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Ondata di interesse per I'opera del musicista ; 

Si realizzano nell'URSS 
le intuizioni di Scriabin 
L'integrazione tra colore e musica e 
tra luce e suono felicemente portata 
sullo schermo da Aleksandr Tarasov 

II film di Sergio Citti a Locarno 

In << Storie scellerate >> la 
forza dell'epica popolare 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 8. 

«Vivrete con tuttl i sensl 
sia l'armonia del suoni, s!a 
quella dei color!; vedrete suo. 
ni colorati uscire d-all'orche-
stra»: le parole del grande 
compositore russo Aleksandr 
Scriabin (1872-1915) — autore 
dl opere eccezlonali ed inizia-
tore, con 11 poema Prometeo, 
della «slnfonia a colori» — 
tornano oggi di grande attua-
lita mentre sta per uscire su-
gli schermi sovietici 11 film 
sperimentale Colore e musica 
di Scriabin (prodotto dallo 
studio centrale dl divulgazio-
ne scientifica) e del quale e 
regista, scenegglatore ed ope-
ratore Aleksandr Tarasov. 

II film — molto atteso negli 
ambienti musicali — prende 
infatti lo spunto dalle Idee 
del grande compositore che. 
nella partltura orlginale del 
Prometeo, introdusse un « ri-
go» speciale par indicare I 
colori corrlspondentl ai suo
ni. Osteggiata in un pxlmo 
tempo, la composizione fu poi 
oggetto di analisi e di appas-
sionati dlbattiti che investi-
rono anche il mondo del ci
nema. 

Fu proprio all'Istituto sta-
tale di cinematografia che le 
idee di Scriabin cominciaro-
no, in un certo senso, a rea-
lizzarsi cinematograficamente 
allorche. nel 1928, uno dei piu 
noti insegnanti, Ivan Bokho-

Nutrito programma 
alle Settimane 

musicali 
di Lucerna 

LUCERNA, 9. 
La XXXV edizione delle 

Settimane internazionali di 
musica si svolgera a Lucerna 
da mercoledl 15 agosto a sa-
bato 8 settembre. 

II programma, assai nutri
to, comprende concerti slnfo-
nici, concerti da camera, se-
rate e mattinate dedicate alia 
musica elettronica, alia mu
sica nuova, alia musica an-
tica, ai complessi corali, ai 
concerti di pianoforte, d'or-
gano. di chitarra, dl violon-
cello. 

Emergono gli undici con
certi sinfonici diretti rispet-
tivamente da Rudolf Kempe, 
Nikuas Aeschbacher, Silvio 
Varviso, Michel Tabachnik, 
Charles Dutoit, Max Sturze-
neger, Herbert von Karajan 
(due concerti), Karl Boehm, 
Claudio Abbado. Zdenek 
Macal. 

Nella cornice delle Setti
mane musicali vengono pro-
mossi, in collaborazione con 
il Conservatorio Lucerna, cor-
si di maglstero nelle disci
pline di pianoforte, violino. 
violoncello, canto, oboe, chi
tarra 

II programma della manife-
stazione comprende anche uno 
spettacolo di prosa: Don Gio
vanni, ovvero Vamore per la 
geometria dello svizzero Max 
Frisch. 

Shaft in Etiopia 
nel terzo 

film della serie 
ADDIS ABEBA, 9. 

II film Shaft in Africa e 
•tato presentato per la prima 
volta in Africa ad Addis Abe-
ba, alia presenza dell'impe-
ratore d'Etiopia, Haile Se
lassie. 

La pellicola racconta le im-
prese dell'ormai popolare in-
vestigatore amencano di raz-
ra nera ed e stato girato inte-
ramente in Etiopia l'inverno 
scorso. Nel a cast» figurano 
numerosi attori abissini. II 
film e il terzo della serie di 
Shaft. 

nov, propose agli studenti di 
s?attare una serie dl foto sul 
tema «l'idea e la sua incar-
nazione». Tra 1 numerosi la-
vori che furono consegnati 
dagll allievl, il piu apprezzato 
fu quello di Aleksandr Tara
sov, un giovane alle prime 
armi, il quale presento una 
serie di foto eseguite in con-
troluce a una pianista che si 
trovava in un palcoscenico. I 
particolari accorglmenti — 11-
luminazione, contrast! eccete-
ra — diedero alle foto alcune 
caratteristiche nuove mo-
strando. in primo piano, un 
flusso di luce che, quasi ma-
gicamente, si sprlgionava dal
la coda del pianoforte mentre 
l'immagine della pianista splc-
cava ingigantita sul fondale 
bianco. Visto il successo, Ta
rasov comincio a pensare se-
riamente al rapporto musica-
lucecolore, incontrando pero 
notevoli difficolta tecniche 
che, solo col passare degli an-
ni e col progredire della ci
nematografia e dell'elettroni-
ca, sono state superate. 

