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E9 morto 
Jack Warner 

pioniere 
dei cinema 

sonoro 
LOS ANOELES — Un al
tro grande di Hollywood 
abbandona la acena. Jack 
Warner, pioniere del cine
ma e fondatore di una 
delle pio Illustri case ci
nematografiche, ò morto 
all'ospedale Cednr-Slnnl di 
Los Angeles per una In
fiammazione cardiaca. A-
veva 86 anni o da oltre 
sessanta lavorava noi mon
do della celluloide, della 
cui storia contribuì a se
gnare una tappa fonda
mentale: quella del so
noro. 

Fu Infatti nel 1937 che 
Insieme al tre fratelli (Har
ry, Som ed Albori) riuscì 
fior primo a sincronizzare 
a proiezione di una pel

licola con la rlproduzlono 
su disco di una colonna 
sonora, dando vita al pri
mo documento di film 
parlato o segnando di col
po la fino dolla prima 
grande ora del cinema, 
quella dol muto. Caposti
pite del sonoro fu The 
Jazz Singer (Il cantatilo 
Jazz), con Al Jolson pro
tagonista, e non c'ò da 
sorprendersi so con legit
timo orgoglio Warnor si 
ricordò per tutta la vita 
di questo film corno del
l'opera cito gli dlcdo lo 
più grandi soddisfazioni. 

Nato a Londra noi 1892 
da famiglia di origino po
lacca, Jack Warnor si tra
sferì nogll Stati Uniti, do-
vo inslemo al fratoni fon
dò nel 1913 la Warnor 
Features. Otto anni uri-
ma gli Intraprendenti fra
telli Warnor avevano sag
giato con successo lo pro
prie capacita noi nasconto 
mondo del cinema, dive
nendo proprietari di un 
« Nlchelodeon » (sala di 
prolezlono dove si pagava 
un nickel corno biglietto 
d'Ingresso) a Nowcastlo, in 
Pennsylvania. Nomo del 
locale — ricavato da un 
negozio di drogheria — 
a The Bijou », cho fu Inau-
§tirato con la proiezione 

el film The great Traln 
Robbery. 

Ancora studentello lo 
stesso Jack Warner era 
solito esibirsi ogni sabato 
al « Bijou » duranto gli in
tervalli, cantando al piano
forte accompagnato da dia
positive proiettato sullo 
schermo. 

Avviata con travolgente 
successo l'era del sonoro, 
la Warner Bros si distin
se nel ventennio dagli an
ni Trenta al Cinquanta per 
la sua politica produttiva 
cho puntò più sul reali
smo del soggetti o sull'In
gegno di sceneggiatori e 
dialoghisti cho sul divismo 
di facile presa, cogliendo 
risultati al prestigio nel 
genere gangsteristico (ma
gistrali le interpretazioni 
di Edward G. Robinson, 
James Cagney o Hum-
phrey Bogart) nel cinema 
N nero », noi film-rivista 
(grazie soprattutto all'o
pera di B. Bó'rktey). 

Per la Warner Bros la
vorarono l più grandi pio
nieri della regia hollywoo
diana (Hawks, Curtlz, Ba
con, Le Roy, Dieterle o 
Walsh) ed attori del ca
libro di Bette Davis, Lati-
reen Bacali, Gary Cooper, 
Errol Flynn, Barbara Stnn-
wyek, Robert Mitchum, 
Elizabeth Taylor, Richard 
Burton. 

Rimasto solo nel 1956 
alla testa della società (per 
Ironia della sorte il fra
tello Sam era morto alla 
viglila della prima di The 
Jazz Singer) Jack War
ner si ritirò nel 1967 In 
seguito alla fusione con 
la Seven Arts. 

Cimino il l'estivai eli Alassio 

Anche un «boogie» 
dal poliedrico 

piano di Aforams 
Tu intuii festa/ione lui scontato l'inu-
(ltguatcz/a delle strutture logistiche 

SERVIZIO 
ALASSIO • La Jan Machluo 
dol percussionista Elvln Jones, 
con La Barbora al sax teuoro, 
ha concluso sabato notte, con 
oltre trentamila spot tato ri, il 
festival «Jazz ad Alassio» 
cho, contrarlamonto allo prò-
visioni, è solo l'ultimo festi
val «autorovolo» doll'annata, 
non l'ultimo assoluto. Fra una 
settimana, intatti, so ne ter
ra uno ad Abano Torme con 
Anthony Braxton, Stove Lucy, 
Richard Multai Abrams. 

Scontata l'ovvlota profes3lJ-
naie della Jazz Machlno, prò-

firio Abrams ò stato 11 prò-
agonlsta a livello cho conta, 

cioè a llvollo musicalo, dell'al
tra sera ad Alassio. Purtrop
po l'ampllflcazlono non ha re
so giustizia al pianista, ap
piattendo I volumi di suono, 
ma ò comunquo riuscita a fil
trare la poliedrica Invontlvlta 
del « padro » dol movimento 
chlcagoano, elio ha volentieri 
concosso un bis suonando un 
classico boogie woogle prò-
gresstvnmonto rllotto o attua
lizzato con una prcgnanto a-
natisi dolla sua struttura rit
mica. 

