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La vicenda della Biennale 

E quasi certo: 
nel 7 3 Venezia 

senza mostre 
Forse il 26 il Senato approved lo Statuto • Vietato 
al sindaco di organizzare manifestazioni transitorie 
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Dalla nostra redazione 
VENEZIA, 20 

Un certo chlarimento nella 
lunga e complessa vicenda del-
la Biennale sembra essere 
avvenuto in questl glornl: si 
da ormai per certa l'approva-
zione del nuovo statuto al 
Senato il 26 luglio, dopo 1'ac-
cordo intervenuto fra 1 capi-
gruppo. Lo ha confermato 
anche il sindaco dl Venezia. 

Si tratta di un fatto molto 
importante, che corona la lun
ga lotta del personale contro 
11 vecchio statuto fascista e 
il regime commlssariale, che 
tantl guasbi ha portato alia 
Biennale, lotta apj)oggiata dai 
comunisti e dai partitl di si
nistra contro l'aperta oppo-
sizione dei missini e quella 
larvata, ma forse plu grave e 
insidiosa, di una parte della 
DC, nonche del PLI. 

Con l'approvazlone dello 
statuto potranno mettersi fi
nal men te In moto I meccani-
smi previsti per la nomina 
del Consiglio direttivo e degli 
altri organism! e c'e da au-
gurarsi che cid avvenga rapi-
damente, In niodo da avere 
tut to 11 tempo necessarlo per 
l'allestimento delle manifesta
zioni dell'anno prossimo, al 
livello necessarlo. Per que-
st'anno, invece, pare che le 
manifestazioni non ci saranno. 

In un comunicato dell'al-
tro giorno, il sindaco di Vene
zia, di ritorno dagli incontri 
Tomani, afferma che vi e 
11 rischlo che le manifesta
zioni per il 1973 «saltino». 
In realta, sono gia saltate e 
11 colpo di grazia e stato 
loro dato proprio durante il 
soggiorno a Roma del sin
daco. Lo si legge anche tra 
le righe del comunicato, nel 
punto in cut tenta di spiegare 
perche il sindaco — che se-
condo il nuovo statuto sara 
vice presidents della Bienna
le — non e riuscito a farsi 
nominare commissarlo straor-
dinario provvisorlo per vara-
re in extremis almeno la Mo-
stra del cinema, «a mezzo 
di un organismo In cul fos-
sero rappresentate tutte le 
forze interessate alia manl-
festazione nello splrito del 
nuovo statuto. In tal senso 
11 sindaco Longo aveva potuto 
riscontrare negll incontri avu-
ti nel giorni scorsi larghe di-
sponibilita». Ma «nel frat-
tempo — dice ancora il comu
nicato — sembrano essersl 
maturati a Roma altri orien-
tamenti in ordine al vertice 
della Biennale. secondo i qua-
li la nomina di un altro com

missarlo della Biennale viene 
considerata superata, in rela-
zione alia deflnitlva appro-
vazione del nuovo statuto da 
parte del Senato ». 

Questo 11 linguaggio alquan-
to ermetico del comunicato, 
per cui sara opportuno spie
gare un p6 plu chlaramente 
come sono andate le cose. II 
sindaco, prima di partire 
per Roma, aveva ottenuto dai 
personale UP impegno dl Im-
medlata collaborazione per 

l'allestimento in extremis dl 
una rassegna del cinema, dl-
versa da quelle del passato, 
se avesse ottenuto garanzie 
a Roma che lo statuto sareb-
be stato approvato entro 11 
termine massimo del 31 lu
glio. La garanzla e stata otte-
nuta, ma contemporaneamen-
te a Roma non hanno voluto 
accettare la nomina a com
missarlo straordinarlo tem-
poraneo del sinuaco per la 
rassegna cinematografica. La 
motivazione ufficiale dl que
sto atteggiamento fu che un 
commlssario per q u a n t o 
straordinarlo avrebbe potuto 
costituire una remora alia no
mina del Consiglio direttivo 
e degli altri organ! previsti 
dai nuovo statuto. 

In realta, molt! a Venezia 
sono convinti che a Roma 
non slano rimasti troppo sod-
disfattl per il tlmore che le 
«larghe disponibilita » 11 sin
daco le abbia rlscontrate in 
ambienti troppo a sinistra. 
Questa deve essere stata la 
ragione del rifiuto e i moltl 
che a Venezia ne sono con
vinti, sono nello stesso tempo 
anche preoccupati del r.'gni-
ficato poco rassicurante che 
un atteggiamento del genere, 
se continuera nel futuro, po-
tra avere per la vita vera-
mente democratica della Bien
nale con il nuovo 6tatuto. 

