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II cartellone della stagione 

Molta routine 
nei concerti 

di Santa Cecilia 
Quest'anno, le cose si sono 

messe cosi: che le maggiori 
istituzioni concertistiche del-
la capitate hanno dato il via 
alia campagna per gli abbo 
namentl, senza aver prima an
nunciate 11 cartellone. Dlcla-
mo dell'Accademia di Santa 
Cecilia e dell'Accademia filar-
monica romana. Evldentemen-
te, 11 tipo di gestione artlsti-
ca, adottato da quest! Enti. 
incontra talmente il favore 
del pubblico che corre a fare 
l'abbonamento a scatola chiu-
sa. 

Non sappiamo i motivi che 
consiglino la Filarmonica a 
tacere sulle sue imminent! at-
tivita, ma per quanto riguar-
da Santa Cecilia e stato per lo 
meno slngolare 11 fatto di a-
ver, ad un certo giorno. addi-
rittura chluso il rinnovo degli 
abbonamentl, senza dlr nulla 
— flno a Jeri — sulle sue 
manifestazloni. 

La stranezza deve essere sta-
ta un altro colpo di genio 
del maestro Renato Fasano 
il quale, forse, voleva dlmo-
strare dl avere gli « esaurltl» 
gia in abbonamento. grazle 
alia cieca fiducia che gli ab-
bonati riponevano in lui e in 
lui solo. Ma c'e il trucco, e 
si vede. Per la magglor parte. 
la stagione di Santa Cecilia — 
e emerso da una tardiva con-
ferenza stampa indetta ieri — 
e infatti punteggiata dalla so
li ta routine. 

I concerti sono trentatre\ e 
Beethoven che Inaugura la 
stagione 11 7 ottobre (Egmont 
e IX Sinfonia), figura in sei 
tornate. e cosl anche Brahms. 

L'Ottocento e largamente 
rappresentato da Liszt, da 
Bruckner (Seconda e Setti-
ma), Schubert, Borodin. 
Schumann, Berlioz, Cherubi-
ni, Dvorak. Wagner. Ciaikov-
ski. 

Le novita sono scarse, come 
scarsa e, in genere, la pre-
senza della musica del nostro 
tempo. 

II maestro Guido Turchi. 
consulente artistico per la 
programmazione. a questo ri-
guardo. ha tenuto a precisare 
che la sua partecipazione al 
cartellone e stata parziale. 
Non nel senso che egli abb la 
fatto delle parzialita, ma nel 
senso che solo parzialmente 
puo rispondere del cartello
ne. 

Le novita assolute sono 
due: Voci, dl Franco Donatoni. 
e una Sonata, per violoncello 
e pianoforte, dl Sandro Fu-
ga (che perd rlentra nella 
stagione di musica da came
ra). Figurano, per6. alcune 
novita per l'Accademla: un 
Concerto per quattro e or
chestra. di Ferrari; 11 Con
certo per violino e orche
stra. di Mannino (suona Leo
nid Kogan); La Terra, per 
coro e piccola orchestra, dl 
Gian Francesco Malipiero; 
Arcana, di Edgar Varese: Cleo
patra, di Berlioz; la Messa so-
lenne in re minore. di Cheru-
bini: la Sinfonia n. 14. di 
Sc:ostakovlc; la Seconda, di 
Bruckner. Informel III di Al-
do Clementi; Lontano, di 
Gy6rgy Llgeti; Erwartung. di 
Schoenberg: Dialoghi, prover-
bi e sentenze. di Vito Frazzl; 
il Concerto per pianoforte e 
orchestra, di Tikhon Krenni-
kov (con l'autore al pianofor
te): i Preludl, di Contilli. 

II Novecento e rappresen
tato ancora da Bartdk. Mah
ler. Schoenberg. Webern. Brit
ten. Stravinski. P e r o s l . 
Strauss. Roussel. Ravel. Ho-
negger, Sibelius. Prokofiev, 
Orff. Dallapiccola. 

Tra I direttori figurano an-
zltutto (sette concerti) Igor 
Markevlc (che e 11 nuovo dl-
rettore stabile dell'orchestra), 
Karl Bohm (due concerti), 
Wolfgang Sawallisch. Geor-

« Roma bene » 

proibito 
in Brasile 

BRASILIA. 28 
La censura brasiliana ha 

proibito la programmazione, 
in tutto il territorio naziona-
le. di altri film tra i quail 
Roma bene di Carlo Lizzani. 

