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Yutte tra 
due fuochi 

« Morte a Venezia » alia hnice 

Mann visto 
da Britten 

Nell'opera il musicisla tratfeggia con suprema maestria la 
figura del protagonisla menfre gli allri personaggi risul-
tano un po' senza volfo • Eccellente I'English Opera Group 

HOLLYWOOD - E' in arrivo 
negli Stall Uniti da I In nativa 
Danimarca Yul»e Slensgaard 
(nolla foto). L'avvenente at-
trice interpreter^ a fianco di 
Robert Mitchum il film « Jesus 
against Jesus » (a Gesu contro 
Gesu »): chissa lei se e per 
chi parteggera 

Vifforio Gui 

indisposto 
o Sfresa 

STRESA. 21 
II maestro Vittorio Gui, che 

con !a collaborazione solisti-
ea del pianista Nikita Maga-
loff avrebbe dovuto dirigere 
domani sera a Stresa il con
certo di chiusura delle Setti-
mane musicali, e s ta to colpi-
to da una improvvisa indi-
sposizione durante le prove 
eon l'Orchestra sinfonica di 
Torino della RAI; non si trat-
ta — come hanno precisato i 
medici — di malessere grave, 
ma il maestro e stato consi-
gliato (anche in considerazlo-
ne della sua e ta ) a rinuncia-
re all'impegno. 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 21 

Nel giro di tre mesi Morte 
a Venezia, l'ultima opera di 
Benjamin Britten e arrivaia 
dal Festival di Aldeborough 
dove ha avuto la prima ese-
cuzione. alia Fenice. Non ca
pita tutt i i giorni nei teatrl 
italiani. cosi poco solerti ver
so le novita Ma qui gioca il 
doppio elemento mondano di 
Venezia « del film di Viscon-
ti e la pigrizia e stata supe-
rata anche se il nuovo lavo-
ro dell'illustre compositore in-
glese non vale i precedenti. a 
cominciare dal Peter Grimes 
che gli diede fama europea 
nel 1945. 

A quell'epoca Britten aveva 
trentun anni. Ora ne ha ses-
santa ed e tra i pii'i ammi-
rati e discussi muslcisti con-
temporanei, legato a uno sti
le personale che affonda le 
sue radici in Purcell. il genio 
britannico del Seicento, ma 
che si alimenta ecletticamen-
te alle font! moderne mante-
nendosi tuttavia estraneo al
io sperimentalismo delle avan-
guardie. 

Pe." intenderci diciamo che 
amici e nemicl lo apparenta-
no a Sclostakovic con cui ha 
in comune la fantasia, la spre 
giudicatezza stilistica e la abi-
lita di placer* al vasto pub-
blico. I due sono anche buo-
ni amici. A differnza di Scio-
stakovic che ha potuto pro-
durre poco per il teatro, Brit
ten e pero riuscito a crearsi 
una organizzazione personale, 
rEnglish-Opera-Group, cui ha 
affidato tut te le proprie «o-
pere da camera». da\VAlber
to Herring al famoso Giro di 
vite e via via fino alia pre-
sente produzione. 

Morte a Venezia rientra per-
fettamente in questo schema. 
sia per le dimensioni — picco
lo coro. piccola orchestra, pic
colo corpo di ballo — sia per 
la sua natura musicale che ci 
offre, si pu6 dire, tu t to il 
meglio e 11 meno-meglio di 
Britten. 

II libretto, preparato da My-
fanwy Piper, 1'abituale colla-
boratrice Ietterarla di Britten, 
deriva dal famoso racconto 
di Thomas Mann che e servi-
to da canovaccio a Visconti. 
Pare tuttavia che il musicista 
abbia matura te l'idea per con-
to propno E' possibile. II te-

le prime 
Cinema 

Io e lui 
Nel recente romanzo lo e 

lui. Alberto Moravi-a narrava 
d'un inteliettuale di sinistra, 
Pcderico. cui lo s t rumento 
della virilita procura non po 
chi lastidi, fru^trando l suoi 
desider; d: subiimazione. Fe-
derico vorrebbe creare. scn-
vere il libro che si porta 
dent ro da tanlo tempo, o 
quanto meno esordire nella 
regia cinematografica, con 
un'opera d'lmpegno; ma «Lui» 
cerca di trascinarlo su a l tn . 
ben noti sentien. sv.andolo 
da ogn; p.ii nobiie proposito. 
Caso evidente d: sdoppia-
mento nevrotico. ^racche il 
prot-igoniata at tnbuisce al 
p ropno membro iscusate. ma 
le co-je s: ch amano col loro 
nome) una personalita auto 
noma, e una petulante capa
city di esprimer^a in parole 

