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Alla Scala: Guttuso trasferisce in Sicilia Fopera verdiana 

Forza del destino 
tra fichi d'India 

Successo trionfale dovuto a tre grandi interpreti: 
(Jarreras, Cappuccini e Montserrat Caballé 

in perpetua gara d'atletismo canoro 

MILANO — Più brut ta e più 
applaudi ta clic mai , la Forza 
del destino lia s t ravinto, li
na volta di più, la sua bat 
tagl ia . L 'hanno |x» ta ta al 
trionfo José Carr i - ras e Pie 
ro Cappuccini oltre a Mon 
se r r a t Caballé clic si in c-
r iva , quando poteva, nello 
scontro furibondo delle spa
de e delle \oci macellili. Il 
pubblico, in delirio, li aspet 
t ava al varco sorbendo pa
z ientemente tut to quel ciar
p a m e di fatti mu-,icalmonte e 
d r a m m a t i c a m e n t e inutili che 
r iempie l 'opera t ra le varie 
compar se ilei protagonisti . E 
qui . nei momenti culminant i . 
il pubblico ridesto in lava il 
suo en tus iasmo sino a far 
t r e m a r e il l ampadar io , con 
fe rmando, una volta di più. 
che proprio Verdi si ingan 
nava ili gio->so sulla propria 
opera . 

Il « progresso » 
Verdi , infatt i , c redeva di 

a v e r fatto il < d r a m m a musi 
ca le v secondo 1 det tami del 
« progresso » d 'a l lora e tro
vava s t r ano che fossero * le 
a r i e , romanze e canzonette » 
ad a n d a r e al cuore e al cer
vello del pubblico. Queste la
gnanze Verdi le met teva in 
c a r t a nel lftGO. ma avrebbe 
]H)tuto ri|>eteile e sa t t amen te 
s aba to se ra alla Scala, ve
dendo come il marchingegno 
t e a t r a l e montato da lui e dal 
P i ave un secolo fa continuas
se a reggersi sul l 'a t le t ismo 
vocale ilei tenore e del ba
r i tono. 

t Cosa curiosa e nello stes
so temi*) scoragg ian te ». no
ta l 'autore , senza accorgers i 
che la colpa, se c 'è , è tut ta 
sua . Nel 18fi! 'fi2. quando scri
ve l 'opera per il Tea t ro Im-
jieriale di Pie t roburgo, Verdi 
è immerso nella g ran crisi 
succeduta al Rignletto. al 
Trovatore e alla Traviata. 
Denunciato come un soprav
vissuto dai proseliti i lell 'nrre 
dell'avvenire, cerca di ag
g iornars i sul modello della 

grande opera f rancese tutto
ra in voga sulle scene inter
nazionali. Al d r a m m a secco, 
conciso, in cui i personaggi 
e l 'ambiente formano un bloc
co compat to . Verdi sostituì 
M C la g ran macchina t ea t ra 
le in qua t t ro o c inque at t i . 
s t racolma di colpi di scena. 
di movimenti di m a s s a , di de 
eorazioni esteriori sul model 
lo degli Un/jiiotti di Meyer-
beer. 

Modello già invecchiato e 
pericoloso se non si regge 
sii un meccanismo tea t ra le 
capace di c a v a r e il fiato allo 
spet ta tore . Prova ne sia che 
lo stesso Meyerlicer non ha 
più r ipetuto la r iuscita degli 
{''jnnntti Né può r ipeter la 
Verdi con un te-ito sbilenco 
come quello della Forza del 
dentino, tolto ila un drarnmae-
cio spagnolo, in cui i per.so 
nagf i si r incorrono per t i en 
tase t te scene senza mai di 
ven ta re credibili . E. per di 
più. senza mai riunirsi per
chè. chiuso il soprano in chio 
stro all ' inizio, lo r i t roviamo 
soltanto alla line quando com
pare |>er farsi sbudel lare dal 
crudele fratello. 

L ' impianto costr inge Verdi 
a spos ta re tut ta l 'at tenzione 
sui due uomini, r iempiendo i 
vuoti con un'infinità di scene 
t ea t r a lmen te inutili, come 
quelle del campo di Velletri . 
K in questa dispers ione, il 
mtisici.->ta t rova solo in ra r i 
momenti un accento nuovo e 
originale. Ci sono, s ' in tende. 
gli esegeti verdiani che fan
no g ran conto del personag
gio buffo di f ra ' Meli tone: Mi
la scopre addi r i t tura dei pa
ralleli col Boris. Ma si t r a t t a 
di esagerazioni passionali che 
si giustificano isolando que
sto o quel passaggio dal con
testo in cui prevalgono i vec
chiumi. come accade costan 
temente a Verdi quando va 
cercando , senza ancor t rovar
la, la via del r innovamento . 
Ecco infatti r i appa r i r e le ca
balet te del primo Ottocento, 
le cadenze vocali r ip rese da 
Rossini, i bozzettini mil i tar i 
e redi ta t i da Donizetti (l 'Eli
s i r ) o m a l a m e n t e r icalcat i da 

Meycrl>eer come il bana le e 
meccanico « R a t a p l a n *-. 