La commissione di censura, 
spiegando le ragioni della proi-
bizione del film italiano, ha 
spiegato che Roma bene con-
tiene « offese al decoro pubbli
co e spinge alle cattive abi-
tudini». 

ges Pretre. Vittorlo Gui, Ru
dolf Kempe (due concerti). 
Zoltan Pesko, Gabriele Ferro, 
Franco Mannino. Carlo Zee-
chl, Domanico Bartolucci, 
Guido AJimone Marsan. Sta-
nislaw Skrowacewski. Erich 
Bergel, Piero Bellugl. Gianan-
drea Gavazzenl. 

L'orchestra e il coro della 
Radio di Lipsia. direttl da 
Herbert Kegel, terranno il se-
condo concerto (musiche di 
Schoenberg. Bartdk. Mahler e 
Britten), mentre la Filarmo
nica di Mosca, diretta da Kl-
rill Kondrascln, presentera 11 
25 ottobre la Sinfonia n. 9. 
di Gustav Mahler. 

I concerti di musica da ca
mera, che avranno inizio il 
26 ottobre. sono trenta. C'e 
Schubert lnterpretato da Wil-
helm Kempf (serata inaugu
rate) che, per6, e malato (e 
speriamo che le «malattie» 
non abbondlno come l'anno 
scorso); e c'e Mozart (due 
concerti per la serie del 
Quintetti); c'e parecchlo Cle
menti (Muzio. 11 rlvale di 
Mozart) e parecchlo Haydn. 
parecchio Beethoven, parec-
chio Bach. In due serate. il 
« Duo » Gazzelloni-Canino ese-
guira musiche di Marcello. Vi
valdi. Haendel e Bach. 

Le Sonate di Haydn. per6. 
sono in prima esecuzione nei 
concerti accademici (megllo 
tardi che mai) e tra le « pri
me » c'e pure una Sonata di 
Rachmaninof. 

Come si vede — e perclb 
si riteneva di poter fare a 
meno di presentare 11 cartel
lone prima di aprire gli ab-
bonamenti — e anche questa 
una stagione tranquilla. ml-
rante al passato al quale non 
daranno un gran fastidio ne 
una serata con musiche dl I-
ves. Schoenberg e Bart6k. ne" 
quella in omaggio al « Cabaret 
letterarlo». affidato a Glsela 
May. 

La musica contemporanea 
ha una sola serata, 11 3 mag-
gio 1974. con un programma 
ancora da definire. 

II maestro Guido Turchi ha 
detto che 11 cartellone era ne-
cessariamente eclettlco e plu-
ridirezionale. ma dalla molte-
plicita delle direzioni la con 
temporaneita e piuttosto e-
sclusa. si imbatte in una dire-
zione vietata che va quanto 
prima rimossa, se l'Accade
mla dl Santa Cecilia non vuo-
le essere 1'osplzio salottiero 
delle canute generazlonl di ap-
passionati che. la domenica 
pomeriggio. non riescono a 
conclllarsi 11 sonnelllno, sen
za avere nell'orecchio — ma a 
spese della collettivlta — le 
musiche del cuore. Al mo
menta la funzione sociale e 
culturale di una stagione slf-
fatta. rimane piuttosto in rl-
basso. Sono. perd, aumentatl 
l prezzl del 20-25 per cento, 
mentre a gli student! riman-
gono le prove generall e bl-
gliettl a costo ridotto per i 
post! meno ambiti 

Tuttavia, si spera dl rlsali-
re la china nella stagione 
1974-75, quando, cloe. final-
mente, saranno In qualche 
modo slstemate le faccende 
artistiche e cultural! dell'Ac
cademia di Santa Cecilia e 
della Gestione autonoma dei 
concerti. 

Questa prospettiva di svl-
Iuppo — ma intanto fe stato 
difficile pagare gli stipend! 
di settembre e alia Camera e 
ferma la dlscusslone sulla ri-
forma degli Entl musicall — 
e stata delineata dal com
missario governativo. Antonio 
Saffiotl, che ha fatto cenno. 

! con eleganza. al!e vlcende 
«non llete. ma pure Interes-
santi» che si sono verlflcate 
in quest! ultimi giomi a San
ta Cecilia (la revoca del mae
stro Fasano da carlche pubbll-
che) e. poi. dal maestro Mario 
Zafred che, per il meccanlsmo 
scattato quale conseguenza di 
quelle vlcende. ha assunto la 
presidenza dell'Accademia Za
fred ha armunciato che nel 
nuovo Statuto — peraltro ?la 
Inviato a?ll organl competehti 
per 1'approvazfone ed elabora-
to a suo tempo anche dagll 
accademici poi dimlssionari — 
gia si prevede un'articolazlo-
ne delle attlvita In modo che 
sia evitato il cumulo di Inca-
richi In una stessa persona. 
mentre pure il commissario. 
a tito!o personate, ha rite-
nuto per lo meno eccessiva la 
confiuenza dl incarichi divers! 
in una sola persona Benlssi-
ma Occorre. dtinque, ripren-
dere. al piu presto. In modo 
serio e concreto. il discorso 
sul rinnovamento dell'Accade
mia e della Gestione autono
ma del concerti. 

e. v. 