Non e ch. non veda lo dif-
ficolta e . r:^_h; d'un tenta
tive di trjs,'e::.-e s.ffatta m i 
t ena VJ:.,I sciiermo. Diff.colta 
c r .sch. ch • Lur.ano Slice, re 
g:sta. e L-indo Buzranca. in 
terprete pr:nc:pale. n^nno af-
fror.tato con ^ol.ar-iioa otra-
fottenza Tan 'o p \ - caminc a-
re. e for.so 3d uso desli spet-
tator: mono .=\e^;i. ("Lui» e 
£ mbol'.camente v:sui!:zzito :n 
diversi og?eit:. col gusto di 
quella grafic^ murage ano-
nima che ha quale mu 
« o j luoghi d; decen-
za Mi ; ' invoi?ar:nvnto 
Contrass?gna <»rrh? iltri scor-
ci della vcenda . ch? avreb 
bero potuto esstre comunque 
t ra t ta t en r - n o n u s°nsi 
bile i rapport- del oerso 
n a g ' . o col mondo deI!o i?et-
taco'o. il suo tr*2ieom:co d' 
b.Ut.to ron : g»ovani Textr.i 
pa r l amen t in ». ecc 

Prc io i to dunque. d: ^.-ana 
gros->2, e d.s l :nato a j n rap: 
do .->ni.-.-;.o que-.to lo e lui 
non ar»orr.e.-.:a n alcun m^ 
do .a conj.x-iva morale a.^.v 
progress..-.i i <-ubI:mare ai. a. 
c*so; m>. r.on rrpr .mere » v 
chc la rep.e->s:opa porta •'.'\ 
per.e:.->.o::^». ch? z'.i r..r. t'..« 
a3pccr . i t .* com? un '?fcl i ' t 
ta e-i'p.n-sa 

Accanto i B j ^ a n c a e_*.-
tano r.z.'.t: parti d- : r n?*o r r. 
l:?.o G b : -V.i Gn.^,-: : . B J . 
le Og e; .\!.i-r . 3 S J Vain:.'. 
C i p r . o . V 
t :n..- .Si i: 
C0.CT2 

•n r.^nev ton A*.: 
.. J^ss. 'a Duoh.i 

*"•• ?«. 

rini^;, ragazzi 
F.T5e nestsuaa om^malo 

pr?fn al mondo c »sn c \])z 
7ita » nelle imit.^zion- comr 
quella it i l iana. Mi, come tu t 
ta le copie. i « genen » lmiu t i 
•ono sempre inferior! -all'ori 
ginale, cico una dczradazionc 
* ui>.i degeneraz.one dei m o 
tftlll. Ora, be il western atnc 

rioano aveva una sua specifi-
ca dignita, i film di Hong 
Kong non l'hanno e non 
1'avranno mai. Pensate. quin-
di, quali risultati «spettaco-
lar i» avrebbe potuto offrire 
1'imitazlone di un « kung-fu », 
ormai gia tradotto, in gergo, 
semplicemente « ku-fu ». 

Naturalmente, nonostante la 
«specializzazione», i nostri 
registi non hanno mai avuto 
il coraggio di dare un senso 
all'imitazione: imitando i « ge-
neri » non hanno saputo iro-
nizzarli o contestarli. E ' il 
caso, inequivocabile. di Ming, 
ragazzV. — di Anthony M. 
Dawson, con Tom Scott e 
Fred Harris — un film a co
lon negato al riso e alia sa-
tira, anche se i due attori si 
prodigano, invano, per imi-
tare (a loro volta) Giuliano 
Gemma e Bud Spencer. Cen 
trato sulla «calamita natu-
ra ie» di un fortissimo emi-
grato in Onente . Parsifal, il 
film e la ripetizione di melen-
sa e menotcne bravate con
tro marionette «cinesi ». Per 
rendere piii vivace il dialogo 
— stUato dal regista con la 
collaborazione di Gianni Si-
monelh — il vocabolario «ci 
ne.se» e s ta to adattato al 
turpi lcquio nostrano: «Ac-
ci-tu ». a Fa-cu ». .< Caca-po-
co» e «Miog-not». E non 
manca p3rs:no il dialetto si-
ciliano in becca a un «sa
murai » 