Si e cosl avuta notizia, tem
po fa, che all'Istituto aero-
nautico di Kasan alcuni ap-
passionati della « ricerca elet
tronica » socio riusciti a met-
tere in pratica le Idee dl 
Scriabin, producendo — in un 
loro studio sperimentale — 
due film musicolor: Moto per-
petuo tratto da composizioni 
di Varese e Carnevale degli 
animali basato sulle muslche 
di Saint-Saens. 

Nel frattempq Tarasov — 
pioniere delle ricerche — ha 
portato a texmlne il suo sogno 
e cice il film dedicato a Scria
bin. basato sulla prova della 
validita delle «prevision!» 
del compositore. Tarasov e 
riuscito infatti a portare sul
lo schermo la musica del Pro
meteo facendo scorrere dioan-
zi alia macchina da presa fa-
sce colorate di vario tipo. con-
trastanti, dense di sfumatu* 
re, velate o prorompenti co
me i motivi suonati dal pia
noforte o da una intera orche
stra. II film, owiamente, par-
la anche della vita di Scria
bin. della partltura del Prome
teo, del «rigo» inventato dal 
compositore, degli esperi-
menti fatti e dei successi ot-
tenuti. 

L'attesa per la nuova opera, 
come abbiamo detto, e quindi 
grande. Tanto piu che negli 
ultLml tempi si e registrato 
un aumento di interesse per 
la sperimentazione nel campo 
della musica, specialmente di 
quella elettronica che, nel-
l'URSS, e ancora ai primi 
passi. E non e un caso che 
a Mosca lo Studio sperimen
tale di musica elettronica si 
trovi proprio nella sede del 
Museo Scriabin. 

Cominciato nel 1969 dall'in-
gegner Murzin. ed ora dtretto 
daU'ingegnere Mark Malkov, 
lo studio e attrezzato con un 
sintetizzatore inglese, un «sin-
tetizzatore graficow costrulto 
dallo stesso ingegnere Malkov 
e con una serie di ottimi ma-
gnetofoni ed apparecchiature 
modeme. 

Sul piano della produzione, 
lo studio ha permesso di ef-
fettuare ricerche e sperimen
tazione di eccellente livello. 
Numerosi compositor! si sono 
cosl serviti delle attrezzature, 
distinguendosi con opere di 
grande interesse. Tra quest! 
vanno segnalati: Oleg Bulo-
skin — che, con Mistero, una 
composizione realizzata con il 
sintetizzatore graflco, ha di-
mostrato di possedere note
voli doti di innovatore — e 
Eduard Arteniev che ha ela-
borato musiche da motivi po-
polari (suonati con uno stru-
mento simile al nostro ttscac-
ciapensieri») e ha sperimen-
tato anche nuovi modi di 
espressione musicale sulla ba
se delle indicazioni di Scria
bin sul rapporto musica-colo-
re. mettendosi inoltre in evi-
denza per aver composto la 
« colonoa » del film Solaris di 
Tarkovski e una serie di com-
menti musicali per gli spetta
coli di prosa. 

Carlo Benedetti 

Che cosa'ha 
nelle vene? 

Victoria Zinny (nella foto) sta interpretando il nuovo film di 
Pasquale Squlfierl, che si tntitola « La musica nelle vene». 

L'opera, atfraversata da una concezione sfoico-epicurea, 
ha desfato impressione al Festival - Impegno ma anche 
confusione nel «Treno rosso» dello svizzero Ammann 

Dal noitro inviato 
LOCARNO, 9. 

Il film Storie scellerate, 
opera seconda di Sergio Citti 
(il cul esordlo awenne alcuni 
anni fa con Ostia), e appro-
d&to stasera non senza desta-
re profonda impressione sugli 
schermi del XXVI Festival di 
Locarno. Assente purtroppo il 
regista — e stato incarcerato 
con un provvedlmento raro e 
repentino per una questione 
di patente scaduta —. Storie 
scellerate e stato, comunque, 
tenuto a battesimo con solle-
citudine da Pier Paolo Paso-
lini, che con lo stesso Citti 
ha, oltre che una vecchla con-
suetudine di collaborazione 
per i suoi librl e per I suol-
film, lavorato alia sceneggia-
tura di quest'ultima pellicola. 

La prima valutazlone che 
Pasolinl ha voluto dare della 
seconda fatica di Sergio Citti, 
sunteggiando per sommi capi, 
cosl sottolinea: «La critica 
migllore ha trovato belllsslmo 
il primo film di Sergio Citti, 
Ostia. Era infatti un film bel-
lissimo... Una riuscita come 
quella di Ostia si spiega at-
traverso l'autenticita del-
1'esperienza personale rivissu-
ta nell'opera... In Storie scel
lerate 11 fenomeno si ripete... 
poiche tra una folia dl perso-
naggi non protagonist! e in 
ognuno di essl c'e il ricordo 
di un'esperienza reale, vissuta 
in un altrove che il destina-

«Un colpo 

in banco » 

per George C. Scoff 
HOLLYWOOD. 9. 