Perc iò il pubblico — un -.e 
colo fa t o m e ogni — tont i 
ima a pr iv i leg ia re in ques ta 
opera quel le par t i — a r i e , ro 
manze e canzonet te — che es
sendo consuete agli occhi 
stessi di Verdi , r i en t r ano nel 
la solida tradizioni- del me 
lod ramma. r innovament i p a n 
gnu compres i . 

Alla Scala non v ' e r ano dub 
hi: 0|>ern da a r e n a . La forza 
del destino si è r isol ta , anco 
r^ una volta, nella g a r a al 
l 'acuto più potente t r a due mi 
tentici fuor ic lasse de l l 'ugola : 
Jo^è C a r r c r a s e P ie ro Cap 
puif i l l i , impegnat i -ano allo 
spas imo in un confronto in 
cui IOIIO usciti primi al la pa 
ri. Da cima a fondo essi han 
no dominato sol levando ura 
gain di app laus i , a s s i eme a 
Monser ra t Cabal lé che legge i 
testi come le p a r e , a l t e rnan
do i rest i di un 'an t ica fine/za 
alle s p a r a t e p la tea l i , ma — 
va det to — con una gr inta 
da leonessa, con un dominio 
del la p a r t e che la pongono 
ancora ai vert ici della sca la . 

Sul podio 
Attorno al t r io , la pleia

de delle figure di contorno. 
scelte t ra i migl ior i : Nicolai 
( .h iaurov. p a d r e g u a r d i a n o un 
po ' affaticato m a s e m p r e irn 
ponen te : Sesto Hruscant in i . 
f ra ' Melitone inte l l igentemen 
te ripulito del le bana l i t à d'u
so : Giovanni Foiani ( m a r c h e 
s e ) : Mar ia Luisa Nave . Pre-
ziosilla più spi r i tosa che vo 
ca lmente br i l l an te . F r a n c o 
Ricciardi ( r ivendugl io lo) , una 
quant i tà di abili compr ima
ri e. non ul t imo, il coro che , 
p r e p a r a t o da Oandolfì. è sta
to g iu s t amen te app laud i to a 
scena a p e r t a . Sul podio Giu-
sepix? F a t a n e ha tenuto con 
m a n o s i cu ra le redini dello 
spet tacolo, a c c o m p a g n a n d o i 
maggior i con sagg ia mode 
s t ia . 

Abbiamo lasc ia to pe r ulti 

Uni scena della « Fona del destino » allestita alla Scala. 

ino il problema del l 'a l les t ì 
mento , sempre a rduo in una 
o p e r a di questo ti|X). Con t r e 
voci che fan tutto da sole, le 
scene e la regia |x>.->->ono a-> 
s u m e r e una funzione cr i t ica 
o l imitars i ad a g g i u n g e r e un 
po' di var ie tà vis iva . Pug 
gelli e Gut tuso sono r imas t i 
a mezza via t ra le due scel te . 
Il s ipar ie t to d ' a p e r t u r a con 
r ichiami a P icasso , a Goya. 
a Diihrer annunc i ava spunt i 
che Mino poi s c o m p a r s i : Gut-
tiiso il lustra la Forza del de
stino cosi come ha i l lus t ra to 
i Promessi sposi: qua lche an 
golo del lago di Como, il suo 
famoso Crocifisso e molta Si 
c :ha : lwschi nodosi pe r le 
meditazioni di Alvaro e Car
lo. a rance t i festosi pe r il con 
vento e un campo ili fiihi d ' In 
dia dove Leonora , un po ' 
s p a e s a t a , invoca * pace , pace , 
mio Dio ». 

Il regis ta Puggel l i , t rovan
dosi t ra le man i t a n t e belle 
immagin i rea l i s t iche , si d à 
un g r a n daffare a d issemi
n a r l e . a lzando e a b b a s s a n d o 
tele e fondali. F o r e s t e , cam
p a g n e a p e r t e , c a se coloniche, 
c a m p i rocciosi appa iono e 
scompaiono a t to rno ai p ro ta 
gonisti sopperendo al la m a n 
c a n z a di una concezione uni
t a r i a colla va r i e t à dei c a m 
biament i e qua lche g r a tu i t a 
t rova t a (Alvaro feri to al pri
mo a t to , la ba t t ag l i a de l le 
c o m p a r s e , le composizioni s ta
t u a r i e nei finali, e c c e t e r a ) . 