I racconti romani 
di una ex novizia 

«Roma trabocca di marcio 
da ogni piega». ha l'impu 
denza o 1'ingenuita di rile 
vare un pesrionaggio del film 
a colon di Pino Tcsini (con 
Kariu Miyer, Francis Blan-
cke e Tama Lopez), forse m-
capace di vedersi dal di fuori. 
cioe di porsi al posto del re-
gista e di osservare un po' 
la commedia all ' i taliaia. 
c< t ra t ta >> da una novella del-
TAretino «per 1'esattezz-i. si 
mosira l'Aretino che narra la 
stor.ella hcenziasa dell ex-no 
vizia a un cardinale, Gino 
Cervi. cuncso e moraleggian 
te>. ch? si raciMva d^vanti 
al a macchma da presa. Se 
avesse guardalo nel mlrino. il 
p^rsonaggio di cui sopra 
avrebbe potuto osservare i 
racccnti « p?ccam:nosi » <co 
me da aggett'.vo pubblicitarioi 
di una ex novizia illustrati da 
uo ex-regista 

«Oh! Q f i n t o e bella. pec-
cato che si faccia mona-
cheila! ». mormora una co-
mare. non sapendo certo delle 
crge che si consumavano da 
sempre in convento. luogo di 
grandi « abbofTate » e di for-
nicazioni: il croceflsso potra 
persino capovolgersi! Ma 
quaLsiftsi pretesto e buono per 
certa pornograrta dozzinalc. 

r. a. 

I sto si attiene piii rigorosa-
I mente all'idea di Mann, evi-

tando la confuslone Aschen-
bach-Mahler e rlprendendo an
che taluni episodi sfrondati 
dal regista itallano. 

Vodlamo cosl Aschenbach. 
lo scrit tore che ha perso 11 
senso della bellezza, nel cimi-
tero di Monaco da dove par
te 11 suo fatale viagglo nel 
Sud, spinto da una diabolica 
forza, che si identlfica via via 
nel Viaggiatore, nel Bellim-
busto, nel Gondollere, nel 
Commedlante. Aschenbach ar-
riva a Venezia e, nel sontuo 
so albergo del viaggiatorl in
ternational!. incontra 11 bel-
Ussimo Tadzlo, l'adolescente 
perfetto come un dlo greco, 
che lo affasclna. LMncontro 
con la bellezza si trasforma 
in amore e questo, con la sua 
innaturale potenza, distrugge 
moralmente e materlalmente 
Aschenbach che muore (di 
colera, altro elemento di scia-
gurata at tuali ta!) sulla splag-
gia del Lido, mormorando il 
nome del ragazzo cui non ha 
mai rivolto la parola. 

II tema del personagglo ec-
centrico rispetto alia socleta 
e da questa condotto alia mor
te e caro a Britten, da peter 
Grimes a Billy Budd ai fan-
clulli del Giro di vite. Al pa
ri di Mann egli riconosce in 
Aschenbich il proprio rovel-
lo. la difflcolta di un autentl-
co rapporto col mondo: il suo 
personagglo e quindi solo, i-
solato. A parte qualche paro
la scambiata col personale 
dell'albergo e col demone che 
10 insegue. egli parla soltanto 
con se stesso. L'opera diven-
ta quindi un colossale mono-
logo in due atti, su misura 
per Peter Pears, l ' interprete 
genlale di Britten, che dise-
gna. vocalmente e scenicamen-
te, il plu straordinario Aschen
bach che si possa Immagina-
re : un tour-de-force di una 
intelligenza e di una bravura 
incredibili. Vero e che anche 
Brit ten prodiga qui tu t ta la 
propria maestria: il suo reci-
tar-cantando. derivato da Pur
cell, risolve 11 problema del
la voce umana nell'opera in 
modo talmente naturale da 
riusclre stupefacente: parola 
e musica si fondono con un 
reclproco rilievo degno di 
Monteverdi. 

Accanto al personagglo do-
minante, gli altri finiscono 
per non aver volto. E non so
lo perche questo e 11 presup-
posto drammatlco, ma per
che Britten trova raramente 
un colore diverso e convincen-
te per 'oro. La popolazlone 
dell'albergo. quella di Vene
zia, e poco piu di una mac-
chia indistinta e se, qua e la, 
11 musicista si sforza di ca-
ratterizzare l 'ambiente italla
no, cade facilmente nei luo-
ghi comuni della tarantella e 
della canzone falsamente po-
polare; n& il demone nelle sue 
varle apparlzioni risulta piu 
convincente: forse soltanto il 
birbiere. con la sua facile 
petulanza. emerge. Ma quel 
che e piii grave e 1'inconsi-
stenza del gruppo di Tadzio. 