George C. Scott sara 11 prin
cipal interprete di Un colpo 
in banco, un film il cui primo 
a ciak » e previsto per il pros"-
simo 17 settembre a Los An
geles, con la regia di Gowe 
Champion. 

La casa di produzione non 
ha fornito nessun altro parti-
colare sulla pellicola, ma il 
suo presidente ha dichiarato 
di ritenere che il film sia fra 
i piii importanti tra quell! at-
tualmente in cantiere.- .- -

Successo di un gruppo cooperafivo romano 

Le coraggiose proposte del 
Teatrodanza contemporaneo 

Un ciclo di spettacoli coreutici (tra cui quattro novita) a Urbino 

Dal nostro corrispondente 
URBINO, 9 

Ad Urbino. dopo la bella 
rappresentazione del Milesglo-
riosus di Plauto (regia di Ar-
noldo Foa), nell'ambito degli 
spettacoli di agosto. a cura 
del Comune e dell'Azlenda di 
soggiorno. abbiamo visto una 
serie di sette lavori rellzzati 
e presentati dal gruppo « Tea
trodanza contemporaneo» di 
Roma: quattro di essi erano 
in prima assoluta. - - -

II gruppo. organizzato in 
cooperative, ha cominciato a 
formarsi oltre due anni fa in 
torno ad una iniziativa di Elsa 
Piperno (reduce da un lungo 
periodo di intensa attivita in 
Inghilterra) e di Robert Cur
tis, ambedue maestri di dan-
za. coreografi. ballerini. ed ha 
5enz'altro imboccato una stra-

Week-end alia rovescia 

NIZZA — Week-end alia rovesc'a per Curd Jurgens: tuff* la aettlmana I'attore tedesco si 
riposa nella sua villa di St. Paul de Vence, sulla costa Azzurra, ma il sabato stra parte per 
Salisburgo, dove tutte le domeniche interpreta sulla scene < Jedtrmann > di Huge von Hof-
mannsthal. Nella foto: Curd Jurgens nella sua piscina, insieme con I'attrice austriaca Katla 
Martin, sua partner nelle spettacolo sallsburghoso. 

da difficilissima: costruire un 
discorso realmente in alterna-
tiva alle strutture, ai conte-
nuti e quindi necessariamen-
te alia politica culturale do-
minante proprio in un setto-
re in cui, forse piu che in 
ogni altro. il muro del con
form ismo e i sonni secolari 
cullati dal potere (magari sul
le note dello Schiaccianoci) 
sono duri da rompere. 

Per le rappresentazioni del 
tipo di quelle cui abbiamo ap-
pena assistito e tra l'altro ne-
cessario disporre di una com-
pagnia e al tempo stesso di 
una scuola interna di estre-
mo rigore — come ci ha fat-
to notare la stessa Elsa Pi
perno nel corso di un collo-
quio che abbiamo avuto con 
i membri del gruppo — poi
che, oltre ai tanti probleml 
di educazione stilistica degli 
attori-danzatori, c'e da aifron-
tare una tecnica di base as-
solutamente specifica. 

Tra i lavori gia eseguiti re-
centemente dal gruppo abbia
mo visto Esposizione ritmica 
(coreografia di Curtis, musica 
di Milton Castro). Sfaccetta-
ture (coreografia di Pontano, 
musica di Sorecki. scenogra-
fia di Cevallos) e Cliche, idea-
to. organizzato ed interpreta-
to da'.la stessa Piperno con 
le musiche di Hayes e gli ef-
fetti sonori di Cevallos. 
Una caustica esemplificazio 
ne. quest'ultimo pezzo. della 
funzione commerciale, affida-
la. tramite il sesso. alia donna 
«modema» ancora oggetto, 
come «angelo* di un confor-
tevole ed asettico focoiare-al-
cova, come manichlno pubbll-
citario. come bambola-oca ben 
agghindafa. secondo 1 suggerl-
menti ccntinui della pubblici-
ta o del fotografo «brillan-
te». ai quali esplicitamente 
allude la fonte sonora, men
tre le diapositive reostrano la 
drammatica condizlone della 
donna che deve realmente fa
re i conti con questa societa. 

In prima assoluta gli altri 
lavori: Masse, di Cevallos con 
musica del gruppo Segno, su 
una ipotesl di autodlstruzio-
ne del vecchio mondo dl og
gi. incapace dl porre al cen
tra di se stesso l'uomo: AT-
ch€, da un'idea grafica di Gab-
bris Ferrari, che e anche au
tore delta scenografia. con 
musica di Franco Piva e co
reografia della Piperno: Cer-
cando, dl Jacqueline • Bugll-
si con musiche dl Walter 
Carlos e Chicago; Souilibrt. 
su note musiche di Penderec-
ki e con coreografia dl Jo
seph Fontano. 