Ad aprirò la sorata di saba
to ò stato, invoco, Lcstor no-
wie: tutti si attondovano quol 
quintetto cho ò da vario tem
po ospito doll'Italla e che ha 
partecipato ancho al Festival 
nazionale do\VUnità a Gonova, 
quintetto sposso indicato or-
roneamonto conio l'Art Ensem
ble of Chicago di cui tnveco 
11 solo Bowlo e il basslsta Ma-
lachi Favors avovano fatto 
parte. Ma, rolatlvamonto ad A-
lasslo, talo precisione suona 
futile dal momento cho 11 
quintetto si ò visto ma in par
te maggioritaria dietro o non 
sopra il palco. 

Paro, Infatti, elio solo il 
trombettista o 11 battorlsta 
Philip Wilson fossoro sotto 

contratto con l'organlzzazlo-
no, por cui Amlna Myors, Fa
vors o Arthur Ulytho so ne 
sono rimasti ad ascoltare co
me Il pubblico, il duo trom-
babattorla di Bowlo o Wil
son. 

Fra un gustoso morso bef
fardo o qualcho muslcallssl-
ma alluslono al passato dol 
Jazz, Bowlo o Wilson, fran-
camonto, non hanno rivitaliz
zato gran cho II ciarpame u-
MHz/aio por la « recita » so
nora mantenutasi, In ogni ca
so, noi moduli ormai un po' 
logori cho, con bon altra Iro
nia, portavano anni fa II mar
chio Inconfondlbllo dell'Art 
Knscmblo of Chicago. 

'Ancho quost'cdlzlono di A-
lasslo passa dunquo agli archi
vi, sul ricordo dol lirico mo
nologo pianistico di Muhal A-
brams o, !a prima sora, dol-
l'Inedito duo di Max Roach ed 
Anthony Braxton. Sonza nul
la toglloro all'lncnntovolo cor-
nlco dol Bolvodoro Santa Cro
co, sono tuttavia da affretta-
ro, ormai, I tompl di una re
visiono dolio strutturo logisti
che di questo manifestazioni. 

A parto l'ardua ragglunglbl-
Illa dol sito, i posti a sodoro 
o comunquo ogni altra forma 
di collocazlono atta a recopt-
ro nel modo più Idoneo la mu
sica orano ad Alassio cstre-
mamonto ridotti. K' un prò-
bloma elio riguarda non solo 
Alassio (elio non ha ancora 
altre concreto alternativo) ma 
quasi tutto lo altro iniziative 
Òggi cho il totalo aggregarlo-
nismo, cho facova passaro in 
secondo plano II corretto a-
scolto, ò ormai acqua passa
ta, si pono rcalmonto la ne
cessita di garantirò alla mu
sica (ed al festival cho la pro
pongono) una dolio suo pri
mario funzioni: quolla di osse
ro ascoltata. 

Daniele Jonio 

LE INTERVISTE DEL LUNEDI: Rodolfo Sonego 

L'uomo senza 
la macchina da presa 

Uno dei più significativi sceneggiatori dei cinema italiano parla di se stesso e del 
suo lavoro • Perche le nuove generazioni non sono più capaci di « scrivere film » 

ROMA — So quello di Paddy 
Chayofsky ò, secondo la pro
posta di Plotro Plntus por 11 
bel ciclo televisivo dedicato 
in quosto settimane al grando 
sconogglatoro amorlcano, « il 
mondo straordinario dolla 
gente comune », quello di Ro
dolfo Sonego ò probabllmonto 
« il mondo grottesco doU'luv 
llano medio ». Dopo 11 ciclo 
opportunamonto dedicato ad 
Ago e Scarponi, sarobbo inte
ressante, secondo noi, vorl-
flcaro sul video Io tappo suc
cessivo attraverso lo quali si ò 
andato sviluppando, noi cor
so di quasi tront'annl. il di
scorso caustico o Ironico, co
mico o satirico, sornlono o in-
tolllgonto, condotto da Sono-
go, uno del nostri maggiori 
autori di cinoma. 

Autoro, si ò dotto: la sua 
funziono ò non mono Impor
porante, nolla fattura di 
film, di quolla dol regista; a 
sposso bon più Importnnto, 
più rilovanto, quando 11 regata 
sia solamento un ronllzzatoro 
dolla sconeggiutura, un sompll-
co melleur en scene, secondo 
l'appropriata doflnlzlono fran
cese Gonoralmonto, sonza 11 
soggetto (cloò il testo tecnl-
co-lottorarlo cho costituisco la 
baso materiato su cui si svi
luppano lo riprese dol film), 
non ci sarobbo 11 cinoma. Sog
gettista o sceneggiatoro « pu
ro » qua! è, Rodolfo Sonego 
potrobbo essero definito « l'uo
mo sonza la macchina da pre
sa». Ciò cho comporta ancho, 
Inovltabllmento, qualcho ri
schio: corno quollo, frequen
to, cho 11 regista o, più spes
so, Il produttore, Intervenga
no sulla sceneggiatura, perfi
no su una sceneggiatura « di 
ferro », modificandola secondo 
l propri discutibili gusti o, 
ancor più usualmente, secon
do ragioni mercantlltstlcho 
snaturando il senso o lo spi-

Rodolto Sonego 6 nato 57 anni fa a Cavar/ano, in 
provincia di Dolluno. In sua famiglia, di origine conta
dina, si trasferì a Torino dovo suo padro lavorò corno 
operalo alla FIAT S.p.A. Mllltonto comunista, Sonego 
partecipò attivamonto alla guorra di llborazlono rivesten
do fra l'altro l'Incarico di commissario politico di una 
brigata garibaldina. 