Non m a n c a qua lche soluzio
ne ingegnosa , qua lche intui-
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ARGOMENTI • Quali tà del lavoro, qual i tà della vita (col.) 
T U T T I M B R I - Se t t imana le di informazione l ib ra r ia 
TELEGIORNALE 
CAMPIONATO .MONDIALE DI CALCIO 1978 - Svezia-Spa
gna (colori) 
TG1 NOTIZIE REFERENDUM (color i ) 
C INEPRESA E PASSAPORTO (color i ) 
ARGOMENTI - Cineteca - Il l inguaggio del co rpo 
ADAMO E L'ACQUA C H E SCORRE (colori) 
GIOCO-CITTA' - Incon t ro quiz con i ragazzi (color i ) 
TG1 NOTIZIE REFERENDUM (color i ) 
L'OTTAVO GIORNO - A tu per tu ( c o l o n ) 
T R E NIPOTI E UN MAGGIORDOMO - Telefilm 
ALMANACCO DEL GIORNO UOPO (colori) 
TELEGIORNALE 
L'ULTIMA .MINACCIA - Fi lm - Regia di Richard 
con H u m p h r c v Bogart . Etnei B a r r y m o r e , Kim 
TG1 NOTIZIE REFERENDUM (color i ) 
BONTÀ" LORO - In s tud io : Maurizio Costanzo 
TELEGIORNALE - Oggi al Pa r l amen to 

Brooks 
H u n t e r 

Rete due 

19,15 LA VELA - Un p i ane ta a m i s u r a d ' u o m o (co lor i ) 
19,45 TG2 STUDIO APERTO 
20,40 IL S E S S O FORTE - T r a s m i s s i o n e a p r emi (co lor i ) 
21.15 JAMES LAST IN CONCERTO (colori) 
21.40 TG2 S P E C I A L E R E F E R E N D U M (color i ) 
21.45 INDONESIA SCONOSCIUTA 
22.40 P R O T E S T A N T E S I M O 
23,30 TG2 STANOTTE 

Svizzera 
Ore 19.05: La coste l laz ione del c a n e : 19.10: B im b u m barn: Le 
avven tu re de l l 'Ar tu ro ; 19 35: Dai che ce la lai; 20.10: Tele
giornale; 20.25: Obie t t ivo spor r . 20.55: Tracce ; 21,30: Telegior
nale; 21,45: Il T r o v a t o r e ; 23: Telegiornale . 

Capodistria 
Ore 21: I / ango l ino dei ragazzi ; 21.15: Spazio a p e r t o ; 21.30; 
Telegiornale; 21.45: Il segre to de l la g ro t ta de l l 'o rso ; 22,15: 
Morava <6; 23,10: P a s s o di danza . 

VEDO. S E N T O . PARLO -
TG2 ORE TREDICI 
EDUCAZIONE E REGIONI 
CAMPIONATO MONDIALE 
(color i ) 
T G i SPECIALE 
TG2 SPECIALE 
LABORATORIO 
TV2 RAG\ZZI -
DOROTHEA E 

Set te con t ro se t te 

- Infanzia e t e r r i to r io (color i i 
DI CALCIO 1978 - Pe rù I r an 

REFERENDUM (color i ) 
REFERENDUM (color i ) 

4 • I-a TV educat iva degli a l t r i 
Il Club delle pellicce - Telefilm 

LA STREGA - Car tone a n i m a t o 

(color i ) 
(colori) 
( c o l o n ) 

TG» SPECIALE REFERENDUM ( c o l o n ) 
TC2 SPORTSERA (color i ) 
SPAZIOLIBERO - I p r o g r a m m i dell 'accesso 

Francia 
Ore 11,30: Campiona t i mondia l i d i calcio; 13.35: Ro toca lco 
regionale: 13,50: La folla della bes t ia ; 15: Ol t re la l inea: 15,55: 
Il quo t id i ano i l lus t r a to ; 17,55: F ine s t r a su...; 18,25: Ca r ton i 
an ima t i : 18.40: E ' la vi ta ; 19.20: Attuali tà regionali ; 20: Te
legiornale; 20.30: Specia le Argent ina : 20.40: La tes ta e le 
gambe ; 21.45: I giorni del la n o s t r a vita. 22,35. Catch . 

Montecarlo 
Ore 1830: O r s o Ben: 19.25: P a r o h a m o : 19.50 Notiz iar io; 20. 
Telefilm; 21: P r i m o a p p u n t a m e n t o - F i lm, con Daniele Darneu.x. 
Fe rnand Ledoux, J e a n Tiss ier - Regìa di Henr i Decoin. 

