
•-•-••• • •,- • • • • PAG. 7 / spet taco l i r U n i t d / sdbato 11 maggio 1963 

CANNES 
•r. 

r 

«Fa volare in pezzi il quadra 
morale convenzionale» 

«Gli abissi», deiresordiente Papatakis, non e la prima tragedia del cinema, ne 
il f i lm piu importante degli ultimi anni: e tuttavia una tagliente parabola del-
I'orrore che esce da un tessuto sociale e storico profondamente decomposto 

Anita Ekberg e partita ieri dall'aeroporto di 
Fiumicino per Cannes via Nizza. L'attrice 
(nella foto) era accompagnata dal marito 

Dal nostro inviato 
CANNES. 10 

Ora che Vabbiamo visto, com-
prendiamo Jacilmente perche 
Les abysses, il film-choc di Nico 
Papatakis selezionato per la 
Francia. abbia suscitato da una 
parte gli entu.sia.smi di Jean* 
Paul Sartre, Andre Breton. Jac-
tiues Prevert. Simone Dp Beau-
voir, Jean Genet, e dall'altra le 
rimoslranze di Francis Cosne 
che, a nome dei produttori, ha 
dichiarato I'opcra • nociva per 
it buon nome del cinema fran
cese ' e per la nazione stessa 

Ben si capisce che i surrea-
listi e ali anarchici adorino que
sto film di rivolta pura. anzi 
vorremmo quasi dire alio stato 
brado; che Genet, il quale del 
resto, come Gide e la stessa De 
Beauvoir. aveva gia trattato il 
fosco episodio di cronaca in un 
suo romanzo. vada in solluchera 
come duvanti a un acrobata che 
esegua il salto mortale; che Bre
ton applauda al • modo come 
I'opera ~ fa volare in pezzi il 
quadro morale conventionale »; 
che a Prevert sembri di tor-
nare agli « anni trenta -. quando 
lui stesso e suo fratello Pierre 
annunciavano questo tipo di ci
nema in L'affaire est dans le 
sac: e che Sartre, inline, vi ri-
trovi una perfetta parabola del 
Mule, non senza riferimenti pre-
cisi alia situazione delta societa 
- Quando il Male si scatena in 
questi giovani cuori — scrive il 
filosofo alludendo alle due pro-
tagoniste — noi comprendiamo 
che e I'oppressione interioriz-

ata e che. come diceva Babeuf. 
sono i carnefici che hanno im-
messo in loro cattivi costumi». 
7 carnefici. inutile rilevarlo. cor-
rispondono ai borghesi. 

Ed ecco perche. dall'altra par
te della barricata, i borghesi. i 
ctistodi del 'quadro morale con-
vcnzionule ~, gli operatori finan-
ziari del Credit Lyonnais o. se 
preferitc. i boia della guerra 
d'Algeria. elcvano alti lai. Certi 
produttori protestano anche per
che Les abysses e stato fatto al 
di fuori, non tanto della mora 

Con « Un ballo in maschera » di Verdi 

Brillante aperture 
del Maggio musicale 

Tra i motivi di maggior interesse dello spettacolo, le scene 
e i costumi disegnati da Oscar Kokoschka 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 10. 

Nella sfavillante cornice di 
un teatro gremito in ogni or-
dine di posti (il teatro delle 
.srandi occasioni. ove • la nota 
della mondanita nei suoi aspet-
ti p:u o meno brillanti si ac-
coppia all'avvenimento artisti-
co) si e inaugurata con la rap-
presentazione di Un ballo in 
maschera la ventiseiesima edi-
zione del Maggio musicale fio-
rentino. *• 