Dai 7 ottobre 

Sei domeniche tv 
con Buster Keaton 

I priml cortometraggi di 
Buster Keaton saranno pre-
sentati ai telespettatori nel 
corso di una nuova serle de 
dicata ai grande conr.co ame 
ricano che andra in onda la 
domenica, alle 16.40 sul pro
gramma nazionale. dal 7 ot
tobre 

II ciclo e stato curato da 
Luciano Michetti Ricci e sa
ra presentato da Gianrico Te-
deschi. E* questo il secondo 
apDuntamenlo del telespet 
tatori con :1 grande comico 
d.=l enema muto scomparso 
ne] 19W N-U'emte dello scor
so anno infatti e stata tra 
smP-Aia una r.i==o?ns di film 
di Keaton c u n t i dsllo siesso [ 
M'chetti Ricci e mtrodotta da 
Mario Soldati 

Mentre la ser.e precedente 
comprendeva alcunl tra i lun-

frometrafigl piu famosl del-
•attore, da II Generate a II 

cameraman, il nuovo ciclo per-

mettera di assistere alle mi-
gliori comiche del primo Kea
ton, prodotte tra il 1917 e il 
1922 

La rassegna, sudd i visa In 
sei puntate, prendera il via 
con tre comiche di Fatty e 
proseguira con dod;ci corto
metraggi: Nel cvore del West 
(«Out West»). Dietro le 
quinte (« Back stage»). Ttro 
a segno («High sign), Una 
settimana («One week»). Lo 
spaventapasseri tsThe Sca
recrow »), La casa dei fanta-
smi («The haunted house»), 
// capro espiatorio (nThe 
goat»), // teatro («The play
house »i, II battello («The 
boat »», VisopaUido («The pa
leface »). Castelli in aria 
f« Daydreams »), La casa elet-
trica («The electric house n). 

Le musiche original! sono 
dl Giovanni Tommaso. Le di-
dascalie saranno lettc da Arol-
do Tierl. 

« Dies irae » in scena a Torino 

De Ghelderode: 
piu un rito che 
uno spettacolo 

Un collage di «Escurial» e della «Scuola dei buffo-
n i» presentato dal gruppo «La Mama» di Parigi 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 28. 

SpetUicolo strettamente rl-
servato a sole 240 persone, 
questo presentato lerl al Pic
colo Regio — unica replica 
questa sera — dal gruppo La 
Mama de Paris, nell'ambito 
delle manifestazionl del « Set
tembre torlnese». promosse 
dal Comune e dalla Provlncla 
dl Torino. Centoventl spetta-
tori per rappresentazione, se
condo i dettami rigorosamen-
te stabiliti dal gruppo. Un 
vezzo ormai. questo della 11-
mitazione elitaria del pubbli
co, ripreso da parecchie d</wi
pe d'« avanguardia » o speri-
mentali. ad imitazione del-
1'Odin Teatret di Eugenio 
Barba. Un vezzo, tra l'altro 
del tutto Ingiustlficato, co
me abbiamo potuto constata-
re ieri sera nella sala del 
Piccolo Regio, in cui anche 
500 spettatori non avrebbero 
certo invalldato lo spettacolo-
cerimonia rappresentato al 
centro della sala, 11 che Insi-
nua sublto 11 sospetto della 
« maniera ». 

Va detto, Inoltre, che In 
casi del genere, gli organizza-
tori della manifestazione. o 
attuano altre scelte. destinan-
do rappresentazioni come 
questa ad un semlnario tea-
trale di addetti ai lavori, op-
pure prevedono un numero 
maggiore di repllche, conser-
vando cosl ad una iniziativa 
come crediamo vuol essere 11 
« Settembre Torinese », il suo 
carattere di popolarlta. 

Fatti questi rilievi, che rl-
teniamo doverosi per quanto 
concerne le scelte e la politi-
ca culturali dl enti pubblici 
come la Provincia. il Comune, 
e fra gli enti organizzatori. i 
teatri Stabile e Regio. ecco-
cl al Dies irae proposto dal 
« La Mama » parigino. Si trat-
ta. come precisano i compo
nent! del gruppo In un loro 
foglietto informativo, di un 
montaggio ricavato da due te
st! del drammaturgo belga 
Michael De Ghelderode (1898-
1962): Escurial, scrltto nel 
'27 e La scuola dei buffoni, 