OGGI VEDREMO 
L'ultima minaccia 
(Rete uno. ore 20.40) 
II p r o b l e m a del la l ibertà di s t a m p a e il condiz ionamento dei 
g iornal i sono i t emi al c en t ro del film di Richard Brooks 
c h e v e d r e m o s t a se ra . In t e rp re t e d 'eccezione e il g rande Hiim-
p h r e y Bogar t . Nei pann i del giornal is ta E d H u t r h m » o n . Bocey 
conduce la s u a bat tagl ia con t ro gangster* e poli t icanti p e r sa 
r a n t i r e la l ibera voce del Giornale del qua le e responsabi le . 
The Day. Accanto a Bonari ved remo, fra gli a l t r i . Ethel Barry-
m o r e e K t m H u n t e r . 

Bontà loro 
(Rote uno. ore 22.1 ó ) 
L'a t t r ice Anita E'-*berg. il p rofessor Silvio Cec.-ato e il coltiva
t o r e d i r e t to Mar iano Paganelli sono gli ospi t i che Maurizio 
Cos tanzo osp i te rà s t a se ra nel lo S tud io 11. 

Il sesso forte 
(Relè due. ore 20.40) 
Questa sconfo r t an te i t r a smis s ione a p . e m ; « a c q u e t a t a dal la 
America, sub i s sa ta da o«n: p a r i e ria ier i* 1 « r i t iche . p rosegue 
:*el suo c a m m i n o . Enr i ca B o n a c c o n i e Michele Gammir .o . che 
la p r e s e n t a n o , s e m b r a n o d i v e n i r s i E gli spe t ta to r i ' ' 

Indonesia sconosciuta 
( Rete ilue. ore 21 . lo ) 
Ques to d o c u m e n t a n o a p u n t a l e . real:7Zato sa testi di El ias 
Condal «regia di Adr iano Zecca" si p rooone oi i n t r o d u r r e ì 
t e l e sp r t i a to r i i tal iani nel m o n d o assa i poco conosc iu to de l lo 
Arcipelago indones iano . G'i aspe t t i cu l tura l i e ili c i » ' u r n e e 
le p a m c o l a r r à e tnograf iche del le v a n e isole de l l ' a rc ipe lago 
vengono i l lus t ra te dal la macch ina ria p resa secondo ì canon i 
» lassici dei d o c u m e n t a r i a vasta diffusione. 

PROGRAMMI RADIO 
Radunino 

GIORNALE RADIO - Ore 7. 
8. 10. 12. 13, 14. 15. 17. 19. 
21,15, 23. 6: S t ano t t e s tama
n e ; 7,20: Lavoro flash; 7.30: 
La diligenza: 7.40: GR1 spor t : 
8,50: I s t an tanea musica le ; 9: 
Rad io anch ' io ; 10,35: Radio 
anch ' io ; 12 05: Voi ed io "78; 
14.05: Musica lmente ; 14,30: 
Lo spun to : 15.05: Sidecar ; 
16.35: \A no t te dei numer i . 
r a c e i m o di Calvino; 17.10: 
Musica Sud; 17.30: I..i spun
to ; 18: I . i canr . :.. d 'auto 
r e ; 18,35: T ra scuola e .avoro; 

19.35: Nas t ro teca di rad iouno; 
20.3<): Il tag l iacar te : 21,05: 
Obiett ivo Europa ; 21.40: La 
Scala è s e m p r e la Scala: 22,15: 
Tradizioni musical i dell 'Asia: 
22.50: In terval lo musica le : 
23,10: Oggi al Pa r l amen to ; 
23.15: Buonanot te dalla dama 
di cuor i . 

Radiodue 
GIORNALE RADIO - Ore 6.30. 
7.30. 8,30. 9.30. 11.30, 12.30. 
13,30. 15.30. 16,30. 
22.30. 6: Un a l t ro 
GR2 mondia l i di 

18.30. 19.30. 
giorno: 7.55 
calcio; 8,07: 

Un a l t ro g io rno . 8,45 TV in 
mus ica ; 9.v2. il cusir .o Basi
lio; IO. Specia le GR_\ \0.\2 
Saia F. 11.3*i- Spa / i o l i be ro I 
p r o g r a m m i del l ' accesso , 12.10 
Trasmiss ion i regional i . 12.4S 
Il me<;'..o del m e d i o dei m. 
gliori. 13.40- GR_ mondia l i i r 
calcio; 13.43 V a m o s a golear. 
14: Trasmiss ion i regionali ; 
15: Qui r ad iodue ; 15.4>: Qui 
r ad iodue ; 17.30: Specia le GR2, 
17,55: Il si e il n o ; 18.5.1 
Musica popo la r e roman t i ca , 
19.50. Facile asco l to ; 20.55. Mu 
sica » palazzo l a b i » . 21.29 
Radiodue v tn tunovan t inov* . 