Come e noto, Un ballo in 
maschera venne composto nel 
1859, vale a dire in un periodo 
di transizione, nel quale il lin-
guaggio verdiano subiva note-
voli trasformazioni. E sono tra-
sformazioni che investono, in 
forma sostanziale e decisiva, la 
struttura stessa della concezio-
ne meiodrammatica del compo-
sitore. Esaurita con la grande 
trilogia popolare » iTrovatore, 
Traviata, Rigoletto) quella ca-
rica di immediatezza tellurica, 
esplosiva. che lo aveva reso ce-
lebre. Verdi sente, d'ora in poi. 
la necessita di ripiegare su se 
stesso. - spinto • dall'ansia di 
un maggiore approfondimento, 
d'una ncerca di nuovi mezzi 
espressivi. Ne deriva che nelle 
opere composte in questo pe
riodo, percib anche in Un ballo 
in maschera, si notano eiementi 
caratteristici di grande novita, 
che tuttavia si alternano con j 
residui formali di un passato 
ancora recente e non del tutto 
scontato Innanzitutto, tra i mo-
t;*, che rive'.ano la presenza 
operante delle nuove acquisi-
z.oni. emerge il modo in cui il 
mus.cista tratta la compagine 
stmmentale; certi sommari ed 
anche brutali accompagnamen-
ti, co*i tipici nel primo Verdi, 
qui vensono ridotti e contenu-
ti in hmiti p.u ristrettj. Avvie-
ne cosi che I'orehestra sem-
bra rospirare con maugiore am-
piezza. per adesjuarsi eompiu-
tamente alle varie situaziom 
ed ai personaggi che la vicen-
da del dramma propone. Anche 
i'aspetto melod.co delle voci ri-
«ente di questo mutito clima, 
o s. profila soprattutto ne'.la 
stretta espre»5iva di certi da-
clamati, che si piegano ad esi-
genze interion Gii schemi tra-
dlzionali vengono cosl. a po^o 
a poco. infranti, si manitesta 
•U di essi il flore de'.icaio di 
una nuova inventivita. f 

Se oltre i fattori puramente 
musicah si prendono in consi-
#erazione quegli eiementi che 
rlRuardano le psicologic dc: 
VUl personaggi e le loro rcla-

zioni con Vambiente, si nota il 
progresso compiuto da Verdi 
nella loro puntualizzazione. II 
dramma di Scribe (Gustavo 111 
di Svezia) da cui Somma ave
va tratto il libretto e una sto-
ria di colpi di scena e di sug-
gestivi scorci ambientali (vedi 
i quadri dell'« orrido campo 
quplli dell'antro della indovina 
e del ballo mascherato). Questo 
materiale ha servito mirabil-
mente a Verdi per tessere tutta 
una trama di rapporti, di in 
nervature, di interferenze reci-
proche, che nei momentt piu 
felici raggiunge i massimi li-
velli della espressione artistica. 
Allora l'onda melodica sgorga 
con impetuoso vigore, certi in-
cisi e certi raccordi che val-
gono a definire una situazione 
psicologica o a collegare»una 
scena con l'altra acquistano la 
radente efflcacia del dettaglio 
indispensabile per .' formare 
quell'unita che e tipica dell'ope-
ra d'arte. 

La grande novita. in questa 
edizione di Un ballo in masche-
TOi offerta dal Maggio fioren-
tino, e rappresentata senz'altro 
dalle scene e dai costumi creati 
espressamente da Oskar Ko
koschka. L'impronta della per-
sonalita kokosebkiana, anche se 
per certi versi discutibiie, si 
e rivelata in molte occasioni e 
in diversi particolari come uti
le a un rinnovamento della sce-
nografia del melodramma clas-
sico. Meno persuasivi ci sono 
sembrati invece i costumi. che 
potevano e^sere piu curati cd 
essenziali, cosl pure certi ac-
costamenti di toni e di colon. 