Comunque, la cosa plu im
portante e che le promesse 
siano mantenute e ci sia fl-
nalmente il nuovo statuto. 
Naturalmente displace che 
cid sia stato ottenuto con il 
sacrificio delle manifestazioni 
in programma per quest'anno 
a causa di responsabilita or
mai ben precise e chlarc 

Avra comunque Iuogo la ma-
nifestazione degli autorl cine-
matografici, le Gtornate del 
cinema italiano. sul modello 
dell'anno scorso, una rasse
gna dl tlpo nuovo che pud 
indicare la ^trada da seguire 
anche per le manifestazioni 
della Biennale negli anni a 
venire. 

f Z. 

Era tutta 
pubblicita 

Liz e Burton si sono a neon-
cihati» ieri a Roma. La sepa-
raztone e durata sedici giorni. 
Si e trattato, quindi, esclusi-
vamente di una trovata pub-
blicitaria per far parlare. an
cora una volta, della coppia, 
della quale sta per uscire, 
guaxda caso, il film Divorce 
(che verra presentato in Ita
lia sembra con il titolo Divor-
*ia lui, divorzia lei). 

Burton era arrivato a Roma, 
net gioml scorsi. Dalla capl-
tale aveva fatto una puntata 
fino a Mosca per la presen-
tazione di Rappresaglia di 
Yorgo Pan Cosmatos Ispirato 
alia strage delle Ardeatine. 
Tomato a Roma si era recato 
•I PMtlval di Mesalna-Taorml-

na per ritirare un premio. Ieri 
era, pero, puntuale a Ciam-
plno Ovest dove, con un volo 
speciale da Londra, e arriva-
ta la moglie. L'incontro e stato 
affettuosissimo come mostra-
no le foto scattate all'interno 
della vettura che ha traspor-
tato la coppia Burton nella 
villa sull'Appia Antica dove 
alloggeranno durante la per-
manenza romana. 

Infatti 1 due attori comln-
ceranno separatamente, nei 
prossiml gioml, due film in 
Italia. Per Liz si tratta di 
Identikit, tratto dai romanzo 
dl Muriel Spark e la cut re-
gia sara curata da Giuseppe 
Patron! Orlffi. 

Le proiezioni al Festival 

azio a Mosca per 
«cinema politico » 

Presentati « I giorni del tradimento » del cecoslovacco Vavra, 
«Questa dolce parola: liberta» del sovietico Gialakiavicius, e «Gli 
ingannati» dell'egiziano Saleh - Fuori concorsp «L'amerikano» 

Dal nostro inviato 
MOSCA, 20 

U «cinema politico» e, da 
qualche anno, un po' dovun-
que, argomento dl dlscusslo-
nl animate e anche aspre. C'6 
chi lo considera una pura ml-
stiflcazlone e chi ne soprav-
valuta l'incidenza nella realta. 
Ma 11 termine stesso di «ci
nema politico» e generlco e 
troppo comprensivo. CI sono 
Infatti divers! modi di trat-
tare temi politic! sullo scher-
mo, e il Festival di Mosca ce 
ne offre, quest'anno, una e-
semplificazione abbastanza nu-
trita. 

Reglstriamo. innanzitutto, 
un massicclo ritorno alia evo-
cazlone di fatti storicl plu o 
meno recent!, con riflessi di-
rettl o Indlretti nell'attuallta: 
dalla rlvoluzione in Mongolia 
alia Resistenza a Roma, alia 
epopea del Vietnam, dalla lot
ta per 1'indlpendenza del Mes-
slco, alia guerra dl llberazio-
ne in Jugoslavia, 1 film che 
sono apparsl o che stanno ap-
parendo nel quadro della ma-
nifestazione moscovita copro-
no un arco spazlale e tempo-
rale piuttosto vasto. L'ltalia 
in particolare ha ricordato, 
con 7/ delitto Matteotti dl Flo-
restano Vanclnl, i tragic! me-
si che videro il consolidamen-
to del regime fascista in Ita
lia. E la Cecoslovacchla, con 

«ll barbiere 
rapato» di 
Peter Bacso 

primo premio 
a Taormina 

TAORMINA. 20 
H film II barbiere rapato 

del reglsta ungherese Peter 
Bacso ha vinto il Gran Pre
mio delle Nazioni della ras
segna cinematografica inter-
nazlonale di Messina e Taor
mina. 

La giuria internazionale, 
composta dai registi Leopol-
do Torre Nilsson e Terence 
Young, dai produttore Ma
rio Cecch! Gori, dai critico e 
saggista Branko Belan e da
gli attori Lee Van Cleef e 
Claudine Auger, ha cos! asse-
gnato gli altri preml: Carid-
di d'oro per la migliore In-
terpretazione maschile a Ri
chard Burton interprete della 
Rappresaglia di Yorgo Pan 
Cosmatos (Italia); Cariddi di 
oro per la migliore interpre-
tazione femminile a Claire 
Blom. interprete del film Ca-
sa di bambola di Patrick Gar
ret (Gran Bretagna), tratto 
dai dramma omonimo di Ib
sen; Cariddi d'oro per la mi
gliore opera prima a Steven 
Spielberg regista del film II 
duello (Stati Uniti). 