Le quattro nuove opere (in 
Archi e Maste anche le mu

siche sono inedite) vanno sen-
z'altro considerate nel com-
plesso come un fatto cultura
le di notevole rilievo. come 
una proposta coraggiosa per 
l'originale capacita di comunl-
cazione basata su una danza-
scena che impegna tutte le 
risorse deU'lntelligenza e tut
te le possibility di movlmen-
to del corpo umano. senza 
concessioni al «grazioso» ne 
facili accentuazioni tecnicisti-
che, pur nell'ambito dl 
una tecnica straordinariamen-
te versatile e rigorosa. 

Qualche cenno in partlcola-
re su Archi: un lavoro assal 
lineare, nonostante la relati-
va complessita di alcune sce
ne. L'idea centrale e quella 
del potere, in mano ad una 
societa rappresentata da un 
gruppo di personaggi. che e-
margina l'uomo, lo lsola, lo 
respinge e si appropria anche 
di una dimensione estetica 
(c'e un personaggio femmini-
le che rappresenta l'arte. la 
poesia) la quale viene negata 
o tolta airuomo. Quest! inli
ne abbatte 11 potere. con tut-
ti gli strumenti repressivi 
(rappresentati emblematica-
mente da specie di marionet-
te-gendarmi da favola contem-
poranea in una tenuta a viva-
cl e briilanti colori) e risve-
glia e libera il personaggio-
simbolo di cui sopra. Rima-
ne pero sempre l'insidia: una 
chiazza nera in basso sullo 
sfondo, elemento informe che 
durante tutta la rappresenta
zione continua a muoversi. a 
pulsare. La posslbilita di re-
gressione antistorica e pre-
sente. l'elemento aberrante e 
11 ed occorre guardarsc-ne an
che nel momento del balzo 
In avanti. «II grembo da cui 
nacque e ancor fecondon, co
me awerte Brecht riferendo-
si piu specificamente al fa-
scismo. 

Ancora per Archi. va nota-
to Tincisivo intervento. sulla 
idea dl Ferrari, della musica 
di Piva, che utilizza, tra l'al
tro, raffinate elaborazioni di 
element! del '900 o comun
que basatl sull'armonia clas-
sica accanto a branl elettro-
nlci, mentre una parte note-
vole deU'impianto sonoro e 
dodecafonlca: in quest'ultima 
assume un ruolo lmportante 
un accordo a dodlci suoni (la 
serie com pi eta) da cui si dl-
parte un canone a dodlci par
ti realL 

Ora «Teatrodanza contem
poraneo », dopo le due rappre-
•entazloni urblnati, si e tra-
sferito a Spoleto. 

Luciano Fabi 

tario borghese sente come una 
perdita. Questo altrove e 11 
mondo popolare di una Roma 
antica (rlmasta inalterata fl-
no a pochl anni fa): non per 
nulla 11 periodo storico in cui 
si svolge 11 film e quello in 
cul il Belli ha scritto i suo! 
sonettl». Un mondo che Citti 
aha contemplato proprio con 
l'occhio disinteressato e sple-
tato del filosofo... Nulla resi
st© alio sguaTdo di Sergio Cit
ti: nulla dl cid che e ufficlale, 
istituzionale, rlspettato. Per-
che alia filosofia stolca-epicu-
rea (che ha ignorato e snob-
bato per anni 11 cattoliceslmo) 
si aggiunge in Sergio Citti 
l'anarchia...». 

Ci siamo dilungati in questa 
citazione poiche ci sembra. in 
effetti, che essa colga il valore 
d! fondo di Storie scellerate, 
un'opera che marca nettamen-
te 'a compiuta autonomia (nel 
confront! dello stesso Paso-
lini) e la raggiunta maturita 
del cinema di Sergio Citti. 
Ricchisslmo dl puntl dl rlchla-
mo e dl rimando al Belli e al 
Bandello (del quale sono rl-
prese nel film alcune novelle). 
oltre che di evocazioni piu o 
meno dirette dei nomi dl 
Stendhal (Le passeggiate ro-
mane), dl Plnelli (la parte II-
gurativa). ecc-. Storie scelle
rate si articola in un racconto 
quasi a bracclo — secondo 
la tradizione orale pocolaresca 
che ha tra mandate fino a un 
recente Dassato fatti e fat-
tacci del mondo auotidiano 
romanesco — awiato e con-
dotto al suo culmine da due 
dei personaggi stessi che po-
polano la densa materia nar-
rativa, Bernardino (Nlnetto 
Davoli) e Mammone (Franco 
Citti. fratello del regista). Pa
solinl sottolinea. infatti, al 
proposito che «non c'e solu-
zione di continulta tra il rac
conto e coloro che sono rac-
contati». La vicenda si com-
oone. per l'esattezza. di quat
tro storie raccontate da due 
giovani «scellerati» (Bernar
dino e Mammone. appunto) 
mentre essi stessi interpretano 
la quinta storia che intreccia 
e conclude le altre. 