Britten ha fatto della fa-
miglia del bel fanciullo un 
gruppo muto di mimi e di 
danzatori. Non la parola. ma 
la bellezza del loro gesto do-
vrebbe caratterlzzarli. Cosic-
che focra all'orchestra e al co
ro sopperire al silenzio di 
questi personaggi Britten 
maneggia qjest i due strumen-
ti con mano abilissima: la sua 
maestria d' scri t tura e giun-
ta ormai a un'assoluta perfe-
zione. la sua orchestra si 
stende in un tessuto sonoro 
senza una smagliatura: eppu-
re il risultato rimane incom
p l e t e 

II perche p abbastanza evi
dente : per dare un maggiore 
spazio al per=onaggio fnuto 
di Tadz:o. Britten vi organiz-
za at torno vane scene coreo 
grafiche. che musicalmente e 
scenicamente. non Iegano col 
resto: 1 trionfi di Tadzio Apol
lo. le sue gare col compagno 
di giochi Dionisio. in una vi-
s 'one (asli occhi d- Aschrnba-
ch) di antica Grecia. restano 
di manlera. nonostante certi 
momenti bellissimi del coro. 

Nel bilancio deH'opera. in 
sostanza. viene a mancare. il 
contrappeso al protagonista. 
Vediamo Tadzio (anzi lo ve-
diamo troppo perche. invece 
di un efebo, e sulla scena un 
marcantonio vistoso). ma non 
ritroviamo nella musica la sua 
sottile. equivoca presenza. La 

coreografia pedestremente tra-
dizionale di Frederick Ashton, 
indubbiamente. aggrava le co
se. ma il difetto e neH'origine. 
neU'incapacita del dramma di 
raggiur.gere una dimensione 
teatrale conservando la delica-
ta allusivita del racconto. Lo 
scenografo John Piper e il re
gista Colin Graham (che guar-
da sovente a Visconti) fanno 
del loro meglio e la straordi-
n a n a abilita di tut t i i mem 
b n deil'English Opera Group 
11 serve s tupendamente: non 
e coipa loro se la crud* real-
ta della scena blocca gli sfor-
zi di awicinars i al clima del
la pagina scritta. 

Resta comunque. come dice-
vamo. la sorprendente bravu
ra degli esecutori: abbiamo 
ncordato Peter Pears: va ag-
g:unto John S'lirlev Qu-rk nel
le multiple vestl del demone. 
c tu t to il gruppo dei tipi di 
contorno del mondo venezia-
no. oltre al personaggi muti 
t ra cui emergono Robert Hu-
guenin (Tadzio) e N ;colas Kir-
by (I 'am.co); ma noi siamo 
dopravati e preferiamo la 
mamma, Deanne Bcrgsma. 
Ott ima oltre ogni lode la pic
cola English Jhamber Orche
stra guldata con infallibile 
precisione e gusto da Steuar t 
Bedford. 

Rubens Tedeschi 

La rassegna verso la conclusione 

Dai documentari il meno 
peggio del Premio Italia 

Nei prog ram mi presentati, in genere lontani dai problemi 
piu scottantj del mondo, sono perd balenate le possibi-
lita di informazione e di indagine che ha il mezzo televisivo 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 21. 

Si fe conclusa, al Premio I-
talla, anche la rassegna del 
documentari: e, com'era da 
prevedersi, e stato proprio In 
quest'ultlma fase che, final-
mente, sono balenate sui te-
leschermi le posslblllta di in
formazione e dl Indagine che 
il mezzo televisivo potrebbe 
offrire se fosse sfruttato ap-
pleno e adoperato corretta-
mente. Abblamo vlsto, infat-
ti. alcuni programml nel 
quail si notava To sforzo per 
cogllere la realta dal vivo, nel 
suo farsl, In chlave dl crona-
ca e, insleme, di rlflesslone. 
Naturalmente, si e trat tato di 
programml prodotti da appa-
rati televislvl attrezzatl e or-
ganlzzati per sfornare spet
tacoli o trasmisslonl «cultura-
11» In senso tradizlonale, 
piuttosto che per reglstrare 
gli avvenlmentl In contempo-
ranea, cercare le cause del fe-
nomeni che segnano la nostra 
vita quotidiana, scoprlre e 
penetrare gli aspetti essen-
zlall della realta che cl cir-

conda. E dunque, nel com-
plesso, 1 grandl fatti e 1 pro-
blembi plu scottantl che, in 
tut to il mondo. condizionano 
la vita delle masse e costitui-
scono quella che generalmen-
te viene definlta rat tual i ta , 
sono ancora rimastl in buona 
parte fuori della rassegna. 