Ad ogni modo l'ambiente nor-
dico nel quale si colloca la vi-
cenda (la Svezia settecente-
sca) e stato evocato con sug-
gestivi tratti. La direzione del-
l'opera era afTidata ad un sicuro 
noochiero. Antonino Votto. che 
ha condotto lo spettacolo con 
sobria efficacia. Fra i vari tn-
terpreti, per oUima imposta-
zione vocale e iimpidezza tim-
brica abbiamo notato Marghe-
rita Roberti. Fedora Barbieri. 
Maria Manni Jottini. Carlo Ber-
gonzi, Liclnio Montefueco Ales-
sandro Maddalena. Marco Stefa-
noni. La regia di Herbert Graf, 
sebbene improntata qua e la a 
schemi e modelli troppo tn»-
dizionalistlct. si e adeguata fe-
delmente alio spirito del dram
ma. II coro. diretto da Adolfo 
Fanfani. ha disimpegnato egre-
ijiamente la propria non facile 
parte. Espressive le coreografle 
di Nives Poli. 

Antonio Mazzoni 

Sammy Davis: 

«Si sta meglio 

a Londra 

che in USA» 
LONDRA. 10. 

Sammy Davis intende stabi-
lirsi nelle vicinanze di Londra 
assieme alia moglie. Maj Britt. 
e ai due figli. L'attore ha fir-
mato un contratto triennale a 
carattere esclusivo con la tele-
visione della British Broadcast
ing Corporation, 
' Sammy Davis sta adesso cer-

cando casa ad una trentina di 
chilometri da Londra. - Ho bi-
sogno di rilassarmi e di lasciare 
la frenetica attivita degli Stati 
Uniti — ha spiegato. E poi deb-
bo dire che qui a Londra si 
pud lavorare molto piu libe-
ramente di quanto sia possi-
bile in America-. 

L'attore ha dichiarato che. 
I'anno prossimo. portera a Lon
dra anche Frank Sinatra e 
Dean Martin per comparire 
assieme a lui in uno spettacolo 
televisivo della B.B.C. 

Un'opera lirica 

verrd tratta 

dal «Gattopardo» 
? • PALERMO, 10. 

' Un'opera lirica sara tratta 
dal « Gattopardo ». Una deci-
sione in tal senso e stata presa 
stasera a Palermo, al termine 
di una riunione "alia quale nan. 
no partecipato anche delegati 
della societa « Titanus ». tito-
lare dei diritti di rappresen-
tazione del romanzo di Giu
seppe Tomasi di Lampedusa. 

II libretto sara scritto da 
Luigi Squarzina, la musica 
verra composta dal maestro 
Angelo Musco. figlio del gran-
de at tore comico siciliano. L'o* 
pera sara messa probabllmen-
le In scena nella prosslma sta-
gione lirica al Teatro Massimo 
« Bellini > di Catania. 

le. ma della produzione tradi-
zionale; certi giornalisti stamat-
tina protestavuno perche. in po
litico. approvano Vasse Parigi-
Bonn e, a loro avviso, il film 
del greco-abissino Papatakis non 
s'inscriue afjatto in questa al-
leanza e, pur tuttavia, viene 
presentato ufflcialmente dalla 
Francia; certe dame molto sta-
gionate che. al gala mondano 
di Hitchcock, avevano sfodera-
to tutti i loro gioiell't e accom-
pagnato con qualche gridolino 
divertito la strage degli umani 
operata dagli uccelli. questa se
ra, invece, non hanno retto alia 
denuncia troppo implacabile del
la loro stessa natura e delle lo
ro stesse 'former c hanno 
presto inve'tto come c«rre(tierj 

Che cos'e dunque Les abys
ses? Aron si tratta certo degli 
abissi sottomarini. che di solito 
i produttori amano esplorare 
nelle loro vacanze, ma degli 
abissi. appunto. del cuore uma-
no. che il film mett'e a nudo con 
un gusto, anzi con un furore 
sadico. al cui confronto quello 
di Hitchcock rimane, nonostan 
te tutto, molto pulitamente en 
tro i confim del gioco di so 
cieta. 