Soggettista o sconogglatoro fra 1 più noti o richiesti 
In Italia o all'estoro, Rodolfo Sonogo esordi noi cinema 
con Vivere a sbafo, un film dol 1950 di cui fu cosce-
negglatoro o aiuto-regista. Successlvamonto collaborò 
alto sceneggiatine di Achtungf Banditi di Carlo Lizzani 
(1951), Roma ore II, di Glusoppo Do Santls (1952) o 
IJX spiaggia di Alborto Lattuada (1954). 

Autoro sompro attonto a coglloro, in chiavo comico-
satirica, l fatti di costumo o lo trasformazioni socio-
nolltlcho Intervenuto noi nostro Paeso negli ultimi tren
tanni, Sonego ha sviluppato in tutti 1 suol film un'ana
lisi critica o spesso impietosa dolla società Italiana, 
dolio suo crisi, dol suol boom fittizi. Ha approfondito, 
In partlcolaro, la figura do|l'« italiano medio », arrivista 
o fanfarone, costruendo una sorlo di film su misura por 
la maschora di Alberto Sordi, col quale ancora lavora 
Intonsamente. 

Fra lo dcclno di film da lui sceneggiati ricordiamo: 
Il seduttore di F. Rossi, Un eroe del nostri tempi di 
Monlcolll, // marito di f-oy o Puccini, // moralista di 
Bianchi, // vedovo di Risi, ti vigile di Zampa, Una vita 
difficile di Risi, Un Italiano in America o Amore mio aiu
tami di Sordi, Detenuto tn attesa di giudizio di f-oy, Lo 
scopone scientifico di Comcnclnl, Mogllamante di Vica
rio, Il gatto di Comcnclnl. 

rito dol lavoro svolto dallo 
sconegglatoro. 

E' accaduto naturalmonto 
ancho a Sonego, noi caso, por 
esemplo, di Mogllamante, di
rotto da Marco Vicario. An
cora oggi, quando gitolo si 
rammenta, Sonego si rabbuia, 
o il tono dolla sua voco si fa 
congestionato. La parola ri
corrente e « tradimento ». Por 
uno scrittore, lo spreco dolio 
proprio Ideo ad opora di al
tri brucia sulla pollo, o an
cho sotto, corno vetriolo. An
cho porchò, dico Sonego, lo 
lavoro sulla memoria di coso 
vissuto. Esso rimangono, ma

gari per tanti anni, in quel
la spedo di canestro dolla 
momorla cho ò ti corvello. E 
ad un corto punto vongono 
fuori, dopo 15-20 anni talvol
ta: ò soltanto uno schema, na
turalmonto. «lu quello biso
gna lavoraro o arricchendolo 
di altri ricordi da tirar fuori, 
o costruendovi sopra una 
struttura narrativa, cho va 
sempro più nel dettaglio. Na
sco cosi 11 soggetto. 

(I passaggio dal soggetto al
la sceneggiatura non ò dissi
milo dall'oporozlono cho fa 11 
romanziere classico, quando 
trasforma un'idea In un ro-

« Senza anestesia» presentato al quinto Festival del einema polacco 

L'impossibilità di sapere la verità 
nell'ultimo film di Andrzej Wajda 

I/opera, accolta con interesse, racconta l'amara parabola eli un giornalista che, da un giorno all'altro, si 
ritrova vittima di un'iiispicgabilc persecuzione - Proiettati «Spinile» di Zauussi e «L'animatore» di talk 

DALL'INVIATO 
DANZICA - C/1 applausi so 
no lunghi e caldi, un coro 
appassionato: « Oravo, bra
vo... »; la sata è zeppa. Il pri
mo commento che cogliamo 
dice: « Sono questi l film cho 
ci vogliono... no abbiamo bi
sogno... ». 

// quinto Festival nazionale 
del cinema polacco sembra 
svegliarsi, al torpore che si
no ad ora hanno dato le Im
magini scorse sullo schermo 
subentra l'entusiasmo: Il re
gista che ha provocato lo 
choc tanto atteso si chiama 
Andrzej Wafda, Il titolo del 
film è Senza nnestcsla (Bo* 
Znleczulenia). E finalmente si 
può discutere, riflettere su 
qualche cosa; anche perchè, 
accanto alla pellicola di Wal

do, la rassegna di Oanzlca, 
netto spazio di ventiquattro 
ore, ha offerto altri due film 
di notevole valore: Spiralo di 
Krysztof '/Anussl, già visto al 
festival di Cannes, e L'anima-
toro (WodzlroJ) di Fellks 
Folk. L'opera di cui occorre 
subito parlare, però, per l'Im
patto sul pubblico, Il signi
ficato politico, oltreché ovvia
mente l'Indiscutibile livello 
artistico, è Senza anestesia. 

K E' la storia di un uomo 
onesto, cho vuoto diro o di
co la vorlta, a fianco del qua
le vogliamo ossero in qua
lunque sltuozlono». Così de
finisce l tsuo film Andrzef Wal
do. Centotrenta minuti di im
magini lunghe, profonde, pie
ne di spazio: Jerzy Mtchalow-
skl, giornalista di un impor
tante quotidiano, famoso per 

i suol rcportnges in Africa e 
in America Tallna, parla al
la televisione: racconta la ma 
vita, esprime ti suo punto 
di vista sulla professione di 
giornalista, giudica ti livello 
dell'Informazione In Polonia. 
Niente di straordinario, qual
che critica tipo: « CI sembra 
che non riusciamo ad esse
re sufflclentemento vivi », ed 
altre affermazioni di questo 
genere, semplici, naturali. E' 
un venerdì che precede un 
sabato festivo, t'indice di a-
scolto Ò alto: In una stanza 
che dà su un corridoio dalle 
pareti chiare, fitto di porte. 
un uomo assiste anch'egli al
la trasmissione. Non & d'ac
cordo, discute con un altro, 
chiede perchè una trasmissio
ne slmile (che ricorda il King 
della televisione italiana) lui-