Tuttavia, abbiamo avuto 
qualche scoperta, qualche nuo
vo strumento di conoscenza. 
In questo senso, cl pare va-
da citato per primo il docu-
mentario della televisione ir-
landese Laggiii, che volentleri 
vedremmo rlpreso nella rego-
lare programmazlone della 
RAI-TV. Gil autorl di questo 
documentario hanno organiz-
zato un viagglo dl un grup
po dl protestantl Irlandesi dl 
Belfast (cloe dell 'Irlanda del 
Nord, che fa parte del Regno 
Unlto, ed e oggl travagllata 
dalla guerra civile dl cui tut
ti sappiamo) a Dublino, ca
pitate della Repubbllca irlan-
dese. 

Lo scopo dell'inlzlativa era, 
chiaramente, quello dl provo-
care un confronto t ra due 
realta e due mentalita, per 

La RAI impone la censura 

Venezia: no 
alia canzone 
di Modugno 
Ipocrite giustificazioni dell'Ente 
radiotelevisivo - Stasera la finale 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 21. 

« Canto questa canzone sol
tanto per i giornalisti e per 
gli amici in sala, perche non 
e s ta ta approvata dalla RAI e 
mi e stato quindi proibito di 
portarla in trasmissione ». Co-
si ha ri tenuto giusto premette-
re, fra gn applausi, Domeni-
co Modugno s tamane alle pro
ve. quando e salito sul pal-
coseemco a cant^are L'anni-
versario. Ha provato solo 
quella e non la seconda, 
Amara terra mia. Modugno a 
questa Mostra ha fatto sol
tanto questa apparizione alle 
prove: in serata se ne e poi 
ripartito. II «no» della Rai con
tro L'anniversario e, Infatti, 
rimasto, anche se non espli-
cito- I'inno aH'amore con due 
cognomi diversi e non eter-
nato n c^rta bollata dal ma-
trimonio ha dato fastidio in 
Via'.e Mazzini 

Con I-* consueta ipocrisia, 
ufficialmente si e dichiarato 
che la canzone era nuova, 
quindi « imprevista » e la com-
missione d'ascolto non l'ave-
va potuta ascoltare. II che sa-
rebbe come dire che tale com
mission0 della RAI non e sta
ta messa in condizicne di de 
cidere se si deveva o meno 
censurarla e percio l'ha cen-
surata a priori... II bello e 
che se per la RAI tre minu-
ti di una canzone, digmtosis-
si ma nel testo e senza nep 
pure una parola «erot ica» 
U'amore, vi si dice, nasce 
con un si ogni mat t ina: non 
ogni n o t t e h . possono distrug-
gere, presso i telespettatori, 
ristituzione della famiglia, 
quat t ro giorni di tempo non 
aono. invece, ^ufficienti ad 
una commissione d'ascolto 
(che. decidendo a nome e per 
la salute di tanti italiani, si 
presunierebbe essere formata 
da persone con intelligenza e 
prontezza di riflessi superio-

E# morto 

il jazzista 

Ben Webster 
AMSTERDAM, 21. 

Ben \Vel)ster. una delle piu 
note figure del jazz mondiale. 
ritenuto tra i piu grandi tenor-
sassofonisti di tutti i tempi, c 
deccduto ien in un ospedale di 
Amsterdam a causa di una 
trombosi cercbrale. A\eva G4 
anni. essendo nato il 27 mar/o 
1909 a Kansas City. 