Tre mesl dl preparazione; 
quattro mesl e mezzo di pro
ve per cogliere il significato 
profondo deH'opera. ritrovare 
i segni che corrispondono al

ia scrittura e alia figura del-
l'autore. penetrando nella sua 
piu profonda intimita e rl-
trovando nelle vlbrazloni piu 
segrete, 1 legami, te Inquletu-
dini, i bisognl che animano i 
suol personaggl. Intentl, que
sti, indubblamente persegultl 
con rlgore. E sul versante 
della sensazione essenzialmen-
te vlsiva, non certo pero cri-
ticamente razionahzzata. in 
gran parte anche ragglunti. 
Nell'opera ghelderodiana — 
in Italia 11 primo a farla co-
noscere fu Bragaglia. nel 
'28, rappresentando La morte 
del Dottor Faust — il realo 
e 1'immaginifico, come scrl-
ve tra l'altro Gianni Nicolet-
ti nella sua Introduzione al 
« Teatro » di Ghelderode pub 
blicata nel « Supercoralli » di 
Einaudi, «sembrano operare 
la sintes! del grottesco; e lnve-
ce costituiscono un unico ve-
ro, 1 cul caratteri sono tali 
per la pressione dello scon-
volto retroterra storico ». 

Ora. nello spettacolo — ri
to del La Mama de Paris (vi 
sono altrl diclotto gruppi del 
genere sparsl In altrettante 
cltta del mondo. tra cui New 
York, da cui prese avvio la 
filiazlone). immerso per tut-
ta l'ora della sua durata, in 
una cupa penombra chiesa-
stica, appena rischiarata da 
alcune candele e da una te-
nue lampada, ci e parso co
gliere soltanto una esaspe-
rata tanatofilia che, a volte 
persino al limite della noia, 
nonostante la brevlta dello 
spettacolo. si ravvolge In un 
estenuato formallsmo. In cui 
il sospetto della maniera dl-
venta certezza. Cosl 11 rap-
porto tragicamente dialettico 
tra il re e il buffone (il po-
tere e I'umanita. forse). e-
spresso nelle poche pagine di 
Escurial e la crudelta quasi 
artaudiana della Scuola dei 
buffoni si riducono a merl 
pretesti per gli inutili eser-
cizl di un'invecchiata avan
guardia. 

Detto cid, vanno giustamen-
te rilevate la serieta e la bra
vura dei quattro officianti la 
tenebrosa cerimonia: Frede -̂
ric Lambre, Marianne Marcel-
line. Thorn Sokoloski e Ro
bert Moulon 

Nino Ferrero 

Da oggi il Festival dei GAD 

Sedici compagnie 

teatrali a Pesaro 
PESARO. 28 

L'alchimista di Ben Jonson, 
messo in scena dal gruppo di 
arte drammatica a Amic! del 
Teatro» di Vicenza. aprlra. 
domani. al Teatro Sperimen-
tale di Pesaro, la XXVI edl-
zlone del Festival nazionale 
dei GAD. Alia rassegna par-
teciperanno sedici gruppi tea
trali. tre dei quali alia loro 
prima esperienza 

Dopo Tesordio del gruppo 
vicentino, il calendario pro
seguira con E' vietata la so-
sta, anche temporanea. ai gi-
rovaghl, novita dl Michele Ge
nera, presentata dalla Picco
la Ribalta dell'Aquila (30 
settembre); La rana di Ma
rio Cudignotto, Piccolo Tea
tro della Cltta di Thiene (2 
ottobre). 

Caterina delle Misericordie 
di Franco Cuomo, La Barcac-
cia di Verona (4 ottobre); 
Quattro assassini per una 
cerva, novita dl Guido Ammi-
rata, Teatro d* Via Erbe di 
Milano (6 ottobre); Andreuc-
cio da Perugia, dal Decame-
rone di Giovanni Boccaccio 
(riduzione di Carlo Bernari), 
/ sogr:i di Monna Nuta da 
una novella di Gentile Ser-
mini e scene del Marescaldo 
dl Pietro Aretlno (rid. di Ba-
stiglione). Piccolo Teatro del
la Citta d! Udine (7 ottobre); 
Fuori, davanti alia porta di 
Wolfgang Borchert (traduzio-
ne L Blattler). Piccolo Tea
tro Veneto di Padova (9 otto
bre); // giocatore di Ugo Bet-
ti, gruppo CittA di Pistoia 
(11 ottobre); Anche le donne 
hanno perso la guerra di Cur-
zio Malaparte. Piccolo Teatro 
della Citta di Arezzo (13 ot
tobre); La ballata di Amleto. 
ovvero le conseguenze della 
pieta niiale, novita di Pao
lo Salvi. I Guitti di Milano 
(14 ottobre): La erotica corn-
media Iragica di Judy rap-
presentata secondo lo eretico 
umor new della tragedia co-
mica di Punch, novita di Ma
rio Busiello. Teatro Club di 
Napoli (18 ottobre); Uno 
sguardo dal ponte di Arthur 
Miller (traduzione di Guerrie-
ri). Ponti-SIP prima zona di 
Torino (18 ottobre); Duecen-
tomila e uno di Salvato Cap-
pelll. Voci Nuove di Milano 
(20 ottobre); La lupa di Gio
vanni Verga, Teatro Popola-
re Salemitano di Salerno (21 
ottobre); Figlto di e di e di~ 
novita dl Francesco MonottL 
II Siparietto di Roma (23 ot
tobre); Esperimento colletti-
vo per uno spettacolo ispira-
to a Cesare Borgia detto il 
Valentino novita di Aldo Ni
cola | (25 ottobre) 