PROGRAMMI TV 
Rete uno 

13 MARATONA DI DANZA - Rassegna internazlonalo di 
danza - New York Ballct: «Concerto barocco» (colori) 

13,35 CHE TEMPO FA 
13.30 TELEGIORNALE 
18.15 AHI OHI UHI • Bimbi sicuri in casa (colori) 
18.20 INVITO ALLA MUSICA - « Omaggio a Puccini » - Par

tecipa Bruno Tosi - Presenta Nino Fuscagnl 
19,10 TOFFFSY 
19,20 L'ISOLA DKL TKSOHO - Quinta puntata - a L'Isola del

lo scheletro» 
20,40 GREGORY PKCK: LE AVVENTURE DI UN AMERI

CANO TRANQUILLO - «Lo chiavi del paradiso» 
TELEGIORNALE • Che tempo fa 

Rete due 
10 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO - Per Milano e Bari 

e zone collegate 
13 TG 2 ORE TREDICI 
13.30 UNA PROPOSTA PER L'INFANZIA - « A che gioco 

giochiamo?» (colori) 
18.15 TV 2 RAGAZZI - Karlsson sul Ietto • Telefilm • • Una 

medicina portentosa» (colori) 
18,40 NON FIDARSI DEL TOPO - Disegno animato 
18,50 TG t SPORTSERA (colori) 
19,10 I REGALI DELLA NATURA - Sesta o ultima puntata • 

« In vendita » (colori) 
PREVISIONI DEL TEMPO (cotori) 

19.45 TG2 STUDIO APERTO 
20,40 IL SESSO FORTE • Trasmissione a premi - Presen

tano Enrica Bonaccorti e Michele Gammino • Regia di 
Beppe Recchia (colori) 

21,13 JERRY LEWIS SHOW - Disegni animati - Quarto epi
sodio • i Rotta di collisione » (colori) 

21.10 PRIMA PAGINA • Gli Ingranaggi dell'Informazione quo
tidiana (colori) 

22,50 SORGENTE DI VITA - Rubrica di vita e cultura ebraica 
TG2 STANOrTE 

Svizzera 
Oro 19: Telegiornale; 19,05: Per i piti piccoli: « Lo specchio 
magico»; 19.10: Blm bum barn - Le avventure dell'Arturo: 
Arturo o ti motocross - I grandi navigatori, Racconto • TV-
Sport; 20.10: Telegiornale; 20.25: Obiettivo sport; 20,55: Due 
oro per una rapina - Telefilm; 21,30: Telegiornale; 21,45: 
Enciclopedia TV; 22,10: fdomeneo - Opera In tre atti di W. 
A. Mozart; 21,15: Prossimamente; 23,30-23,40: Telegiornale. 

Capodistria 
Oro 20,30: La Jugoslavia o la collaborazione internazionale; 
21: Canti popolari; 21.15: Telegiornale; 21,40: La sopravvi
venza in montagna; 22.10: Prosa alla TV - « II silenzio del 
professor Martlc»; 23,15: Passo di danza. 

Francia 
Ore 15: Aujourdluil madame; 16: Mosè - Sceneggiato con 
Burt Lancaster. Anthony Quaylc, Ingrld Thulln, Mariangela 
Melato • Regia di Gianfranco De Boato; 16.55: Sport • 17.55: 
Rccre «A 2»; 18,35: E' la vita; 18,55: Il gioco del numeri e 
delle lettere; 19.20: Attualità regionali; 19,45: Top club; 20: 
Telegiornale; 20,30: Saluti internazionali a Jacques Prévert; 
21,35: Alain Dccaux racconta...; 22,10: Catch; 23: Telegiornale. 

Montecarlo 
Ore 17: Inter-Cina • Incontro di calcio In differita; 18,30: Un 
peu d'amour...; 18.50: Telefilm; 19,20: Un peu d'amour...; 19,25: 
Parollamo; 19.50: Notiziario; 20: Telefilm; 21: Le ore del
l'amore - Film - Regia di Luciano Salce con Ugo Tognazzl, 
Kmmanuellc Ulva, Barbara Steele; 22,35: Inter Cina - Incon
tro di calcio (replica); 00,5: Notiziario. 

PROGRAMMI RADIO 
Radiolina 

OIORNALI RADIO: 7, 8, 10. 
12, 13, 14. 17. 19, 21, 23; Ore 
6' Stanotte stamane; 7.20: Sta
notte stamane; 7,47: Stravasa
rlo; 8,30: Intermezzo musica
le; 9: Radio anch'io; 11,30: Sa
luti e baci; 12.06: Voi ed lo 
•78; 13,30: Voi ed lo "78; 14.05: 
Musicalmente; 14,30: Edith 
Gasston In arte Edith Piai; 
15: OH ultimi uomini; 18: La 
cantone d'autore; 18,45: L'u
manità che ride; 19,10: Ascol
ta si fa sera; 19.15: Un'Inven

zione chiamata disco; 19,50: 
Obiettivo Europa: 20.25: IA 
Scala 6 sempre La Scala; 21 
e 05: Chiamata Generalo; 21,35: 
Intervallo musicalo; 21.50: Pri
ma Pagina; 22.40: Dibattito; 
23.05: Buonanotte da... 