Le protagoniste sono due gio
vani sorelle. domestiche in una 
vecchia casa di campagna. II 
film ai aprc in medias res. sen
za complimenti: entrambe sono 
individuate come folli creature 
del Male, come furie senza fre-
ni. Scarmigliate. ghignanti, spes-
so esplodenti in atti inconsult't 
e urla da manicomio, si sente 
che gia preparano lo sterminio 
dei loro padroni, di cui parlano 
con odio. e di cui mettono a 
soqquadro quel che resta nella 
vecchia, rognosa. cadente ma 
gione Eppure. ogni tanto, coi 
loro giovani corpi. scattanti sot 
to le luride vestaglie. Michelc 
e Marie-Louise si abbracciano 
a ritmo di balletto, come a in-
dicare che non possono star se
parate. perche si sostengono en
trambe nella loro sotitudine, 
nella loro servitu. nel loro to-
tale squilibrio. . • 

Quando i padroni si presen-
tano. ci e chiaro il perche del
la rivolta e anche della desola-
zione in cui e caduta la casa e 
son lasciate le due sorelle. • 

Essi. si presentanoi • sotto lo 
aspetto della dignita ' e della 
bonomia: una anziana, pacifica 
coppia di possidenti in rovina. 
e la loro figlia separata dal ma
rito, che si offre come angelo 
di virtu alle grinfie delle due 
erinni. Qui la tragedia per it 
sempHce ingresso di questa ra-
gionevole triade di benpen-
santi. si tnuta gradualmente 
in commedia. e la violenza in 
buffoneria. La protesta anar-
chica esplode tnfatti • attraver-
so il divertente parallelismo 
tra la provocazione gratuita 
delle folli. che fanno scoppia-
re come bomba tutto quello 
che toccano. in cucina o in sa-
la da pranzo e I'arrendevolez-
za ipocrita e rassegnata del 
padroni, linguacciuti, pettoruti 
e formalisti in mezzo ad ogni 
disastro. -> _ 

' Ma i martiri si tramutano ben 
presto, come dice Sartre, in car
nefici. Gli insignificanti mollac-
cioni. eccoli divenuti i rappre-
sentanti di quell'' ordine di fer-
ro'. che ha legato a se i corpi 
e travolto le anime delle due 
schtave Sopraggiunge un altro 
amabile gruppetto di miti bor
ghesi. tra cui il marito pentito 
di ' Mademoiselle ». e si stende 
il contratto di vendita dell"im
mobile. Nel prec'iso momento 
della firma, st rivolta la dignita 
finalmente ferita delle padrone. 
e si indica alle serve la via del
la porta. Le due giovani crea
ture. folli. appunto, a furia di 
serpire. non hanno altra alter-
nativa che il massacro; e i col-
telli da cucina e i ferri da stiro 
si abbattono sopra Madame e 
Mademoiselle. ,. -

Dalla scmplice esposiziom 
della trama. il lettore pud in-
tuire Voriginalita del film. ma\ 
forse anche i suoi pericoli. Que
sta parabola dell'orrore non si 
mantiene certo. ne lo potcva, al 
diapason dell'apertura, ne evi-
ta cempre il compiacimento in-
tellettuale. Su Papatakis. che si 
e formato nell'ambiente delle 
caves esistenzialiste. si e posato 
anche Vinflusso di certo sim-
bolico teatro d'avanguardia • — 
alia lonesco. alia Beckett — che 
non sempre si sposa con leg-
gerezza e con grazia al G n n d -
Guignol vecchio stile con cui 
son seguite. per amor di pole-
mica. le due furie scatenate- Ma 
il difficile esperimento trova. 
come abbiamo detto. un'efficace 
alternativa del grottesco. pre-
senta una singolare modernita 
in certe spezzature di montag-
gio alia nouvelle vague, e reci-
tato con un verismo alia Dreyer 
dalle sorelle Co]ette e Francine 
Bergi e con infallibile padro-
nanza dagli altri, ed e costan-
temente condotto con un'abilita 
c una tenacia davvero eccezio-
nali in un reg'ista praticamente 
esordiente. 