Fuori concorso, nella sera
ta concluslva dl sabato 27 ot
tobre, andra in scena La Pic
cola Ribalta dl Pesaro con La 
stanza dei bottoni, una novita 
dl Alfredo Maria Tuccl. 

« Sussurri e grida » 
segnalato 
dai critici 

II Sindacato nazionale de! 
critici cinematografici italia-
ni (SNCCI), proseguendo nel
la sua attivita promozionale 
in favore dei film di qualita, 
ha segnalato il piu recente 
film di Ingmar Bergman. Sus
surri e grida, che in questi 
giornl sta per apparire su-
gli schermi naz'onali. Sussur
ri e grida (tito'.o originate: 
« Viskningar och rop») e sta
to realizzato nel 1972 in Sve-
zia ed ha ottenuto il premio 
annuale della critica cinema-
tografica nord-americana. 

le prime 
Cinema 

II giorno 
dello sciacallo 
II 25 agosto 1963, un miste-

rloso slcario stranlero assol-
dato dall'OAS cerchera di uc* 
cldere, durante te solenni ce-
rimonle per l'annlversario del
la llberazione dl Parlgl, il pre-
sidente De Gaulle. II romanzo 
di Frederick Forsyth 7Z firior-
no dello sciacallo e la sua tra-
scrizione cinematograflca per 
mano di Fred Zinnemann si 
basano su questa ipotesl par
zialmente fantastorica. Dlcla-
mo « parzialmente » perch6 il 
racccoto prende te mosse da 
un caso ben reale, l'attenta-
to del Petit-Clamart, da cul 
De Gaulle usci salvo quasi 
per miracolo (e che porto 
alia fucilazlone del tenente 
colonnello Bastlen-Thiry, men
tre altri condannatl a morte 
ottennero la grazia); e per-
che recent! inchieste giorna-
llstiche avrebbero avvalorato 
la consistenza delle voci se
condo le quail I complotti 
contro la vita del capo dello 
Stato francese, nel drammati-
co perlodo successivo alia tra-
vagliata conclusione della pa
ce in Algeria, sarebbero stati 
piu numerosi e pericolosi di 
quanto pubblicamente si sia 
saputo. 

La politica, comunque, re-
sta sullo sfondo della vicenda, 
anche se 1 membri dell'OAS 
non vengono certo mostrati 
con slmpatla. L'interesse del 
regista si concentra sugli a-
spetti tecnici della situazio-
ne: da un lato c'e «Lo Scia
callo », assasslno dl professlo-
ne, maestro nei travestimenti, 
che lavora con lo scrupolo so-
litario di un artigiano del cri-
mine; dal lato opposto c'e una 
potente organlzzazlone inve-
stlgatlva e represslva, imbri-
gliata tuttavia nei suoi movi-
menti dall'eslgenza del segre-
to assoluto e dall'orgoglio au-
toritario del vecchio generale-
presidente. che rlfiuta di sot-
tostare a ogni misura dettata 
dalla prudenza. E insidlata an
che, questa organlzzazione, 
dalla corruzione e dalla leg-
gerezza che si annidano nel 
suo seno. In sostanza, a im-
pegnare la battaglia decisiva 
con lo « Sciacallo», e a vin-
cerla (ma proprio aH'ultimo 
momeoto), sara un semplice 
commissario, peraltro assai 
accorto ed esperto, una sorta 
di Maigret dalla figura so-
lida e dai baffi a spazzola, fe-
dele servitore della legge. 