Radiodue 
GIORNALI RADIO: 8,30, 7,10. 
8,30, 9,30, 11,30, 12.30. 13,30, 
15.30. 16,30. 18,30. 19.30, 22,30; 
Ore 6: Un altro giorno musi
ca; 7: Bollettino del mare; 7 
o 40: Buon viaggio; 7,50: Un 
pensloro al giorno; 7.55: Un 
altro giorno musica; 8,45: Il 

si, ti no; 9,32: Tristano e Isot
ta; 10: GR2 Estato; 10,12: In
contri ravvicinati di Sala F; 
11.32: Canzoni per tutti; 12,10: 
Trasmissioni regionali; 12.45: 
Il suono o la mente; 13,40: Ro
manza; 14: Trasmissioni regio
nali; 15: Qui radio due; 15,40: 
Media valute • Bollettino del 
mare; 15.45: Qui radio due; 
17,30: Uno tiro l'altro; 17,55: 
Spazio X - Bollettino del ma
ro. 

Radiotre 
GIORNALI RADIO: 6.45. 7,30. 
8,15. 10.15, 12,45. 13.45, 18,45, 

20,45, 23.55; Ore 6: Quotidiana 
radiotre • Colonna musicale; 
7: Il concerto del mattino; 8 
o 15: Il concerto del mattino; 
9: Il concerto del mattino; 10: 
Noi, voi, loro; 11,30: Operisti
ca; 12,10: Long playtng; 12,55: 
Musica per uno; 14: Il mio 
Uszt; 15,15: OR 3 Cultura; 15 
e 30: Un certo discorso esta
te; 17: Musica e mito; 17,30: 
Spazio tre; 19,15: Spazio tre; 
21: I musicisti della Rinasci
ta; 21,45: Stagioni del melo
dramma; 23: Il jazz; 23.40: Il 
racconto di mezzanotte. 

ta per quel giornalista. A" un 
po' seccato. 

Mentre II programma (In 
« differita)») volge alla fine, 
Jerzy Mlchalowskl atterra al
l'aeroporto di Varsavia, redu
ce da un viaggio all'estero; lo 
attendono la piccola figlia e 
ta moglie. Ma giunti davanti 
a casa la moglie gli annun
cia che si è trasferita, che 
non vuole più vivere con lui. 
Non capisce, crede a uno 
scherzo. E' un uomo sicuro 
di sé, famoso, amato dal pub
blico. Il suo matrimonio e 
stato felice fino all'atterrag
gio dell'aereo. Non c'è però 
tempo per Interrogarsi: Il 
giorno dopo, quando si reca 
all'università dove tiene rego
larmente un corso, scopre che 
le sue lezioni sono state an
nullate. 

Nessuno sa nulla, gli stu
denti lo implorano di fare 
qualche cosa. Il giornalista 
non si preoccupa, accenna a 
una petizione da lui firmata, 
a qualche cosa che non ricor
da bene; ma tutto gli sem
bra normale, e d'altra parte 
è soprattutto angosciato dal 
suo matrimonio interrotto. la 
moglie si rifiuta di parlargli. 
Lui va In redazione: non ha 
più diritto a Newsweek, nel 
suo pacco di giornali non c'è. 
Chiede spiegazioni al diretto
re: • E' la segretaria che si 
ò sbagliata... »; anche un suo 
viaggio programmato da tem
po viene annullalo, al suo po
sto andrà un altro. la do
mande sono inutili: la faccia 
rotonda del superiore sorri
de, è informato del suoi pro
blemi personali e premuroso. 
si offre di interessarsi per 
una settimana di riposo nella 
casa di giornalisti di 'Aako-
pane. 

Tutto sembra assurdo: ep
pure è realtà. Si reca allora 
dalle autorità (Comitato cen
trale? Ministero?), da un a-
mlco. responsabile del setto
re stampa: è in vacanza. Co
sa è successo? Il film non 
dà spiegazioni. Perchè tutto 
questo? « Non vi sono moti
vazioni — ci dice Wajda, che 
incontriamo affaticalo nel cor
ridoi del festival - perche la 
verità è che tutto è poco chia
ro nella realtà. Questa e la 
verità. Per una piccola moti
vazione. cosi poco chiara, si 
fanno delle cose terribili. In 
un certo senso nel film parlo 
di quello che è successo a me, 
più o meno, l'anno scorso 
dopo la prole/ione dcll'.'/o-
mo di marmo». 

Ricordiamo che al film di 
Wajda fu vietato per un an
no di essere prolettalo all'e
stero. Ci fu una violenta cam
pagna di stampa contro il re
gista, che dovette smentire 
una sua intervista a Nouvcl 
Obscrvateur. Poco tempo do
po il ministro della vulturi 
chiese le sue dimissioni. 

Ma torniamo a Bez Znlcc-
zulcnla. Jerzy Mtchalowsni 
(stupendamente interpretato 
da Blgnlew Zapaslewicz), do
po inutili tentativi di spiega
zioni con ta moglie, dopo a 
ver scoperto che lei aveva 
una relazione con un suo col
lega di redazione, un giovane 
senza princìpi tutto teso at 
potere ed al successo, siede 

in tribunale per la causa di 
divorzio, l'ulto è accaduto In
sieme, rapidamente: non è 
plii l'uomo sicuro di prima, 
ma ha conservato la sua se
renità. Sfilano i testimoni del
la moglie ed egli viene dipin
to di volta in volta: marito 
brutale, violentatore di fan
ciulle, aggressore di colleghi. 
Anche ta donna si rende con
to che il suo avvocato ha e-
sagerato, ma questo è il mec
canismo. f-e contraddizioni 
del testimoni sono evidenti, il 
tribunale però prende tutto 
sul serio. Tocca a lui parlare: 
allarga le braccia ed esce dal
l'aula. 