Radiotre 
GIORNALE RADIO - Ore 6.45. 
:j..45. 10.45. 12.45. 13.45. 20.45. 
23.55 h Quot id iana r ad io : r e 
I u n a r . o :n mus ica . 7 II con
ce r to del ma t t i no . 7."Ai P r ima 
p.iSina: 8.15. Il conce r to del 
m a t t i n o , y li conce r to del 
m a t t i n o ; 10: Noi . voi. lo ro : 
11.30: Oper is t ica . 12.10: Long 
Playing: 13: Mus:ca p e r undi
ci: 14- II m io P a l e s t n n a : 15.15 
GR3 cu l tu ra . 15.30 Un ce r to 
d i scorso . 17 Le ba t tag l ie per 
la l i b e r t i ; 17.30. Spazio»r«, 21: 
«Nuora rauatea • oltra». 

zione a r g u t a , ma si sente che 
il r eg i s ta , al p a n dell ' illu
s t re scenografo , si l imita vo
lon ta r i amen te ad una fun/.io 
ne i l lus t ra t iva . E poiché que
sta conce / ione è s a n a m e n t e 
t rad iz iona le , il pubblico dei 
voc 'omani l ' acce t ta di buon 
g rado e ci si r iposa . Le ova
zioni clic alla fine, dopo i 
tumul tuos i en tus iasmi a sce 
na a p e r t a , hanno sa lu ta to tut 
to e tutti ne sono la prova 
e loquente . 

Rubens Tedeschi 

Le interviste del lunedì: 

Un 'a ttrice 
arrabbiata 

Trent'anni, polemica e lucida, è un pò" 
il prototipo di una generazione 

passata attraverso il ' 6 8 e approdata 
al inondo dello spettaeolo 

Laura Belli 

MILANO — Avrebbe voluto 
essere la nuova Magnani . Ha 
t r en t ' ann i . si ch i ama Inaura 
Belli, a t t r i ce cinematograf i 
ca e volto assai no to ai le-
lespet ta tor i i taliani per ave
re i n t e rp re t a to tu t t a una ••e-
n e di te le romanzi l 'u l t imo e 
s ta to Castigo di Mat i lde Se
rali accan to a Alber to Lionel
lo e E leonora Giorgi . Come 
a t t r ice non si sente compiu
t a m e n t e realizzata: « Prima Ito 
fatto il filone tutto polizie
sco. poi quello tutto pseudo-
psicologico. . Ogni i olta ho do
vuto dire basta per non la
sciarmi ingabbiare e per con
tinuare. malgrado tutto, ad a-
mare questo mestiere » 

E' d isponibi le alle intervi
ste , ma un p o ' polemica: « E' 
difficile dire come sei. in po
co tempo, a una persona che 
non conosci; dopo mi arrab
bio sempre perche mi vengo 
no in mente le cose che avrei 
voluto dire e che non ho det
to ». 

Del res to la vis polemica è il 
lato più ca ra t t e r i s t i co della 
sua personal i tà : è polemica 
innanzi tu t to con se s tessa , poi 
con l ' ambien te in cui lavora 
e realizza p rofess iona lmente 

Un convegno alla Mostra di Pesaro 

Obiettivo puntato 
sul cinema 
degli anni 50 

I ritardi della sinistra e la lotta al neorealismo 
Priorità alle opere o ai modi di produzione? 

SERVIZIO 
PESARO — S ino ad oggi, ri
fe rendo delle iniziat ive pesa
resi svol tesi ne l l ' amb i to del
la X I V Mos t r a del Nuovo ci
n e m a , cunc lusas i s aba to , ab
b i a m o t r a s c u r a t o l ' a l t ra mani
festazione organizza ta accan to 
alla rassegna di film cinesi : 
il convegno sul c inema italia
no degli ann i C i n q u a n t a . Con
t o r n a t o dal la p re sen taz ione di 
u n a n u t r i t a se r ie d i pell icole 
del p e r i o d o , il d i b a t t i t o si è 
a r t i co la to lungo t r e g io rna te 
d ' in tense d iscuss ioni m e s s e in 
m o t o da una lunga ser ie d i 
re laz ioni . 