Fred Zinnemann, autore in 
tante occasioni Ispirato e sen-
sibile a problemi civlli, mo-
rali, sociali (basti ricordare 
La settima croce, Uomini, 
Mezzogiorno di fuoco, Storia 
di una monaca, Un uomo per 
tutte le stagioni), ha confe-
zionato il suo nuovo prodotto 
senza alcuna partecipazione di 
questo genere. anzi con fred-
dezza e distacco. ma anche 
con abile mestiere. Chi ama 
questo tipo di cinema non ri-
marra troppo deluso; sebbe-
ne, soprattutto. nella seconda 
meta del film, l'intrigo si fac-
cia sovente pasticciato e spe-
cialmente inverosimile per la 
Introduzione di dementi (fem-
minili e altri) che con l'ar-
gomento hanno scarsa connes-
sione. Gli attori sono usati 
generalmente bene, in modo 
da togliere ai personaggi ogni 
eventuate alone eroico. Tra i 
principali citiamo gli inglesi 
Edward Fox, Alan Badel, 
Tony Britton, Cyril Cusack, 
Eric Porter, i francesi Michel 
Lonsdale, Michel Auclair, Del-
phine Seyrig, Olga Georges-
Picot. Colore. 

Anastasia 
mio fratello 

Don Salvatore Anastasia. 
prete calabrese ingenuo ed 
entusiasta, va a trovare negli 
Stati Uniti il fratelio Albert. 
Costui e uno dei capi della 
malavita organizzata, ma Don 
Salvatore non lo sa, anche se 
dovrebbe metterlo in sospetto 
la reverenza che gli dlmostra-
no quanti sentono appena pro-
nunciare il suo cognome. Va-
lendosi, comunque, di un cre-
dito del quale si guarda be
ne dallo sceverare le origini, 
il bucn sacerdote si occupa 
del restauro di una chiesa, 
deiracquisto di un campo spor-
tivo per i ragazzi della paroc-
chia. e simili cose. Poi, qua
si per caso (e manifestando 
un *acume sin li imprevedibi-

le), scopre 1 mostruosl imbro-
gli che si celano dietro 11 gio-
co d'aazardo olandestlno, e 
decide dl denunciarli pubbli
camente. La gang che con-
trolla quel settore vuole ell-
minare l'lncauto, ma non cl 
rlesce. A ogni modo, Don Sal
vatore ha finalmente occasio-
ne dl conoscere te pesantl ac
cuse che gravano sul euro 
congiunto; 11 quale, convoca-
to dlnanzi alia Commissione 
d'lnchiesta del senatore Ke-
fauver, se la cava perd con 
una condanna a dieci mesi 
per evaslone fiscale. Piu tar
di. Albert Anastasia cade vit-
tlma delle lotte per la supre-
mazia nel mondo della delin-
quenza e don Salvatore torna 
In Italia. 

Se questo racconto vi sem-
bra scombinato, non e colpa 
nostra, ma di chi lo ha messo 
insieme: il regista Stefano 
Vanzirw (Steno). gli sceneg-
giatori Alberto Bevilacqua e 
Sergio Amidei. Purtroppo, in 
un tale confuso pasticcio di 
realta (poca) e di fantasia 
(molta), a risultare chlara e 
solo l'apologia di «Big Alb», 
il boss dell'Anonima Ass»asslnl, 
qui sostanzialmente presenta
to come un energlco sindaca-
lista, difensore degli sfruttati 
e delle nazionallta oppresse. 
Quanto al discorso sulla mlse-
ria, l'ignoranza e la dLscrlml-
nazione che sono alia base 
della violenza nella societa 
americana. occorrerebbe qual-
cosa dl piu d'una battuta 
estemporanea oer dargll va-
lore e inclsivita. 

Alberto Sordi e Don Salva
tore; e si tratta certo dl una 
delle prove meno felici della 
sua carriera. Richard Conte e 
Albert Anastasia. 

ag. sa. 

L'imperatore 
del Nord 

Stati Uniti 1933: la gran
de crisi economica divide il 
nuovo continente in maggio-
renti e derelitti. A Salem co
me in altre piccole localita 
del nord si formano singo-
lari comunita di miserabili, 
costretti a vivere alia mac-
chia perch6 rigettati dal si-
stema capitalistlco e dai di-
sumani meccanisml del pro-
gresso industriale. II treno, 
prodigio dell'efficienza neo-
tecnologlca, rappresenta per 
questi dropouts il veicolo di 
ogni aspirazione e cid deter-
mina l'aspro conflitto con i 
biechi e zelanti tutori del bi-
nario. II feroce Shack e il 
mastino modello, e si trastul-
la massacrando i barboni che 
tentano di viaggiare clande-
stinamente sul suo treno. Ma 
anche Shack trovera il suo 
carnefice: sara proprio un 
« pezzente modello » ad ucci-
derlo, dopo averlo sfidato in 
un «a corpo a corpo» che si 
protrae lungo la ferrovia. 
L'encomiabile giustiziare, per 
nulla pago della vendetta, sa-
pra anche dare una «lezione 
di moralita» ad un suo cini-
co giovane « collega ». 