La rosa rossa, di Franco Gi-
raldi (Italia), ha ottenuto il 
premio speciale della giuria. 
mentre ai film La montagna 
sacra di Alexandra Jodorow-
sky (Stati Uniti) e / passe-
rotti di Pascal Thomas (Fran-
cia) sono andate due menzio-
ni speciali. 

I giorni del tradimento ha vo
luto richiamare, dinanzi agll 
occhl degli spettatori. gli even-
ti e 1 protagonist! di un altro 
drammatico scorcio del nostro 
secolo. 

I giorni del tradimento sono 
quelli nel quail la repubbllca 
cecoslovacca fu abbandonata 
dalle democrazie occidental! 
nelle manl di Hitler, mentre 
alle spalle la pugnalavano non 
solo 11 partito nazista che or-
ganizzava e guidava i tedeschl 
dei Sudeti. ma gli stessi rag-
gruppamenti politic! borghesi 
cecoslovacchi, timorosi del-
l'alleanza con l'Unlone Sovie-
tlca e della forza del comu
nisti. 

Diretto da un anziano e illu-
stre cineasta, Otakar Vavra. 
/ aiorni del tradimento ha il 
timbro dl una ricostruzlone 
puntigllosa. persino pedante-
soa. nella quale pure si inseri-
scono pagine dl un notevole 
respiro eplco: la sequenza del
la grande manifestezione del 
popolo dl Praga, che chlede 
tnvano arml per difendere la 
patria. o quelle che mostrano 
le brevi, isolate e disperate 
reslstenze all'lnvasore e alia 
sua qulnta colonna, non so
no indegne del regista della 
Barricata muta; ed e da se-
gnalare. per l'orientamento 
che pud esprimere. il tratteg-
gio equllibrato con cui viene 
disefmata la figura complessa 
e contraddltoiia del presi
dente Benes. 

II cinema sovietico. specia-
lista altre volte in simili ri-
cognizionl nel passato, si e 
ispirato invece al presente con 
Questa dolce parola: liberta, 
la cul vicenda si svolge al no-
stri giorni in un paese indeter
minate, ma che. con tutta evi-
denza. appartiene aH'America 
Latina. E\ in sintesi. la sto-
ria deH'evasione di tre diri-
genti comunisti. preparata e 
realizzata attraverso lo scavo 
di una galleria sotterranea, 
mentre la repressione contro 
1 militant! democratic! infu-
rla. e la lotta clandestina in-
contra grandl dlfficolta. non 
solo sul piano politico, ma 
su quello psicologico e senti-
mentale. Ecco, la debolezza del 
film e nel fatto che di poli-
tica si discute, tra i perso-
naggi, in una maniera abba
stanza sommaria e generica: 
le parole «liberta» e «rivo-
luzione » ricorrono con una in-
sistenza la quale non pud non 
far piacere; ma il quadro so-
clale, il significato di classe 
della lotta e accennato solo a 
tratti. quasi di sfuggita. e la 
stessa visione che si determl-
na a un certo momento tra 
quanti sono impegnati in un 
arduo tentativo. sembra do-
vuta piu a soprassalto di umo-
re che a divergenze sulla 11-
nea strategica e tattica da se-
yuire. Opera del regista litua-
no Vitautas Gialakiavicius. il 
quale attesta qui una grossa 
padronanza del mestiere e una 
capacita notevole nel ricreare 
luoghi e ambienti estranei, 
Questa dolce parola: liberta 
costituisce comunque (anche 
per il ritmo di racconto volu-
tamente disarticolato che lo 
autore adotta) un elemento 
abbastanza nuovo del panora
ma attuale della clnematogra-
fla deirURSS. Per una colnci-
denza magari fortuita. ma in-
teressante. in quest! giorni e 
stato proiettato qui, ai margi-
ni del FesUval, anche YAme-
rikano di Costa Gavras. 

Un'altra dolorosa piaga del 
mondo contemporaneo si ri-
flette negli Ingannati, che il 
regista egiziano Tawfik Saleh 
ha realizzato in Siria, narran-
do 1'odissea di tre poveri pa-
Iestinesi (un uomo gia anzia
no, un giovane. un ragazzo) 
in viaggio verso il Kuwait, 
dove sperano di trovare lavo-

ro. Gli emlgrantl clandestlnl 
dovranno passare la frontlera 
tra l'lraq e quella «ter
ra promessa » nascostl dentro 
un'autobotte vuota, grazle al-
l'aiuto non disinteressato di 
un camlonista (vittima anche 
lui, comunque, della guerra e 
della mlserla). Ma, sotto lo 
spietato dardeggiare del sole, 
quel loro provvisorlo rlfuglo 
si convert! ra in una tomba. 
Film crudo e scabro cosl nel 
contenuto come nella forma, 
gli Ingannati riesce a comu-
nlcare attraverso la sua pa
rabola atroce 11 senso dl una 
tragedla collettiva. che forse 
non e presente nella glusta 
mlsura alia nostra cosclenza. 