II musicista statunitense co-
mincio la sua bnllanti; asce^a 
at vcrtici dello swinging set jaz 
zistico collaborando con Count 
Basie e Duke Ellington. La-
sciate le grandi orchestre. Web 
ster divenne solista nel 1945 e 
intraprese diverse toumee in 
Kuropa. ove si stabili defimti-
vamentc neH'immediato dopo 
guerra. altcrnando il suo soj! 
giomo nel «vecchio mondo» 
tra Amsterdam e Copenaghen. 
Fino a pochi giorni fa. Webster 
si csibiva regolarmente in tut 
ta Eurooa e nemmeno per un 
attimo aveva pensato di abban-
donare 1'attivita concertistica. 
Proprio come faceva il com-
pianto Albert Nicholas, anche 
egli valido esponente della vec-
chia guardia orleansiana rest-
dente in Europa, prematura 
mente scomparso lo scorjo 
mese. 

re alia media) per gludicare 
il testo di una canzone. 

In cambto, In questa rasse
gna veneziana, attraverso le 
varie canzoni da LP presenta-
te, ci sarebbe di che fare un 
corredo matrimoniale, perche 
i « letti » e le « lenzuola» si 
sprecano e, in omaggio al-
l'erotismo cinematografico, 
e'e pure una carta geografi-
co-anatomica ben dettagliata 
che Fred Bongusto illustra in 
dialetto siciliano, ricavata dal 
film Malizia. 

Dopo queste due prime se-
rate trasmesse dalla radio, pas-
serella finale, domani sera, da-
vanti alle camere della televi
sione. Rivedremo e riascolte-
remo, tut t i assieme, i prota
gonist! di ieri e di stasera: 
i quail, pero, presenteranno 
non due, ma un'unica can
zone. 

II compito d'aprire spette-
ra all'esordiente Emanuela 
Cortesi. vincitrice di Castro-
caro insieme con Maila (che 
figura. domani set t ima) . Poi 
Mino Reitano con L'abitudine, 
in chiave romantica e senza 
l'enfasi d' altre canzoni del-
1'mterprete calabrese. 

D'allro canto, i ricami vo-
cali sussurrati , le mezze tin-
te sono un po* la sigla che ac-
comuna gran parte delle can
zoni e delle interpretazionl di 
questa nona rassegna, dove il 
pianto c la disperazione. ma 
anche l'allegna « popolaresca » 
e lo pseudo folk, hanno cedu-
to il passo a una piu pudica 
ed « elegante » espressione dei 
sentimenti amorosi. 

Anche Milva, con E' I'ora, 
e su questo piano e ancora 
di piii — lo rivela gia il tito-
lo — la Tenerezza italianizza-
ta da Daniel Guichard, attua-
le favorito del mercato di-
scografico d'oltralpe, cantan-
te dalla voce, come suol dir-
si. bene impostata, anche se 
con qualche durezza, e che, 
come spirito, r ientra dl di-
ritto nella tradizione canzonet-
tistica francese. 

Fred Bongusto, per ovvie 
ragioni «teiegeniche», non 
cantera domani Malizia ma 
Tre settimane d'amore. Con 
Iva Zanicchi e Le giornate del-
V amore si ritorna alle 
mezze t inte, e Yabatjour illu-
mina con discrezione anche 
Sto mate di Ornelia Vanoni. 
Ailegria, ma ancora a metk, 
con It nei«r rains in Southern 
California del cantame-chiiar 
rista americano Albert Ham
mond. Sara, quindi, la volt* 
di Mia Martini con Guemero, 
canzone che ha i suoi pregi 
musicali, ma che e fin trop
po in lines con tu t t e le al tre 
del repertorio fortunato di 
qucsU piovane cantante. 

Quindi. un balzo nel passa-
to con Gigliola Cinquetti (11 
tango delle capineret, la quale. 
dopo il folk, ha scoperto il 
liscio, come dice il titolo del 

suo LP. Un'aitra vedette stra-
n e r a . Artie Kaplan, e quindi 
Gilda Giuliani in piena voce 
con Frau Scholler e finale con 
Marcella. Finale in piena re-
gola perche Mt.. a... amo e 
un cesello sottile: un pezzo 
b-sn cos-ruito peraltro, con 
un '.esto che evade un po' 
dal l i consuetudine, sempre 
che si riesca a percepirlo dal
la voce di Marcella (anche 
perche le parole sono molto 
«costret te » nelle mosse ca-
denz<» musicad). 