A cavallo tra sarcasmo e 
tragedia, Robert Aldrich ten-
ta con questo film di propor-
re una tarda adesione al new 
look cinematografico statuni-
tense: nella chlave tipica del
la ballata country, l'autore di 
Prima linea e II grande col-
tello semina frammenti di at-
tualita, senza riuscire a com-
porre un mosaico a senso 
compiuto. Alquanto disorien-
tato, egli rivisita i travagli 
sociali dell*America in crisi, 
tracciando parabole spesso 
confuse, naufragando poi nei 
deteriori numeri sentimenta-
listici e spettacolari del con-
sumato mestierante. Anche 
Lee Marvin, Ernest Borgnine 
e il giovane Keith Carradine 
testimoniano eloquentemente 
la suddetta tendenza. 

d. 

Sepolta viva 
Questo firm di AMo Lado 

inaugura forse un nuovo fi-
lone dei film d'appendice. E 
bLsogna dire che lo fa con 
una formate dignita, tanta 
quanta ne puo permettere, 
appunto, questo genere cine
matografico. 

II titolo e t-ratto da un ro
manzo di Carolina Invemizio, 
«onesta gallina della lettera-
tura popolare» come la de-
finl Gramsci. ma gli sceneg-
giatori si sono aggiustate le 

ftai y!7 

controcanale 
ROBA VECCHIA 

siamo riusciti a vedere la pri-
'ma puntata delVinchiesta di 
Piera Rolandi La donna in 
Francia, ma abibamo vtsto la 
seconda e ci it bastato: cia-
mo qui a chiederci ancora 
perche si facciano proogram-
mi simili. Durante la trasmis-
sione, il video effoiuteva un 
ternbile odor di muffa: sem-
brava di assistere ad un ser-
vizio elaborato quindici anni 
fa e poi messo a dormire in 
archivio. 

La solita «panoramica di 
intervistei> (alia contessa e 
all'operaia, alia contadina e 
alia dirigente politica, al-
l'n esperta » e al jilosofo, alia 
donna sindnco e alia donna 
minislroj. un paio di doman-
de ciascuna e via, alia pros-
sima tappa. Divagazioni sui 
vini, banahta sulla vita di 
campagna. opinioni personali 
su questo e quesl'altro: e, 
infinc, quasi di scorcio, qual
che considerazione sulla situa-
zione femminile. Mentre or
mai anche i piu timidi asser-
tori dell'emancipazione fem
minile si sono rest conto del
la necessita che muti il rap-
porto complessivo della don
na con la societa. qui si chiac-
chierava ancora della «libera 
sceltart tra lavoro e famiglia: 
roba addirittura preistorica. 
Si constatava la scarsa parte
cipazione delle masse femmi-
nili alia vita politico fin ter
mini assolutamente generic!, 
peraltro), ma non ci si preoc-
cupava minimamente di indl-

Non viduarne le cause. E infine si 
approdata, nel retorico fina
le, al facile ottimismo di af-
fermazioni tipo * il futuro i 
gia cominciato*. E brava 
Pierina! 

TRAGEDIA MODERNA — 
£* cominciato ieri sera con 
Winterset un nuovo ciclo tea-
trale dedicato a sei testi di 
autori nordamericani moder
ns Sono tragedie, drammi e 
commedie degli anni '30, in 
maggioranza: doe di quel pe-
riodo rooseveltiano nel quale 
fiorl una cultura democratica 
e di sinistra che proprio nel 
teatro trovb modi di impe-
gno militante e un collega-
mento diretto col movimen-
to operaio. 

Per ripercorrere quel pe-
riodo in modo serio, analiz-
zandone le vane tenderize, 
nella radice e negli sviluppi, 
anche la ripresa di testi mi-
nori, in un momento come 
questo nel quale e cosi vivo 
a dibattito sui rapporti tra 
teatro e politica, sarebbe as
sai utile: ma la programma-
zione televisiva non 6 terreno 
fecondo per operazioni del ge
nere. Al massimo, i program-
matori possono offrirci, come 
appunto hanno deciso di fare 
in questa occasione, un'anto-
logia. 

Winterset di Maxwell An
derson e del 1935 ed e in ver-
si. L'autore intendeva poriare 
sulla scena una tragedia che, 
animata da vicende e perso
naggi contemporanei, avesse 

la solennita e la validita 
a universali» dei testi classi-
ci: qui, dunque, la denuncia 
e I'analisi sociale dovevano 
servire soprattutto da sfondo 
per mettere in risalto l'«eter-
no » contrasto tra la vendetta, 
la giustizia e il perdono. Ma 
poi, anche in questa storia 
dai toni fortemente letterari, 
la protesta diretta a momenti 
prevale: come nella scena fa-
mosa del ballo sotto t ponti, 
durante la quale il radicale 
attacca il poliziotto come tu-
tore del sistema capitalistico; 
come nel chiaro riferimento 
al martirio di Sacco e Van-
zetti e alia corruzione della 
a giustizia ». 