L'opera nell'insieme svaria 
da picaresche question! di cor-
na e di ladrocinio a epiloghi 
cruenti (di qui 11 titolo Storie 
scellerate, dove l'aggettivo col-
to, quasi aulico, e mutuato 
invece da una tipica forma 
espressiva della parlata roma-
nesca): assistiamo cosl alia 
rappresentazione attuata con 
filosofico dlstacco di sangui-
nose vendette (castrazioni, 
esecuzlonl sommarie, ecc.), 
rappresentazione che propone 
una realta scandita, in un 
quadro elegante permeato di 
stoicismo e di scetticismo. 
da un ritmo e da toni tipici 

dell'epica popolare. 
In effetti, 11 risultato piu 

rilevante ed originale che Ser
gio Citti raggiunge in questa 
sua seconda opera e proprio 
quello d'aver saputo creare 
tutto un mondo pressoche ver-
gine dove passion!, sentlmen-
ti e risentimenti sono espressl 
nella loro assoluta naturalita 
ma anche nella loro elemen-
tare dimensione irrazionale e 
contingente. Non a caso tra 
le parole di Sergio Citti tro-
viamo queste, particolannen-
te eloquent!: «Le cose non 
eslstono: se le devi dire, te 
le devi inventare*: Storie 
scellerate sono un'invenzione 
tutta sua e, soprattutto, una 
invenzione che lo pone dl di-
ritto tra i giovani cineasti ita-
lianl piu acuti e piu nuovi. 

Tra le altre proposte che 
hanno animato U clima del 
Festival locamese, di partico-
lare importanza ci e parsa 
quella del giovane autore sviz
zero Peter Ammann (gia col-
laboratore di Fellini e regista 
televisivo) col suo Treno rosso, 
incentrato su una per lo meno 
bizzarra fusione tra i temi 
deH'emigrazione e della revivi-
scenza della leggenda di Gu-
glielmo Tell quale portatore 
di un rinnovato messaggio dl 
lotta e di liberta. II Treno 
rosso (cosl chiamato in rife-
rimento ai convogli dei nostri 
compagni emigrati che ricor-
rentemente tornano in Italia 
per votare comunista) mostra 
vistosi squilibri tanto per quel 
che riguarda lo spazio conces-
so alle singole componenti 
(parte documentaria e parte 
di ricostruzione scenica) tanto 
per ci6 che si riferisce alia 
materia di fondo legata ai 
drammatici problemi sociali e 
politici deH'emigrazione ita-
liana in Svizzera. 

Francamente splace che que
sto pur generoso tentativo di 
Peter Ammann' non sia riu
scito ad approdare ad un di
scorso chiaro. poich^ il tema 
affrontato e certamer.te dl 
bruciante attualita e di grosso 
momento politico, anche per 
la societa elvetica. Purtroppo, 
non possiamo che constatare 
le cose per quel che sono, 
anche se dobbiamo riconosce-
re che lo slancio e l'impegno i 
profusi da Peter Ammann nel 
suo Treno rosso testimoniano 
le sue buone possibiiita per 
future e piu avanzate espe-
rienze. 

L'ultima nota che dobbiamo 
registrare oggi al Festival di 
Locarno ha il sapore un po' 
del grottesco: il film della 
Repubblica democratica tede-
sca L'orcheslra rossa di Horst 
Brandt e stato proiettato in
fatti, ieri sera, con i mill della 
pellicola fuori posto. TJ pub-
blico non ha fatto una piega 
e tutto si e rlsolto, a fine 
proiezione, con una lleve 
atmosfera di lmbarazzo da 
parte dl tuttl e con l'impe
gno della direzione del Fe
stival di ripresentare al pid 
presto il . film in oequenta 
corretta, 

le prime 
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Sauro Borelli 
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Cinema 
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La tardona 
Quasi trent'annl sono pas-

sat i da Breve inconlro dl 
David Lean, e 11 mutamento 
dei sentimentl e la clrcostan-
za che piu colplsce in questo 
film dl esordlo dl Jean-Pierre 
Blanc, dove pur si tratta dl 
un « breve lncontro» tra una 
donna e un uomo dl mezza 
eta, Muriel e Gabriel, che 
awiene in un modesto alber-
go sulla Costa Azzurra. Mu
riel e «la tardona», quasi 
una «suora austriaca» per 
Gabriel, una diffidente e »el-
vatica zitella che «adora la 
liberta ». 

Se Breve incontro afferma-
va la dolcezza del sentimentl, 
il • film a • colori dl Jean-
Pierre Blanc (che ne e anrhe 
10 scenegglatore) descrlve In 
assenza del sentimentl e del
la passlone in un mondo do
minate dalla meccanica dei 
gestl e delle azlonl quotldia-
ne, banali e sempre ldentl-
che a se stesse. La gallena 
dei « personaggi» che popola-
no la stazione climatlca piix 
che assurdl sono esempl dl 
una umanlta alienata e di-
strutta dalla miseria umana 
e daU'assenza della passlone 
che facllita la comunicabllita. 
Muriel e Gabriel saranno unl-
ti soltanto dal canto funebn 
e perslstente delle frasl fatte, 
con le quail struttureranno 
uno pseudo-rapporto lmbaraz-
zante e retlcente come sonc-
chlo fedele dell'assenza dl 
quella «liberta» che Muriel 
invano crede di possedere. 