<i Che possibilità ha un uo
mo onesto di difendersi 
commenta Wajda — di fronto 
a slmili metodi? Nessuna. 
Quest'uomo ha del principi, 
ha una morale. Non può faro 
niente ». ti film, prosegue, de
nuncia una crisi di valori, e 
sottolinea l'esigenza, la gran
de domanda che di essi esi
ste nella nostra società. 

Abbiamo parlato di Senza 
anestesia ma, dicevamo pri
ma. il festival di Danzlca ha 
presentato altri due film di 
valore, le opere di Zanussl e 
Folk. 

Delta prima il nostro gior
nale ha parlato in occasione 
della sua presentazione a Can
nes, e II regista è ben noto 
agli spettatori italiani. Con 
Spirale Zanussl vuole fare una 
riflessione sulla morte, la 
« morte laica ». E' un film di
speralo, su un uomo che non 
riesce a trovare nessuna mo
tivazione razionale alla vita. 
Che vuole lucidamente mori
re mentre una società che 
non lo convince vuole, anch' 
essa disperatamente, saltarlo. 
Un'agonìa che dura 96 minuti. 
stretta tra due affermazioni: 
« lo voglio vivere, lo voglio 
morire ». 

Fellks Folk, al contrario, ci 
racconta la vita di un ani
matore di sale da ballo che 
vuole il successo, vuole arri
vare; non arretra di fronte 
a nulla, ogni mezzo è lecito; 
ma non è un * anormale», la 
società nutre la sua azione 
corrotta, aspetta solo di far
si corrompere, lo accoglie nel 
suo grembo. Soldi, ricalli, 
mercato d'amore; il « simpa
tico» ed intraprendente eroe 
(interpretato in modo perfet
to da Jerzystuhr, un talento 
scoperto con questo film) 
cammina tranquillo tra i suoi 
cadaveri; ha dei barlumi di co
scienza. ma troppi sono I 
complici seduti negli uffici, 
che dirigono od obbediscono. 
Un cazzotto (forse) arresterà 
la sua carriera. Ma il mecca
nismo sociale continua a gira
re allo slesso modo. 

Fellks Folk, al suo secon
do lungometraggio, è stalo la 
felice sorpresa di questo fe
stival. Ita presentato una pel
licola di notevole valore, pte-
na di gusto ed ironia, senza 
una sbavatura. Un film che 
ha fatto discutere, tanto è 
vero che è rimasto nascosto 
in un cassetto per un anno. 

Silvio Trevisani 

manzo brovo, conio 6 appun
to un film, la storia eli un 
film. I miol romanzi-film so
no medtamento di 150-200 pa
gina dattiloscritto. Solo elio la 
costruzlono di quosto « ro-
maiuo » comporta probloml 
divorsl. Io ho II vantaggio, 
essendo stato ed ossondo uno 
a cui placo molto dlsegnaro, 
di qualcho facilltazlono In quo
sto lavoro: la costruzione let
teraria di un film dovo cssoro 
naturalmonto filtrata in modo 
elio scompaiano tutto lo paro-
Io ed omorgano soprattutto lo 
Immagini, attravorso la mo
morla, la fantasia, il mestie
re. 

K' ancho por questo cho v'ò 
qualcuno che afforma cho una 
operarono dol genera e più 
onirica cho cosclonto: lo paro-
Io, noi sogni, sono molto piti 
lapidario dolio immagini. 

VI ò poi una torca fase, più 
propriamente tecnica: la tra
duzione di questo scritto an
cora lottorario elio, appunto, 
« mostra » una storia attraver
so lo Immagini, in uno stru
mento di lavoro por lo ri
preso di quello immagini. Que
sta ò la sconoggiatura tecni
ca, cho « atomizza » il film in 
500-600 inquadrature, fornondo 
la succosslono di tutto lo se
quenze, lo scono, gli ambien
ti, lo azioni, l movimenti, 1 
primi piani, 1 campi lunghi, 
quolll medi. Qualcho volta 
perfino l'Indicazione degli o-
mettivi da usuro. 

E quosta, poro, ò un'opera-
zlono in qualcho modo equi
voca: può darsi cho una tale 
sconoggiatura tecnica (detta 
anche di ferro) venga esalta
mento realizzata com'è, oppu
re, in caso contrarlo, tutti di
ventano autori: 11 regista, gli 
attori. Il dlrettoro dolla foto
grafia, eccetera. Quolla dolio 
sconegglatoro elio spczzotta il 
film In centinaia di Inquadra
ture, che indica l movimenti 
della macchina da presa e de
gli attori, 6 una funziono co
ercitiva noi confronti di tutti, 
cho sono persone vivo cho de
vono muoversi, cho lo sceneg
giatore fa muovore; o la sce
neggiatura diventa cosi una 
sorta di codlco, che tutti de
vono conoscere e cui tutti de
vono sottostaro. 