Lo spaz io di cui disponia
m o non consen te di c i ta r le 
t u t t e (vent i in te rven t i o l t re 
a l l ' in t roduz ione di Lino Mic-
c ichè) p e r cui . s cusandoc i con 
gli a l t r i , ci l im i t e r emo a ricor
d a r e Lorenzo Quagl ie t t i {Equi
voci. errori ed illusioni degli 
anni '50). Giovanni Cesa reo 
(L'avvento della televisione 
e il cinema degli anni '50: la 
nascita di un nuovo appara
to). Gu ido F ink (Il cerchio e 
la censura: le riviste di cine
ma negli anni '50), F r ancesco 
Caset t i (Gli studi estetici e 
le teorie sul cinema degli 
anni '50). B n i n o Tor r i (((Ci
nema e film negli anni '50). 
Adr i ano Apra (Appunti sulla 
commedia italiana degli anni 
•50). 

E ' imposs ib i le ind ica re , sep
p u r e in r a p i d a s intes i t u t t e 
le d o m a n d e e tu t t i i p r o b l e m i 
mess i in luce da l d iba t t i t o . 
D o m a n d e e p r o b l e m i d u n q u e 
giacche, se il convegno ha a-
vu to u n m e r i t o , e s so è s t a t o 
que l lo di non p r e t e n d e r e di 
d a r e r i spos te definit ive una 
vol ta p e r t u t t e , m a di all inea
re l 'uno accan to a l l ' a l t ro que
siti da indagare e approfon
d i r e . 

Una s t r u t t u r a « a p e r t a » . 
d u n q u e , che si è r if lessa nel-
I» col locazione s tessa dell ' ini
z ia t iva qua l e * p o m e » fra al
t r i due convegni dedica t i al
lo s t e s s o ten ia : que l lo t e n u t o 
a lcune s e t t i m a n e or sono a 
Venezia e que l lo di Fiesole 
del p r o s s i m o a u t u n n o . 

Qual i , d u n q u e , i pr incipal i 
p rob l emi discussi m que^ ' e 
g io rna te pesares i^ Schemat iz
zando forse o l t re il leci to e 
poss ib i le ind iv idua rne due
rno d: n a t u r a s q u i s i t a m e n t e 

s 'or ico-poli i ica e l ' a l t ro d: por 
t a t a piti d i r e t t a m e n t e l'.i'.tn 
ra ìe 

Il p r i m o r . io 'a a r o r n o al.a 
a f fermazione secondo cui ne
gli ann i C i n q u a n t a le forze 
ci: s in i s t r a e. n . pa r t i co l a re . 
quel le < ne ope ravano r.ei sta
t o r e < i l tura le e r a n o sostan
z ia lmente prive di ur. « p r o 
get to compless ivo » su cui m : 
Mirare le iniziative di o s n : 
g io rno Ques ta ca r enza le co
s t r i n se a una posiz ione di
fendi'.» des t ina ta a da r via li
be ra ad t.n unersi> progetto. 
que l lo e l abora to , m a e a r i m 
m o d o mi o:.-ape".ole e rii-ors.i 
meo . dal f ro i re m o d e r a t o , più 
in genera le d.t qu-*: g n i p p : ri: 
p. . ' e re p<>l.";co e i . l l ' . i rale « he 
-: e r a n o bat : . , t i t o n t r o il lieo 
l e a l i smo v ì ipo't—1 u n i t a i u 
< ne per qua lche t e m p o e»>o 
r a p p r e s e n t o per la p a r t e più 
viva della c u l t u r a i ta l iana . 

Ques t ' a f fe rmazione ha t r o \ a 
to a m p i e o i > e n s ; fra i parte
c ipant i al ror.vear.o a comic. 
r i a r c ria Lnrar.zn Quagliasti i 

rella cui rf̂ uiOM è tottoli- I 

nea to l ' e r rore c o m m e s s o dal
le forze d e m o c r a t i c h e nel I!C>(i 
a l lorché consen t i rono il varo 
di una nuova legge d 'a iu to al
la c inematograf ia assa i favo
revole agli i m p r e n d i t o r i in 
cambio di un gener ico impe
gno del governo a modi f icare 
in m o d o radicale le n o r m e che 
regolano la censu ra ammini 
s t ra t iva dei film, n o r m e che 
in b u o n a m i s u r a vigono tut-
t 'o ra . 

Pun tua l e anche l ' appor to di 
Giovanni Cesareo che ha ricor
da to c o m e , a l l ' appa r i r e della 
televisione, i pa r t i t i della sini
s t r a si s iano m o s t r a t i del tut
to i m p r e p a r a t i a f ronteggiare 
i p rob lemi impos t i da l la com
p a r s a del nuovo mezzo di 
comunicaz ione , l imi t ando le 
r ivendicazioni a l l ' a u m e n t o dei 
« t empi » loro r i servat i in spe
cifiche t rasmiss ion i «pol i t i 
che ». non accorgendos i che 
era l ' in tera televisione ad at
teggiarsi po l i t i camente in o-
gni sua ar t ico laz ione , p r i m e 
fra t u t t e quel le di spe t t aco lo 
e d ' i n t r a t t en imen to . 