Aggeo Savioli 

(( II pellegrino del Nordest» a San Miniato 

Atto di fede e morte di 
un contadino brasiliano 

Alfredo Dias Gomes denuncia nel dramma, messo in scena con 
la regie di Jacobbi, la poverta di vaste zone del suo paese e 
I'intollerante chiusura di parte della gerarchia ecclesiastica 

Dal noitro inviato 
SAN MINIATO, 20 

Per la XXVII «Festa del 
teatro » l'lstituto del dramma 
popolare ha lndlrizzato que
st'anno la sua rlcerca verso 
la drammaturgla latino-amerl-
cana e la sua scelta e caduta 
su // pellegrino del Nordest 
(titolo originate « 0 pagador 
de promessasn) del brasilia
no Alfredo Dlas Gomes. E II 
pellegrino del Nordest, nella 
traduzione di Ruggero Jacob
bi, che ha curato anche la 
regla dello spettacolo, e anda-
to In scena questa sera sulla 
Piazza del Duomo dl San Mi
niato. 

Rappresentato per la prima 
volta In Braslle, con successo, 
nel 1961. 11 dramma di Go
mes fu ridotto per lo schermo 
dai regista brasiliano Anselmo 

Novitd di Weiss a Torino 

«Via crucis» 
del borghese 
Mockinpott 

La commedia satirica dell'autore tedesdo mes-
sa in scena in chiave burattinesca dai Teatro 
della Convenzione con la regla di Valoriani 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 20 

Baracca e burattinl, Ieri 
sera, sul palcoscenico del Par-
co Rignon di Torino. Ma si 
trattava di «burattini» in 
carne ed ossa essendo, appun-
to, i cinque attori della com-
pagnia del «Teatro della 
Convenzione» di Firenze, i 
cui fill invisibili erano mano-
vrati dai burattinaio-regista 
Valerio Valoriani (scene e 
costumi di Maurizio Balo; 
luci di Guldo Mariani; dire-
zione tecnica di Paola Peru-
gini). 

La compagnia, gia apprez-
zata lo scorso anno, quando 
alia rassegna dl Chieri «I 
giovani per i giovani», pre-
sentd un dignitoso allestlmen-
to di Cuore di cane del sovie
tico Michail Bulgakov, si e 
cimentata questa volta con 
un tcsto del tutto inedito del 
drammaturgo tedesco Peter 
Weiss. In italiano il titolo del 
lavoro suona cosl: a Come il 
signor Mockinpott fu libera-
to dai suoi torment!». Dalle 
brevi note del programma, 
distribuito all'ingresso del 
Parco Rignon. dove prosegue. 
sempre con notevole concor-
so di pubblico. questa stagio-
ne estiva 1973, organizzata 
dairassessorato alia Cultura 
del Comune e dai Teatro Sta
bile di Torino, apprendiaroo 
che questo testo di Weiss, mai 
pubblicato e mai rappresenta
to in Italia, e un gioco tea-
trale in undici quadri, che 
i'autore aveva cominciato a 
scrivere nel 1963, portandolo 
a compimento. dopo un lungo 
intervallo. soltanto nel '68. 

Si tratta, narrativamente. 
di una 6orta di parabola. 
concepita da Weiss in termini 
satirico-grotteschi, sulla vita 
dl un piccolo. «buon» bor-

reai $ 

controcanale 
MONTANELLI E IL LUPO 

— Ci una vecchia, notissima 
fiaba — musicata splendida-
mente da Prokofiev — che 
racconta la cunosa vicenda 
di Pierino. pastorello avcen-
tato, che a forza di scherza-
re su false scorribande di lu-
pi, un bet giorno if lupo se lo 
ntrova davanli davcero senza 
poter contare su alcun aiuto. i 
IrS.ro Montanelli — giornali-
sta di chiara far,ta ma forse 
di non speccluata coerenza, 
Thistoricus peritus. nsalrato-
re » a tempo perso di citta e 
patnmoni artistici vari e mo-
ralista a tempo pieno — ci 
ricorda, perlomeno alia lonta-
na, proprio quella fiaba quan
do s'impanca. come ha fatto 
ieri sera durante il servizio 
speciale del telegiornale inti-
tolato — notale Vumbratile 
modestia — Montanelli Por-
tofino, a campione e vindice 
del paesaggio e della natura 
oltraggiati dall'infame (I'ag-
gettivo e suo) speculazione 
edilizia. In effetti, Vanalogia 
della fiaba con le iniziative 
di Montanelli e un po* com
plessa: in particolare, perchi 
lo stesso non potrebbe mecca-
nicamente rivestire il ruolo 
di Pierino n&, forse, nemme-
no quella del lupo. Diciamo 
piuttosto, ben coscienli della 
sua sperimentata versatilita, 
che potrebbe essere di volta 
in volta I'uno e I'altro. L'epi-
logo della fiaba, naturalmen
te, verrebbe ad essere in tal 
modo alterato rispetto alia 