Pur con qualche banalita 
obiettlva, 11 film dl Janne-
Pierre Blanc non vuole esse-
re che la metafora eslstenzla-
le del fallimento umano del 
nostro tempo, rlvelata ;it*;ra-
verso l'amara fenomenologia 
della vllleggiatura. Ironla e 
tragedia, llevita del tonl e 
chiarezza del dlsegno sono 
caratteristiche di uno stile 
che ritroviamo nelle felici 
interpretazioni di Annie Gi-
rardot e Philippe Noiret. 

II bianco sole 
del deserto 

Come film «avventuroso» 
11 bianco sole del deserto del 
sovietico Vladimir Motyl ha 
una partloolarita non trascu-
rabile: le difficolta incontra-
te dal valoroso soldato dello 
esercito popolare che non rie-
sce a imboccare la via verso 
il Volga, verso la sua casa 
dove l'aspetta la dolclssima 
Caterina, saranno superate fe
licemente grazie anche alia 
esplicita ironia del regista. 
II film di Motyl e, in fondo, 
la storia di un contrappun-
to tra il tono delizioso e Idil-
lico delle lettere del soldato 
Nicolai alia sua Caterina e 
la cruda realta vissuta quo-
tidianamente nel disagio e 
nella violenza. ., - ( 

La missione di Nicolai e 
l'annientamento della banda 
di Abdullah, ex contrabban-
diere, bandito sanguinario al
ia testa delle ultime «forze 
della reazionen del Turke
stan non ancora domate dal
la Rivoluzione d'Ottobre. No
nostante le « difficolta» de-
rivate soprattutto dal nume-
xo preponderant^ dei bandi-
ti, Nicolai, aiutato da un gio
vane soldato e da un buon 
ladrone, riuscira ad avere la 
meglio su Abdullah, che non 
possiede certo la nuova e an
tica saggezza rivoluzionaria. 

Pur nella crudezza della 
lotta, 11 film a colori dl Motyl 
riesce ad essere agile, ma, 
paradossalmetite, l'abuso del-
l'ironia rischia di trasformar-
si nel suo contrarlo, e 11 rap
porto con la civilta turkesta-
na (non poco spazio ha nel
la vicenda), che per la prima 
volta ascolta il vocabolario di 
Marx e di Lenin, si colora 
spesso di paternalismo. A mo
ment! a fIguratlvi» seguono 
immaglni pesanti e naturali-
stiche, e senz'altro veristlca 
e 1'interpretazione di Anatolij 
Kuznetsov. 

frai \!7 

controcanale 

r. a. 

Tequila 
II pistolero del titolo ed 

un suo degno compare di no> 
me Giaguaro (ma non di fat
to) formano un'associazione a 
delinquere tra le piu scalci-
nate, con grandi pretese ma 
ben magri risultati. I due 
fuorilegge difettano di cini-
smo e. da bravi sentimentali, 
finiranno per trasformarsi in 
veri e propri samaritani. gof-
fi paladini di poveri agricol-
tori angariati dal bieco la-
tifondlsta senza scrupoli. 

Western agreste. scialbo ed 
evanescente, questo Tequila 
presenta ogni caratteristica 
del genere «ironico-violento » 
ma, se la violenza e farsa, 
l'ironia e dawero tragedia. 
In un turbine di gags awi-
lenti e situazioni spesso in-
volontariamente paradossali, 
il film — diretto a colori da 
Tullio De Micheli ed inter-
pretato, per cosl dire, da 
Antony Steffen e Roberto 
Camardiel — non strappa nep-
pure un sorriso: sempre le 
stesse facce ebeti, sempre l 
soliti scenari di cartapesta 
ormai familiari quanto le pa-
reti di casa nostra. Ed e sem
pre lo stesso film, finche qual-
cuno non decidera di scrive-
re la parola fine. 

d. g. 

Frank Gilroy 

e regista 
NEW YORK, 9 

I diritU per la riduxione ci-
nematogralica del romanzo dl 
Frank D. Gilroy Da mezzo-
giorno alle tre, che sari pre
sto pubbUcato, sono gia statl 
acqulstatl da un noto produt-
tore. 

L'lnizio delle riprese del 
film e previsto per 11 proaslmo 
autunno; la regia sara dello 
ataaao OUroy. 

DOPO IL 25 LUGLIO — E' 
raro, assai raro die una serie 
televisiva migltori con il pas-
sar delle puntate, ma questo 
e il caso di Tragico e glorloso 
•43, almeno finora. La terza 
puntata, dedicata ai 45 giorni 
del governo Badoglio, ha rap-
presentato un netto salto di 
qualita rispetto alia seconda, 
che era gia stata largamente 
migllore della prima. A parte 
i confronti, questa terza pun
tata ha assunto peraltro un 
valore particolare nell'intero 
quadro dei programmi di He-
vocazlone storica trasmesst 
dalla TV negli ultimi anni. 