I l secondo p u n t o e m e r s o dal 
d iba t t i to r u o t a a t t o r n o al con
t r a s to I ra co loro che sosten
gono la p r io r i t à di un 'ana l i s i 
sui . t e s t i » (f i lm, o p e r e lette
ra r ie e figurative* p e r giunge
re alla c o m p r e n s i o n e della 
rea l tà attraverso le s ingole o-
pe re e co loro che m e t t o n o lo 
accen to p r i m a , e con p iù for
za. sul processo produttivo 
che consen te di g iungere alla 
e laboraz ione dei s ingoli tes t i . 

In a l t r e pa ro le si e d ibat tu
to a limai» se gli s t r u m e n t i cri
tici vadano affinati t enendo 
con to p reva len temen te delle 
ope re o p e n s a n d o in p r i m o 
luogo ai meccan ismi formativi 
delle s - p w . 

Il confronto fra ques te due 
posizioni ha uri senso ben 
precido e c o m p o r t a conseguen
ze non secondar ie c o m e quel
le legate alla difesa dell'or.** 
ra d'arte o, v iceversa , al lo 
s tudio e a l l ' e same del prodot 
to medio qua le u n i r ò elemen-
'<• significativo di u n pe r iodo 
e di un ' epoca 

Dopo ave r asco l t a to lunghe 
e interessali*i pre^e di posi 
/ i one a fa*.ore ri' q u e - t a o rii 
lineila tes- ci pa r e di po te r 
d i r e che solo da un e s a m e con 
anm' i i dei p roces - : e delle 
i/urite '..te della p roduz ione 
a r t l - t : ca e possibi le gì II .-eie 
ad 'ir.a definizione e omple'wi 
ed esaur ien te dei l ineament i 
<ii un d e t e r m i n a l o pe r iodo sto
rico Il per icolo . *.; ' tsv:a. e 
i he fingendo d 'nnbo . ca re una 
s t rada , pe r e sempio quel la de . 
prodot i med i , si finis, a col 
p e r c o r r e r n e un ' a l t r a , magar i 
u i s ' o r t a e mis t i f icante 

FI' q u a n t o è successo a b ' io 
:.a pa r t e dei s o s i e u i t o n dell.» 
prevalenza dei « gei.eri » *--\\\i 
opere , «he. par t i t i pe r demi-
s*ificare l ' a r i s tocraf .c i smo del
la i r i f n » di ieri, h a n n o finito 
fon c reare nuovi a l tar in i ps*e 
ti. i. magar i e r e - ; ; in adora *:o 
ne d: Ma:.»ra/. 'o e S t eno a;./: 
< h e di V i s . o i . t i e A: . :o . . io: . ' 

Che o m e t t o de . i u l to «.i» o« 
u. K n i i ' i ;A<M'..- d: > ' e . . o o 
Madda'.t >.a di Genina an.'i< he 
O.viCvS'ù-.e ài Vis. ont i o / i ; 
felloni di Fehmi aggiunge ar. 
ziche togliere pe rp less i t à sul 
la po r t a t a au t en t i camen te m 
novatr ice dell'imen». oper*i 
7ior.«. 

Umbtrto Retti 

la sua vita eli donna («il mon
do televisivo — dice — n»v; 
più di quello del cinema, sot 
to '.'arni de! cameratismo per 
bene ha il sesso in testa vi 
Nel 'ti!ì aveva ventanni il suo 
linguaggio, le immagin i che 
Usa q u a n d o par la , r i sen tono 
mol to del lo s p i n t o di quell 'e
poca (*' e di quelle delusioni » 
dice lei». Un i r à Belli e. quin
di . A s u o m o d o , un ' a t t r i ce «ar
rabb ia ta» . e il p ro to t i po di una 
generazioni-

Dunque hai t r en t ' ann i : ma 
qual è la tua « scheda » ana
grafica profess ionale? 