Fra questi big sono inseri-
ti i g r ' p p l dell'Odlssea e del 
Cervello che, con le gia cita-
te Emanuela Cortesi e Maila, 
concorrerranno domani sera 
aH'assegnazione della Gondola 
d'argento 

Daniele lonio 

verlflcare, dlclamo a llvello 
dl base, la conslstenza della 
prospettlva dl una unificazlo-
ne tra le due Irlande. II grup 
po dl Belfast e stato portato 
a visltare 11 Museo della ri-
voluzione lrlandese per Tin 
dlpendenza, e stato guidato 
per le strade di Dublino (do 
ve, casualmente, si e Incon 
trato e scontrato anche con 
un giovane attlvlsta dell'IRA). 
e stato condotto ad incontri 
con student! e pretl catto 
llci e con protestantl e con 
rappresentantl del governo 
della Repubbllca lrlandese. Ne 
e scaturito un viagglo dl e-
stremo interesse attraverso la 
mentalita. 1 pregiudizt, il raz-
zlsmo e, insleme, la disinfor-
mazlone della maggioranza 
protestante che, nell'Irlanda 
del Nord, sostiene il governo 
reazlonario 11 quale — lungo 
una d i s c r i m i n a t e religlosa 
che e, in realta, una discrimi
n a t e dl classe — opprime 
la minoranza cattollca. Le con
versazioni, gli Incontri e gli 
scontri, le reazioni del viag
giatorl sono stati registrati 
direttamente, pratlcamente 
senza comment ' . 

Ovviamente, il medeslmo 
metodo puo anche condurre 
semplicemente a ritrattini di 
« colore ». 

Cosl, patetici e divertenti ma 
non piii di questo, ci son par-
si il documentario svizzero 
L'indiano delle acacie (che ci 
ha offerto la cronaca del viag-
gio di un anziano artigiano 
svizzero, innamorato della cul-
tura dei pellerossa, tra I su-
perstiti dei Sioux nel Sud 
Dakota) e il francese Sylvie 
e Patrick (che ha segulto pas
so passo I'lncontro e la gita a 
Parigi di due bambini entrati 
in contatto attraverso quella 
corrispondenza t ra scolari di 
citta diverse che e in uso in 
Franc ia). 

Assai plu Interessante, tut
tavia, il documentario sovleti-
co Compagno intoccabile, che, 
pur nell 'ambito di un Impian-
to piu tradizionale. adoperava 
largamente il metodo della in
dagine di cronaca e della di-
scussione di gruppo. II docu
mentario, « girato » in buona 
parte a Calcutta, ci ha fatto 
incontrare operai, dirigenti 
sindacali. militanti comunlsti, 
e anche un capitalista, sco-
prendoci aspetti dell'India che 
vengono sempre ignorati da 
coloro che viaggiano in quel 
paese cercando soltanto la 
«spirituality ». Ie tradizlonl. i 
monumenti (e i telespettatori 
italiani. che hanno visto tan
ti servizi televisivi sull'India, 
ne sanno qualcosa). Qui, gli 
autorl hanno cercato di capire 
in che modo e in che misura 
l'industrializzazione e l'istru-
zione e le lotte sindacali e 
politiche abbiano inciso o pos-
sano incidere sulla rlgida 
s t ru t tura della caste: e han
no fatto un buon lavoro. Di 
particolare interesse era. t ra 
l'altro, la registrazione diret-
ta di una fase delle tratta-
tive t ra il padrone e la dire-
zione di una fabbrica e I rap-
presentanti operai: cose che 
da noi non si vedono sui 
teleschermi nemmeno per sba* 
glio. 

Indicativa, per un altro 
verso, e stata la sintesi do-
cumentaria L'Olanda dal bu-
co della serratura, che ten-
deva a dare un'idea della te-
matica e dello stile di un set-
timanale d'attualita presenta-
to da una delle societa che 
gestiscono la TV olandese. Di 
ispirazione radicale, costruito 
attraverso brevi servizi del 
tut to privi di commento (in-
te rvs te . cronache, brani di 
montaggio). questo settimana-
le accosta ai modi del giorna-
lismo di intervento quelli del
la satira (in alcuni brani si 
faceva il verso alia informa
zione ufficiale): e questo e. 
forse, uno dei suo: trat t i piu 
interessanti. 

In questo quadro. i servizi 
giornalistici della RAI-TV si 
sono presentati con un pro-
gramma della serie Incontri, 
elaborato da Alfredo Di Lau
ra e dedicato alio scultore 
Umberto Mastroianni. Anche 
qui e'erano brani nei quali il 
lavoro dell'artista veniva ri-
preso dal vivo e. come uni-
co commento, venivano ado-
perati i versi dello stesso Ma
stroianni: ma era ugualmente 
un sal to in una dimensione 
totalmente di versa. Qui, la 
televisione era adoperata so-
prat tu t to per elaborare raf-
finati giochi espressivi, in 
una atmosfera rarefatta. 