Mania di potenza? No, ri
spondo Sonego. Il problema 
ò un altro. Una sconoggiatura 
mi nasco sempre da un mio 
coinvolgimene totale con quel 
cho racconto. So devo rea
lizzare -- come ho fatto — 
un film sul minatori, vado a 
vivere con loro, giù In minie
ra, por mesi; so dovo faro un 
film sugli emigrati In Austra
lia, vado a vivoro fra di lo
ro, a rlcercaro II lo ragioni 
della storia che voglio rac
contare vivendola in tannini 
ancho autobiografici: il dover 
comunicare, l'essere costretto 
a farlo (o 11 volerlo faro) con 
quel personaggi che hai scel
to, comporta un tale coinvol
gimelo che le coso non lo 
vedi più dall'esterno, ma ti 
trovi a viverlo dirottamente. 
Probabilmente questo « meto
do » mi viene dallo mie stes
so origini, dallo mio esperien
ze di vita renio, vissuta non 
sullo schermo o attraverso lo 
schermo, la vita della borga
ta torinese nella quale vive
vo, la famiglia operala nella 
quale sono nato, la passiono 
per il disegno o la pittura, 
l'Accademia di Belle Arti. Il 
progressivo procasso di Im
borghesimento. e la guerra, e 
la lotta partigiana, e il dopo
guerra, e il campare la vita 
disegnando fumetti come 
Gordon per mantenermi agli 
studi: ecco Io grandi coordi
nato sullo quali si 6 svilup
pata la giovinezza di Sonego. 

Poi 11 salto da Borgo San 
Paolo di Torino alla citta, la 
frequentazione di Guttusò e 
degli altri pittori, lo studio 
veneziano di Emilio Vedova, 
l primi contratti come dise
gnatore e illustratore. E poi 
l'abbandono di tutto, perché 
una volta - - racconta Sone
go - - era avvenuto che lo 
raccontassi, a Venezia, una 
certa storia, e 11 regista Gior
gio Bianchi la facesse steno
grafare mentre la dicevo, e 
qualche tempo dopo mi arri
vasse un dattiloscritto di 86 
pagine o poco dopo un tele
gramma col quale qualcuno 
mi invitava a presentarmi a 
Roma, ad un Indirizzo di piaz
za di Spagna. 

Abbandonai decine di dise
gni nello studio di Vedova e 
andai a Roma. A piazza di Spa
gna ad attendermi c'era quel 
qualcuno, che era poi Rossel-
llni... Feci qualcosa, e poi fe
ci la fame por tre anni, pur 
collaborando a qualcho sce
neggiatura. corno quella del 
film di De Santls, Roma ore 
ti. da un'idea di Cesare Za 
vattlnl. Fino a quando non 
realizzai, nel '54. la sccneg-
elatura de La soiaqoia di Lat
tuada, con Raf Vallone, che 
ebbe un grosso successo com
merciale ma provocò anche 
un grosso casino di polemi
che. perché per la prima vol
ta o quasi si metteva In sce
na la politica... Ma intanto e-
ro partko. 

E oggi 6 strano guardarsi 
alle spalle, perché t'accorgi di 
non essero Inseguito da nes
suno. Dove sono l giovani 
autori? CI sono state delle 
eccezioni, certo, prendi per 
esempio Marco Bellocchio o 
Bernardo Bertolucci. Per li 
resto, la generazione degli sce-
negglacori del '45'50 è arri
vata al 78, o può andare avan
ti ancora. Dietro ci sono solo 
ombre per il lavoro letterario 
nel cinema. Sceneggiatori e 
attori hanno raccontato se 
stessi per 35 anni: prima sto
rie di 25cnnl, di 35enni. poi 
ancora di SOennl e cosi via. 

Oggi, 1 giovani che scrivono 
raccontano sempro la stessa 
Identica storia: una giovane 
coppia col "68 o col 77 alie 

; * ? 

Un'Inquadratura di u Aclitungl Banditi », uno dai film più n'jll ir» I 
numtrotl ictntgglatl da Sonego. 

spallo, la crisi, l'ingresso sulla 
scona del proletariato o di 
un borgataro, lo scontro, Il 
poliziotto cho picchia... Un rl-
tualo narrativo elio si ripeto 
all'infinito. E poi parliamo di 
crisi del cinoma italiano. Cer
to, lino ad un anno o mezzo 
fa, la sltuaziono era davvero 
pericolosa dal punto di vista 
strutturalo. Oggi ò già diver
so: Il guaio o che mancano 
lo proposto, o la crisi e so
prattutto di ideo, di idee nuo
vo. Giacché so questo ci sono, 
e sono valido, 1 soldi per faro 
i film si possono trovare. Ma 
Io proposte non devono par
tire dai produttori, ma dagli 
autori. 

Quali sono lo ragioni di que
st'assenza di giovani? Intanto, 
tutti vogliono faro 1 registi. 
Al centro sperimentalo pare 
siano giù arrivate tremila do
mando di aspiranti registi, su 
40 posti complessivi, ma nes
suno ha più la passiono por 
la letteratura per il cinema. 
I soggetti elio si leggono sem
brano svolgersi su un pianola 
disabitato, nel deserto: esiste 
solo la coppia, lui borghese 
ricco, lei borghese o piccolo-
borghese meno ricca di lui, 
ma tutti e duo Impegnati nel 
partito e più frequentemente 
nel gruppi. 

E tutto Unisce 11, noll'auto-
blograflsmo più schematico, 
più irreale, bloccante, con una 
regressione all'età infantilo, 
quasi che nella storia politica 
italiana più recento ci fosso 
una spedo di macchia oscura 
che non sappiamo bene indi
viduare ma che ha portato l 
giovani a bloccarsi su se stes
si, a raccontare solo se stessi: 

o quolll cho si raccontano, noi 
non dobbiamo sostonoill. Uno 
scrittore corno Cechov, a 21 
anni, riusciva con un lavoro 
durissimo a scrlvore di vec
chi, corno so oglt fosso già un 
vecchio, a cogliere lo tetulen-
zo dol futuro, lo suo minacce, 
lo sue promesse. 