II regista Silverio Blasi ha 
messo in scena la tragedia 
con un intento che ci e parso 
deliberatamente archeologico: 
accentuandone al massimo la 
teatralita e conferendo a tut
to I'insieme un netto sapore 
«del tempo che fu ». 

Forse e stato giusto cosh 
visto che si trattava di un 
pezzo anlologico: anche se sa
rebbe stato possibile, invece, 
trovare nel testo moltt aggan-
ci con talune vicende di scot-
tante attualita. Comunque, 
Voperazione e riuscita solo in 
parte: ha tenuto bene cht 
aveva piu mestiere, come Rol-
dano Lupi o Carlo Hinter-
mann: mentre piuttosto fuo
ri registro sono parsi i due 
giovani protagonisti, Massimo 
Dapporto e Ornella Grassi. 

g. c. 

cose come ha fatto loro piu 
comodo. 

Vi si racconta di Christine, 
povera ma bella figlia di pe-
scatori doll'Ovest della Fran-
cla, fellcemente sposata al 
giovane conte Philippe e in 
attesa di un flglio, e delle 
trame dei due fratelll mlno-
ri del conte, Ferdlnando e 
Gael, esclusi dall'eredita pa-
tema per le leggl doll'epoca. 
L'anlma nera, in realta. e 
Ferdinando, il quale non so
lo riuscira a far credere mor-
ta la cognata. seppellendola 
viva in una torre, ma spinge-
ra il fratello maggiore a fin-
gere il suicidio e a ritirarsi 
in convento. Ferdinando cree-
ra, quindi, le condizionl per
che anche Gael si tolga dl 
mezzo uccidendo prima la 
donna amata e rivolgendo, 
quindi, il coltellaccio contro 
se stesso. 

Ma l'intervento di un ragaz-
zino daU'anima dolce e sensi-
bile e una serie di circostan-
ze. che non staremo qui a 
raccontare, faranno finire la 
storia con la punizione del 
cattivo e il ritorno alia vita 
idilliaca della giovane coppia. 

La colorita e colorata pel-
licola e condita con un pizzi-
co di nudo, cosl come oggi 
detta la moda. Ma il regista 
c'e andato con mano leggera 
anche quando ha trasforma-
to l'innocente gioco di « a mo
sca cieca» in un'orgetta-spo-
gliarello per nobili di provin
cia. 

Agostina Belli e la «sepol
ta viva» e ce la mette tutta 
per commuovere gli spettato
ri sulle sue disavventure. Le 
sono accanto Fred Robsahm, 
Maurizio Bonuglia, Francois 
Perrin, Dominique Darel, Mo
nica Monet, Jose Quaglio e, 
in una breve apparizione, Lau
ra Betti. 

m. ac. 
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E IN EDICOLA 

GIORNI 
I DIALOGHI 
Dl GABER CON 
I LETTORI 

* 

IL MISTERO 
DELLE PIANTE 
CHE GRIDANO 

* 

LA PAROLA 
Al MINISTRI 
SOCIALIST! 

Leggete! Abbonatevi a GIORNI 

luva da tavola 
maturata al sole di puglia 
e un prodotto di alto valore 
dictctico c ricco di vitamine 

mamme preferite per i vostri 
bimbi uva da tavola pugliese 

A CURA DELL'ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DELL A REGIONE PUGLIA 

blocca i prezzi 
informatevi: chi altri lo fa ? 

REMBRANDT al listino di agosto 1972 
RAPHAEL al listino di aprile 1973 

e in piu facilitazioni d'acquis to 
mettetevi subito in contatto con I'organizzazione di vendita roller per 
conoscere direttamente le iniziative e le facilitazioni di acquisto nel qua
dra delle operazioni stagionali roller 

se avete progettato di acquistare un roller fatelo subito i 

un roller e un buon investimento 
roller catenzano firenze *. 886141 

centro informazioni firenze piazza stazione 2/r tel. 211738 
filiate di milano piazza de angeli 2 tel. 43?484 

filiate di torino lungodora sienr 8 tel. 237118 
filiate di roma via asmara 10 tei. 832283 

richiedete I'elenco completo deli'organizzazione di vendita roller in italia 
o I'indirizzo del commissionario piu vicino al vectro luogo di residenza 

ROLLER PREMIO QUALITA ITALIA 1971 • 1972 MERCURIO D'ORO 1973 