originaria versione ma, dato 
il personaggiu in questione, 
si pub fare questo ed altro. 
Nel corso del programma te-
levisivo, infatti, se da un la-
to Indro Montanelli ha tuona-
to con rovenli parole contro 
gli speculalori, i burocrati 
corrolli e tutti gli sconside-
rati che si fanno strumenti, 
consapecoli o inconsapevoli, 
dello sconcio m atto sulla Ri
viera ligure e di un possibile 
attentato alia tnlegnta pae-
saggistica • di Portofino dal-
Valtro ha usato accenti di pa-
terna, comprensiva tolleranza 
per le ville luculliane anne-
gale nel verde del Monte 
Portofino per i meritati ozi 
degli straricchi: i quali essen
do persone notoriamente di 
buon gusto foltrechi di buo-
ne disponibilita finamiarie) 
e altrettanto notoriamente 
alien e da speculazioni, com-
merci e maneggl vari, hanno 
fatto costruire le loro dimo-
re nel pieno rispetto della 
natura fe del comodi loro, 
soprattulto). Cosi stando le 
cose, Montanelli pud luona-
re, moraleggiare, polemizzare 
quanto vuole, ma non preten-
da di dare, anche a bere que
sta storia a chicchessia. No-
nostante il suo carattere — 
a quanto ci dioono coloro che 
ben lo conoscono — piuttosto 
ostico, noi non ricordiamo 
di averlo mai visto impegna-
to nella pratica giornalisttca 
in campagne « in tcelU the 

non fossero dalla parte dei 
padroni e dei potenti nostra-
ni e di fuorivia. Certo nessu-
no disconosce la camaleonte-
sca abilila con la quale Mon
tanelli & sempre riuscito a 
balzare sul cavallo giusto al 
momento giusto: ma se tutto 
cib serve a gratificarlo dei 
reverenti consensi ed entu-
siasmi dei suoi indefettibili 
estimatori, supponiamo che 
lo stesso Montanelli sia tanto 
perspicace da rendersi ben 
conto che soltanto una mini
ma parte delle centinaia di 
migliaia di telespettatori che 
sono stati a vederlo e ad 
ascoltarlo ieri sera vorra 
commuovcrsi per gli nostrat-
ti furon-a della sua quanto-
meno sospetta vocazione eco-
logxea. Quanto a Portofino — 
cosl come per Venezia, Firen
ze, ecc. — siamo unanime-

• mente d'accordo che bisogna 
salvarla: si tratta soltanto di 
chiamare in causa per name 
e cognome speculalori e ric-
chi. (a tutti noti perchi sono 
sempre gli stessi) che Monta
nelli ha bollato. a parole e 
genericamente, con accenti 
apocalittici, mentre nella so-
stanza ha assolto a priori e 
con sintomatica longanimita 
in forza del loro proverbiale 
buon gusto e della solida ra
gione (sempre secondo Mon
tanelli) che il denaro, si sa, 
non ha odore. 

t . b. 

ghese, il signor Mockinpott, 
di cui al lungo titolo, che do
po una serie di sgradevoli 
esperienze, alcune anche bru-
cianti, patite sulla sua pelle, 
acquista finalmente un barlu-
me di cosclenza, sufficlente a 
fargll capire come conforml-
smo e acquiescenza non lo 
salvino dai vari meccanism! 
piu o meno etritolanti di una 
societa basata sul profitto, 
sullo sfruttamento e su una 
falsa moralita di comodo. In
somnia, questo «Candido» del 
XX secolo, vittima Innocen-
te di un errore giudiziario, 
« cornuto e mazz'^to » direb-
bero a Napoli, perche, uscito 
di galena, la moglie lo caccia 
di casa per far posto nel let-
to ad un altro uomo. dopo 
essere stato licenziato anche 
dai padrone, agll ordini del 
quale aveva sempre diligente-
mente lavorato, e dopo aver 
subito una pazzesca operazio-
ne al cervello, si rivolge pri
ma ai detentori del potere 
terreno (il governo) e quindi 
al Padreterno In persona, sen
za tuttavia ottenere alcuna ri-
sposta esauriente sul proprio 
destine 