No. Gli abissi non e la prima 
tragedia del cinema, ne e U 
film importante degli ultimi an
ni; la sua originalita e piu va
luta che seniita e. meglio che 
I'ispirazione. si sente il tour-de
force. Jnolsre. la sua e un'avan-
guardia. come dire?, in buona 
parte »di ritorno». Ma. anche 
se non ci sembra molto agevole 
giungere sempre alia identifi-
cazione simbolica delle respon-
sabilitd della borghesia (per 
esempio nel riguardi dell'Alge
ria) che alcuni crttici francesi 
ci vedono. e chiaro che un film 
simile non pot era uscire che 
da un tessuto sociale e storico 
profondamente decomposto. e 
che lo choc che si trac veden-
docelo spiattellato davanti non 
c del tutto formale. 

I /atti d'Algeria ritomano in

vece, prcsenti senza alcun pa 
ravento nella coscienza dell'uo 
mo della strada franccse. in un 
lungo e appassiona'nte film-in 
chiesta di Chris Marker, Le 
joli Mai, presentato nel tardo 
pomeriggio per I'indugurazione 
della ' Settimana della crjtica 
francese *. Si tratta del mag
gio 1962. che vide la firma del-
Vaccordo di Ecian e la fine del
la guerra colonialista. il • bel -
maggio nel quale il popolo fran
cese tird finalmente un respiro 
di soddisfazione e di sollievo 
Un notevolissimo esempio di ci
nema dal vero. anzi (come si 
dice qui) di cinema-verita. di 
cui parleremo piu diffusamente, 
come merita, domani. 

11 panorama odicrno va pero 
concluso almeno con un accen-
no alia proiezione del nostro 
prima film, L'ape rtfgina. qui 
rivisto sotto il titolo francese 
Le lit conjugal ma senza il pre. 
titolo italiano Una storia mo-
derna. 71 che i»uoI dire che Can
nes ha potuto apprezzare la co-
pia originate, scavalcando il 
grossolano intervento della no
stra censura. Come avevumo 
previsto e come, del resto. era 
giusto. Anzi. il contrario avreb-
be costituito scandalo. 

Ugo Casiraghi 

Risate e 
applausi per 

« L'ape regina» 
CANNES. 10 

Risate a non finire ed applau
si a scena apertn hanno coro-
nato questa sera la proiezione 
dej film italiano Una storia mo-
dema: L'ape reaina (tradotto in 
francese -.11 lotto coniugale-) 
di Marco Ferrerl. presentato in 
concorso Hanno assisttto alia 
proiezione i protayonisti Mari
na Vlady ed Ugo Tognazzi. ed 
il regista Marco Ferreri. 

Al termine della proiezione 
Ferreri ha dichiarato di esse-
re soddisfatto dell'accoglienza 
riservata al suo film e soprattut
to per aver potuto sfatare la 
leggenda che i film comici non 
siano adatti ai festival. 

« Il pubblico — ha detto Fer
reri — ha reagito: ha reagito 
ridendo ed applaudendo. il che 
significa che il film e stato ap-
prezzato e compreso Le risate 
sono state la mia piu grande 
Sioia. il mislior riconoscimento 
che una qualsiasi giuria non po-
trebbe darmi». 

le prime 
, Teatro 

Le roi se meurt 
Tramite uno degli ormai con-

sueti (e in genere fruttuosi) 
«ponti aerei •• organizzati dal 
Teatro Club, e giunto a Roma. 
da Parigi. Le roi r.c meurt di 
Eugene lonesco, inedito ancora 
per le nostre scene. II re che 
muore, in questo lunghissimo 
atto unico, reca lo ^tesso no
me. Berenger. del protagonists 
degli ^aitri piu recenti drammi 
del commediogrnfo franco-
rumeno, dal Sicario senza paga 
al Rinoceronte. al Pieton de 
I'air. che oltralpe ha suscitato 
fierissime polemiche fra I'au-
tore e i suoi critici. E si puo 
aggiungere subito che. di quel
le opere. Le roi se -meurt ri-
prende ed aggrava l'andazzo 
verboso: partito da una critica 
spietata, e spesso acutissima. 
dei linguaggio nelle sue diver
se forme. lonesco finisce a ca-
pofitto in un mare di parole: 
il delirio logorroico dei suoi 
personaggi - non e ^ piu ' (non 
sempre, comunque) sorvegliato 
dalTironia cosciente. bensl ele-
vato a nuovo sistema. E dietro 
le spigolose apparenze di una 
avanguardia sempre piu stanca 
e meno combattivn. s'intravve-
dono le pompose volute orato-
rie del peggiore Claudel. 