Fino a ieri sera, infatti, me-
morie e ricostruzioni si erano 
fermate alia giornata del 25 
luglio: ed erano state suggel-
late dalle ormai famose im-
magini del popolo Jest ante 
per le strode e dell'abbatti-
mento dei simboli del regime 
fascista. Con i 45 giorni di Ba
doglio si e andati oltre: si e 
cominciato a ricordare quel 
che e venuto dopo le prime 
reazioni al comunicato che 
annunciava le « dimissioni» di 
Mussolini, nell'ultimo scorcio 
di luglio e nelle tragiche e af-
fannose settimane di agosto. 

Ivan Palermo e Stefano 
Roncoroni, che hanno curato 
la puntata, ci hanno offerto 
una rievocazione ricca e 
drammatica, costruendo con 
grande abilita un racconto in-
tessuto esclusivamente di te-
stimonianze dirette. E1 stato 
un ottimo esempio di quel 
che si pud ottenere adoperan-
do, con passione e intelligen-
za il mezzo televisivo, anche 
quando non esistono pratica-
mente immagini di archivio 
degli avvenimenti che si vo-
gliono rievocare. 

II racconto e proceduto sem
pre a ritmo serrato, senza 
smarrire il senso complessivo 
degli avvenimenti; le informa-
zioni sono state molte, e, a 
tratti minuziose (anche se 
non sempre complete): ma an
che i particolari, questa volta, 
avevano un preciso signtficato 
puituco. Si pensi alia testi-
momanza del tipografo che. 
incaricato di comporre per il 
giornale il proclama di Bado

glio, intendeva omettere la 
frase «la guerra continua »; 
si pensi alia lunga, agghiac-
clante rievocazione dell'eccidio 
di Bari; si pensi alia testimo-
nianza degli operai che aspi-
ravano a un radicale muta
mento della situazione e sa-
botavano la produzione per-
chS odiavano la guerra, ma 
poi, gia presentendo quel che 
sarebbe stato il loro cbmpito, 
nell'immediato futuro, comin-
ciavano a mettere da parte 
le armi. 

Proprio su quel che in quelle 
settimane andb accadendo nel
le fabbriche, sul piano sinda-
cale e politico, la puntata 
avrebbe potuto e dovuto se
condo noi, soffermarsi di piu: 
sarebbe stato piu chiaro, in 
questo modo, che «I'incapaoi-
ti politica» del governo Ba
doglio, cui si e riferito An-
dreotti, affertnando che nella 
compagine operante attorno 
al re «l'elemento dominante 
era la paura dei tedeschin, 
era piuttosto paura delle 
masse ed era ispirata dal ten
tativo ostinato e sangulnoso 
di difendere. anche dopo il 
«licenziamento » di Mussolini, 
la vecchia struttura di classe. 

A chiarire questo nodo — 
cosl importante per i giorni a 
venire — avrebbe potuto con
tribute, del resto, anche wia 
analisi piu precisa dei contra-
sti tra i partiti antifascisti 
e il governo per le diverse 
posizioni esistenti all'interno 
stesso del « comitato di oppo-
sizionen. Qui, ci sembra, la 
puntata ha marcato un limite, 
anche sul piano dell'informa-
zione. Che non ha offuscato, 
tuttavia, la sostanza di quel 
che furono quei 45 giorni, ca-
ratterizzati da una possente 
spinta delle masse popolari e 
da una nuova maturazlone 
dell'antifascismo in contrap-
posizione alia politica reazio-
naria e forcaiola di una mo
norchia e di un apparato bu-
rocratico militare che cerca-
vano a tutti i costi di impe-
dire che il colpo di Stato del 
25 luglio, anziche" salvarli, si 
trasformasse nella loro defi-
nitiva condanna. 

g. c. 

oggi vedremo 
GLI SPECIALI DEGLI ALTRI 
(1°, ORE 21) 

La puntata dl stasera del ciclo di servizi curat! da Ezlo 
Zefferi per la rubrica del Telegiornale sara dedicata alia 
Svizzera. II servizio tende a mostrare i multiform! aspetti 
della Confederazione elvetica ed i conflitti derivanti dalla 
convivenza dl tradizloni e culture spesso contrastantl tra loro 
e soffocate dal dominlo degli interessi economic! legati al 
capitate. > - - . -

IL SORRISO DELLA GIOCONDA 
(2° ORE 21,15) 

Va in onda questa sera la replica del Sorriso della Gio-
conda d! Aldous Huxley, nell'adattamento televisivo di En
rico Colosimo. Ne sono Interpret! Anna Miserocchi, Nando 
Gazzolo, Cesarina Gherardi, Raffaella Carra, Andrea Checchi. 
Tina Mayer, Cesare Polacco, Dino Peretti. Costruita secondo 
1 classicl moduli della storia a suspense, il Sorriso della Gio-
cond narra di un uxoricidio clamoroso: Henry Hutton viene 
incolpato della morte dl sua moglie Emilia e 11 processo, al 
termine del quale egli verra condannato a morte, desta grande 
scalpore neU'oplnione pubblica. Ma proprio quando 11 prota-
gonista e sulla soglia del patibolo, ecoo 11 colpo di scena. 