« Sono nata a A'apoZi da fa
miglia borghese Ho tiequen 
tato il Centro sperimentale di 
cinematografia di Roma quan
do avevo diciotto anni, ma 
non l'ho neppure finito 

«Della scuola fio un ricor
do caotico Venne il '6S mi 
viene ni mente che in quello 
anno abbuono tatto solo po
chi giorni di lezione effettiva. 
poi gli insegnanti tennero 
mandati via. iespiati dagli stu
denti. Era l'anno in cui. al 
Centro, era entrato Rosselli 
ni In quel periodo avevo un 
gran timore di essere presa 
per una reazionaria' m'j. dopo 
aver combattuto tanto ver una 
scuola migliore, vederla fra
nare. come di fatto franò, sot
to i nostri piedi, mi ha dato 
più di ur.'i titubanza Me ne 
sono andata Poi mi sono re
sa conto che la scuola non mi 
s'ircboc granch'' servita Ap
pena fitoti ho fatto la solita 
trafila sono andata da un a-
acide. Ilo portato le m:e io 
to</ratic e ito aspettato Ito i 
mziuto la mia professione fu-
cendo un film con Fraudino 
Visconti. La monca di Mon
za. poi e stato il solito i ter 
burocratico cinematografico». 

T u t t o tacile e liscio allora. . . 
«M'uchè. ho incontrato un 

sacco di difficolta Ma non so. 
obiettivamente, quando dtpen 
dessero dal viov.do dello spet
tacolo e quanto, ini ecc. da 
una mia idiosincrasia ad aie-
re rapporti continui con la 
gente, come tiucsto mondo ri
chiede. lo sono una che non 
si sa vendere, che non si sa 
smmir.istrare- per fare l'at
trice. più che per fare l'at
tore. occorre seguire cete re
gole: io invece ho lasciato. 
continuamente, fare al caso e 
non ho mai programmato 
niente. Oggi sembra molto 
scontato dirlo; ma per un'at
trice ci sono molte difficoltà-

/'« aggressione » sessuale, ma
gari involontaria, che un re
gista tt fa con telefonate ca
rine e fiori, mentre tu vorre
sti startene tranquilla a vive
re la tua fetta di vita priva-

Laura Belli 

ta. fa sì che spesso si /(icori ri 
situazioni imbur.ii^unti. in cui 
non si e assolutamente scie 
ite >• 

Ma tu come attrice ti ^en
ti «armata»'' /.'. ciitnunq'ie. 
questo ti importa o no" 

«Certo che m'impoita Ma 
io. non sono assolutamente ai-
rivata. E' certo pero che mi 
darebbe fastidio avete gli oo 
blighi che queste attua han 
no; e mi sembrerebbe immo 
vale ricevere i compensi che 
loto percepiscono, perchè va 
contro un mio modo di vede
re la uta Nello stesso tempo. 
pero, mi piacerebbe perche 
mi darebbe la possibilità e 
la liberta di scelta, che ut que
sto momento non ho assoluta
mente Così /xttrei fate sola
mente le cose che mi piac
ciono e che mi interess-um. 
mentre ora posso magmi ri
fiutare una. due proixtste che 
non mi vanno, ma la tei za la 
devo accettare, [ieri he fio bi
sogno di lavorare per vivere e 
ho, anche una figlia a cui pen
sare ». 

Ui tua condizione famil iare 
d u n q u e , in un ce r to qual mo
d o ti condiz iona: hai ma i dei 
r impian t i ? 

« .Si. molti Rimpiango, ad e 
sciupio, di non avere vissu 
to fino in fondo il mio desi-
derni di conosce non turisti
camente l'aest diversi, prima 
clic irisccssf mia figlia Va 
bene, può essere un rimpian

to banale, ma ce l'ho Poi c'è 
stata li mia stomi con Clau 
àio I.ippi e la casetta di Ile-
lene. poi la nostra untone e 
finita e io mi sono trovata di 
ti onte a molte responsabilità. 
Anche se subisco il fascino 
delle mie rada i se /os.sj co-
taggio-a prenderei mia figlia 
e t'irei con lei la vita che di
co di desiderare. 

aPeio un rimpianto, vero. 
professionale, ce l'ho- nel no-
.-tro cinema non c'è tanto spa
zio ]>er moli di donne vere: 
qui ci sono solo filine "che 
accom pannano". Quando da 
noi. ultimamente, è uscita una 
storia che hi per protagoni
sta assoluta una donna?». 

Ecco che viene fuori il fem
m i n i s m o . N a t u r a l m e n t e sa ra i 
femmiii ishi . 

« Si, ma naturalmente fra-
virgolette; non sopporto mol
to le etichette- ho combattut
iti da ragazza per realizzarmi 
contro la ima famiglia bor
ghese quando ancora queste 
cose non si usavano, non era
no di moda. Per questo, ora. 
pur partecipando e sentendo 
profondamente questi proble
mi, li vedo anche con più 
distacco. Io ho l'indole di una 
rivoluzionaria repressa da pro
blemi di convivenza con quel
li che mi sono vicini: ogni 
giorno vivo con ì dubbi e le 
cirsi della mia generazione ». 

Maria Grazia Gregori 
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