•Nel testo s'intrecciano due 
temi fondamentali: quello del
ta disgregazione di uno Stato. 
e quello della morte di un 
capo; ma il primo, accennato 
per lampi e scorci a volte il-
luminnnti e anche farsesca-
mente gustosi. cede :l campo 
del tutto. man mano, al secon-
do. II re non vuol morire: una 
delle sue due regine, Maria, la 
preferita, intende celargli • la 
verita, e con tenero amore 
rerca di accompagnare gli ul
timi istanti di lui: l'altra 
regina, Margherita, sostenuta 
dall'ambiguo medico-carnefice. 
stuzzica con gelo sclentifico. o 
forse con calcolata cattiveria. 
la piaga della paura di fronte 
all'ignoto. del dolore per la 
perdita della vita. La stessa 
storia iudividuale del re. le sue 
colpe e i suoi meriti. si appiat-
tiscono dinnanzi alia suprema 
prospettiva. Il sovrano. privo 
di forza e di potere. regredisce 
a una statura infantile: e un 
povero bimbo spaventito, biso-
gnoso di consolazione. Qui. 
seppure rifacendosi il verso 
(si pensi alle Sedie). lo scrit-
tore tocca alcune delle sue au-
tentiche corde. sul piano crepu-
scolare: cosl come, nel ' senso 
del sarcasmo. i momenti mi-
gliori sono attinti dal buffo-
nesco contrappunto che, alia 
vicenda principale. oppone lo 
stolido e perplesso armigero. 
Ma. scomparso di scena anche 
questo. e rimaslo il re. solo 
con l'ultima nemica. l'eloquen-
za travalica. sommercendo ogni 
reale problematica in un te-
dioso staeno di lettemtura. 
- Lo spettacolo e. tuttavia. di 
ottimo livello La regia di 
Jacques Mauclair gli ha confe-
rito timbri e ritmi pungenti. 
pur non riuscendo ad ailevinre 
la - pesantezza della fase con
clusive Mauclair stesso ha 
impersonato con vigore ed in-
cisivita la figura del re: lo ban-
no attorniato efficacemente 
Reine Courtois. Marcel Cuve-
Uer e. specialmen'.e meritevoli 
di lode. Tsilla Chelton. Rosette 
Zucchelli. Marcel Duchamn 
Ancora Mauclair. come regista 
e come attore, ci ha offerto. 
prima di lonesco. latto unico 
di Luigi Pirandello Ccce: un 
prodotto minore del dramma-
turgo. ma certo esemplare per 
la sua misura. nonostante il 
colorito acceso, abnorme. ' a 
tratti sgradevole, che gli e sta
to impresso nell'occns'.one. Ac-
canto al capocomico recitavano 
il bravo Marcel Champel e la 
plccante Michele Bardollet 
Scene e costumi, per !"uno e 
per I'altro testo. ?ono stati cu
rati da Jacques No«;l, le mu-
siche da Georges Delerue: ma. 
per favore, che si tolga dal-

Tinizio di Cece queU'abomine-
volmente folclonstico h uniculi. 
funiculi. 