SPECIALE DI «ADESSO MUSI
CA » (1°, ORE 22) 

Napoll oggi e 11 titolo della seconda appendice al pro
gramma musicale curato da Adriano Mazzoletti. Questa volta 
la trasmissione e dedicata alia canzone napoletana, ed e im-
perniata sul confronto tra II repertorio classico e le tendenze 
musicali piu recent!, se cosl si possono chiamare quelle di 
cul si fanno portatori Ranieri, Nazzaro e Di Capri. 

programmi 
TV nazionale 
10,15 Programma cinema-

tog rafico 
(Per la sola zona dl 
Messina) 

18,15 La galllna 
Programma per 1 
piccini. 

18.45 La TV del ragazzl 
<t II giomalino dl 
Gian Burrasca*. 
Replica del primo 
eplsodio dello see-
neggiato televisivo 
di Una Wertmul-
ler tratto daH'omoni-
mo racconto dl 
Vamba. 

19.45 Telegiornale sport • 
Cronache Italians 

20.30 Telegiornale 
21.00 Gli special! degli 

altri 
22,00 Speclale di « Adea-

so musica • 
c Napoll oggia. 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 II sorriso della Gio* 

conda 
dl Aldous Huxlaj. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - O r e 7 , 
», 12, 13. 14 . 17, 20 • 23 ; 
6.0S: MattBtino musicale; S.51i 
Almaaccco- 9.30-. Canxonii 9j 
Ltecio e basso; 9,15: Vol e 
!• ; 11,15: Rimrca aBtomatics; 
11.30? Quarto program-**; 12 
• 44: I I •otfarnaricantaj 13,20: 
Una eommoaia in 30 taiarrth 
« Fraocillon » di A. Ontaas coo 
R. Falk; 14.10: Corsia prof*-
rtmxial*; 15: Per vol fiovani; 
17.05: I I GiraSMa; 1S.55: Mo-
tica a claama; 19,25: Aoalto-
riant; 20,20: Concerto: Dirat-
rora OaoriM Pratre; 21,55: 
Victor Racdtatra all'orfano 
clattrico; 22 ,20; An4ala a ri-
tonMK presenta Mina. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ora: 0 ^ 0 . 
7,30, 8,30, 1 0 3 0 , 1 2 ^ 0 , 
1 3 ^ 0 , 16JO, 17,30, l a ^ O , 
19,30, 22,30; C: I I nMttMiora: 
7,40: Boonflorno; 0,14: Cotn-
plessi 4*cstat*; 0,40: C O H M a 
parcna; S.54* Maloaraniniai 
9,35: L'arte 41 arranaiarei 9 ^ 0 * 
• Maaatnia »j 10,10: Un olaco 
par I'astata; 1 0 3 5 : Speclale • * • 

Si COR P. De Vico; 12,10: Re
gional!; 12.40: Alto «radlman> 
to; 13: Hit Parade; 13.30: 
Boooaiomo sono Fraoco Carrf 
a TOi?; 1 3 3 0 : Come e perches 
14: Sa «i f i r i i 14.30: Raftav 
nalh 15: « La Certosa 41 Par» 
n a • ; 15.45: Cararai; 17,35: 
Offerta speclale; 1 9 3 5 : Saper-
estata; 20.10: Anoata a riter-
no; 21 ,50: taps-sonic; 22,43i 
Musica I * M » I a. 

Radio 3° 
ORE - 9,30: Renrennto In Ita
lia; 10 : Concarta; 1 1 : I cae> 
cartl 4 i Alatnonl; 11,40: Mas*-
cae itallaae; 12,15: Musica nel 
tempo; 13,30: laleiwam.it 14 
o 30: Disco la vatrlaai 15,19* 
U siafonie 41 Siaelias; 16.15: 
Concerto: Oaartetto Gnaraerl, 
pianista A. RoWnstaiai 17,20: 
Masicbe 4i Device; 1 9 3 0 : M o 
sica ISMjsiSi 19,45: Plaaofar
te o-aji: 19,15: Concerto aera-
ti 20,15: La malaWa iafet-
tive; 2 1 : Gioraele oel Terxoj 
21,30: Raamaa Premlo Ita
lia; 22,15: Partlamo 41 eaet> 
tacolo. 

LIBRBRIA B DISCOTBCA RINASCITA 

% TotrJ | |*H « ratWIii kaUaoJ ed cten 

^L-^^'iiWj^'^Jaa^Ji^fcteJ-»*&Ae^\£&j££ii&2*^b;-
O ^ ? ' . 

http://laleiwam.it