Eppure, non e a dire che 
anche i documentari acultu-
ra l i» non possano essere co-
struit i sfruttando le possib;-
lita cronistiche e di indagine 
del mezzo televisivo. Ne ab
biamo avuto un esempio con 
l'ottimo programma della 
BBC La elaborazione di un 
documentario di storia natu
rale, nel quale gli autori. la-
vorando insieme con un grup
po di scienziati. hanno «gi
rato » un documentario di di-
vulgazione scientifica dando 
conto insieme. punto per pun-
to. delle tecmche adoperate 
per raggiungere determinati 
risultati e delle diffico'.ta in-
contrate nel corso della la-
vorazione. 

La giuria ha premiato ap-
punto questo documentario: 
e la scelta e accettabile. Ma. 
nel contempo. conferma la 
inutilita dei preml: che al
t re indicazioni, a l t re t tanto va-
lide, sarebbero potute scatu-
rire da un verdetto diverso. 

Si e aperto. intanto, sta
mane, con le relazioni di Um
berto Eco e deH'americano 
Monroe Price (che e stato 
esperto di comunicazione per 
il Pentagono e per rAmmini-
strazione federale), il conve-
gno su «Emit tent i e pubbli-
co». E stasera, con la serata 
dedicata al tema «La parte-
cipazione del pubblico», si 
chiudono le prolezioni dei pro-
gTamml sperimentali. 

Giovanni Cesareo 

Dai pattini 
al cinema 

LONDRA — Forte del successo conquistato nel pattinaggio 
sul ghiaccio — e stata una nota campionessa internazlonale — 
Christine Donna (nella foto), ventiduenne americana, affronta 
con baldanza la carrlera cinematografica. Attualmente sta 
interpretando a The great McGonagall », di cui e protagonista 
Peter Sellers e tra breve verra a girare un f i lm In Italia 

La troupe di 
«Cristina 

di Svezia» 

gira a 
n Caprarola 

CAPRAROLA. 21. 
La troupe del film The ab

dication, formata da set tanta 
persone giunte a Roma nei 
giorni scorsi a bordo dl un 
«char te r» provenlente da 
Londra, sta girando nella vil
la rinascimentale del Farne-
se a Caprarola (viclno a VI-
terbo) alcuni esternl. II film 
rievoca le drammatiche vl-
cende di Cristina dl Svezla. 
la reglna che, come si sa. do
po aver abdicato nel XVII 
secolo, si convertl alia rell-
glone cattolica, e scelse Ro
ma per risiedervi. L'amblen-
tazione dl parte della vlcen-
da nella Villa Farnese, infat
ti. e tutt 'al lro che casuale, 
essendo stata costruita dal 
Vlgnola proprio neU'epoea 
deH'abdlcazione dl Cristina. 

A Caprarola, la protagoni
sta del film, Llv Ullmann, 
conta gia numerosi fans, i 
quail, durante le pause del
la lavorazione. l'assediano, pre-
murosi, nella fiducia di rice-
vere da lai almeno un auto-
grafo. 

Accanto alia Ullmann reci-
ta Peter Finch; il resto del 
cast e formato da Paul Ro-
gersn, Graham Crowden, Le
wis Fiander, Noel Trevarthen, 
Tony Steedman e Harold 

i Goldblatt. The abdication b 
; diretto da Anthony Harvey, 
: il quale si e ispirato a una 

commedia di Ruth Wolff ac-
colta, a suo tempo, con favore, 
dalla crltica e dal pubblico. 
Harvey ha dichiarato di aver 
incontrato in Nino Rota, au-
tore delle musiche. un valido 
e senslbile collaboratore. 
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ERME IN 
TOSCANA 
Nessun'altra regione vi consente una scelta cosi 
vasta: ventiquattro centri per tutti i tipi di cure 
termali, idropiniche, fanghi, bagni, inalazioni. 
Di questi alcuni sono di fama internazionale e con 
attrezzature alberghiere.degne di questa fama. 
Ma tutti i ventiquattro centri vi. offrono il dono 
piu prezioso: la salute. Con qualcosa in piu: 
la bellezza del paesaggio toscano, la dolcezza 
del clima, la genuinita dei cibi, il miracolo dell'arte. 
Toscana: salute del corpo e dello spirito. 
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