Successo cordiale. varie chia-
mate. Oggi unica replica. 

ag. sa. 
Cinema 

L' invasione 
dei mostri verdi 
Un ufficiale della marina 

mercantile inglese perde la vi
sta e si £ottopone in una ciinica 
ad un intervento chirurgico dal-
l'esito soddisfacente. Giunge la 
mattina in cui debbono essere 
tolte le bende dai suoi occhi. 
ma nessuno si fa vivo nella 
stanza, mentre nella clinica re-
gna un sinistro silenzio. Il pa-
ziente dopo vana attesa ei scio-
glie le fasciature. La vieta e 
ritornata e cio lo allieta. non 
cosl • poco dopo lo spettacolo 
della clinica deserta ed abban-
donata m un impressionante 
gpqquadro. Che e avvenuto? 
L'ufficiale ne viene presto a 
conoscenza. La Terra e stata 
sottoposta ad una inaudita piog. 
gia di meteoriti durante la 
notte. I bolidi nell'urto con la 
atmosfera si sono distrutti spri-
gionando luci di tali inteneita 
che hanno accecato quasi l'in-
tera umanita. Il mondo e in 
preda ad un caoe immane. le 
citta sono paralizzate, l'ango-
scia ed il panico dei loro abi-
tanti sono al colmo. Bill, cosl 
si chiama l'ufficiale, si im-
batte alia etazione con una ra-
gazzetta che per un caso for-
tunato non e stata colpita da 
cecita Con esaa intraprende 
un lungo viaggio in Europa, 
verso Alicante, dove diversi re-
parti di marinai americani sfug-
giti all'accecamento stanno or-
ganizzando soccorsi pur con 
scarsi mezzi. II viaggio ei svol-
ge tra spaventose avventure; la 
Terra, infatti, ei e popolata di 
innumerevoli mostri nati da 
piante che misterioeamente 
hanno assunto organi eensori, 

si sono enormemente svilup-
pate e si muovono al pari di 
draghi, uccidendo e distrug-
gendo. • •• 

Questa immagine offre il film 
realizzato con la regia di Steve 
Sekely su una idea felicemente 
fantafiiosa. A tratti c*e eolo 
della fredda illustrazione o si 
indugia in dettagli insignifican
ti. ma la raffigurazione del 
mondo sconvolto e desolato dal
la tremenda calamita ha se-
quenze avvincenti. Deludente. 
invece. il finale, che, fra I'altro. 
spezza bruocamente la storia 
che sembrerebbe bisognosa an
cora di un seguito Efficace e 
misurata la recitnzione di Ho
ward Keel. Janette Scott e Ni
cole Maurey. pnncipali int^r-
preti. Colori e schermo grande. 

I 4 moschettieri 
Aldo Fabrizi. Nino Taranto. 

Peppmo De Filippo e Carlo 
Croccolo sono attori di ncono-
sciuta bravura, ma r.on bastano 
per realizzare un buon film e 
non bastano nepure per diver-
tire il pubblico. In que=to film. 
diretto da Carlo Ludovico Bra-
gaglia. 1'avventurosa storia di 
Alessandro Dumas viene pro-
posta in chiave parodistica. Pep. 
pino De Filippo, parlando in 
puro accento napoletano. veote 
l panni del cardinale Richeheu; 
Fabr.zi. Taranto, Croccolo e 
con essi Erminio Macario ap-
paiono nelle ' parti di malan-
drini. Travestiti da moschettieri 
i quattro si spacciano per D"Ar-
tagnan, Athos. Aramis e Por-
thos al fine di impo^essr.rsi 
della famosa' collana di Anna 
d'Austria. Quel che viene am-
mannito con questo film, su 
cui non val la pena di eoffer-
marci, rivela una totale inc.ip.i-
cita inventiva ed una visione 
dello spettacolo cinematografi-
co di livello assai basso Fatto 
che pu6 apparire curioso: gli 
esterni sono stati girati neU'alto 
Lazto. 