Cosl, al termine. della sua 
Via crucis, il buon Mockin
pott, come precisano ancora 
le note del programma, si 
rende finalmente conto ache 
il destino deU'uomo e l'uo-
mo» e. afferrato un pesante 
martello, aggredisce i suoi 
persecutor!, in una sorta di 
rivolta, tuttavia, ci e parso. 
sempre ancora di tipo indivi-
duale. Non avendo Ietto il 
testo di Weiss, non possiamo 
renderci adeguatamente con
to di quanto nello spettacolo 
visto al Rignon, appartenga 
al drammaturgo tedesco e di 
quanto invece sia farina del 
sacco di Valoriani e dei suoi 
volenterosi collaborator!. 

Come si e accennato all'ini-
zio, il regista ha impostato e 
risolto il suo allestlmen to in 
chiave a burattinesca ». Gli at
tori, Luca Biagini, Francesco 
Capitano, Eleonora Cosmo, 
Stefano Gragnani, Mario Pa-
chi, agivano infatti quasi sem
pre, comparendo. dalla cin-
tola in su dai trcastellos o 
«baracca» che dir si voglia, 
di una costruzione scenica 
estremamente semplice, ri-
producente appunto un tea-
trino di burattini, sulla cul 
superflcie, a mo' di schermo. 
venivano proiettati brevi di-
dascalie e colon e disegnini 
infantili, tendenti a suggerire 
I vari ambienti: il carcere, 
un prato. la casa ecc. ecc 

Ogni tanto le diverse si-
tuazioni venivano commenta
te da canzoncine eseguite. con 
voce e chitarra, da uno degli 
attori. Una soluzione. questa, 
indubbiamente ingegnosa, ten 
dente almeno nelle intenzionl, 
a sottolineare gli umori sa-
tirico-farseschl certamente 
presenti anche nel testo. Tut
tavia, soprattutto nel primo 
tempo dello spettacolo. la 
trovata « burattinesca». forse 
non adeguatamente sostenuta 
da tutti gli attori. si arena 
ben presto nelle secche di su-
perflue ripetizioni, di lungag-
gin! a volte persino noiose, 
determinando vuoti scenici e 
spettacolart assai rischiosi. 
Nella seconda parte, molto 
piu ricca di clowneries, miste 
a moment! gustosamente ca-
barettistici quando non addi-
rittura avanspettacolarl, l'al
lestimento riprende un po' di 
quota; la satira. intenzional-
mente polltica, si fa piu ag-
gressiva, e il pubblico, al rlac-
cendersi delle luci. premia con 
un cordlale applauso la fa-
tlca e la buona volonta di que
sta coraggiosa compagnia di 
giovani; coraggiosa soprattut
to, diremmo, nella «sperico-
laU» scelta del test!. 

Nino Ferrero 

Duarte. II film vlnse 11 Festi
val di Cannes del 1962. In que
stl oodlcl annl, sia l'opera 
teatrale sia la trasposizione 
cinematografica hanno raccon-
tato al mondo la mlsera e 
spesso traglca eslstenza del 
contadinl e del sottoproletarla-
to urbano del Nordest brasi
liano, ma solo oggi. per la 
prima volta, il dramma dl 
Gomes glunge in Italia. Non 
e un ritardo di poco conto, 
che tuttavia non ha dlsattua-
lizzato sltuazionl e denunce 
contenute nel Pellegrino del 
Nordest, che conserva pratl-
camente intatta la sua carica 
civile e le sue lmpllcazlonl 
polltlco-rellglose. Dal 1961 ad 
oggi ben poco e cambiato In 
Braslle e, se mutamentl si 
sono avutl. sono andati nel 
senso di un ulteriore deterlo-
ramento della vita sociale e 
polltica del paese. 

Opera llneare, strutturata 
secondo 1 moduli della can
tata popolare braslllana, II 
pellegrino del Nordest presen
t s ben definite connotazloni 
ideologiche: c'e una ferma 
condanna nel confrontl della 
evangel Izzazione Intollerante 
dl una certa parte del clero 
brasiliano, chluso nel proprio 
dogmatismo ed ostlle ad ogni 
tentativo di apertura verso la 
cultura popolare del proprio 
paese; c'e un'aperta denuncia 
del regime autoritarlo, che 
intravede in ogni manifesta-
zione popolare oscurl pericoli 
di sovvertimento dell'ordlne 
politico e sociale costltulto. 
A questl element! se ne ag-
glungono !<-'rl dl notevole ln-
teresse per un approfondimen-
to della realta brasiliana: 1 
gravl problem! social! derivati 
dalla lunga prostrazione colo-
nlale, 11 perdurare di fenome-
nl di sincretlsmo religioso — 
commistione tra fede cristia-
na e credenze pagane di ori-
glne africana — tipici di si-
tuazloni di sottosviluppo, nel
le quali si e cercato di sof-
focare le culture originarie 
attraverso rimposizione dei 
proprl modelli da parte delle 
class! dominanti, o si sono 
strumentallzzatl in forme di-
storte aspetti marginali di 
quelle culture per impedire 
natural! processi di affranca-
mento e di sviluppo. 

