 
Dopo una lunga espenenzi 

di scultore monumentale e 
naturalista (opere piu recen-
ti sono viclne al gusto eroti-
co manierato dl Emilio Gre
co), in America Latina e in 
Italia, Juvara espone a Ro
ma (presentatore Giuseppe 
Gatt) una ricca serie di scul
ture e di serigrafie. E' uno 
scultore rinnovatosi nella tec
nica e nelle idee di scultu-
ra monumentale, e a tal pun
to da risultare un'altra per
sonality poetica. 

n nuovo Juvara parte da 
una figura popolana, immobi
le. come in attesa, che egli 
sente come figura di un prin-
cipio. come forma individua-
ta che pud diventare un in
sieme di forme armonica-
mente aggregate. Con una sti-
lizzazione marcata, Juvara ar-
rlva a del volumi nettamente 
geomelricl la cui verticalita 
e sottolineata da una ener-
gica invenzione di linee che 
portano la figura umana al 
limite della colonna scana-
lata (con qualche ricordo tra 
11 liberty e lo SchJemmer dei 
manichini Bauhaus). L'effet-
to monumentale cresce con 
l'unlone di piii figure come 
nel grande gruppo di donne 
in attesa che e 1 "opera piu 
bella della mostra per com-
binazione armoniosa di volu
mi e ritml di linee: una scul-
tura da godersi all'aperto per 
questa idea di una solldarie-
ta umana che vive e sta eret-
ta a fare un mum In forme 
tecnologlchc. 

Dario Micacchi 