Da cosa dipendo tutto que
sto? Forse dalla sovrabbon
danza di ideologia o dalla ca
renza di pragmatismo; si sono 
costruito troppe macchinette 
ideologiche che non consento
no nessun tipo di voriilca della 
realta, come si usa dire. For
se ci troviamo di fronte ad 
una specie di deriva ideolo
gica che, tranne pochissime 
eccezioni, non ha permesso al 
giovani, agli studenti, di cre
scere: e 11 cinema italiano non 
6 fatto dal proletari. Forse, 
per troppo tempo, l giovani 
hanno cancellato dalla lavagna 
tutti l nomi, meno uno: quello 
di Mao, come ci ha mostrato 
Godard. 

I risultati? La non attitu
dine a fabbricare oggetti, que
gli oggetti attraverso 1 quali 
il bambino diventa adulto e 
torma la propria cultura, ot
tenendo prima oggetti di arti
gianato o poi oggetti d'arte: 
oggetti come la scrittura, il 
racconto, la verità, che deno
tino cioè la tendenza ad una 
analisi della società, della pra
tica sociale, delle contraddi
zioni della struttura nella qua
le viviamo. 

Sono pessimista? SI, à vero, 
ma forse le coso ora comin
ciano a cambiare. O forse 6 
solo una speranza. 

Felice Laudadio 

Oggi a Genova 
CONVEGNO SU 

BRECHT IN ITALIA 
(Spazio clnema-9/13) 

SI conclude oggi li conve
gno « Brecht In Italia », una 
idealo sintesi delle manifesta
zioni per l'ottantesimo della 
nascita di Brecht. Partecipe
ranno allo conclusioni critici 
e studiosi brechtiani. 
«CERCHIAMO PER SUBITO 

OPERAIO OFFRIAMO » 
(Spazio Cinema - Ore 20,30) 
Per Spazio Cinema un film 

dello svizzero Villi Herman, 
realizzato dal '72 al 74, sulla 
base di una accurata indagine, 
sull'esperlenzi* degli operai 
« frontalieri » e della loro vita. 
fANZTKATKIt DI BERLINO 

(Palasport - Ore 21) 
Uno spettacolo di eccezio

nale livello: un « trittico » di 
danza classica del complesso 
della Komlsche Oper di Ber
lino (RDT). Le coreografie so
no di Tom Schilling e John 
Cranko, su musiche di Vival
di, Debussy e Strawinski. 

MILVA CANTA BRECHT 
(Teatro B - Ore 21) 

Utio spettacolo ideato da 
Giorgio Strehlcr per Milva 
che interpreterà canti tratti 
dalle opere del grande dram
maturgo tedesco. 

CAPITAN ULISSE 
(Auditorium - Ore 21) 

Il Gruppo Libero di Bolo
gna, diretto da Arnaldo Pic
chi, presenta una sorle di azio
ni teatrali: l'azione principale 
è Capitan Ulisse, dello scom
parso pittore e scrittore Al
berto Savino. 

IL FUMETTO COME 
FENOMENO DI MASSA 

(Teatro C - Oro 21) 
Il dibattito che si articolerà 

sulla funzione del fumetto ve
drà la partecipazione di Edoar
do Sanguineti, il soggettista 
Berardl e 1 disegnatori Bot-
taro, Callegari e Panebarco. 

STUDIO DI FONOLOGIA 
(Centro Musica Scienza 
Industria - Ore 21,10) 

Viene presentata al pubbli
co una serie di esperienze del
lo studio di fonologia della 
RAI di Milano. Partecipano 
Luigi Nono e Marino Zuccheri. 

SPAGNA e CILE 
UNA CANZONE 

(Piazza Grande • Ore 22) 
Le protagoniste di questo 

spettacolo sono Teresa Arias 
e Marta Contrcras, due can-
fautrici che tentano di fonde
re le diverse tradizioni cultu
rali da cut provengono: la 
spagnola e la cilena. 

situazione meteorologica 
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L'oa tasta air» di alt» pressione atmosferica, || cu! mastini» valore è 
locai Inalo al largo delle cotte franerai, si «ter.de fino atl'IUtla e -»l 
Mediterraneo centro-occidentale. \x. (randl pertorbarlonl atlantiche si 
muovono tanfo la fascia centro-settentrionale del continente europeo 
dettando poi terso sud-est. Con tale sltoailone II tempo odierno st 
manterrà boemo su tutta la penisola e sarà caraltertnata da ciclo 
sereno o scarsamente nuvoloso. Solle rei Ioni settentrionali, specie 
quelle nordorientali e su quelle della fascia adriatica al potranno 
avere annuvolamenti Irreeolarl prevalentemente a quote elevate ma co
munque alternati ad ampie ione di sereno. In prossimità del rilievi 
alpini e delta dorsale appenninica si avranno annuvolamenti cwnjwllforml 
ad evoluzione diurna che, sporadicamente, potranno dar luofo a qualche 
fenomeno temporalesco. Riduzioni della visibilità sulla pianura padana 
e sulle vallate minori del centro per la presenta di foschie In accentua-
itone durante le ore notturne. Temperatura senza varlaalonl notevoli <. 
con valori medi Icttermcnte superiori al limiti stagionali. 
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