// pellegrino del Nordest 
propone questa problematic^ 
— evidenziata dalla regia di 
Jacobbi — attraverso la tragi-
ca vicenda di un contadino 
della regione dl Bahia, Jos6, 
che per ottenere la guarigio-
ne del suo somaro, cui e at-
taccatissimo, ha fatto voto a 
Santa Barbara di complere, 
con sulle spalle una pesante 
croce, un pellegrinaggio a Sal
vador, dove si trova una chie-
sa dedicata alia santa, per de
pone la croce davanti alia sua 
immagine. Jose, che ha fatto 
la sua promessa nel Candom-
ble di Jansan — una setta ani-
mistlca brasiliana — cosciente 
tuttavia della sua collocazione 
nell'ambito della chiesa catto-
lica, a Salvador andra incon-
tro a cocenti amarezze: padre 
Olavo, parroco dl Santa Bar
bara, che rappresenta il vec
chio ed ottuso clero brasilia
no iriflessibile e distaccato nel 
suo dogmatismo, si rifiuta di 
comprendere la schiettezza 
della fede di Jose e gli im-
pedira con ogni mezzo di 
mantenere fede alia promessa 
fatta; e la moglie del conta
dino, Rosa, che a malincuore 
lo ha accompagnato nel pelle
grinaggio, si lascera sedurre 
dalle sollecitazionl consumlsti-
che ma disumanizzate imper
sonate da un lenone conf iden-
te della polizia; la stampa si 
impadroniri della storia di-
storcendola; le autorita indivi-
dueranno negli atti d'amore di 

Per Andrzej Wajdo 

un film dai 

racconti di 

Iwaszkiewicz 
VARSAVIA.20 

II regista polacco Andrzej 
Wajda sta realizzando un 
adattamento cinematografico 
dl una serie di racconti de) 
poeta e romanziere contem
poraneo polacco Jaroslaw 
Iwaszkiewicz. 

L'opera letteraria di Iwasz
kiewicz ha gia ispirato nume-
rosi film, fra cui Madre Gio-
vanna degli Angeli, di Jerzy 
Kawalerowicz, che fu premia 
to al Festival di Cannes iwl 
1961. 

Pronto 

« Berfoldo » 

per lo TV 
Bertoldo, un classlco della 

letteratura Italians scritto 
verso la fine del XVI secolo 
daU'emillano Giulio Cesare 
Croce, e stato ridotto per la 
televislone, che lo ha insert-
to nella serie «Blblioteca dl 
famiglia» di prossima pro-
grammazione. 

Principali protagonistl sono: 
Piero Mazzarella (Bertoldo) 
e Paolo Carllni (11 re). Lo 
sceneggiAto, di cul sono auto
rl Ghigo De Chiara e Sllverio 
Blasi, che ne e anche regista, 
e pronto, ma non * stata re-
M note la date dl messa in 
end*. 

Jose l germl di una possibile 
rivolta sociale e decreteranno 
la sua morte. Solo 11 popolo 
dl Salvador capira 11 suo sem
plice dramma e si strlngera 
in to mo a lui, senza pero rlu-
sclre ad evitare il suo assas-
sinio da parte della polizia. 

Solo di fronte alia morte dl 
Jose, attestazione di una fe
de semplice ma slncera, la si-
curezza ldeologlca dl padre 
Olavo sara scossa. L'intolle-
ranza dovra lasclare il passo 
alio splrito conciliare, per cul 
la vita crlstiana sara commi-
surata al genio e alia indole 
di ciascuna civilta. 

Su questa linea si muove 
il cardinale Camara, una li
nea che parte conslderevole 
del clero brasiliano, legato al 
gruppi dl potere che governa-
no 11 paese, combatte con 
asprezza. 

II « pellegrinaggio » dl Jose, 
quindi, contlnua. 

Ritornando alio spettacolo, 
vanno segnalate le Interpre-
tazionl di Renato de Carmine 
(un Jose credlbile, anche se 
tal volta troppo enfatlco), di 
Elena Cotta (Rosa), dl Car

lo Allghlero (padre Olavo), Vit-
torio Clccocloppo e Marco 
Messeri. 

Luslnghiero 11 successo: si 
replica fino al 26 luglio. 

Carlo Degl'lnnocenti 

L'« Arlecchino » 
di Strehler 
a Verona 

prima di fare 
il giro del mondo 

VERONA, 20 
Con Arlecchino servitore di 

due padroni di Carlo Goldo-
ni. nell'edizlone del Piccolo 
con la regia dl Giorgio Streh
ler, l*Estate teatrale presenta 
da domani al Teatro Romano 
uno spettacolo di prosa che 
ha avuto fincra millenovanta 
repliche, che e nel cartellone 
del teatro mllanese da quasi 
trent'anni. ma che non ha an
cora finito di attirare consen
si. 

Successivamente, la comme
dia goldoniana sara portata 
dai Piccolo in un impegnati-
vo « giro del mondo » che, do
po La Spezia, dove lo spetta
colo sara il 28 e 29 luglio, e 
Venezia nei primi giorni di a-
gosto, tocchera Dubrovnik in 
Jugoslavia, per il Festival In
ternazionale del teatro, Sali-
sburgo In Austria, e quindi il 
Giappone e l'lndia. 

le prime 

Cinema 

Spogliati, 
protesta, uccidi! 
Realizzato in America annl 

fa, esce ora, manipolato nel ti
tolo, Quando la preda e Vuomo 
di Vittorio De Sistl, senz'altro 
il miglior film di un regista 
che recentemente ha firmato 
non certo capolavori quali Fio
rina la vacca e Quando Vamore 
6 sensualita. Pur « girato » du
rante la contestazlone giova-
nlle amerlcana, il film, a colo-
rl, di De Sistl conserva una 
sua preclsa attualita: quella 
viotenza e quella repressione 
che la societa amerlcana eser-
clta sull'uomo (nel film la 
« preda » e Nat, un «sower-
slvo » braccato dalla polizia e 
da (ccomunl clttadlnl»: una 
citazlone da Easy Rider) oggi 
non sono ancora scomparse. 

De Sistl (con lui ha colla
borate alia sceneggiatura Giu-
llano Vasilicd, che qui recita 
nei pannl di uno studente) ha 
strutturato il racconto lntorno 
a tre personaggl: 11 padre di 
Samantha, conservatore e an* 
ticomunista; sua figlia (Ga-
briella Boccardo), sentlmenta-
le ma capace di eliminare il 
caro genitore; Nat (Henry 
Moore), un rivoluzionarlo che 
ha declso dl sparare a vista sui 
razzlstl che tentassero dl uc-
clderlo. Tuttavia De Sistl ri-
nuncla alia sempllcita e alia 
llnearlta narrativa per gon-
fiare la materia dl « documen-
tl» e di citazionl sovrabbon-
danti, con il risultato dl ren-
dere disarticolato, frammenta-
rio e a volte velleltarlo un dl-
scorso che rlchledeva. come 
dire, una preclsa misura ideo-
logicoestetica. Certe lmmagi-
ni e certe sequenze posseggo-
no una validlta indubbia (si 
veda la scena drammatica del
la bastonatura preparata dai 
fascist! con l'avallo della po
lizia, e il contrappunto effica-
clsslmo del discorso sulla ne-
cessita sociale dell'a ordine» 
pronunclato alia TV), ma man-
ca ancora 1'organicite strut-
turale del discorso che e in
vece organizzato come un col
lage orizzontale dl preziose in-
formazioni. 

Al film e stato abblnato un 
buon «documentario», Delta 
del Danubio, realizzato da Ric-
cardo Napolitano per lTjni-
telefilm. 

Terza ipotesi... 
...su un caso di perfetla 

strategia criminate, e un 
omagglo in Eastmancolor di 
Joseph Warren all'intelligen-
za della polizia romana, e al 
suo commissario Adolfo Ce
ll, l'ex Petrosino di televisi-
va memoria, impegnato a ri-
solvere quasi un delitto per-
fetto: l'assassinlo del procu-
ratore della Repubblica ca-
sualmente fotografato da Lou 
Castel durante un amplesso 
con una cover girl. 

r. a. 

LA VITTIMA DEL 
DOTTOR MORTE 

LONDRA — Natasha Pyne (ntlla foto), ventfqiiattrcnn* attricc 
ingltsa provtniente daHt flit del Royal Shaktspeare Theatr* 
di Londra, sta intarpratando la parte di una modella che viene 
•ssassinata in uno studio cincmatogralko nel film cThe re
venge of Doctor Death» (« La rivinclfa del dottor Morta»). 
II protagonlsta maschile • Pettr Sailers 

A LESSIBILITA* INEGUACLIABILE 
"* ^ RESISTENZA MASSIMA 

Pescale sicuro, pescatc disteso con 
il nuovissimo 

Racine Tortue Nacrita Phototropic 
I campion! di pesca mcxlio classifi-

call, usano «TORTVE» 
IK VENDITA NEI MIGUORt KEGOZl 
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