Mercato «assurdo))? 
- Scmbra ormai una mania quella della T V d i 

crcare scitimanali, uno dopo I'altro. ten sera e an-
duto in onda I'nltimo, Osservatorio, e francamentc, 
malgrado le spiegazioni forniteci dal * Radiocor-
riere*, non siamo riusciti a capire quale sia esat-
tamentc la sua fisionomia. Si occupa di attualitd, 
storia, spettacoli: ma di storia tratta anche Alma-
nacco, di attual'tta si occupano TV 7 e i servizi 
speciali del Telcgiornale, di spettacolo trattano an
che Approdo e Cinema d'oggi. D'altra parte, si 
scopre poi che Osservatorio inizia, ad esempio, ad 
wcuparsi di spettacolo mettendo in onda brevi 
films inediti di registi esordicnti: e perche occor-
reva un settimanale nuovo per realizzare una ini-
ziativa del genere? Sull'attualitd e sulla storia si 
dice, si cerca di '< approfondire »: ma allora i tele-
spcttatori sono forse autorizzati a pensare che tutti 
gli altri servizi, inchieste, ccc. siano casuali e su- . 
,ierficiaU? . - . 

Insomnia a noi scmbra che I'aver creato questo 
settimanale finisca ancora una volta per favorirc 
la slratificazione del pubblico: materiale per qnelli 
she riflettono poco e materiale per quclli che in- ' 
voce sono in grado di pensare. 

Comunque, parliamo di questo primo numero. 
H primo servizio era dedicato al * mercato delle 
braccia di Rlilano ».* argomento scottantc quanti 
altri mai. E trattato, almeno nella parte documen-
taria, con un certo coraggio. La seqtienza della di-
scussione con il cottimista in presenza degli opc-
rai e senza dubbio tra le cose piu vive viste in TV, 
perche si c trattato di una discussionc autcnticu 
vhc ha perfino portato olla denuncia del cottimista 
da parte degli operai in presenza delle telecamere 
con un improvviso rovesciamento di fronte. Senon-
chc, il commento che accompagnava I'inchiesta era 
tra i j)iii luocrift che ci sia stato dato di ascoltare: 
mnava addirittura a presentarc come un incom-
prcnsibile fenomeno (* assurdo», si e detto) il 
mercato delle braccia. Se ci si fosse appena prcoc-
cupati di indagare perche mai i cottimisti possono 
esercitare il loro traffico, si sarebbe probabilmentc 
giunii senza grandi difficoltd alia conclusione che 
sono i padroni cui conviene di ingaggiare mano-
dopera a basso prczzo a creare l'ambiente adatto 
per U mercato delle braccia. Ma dei padroni, ieri 
sera, non si e fatta parola: e forse questo il modo 
di * approfondire >? 

II secondo * saggio * dedicato alia guerra mon-
diale era solo Vinizio di una serie: bisognera vc-
dere il seguito per capire meglio di che si tratta. 
Sin da ieri ci e sembrato, comunque, che si ten-
tusse una interpretazione sociologica dei fatti sto-
rici piuttosto opinabile. 

U delizioso film di Godard era il « p c z z o mi-
gliore del settimanale» Vi si avvertiva chiara-
mente lo stile del regista francese, la suu mano 
felice nel trattare i rapporti tra i giovani. nel ri-
trarre i fatti quotidiani con piglio-di grande verita. 
Ma quanti spcttatori avranno aspettato sino ad 
itii'ora cost tarda per vederlo? 

g. c. 

vedremo 
La mezza eta 

Ecco un'altra trastnis-
sione del sabato, con l'in-
carico di dare ai telespet-
tatori quello che - 11 can-
tatutto » non ha dato. • 

Si tratta del «Signore 
di mezza eta»> (primo ca-
nale. ore 21.05). Protago-
nista, Marcello Marchesi. 
Al suo fianco e'e Una Vo-
longhi. che sara •« la bel-
la tardona » della trasmis-
sione. • Sandra Mondaini 
sara Invece la glovane si-
gnora, bionda e un po' an-
tipatlca. Gianni Morandi e 
Luciana Gilly complete-
ranno 11 "cast" fisso. At-
torno ad esso ruoteranno 
via vja gli ospiti: Mario 
Soldati. Gorni Kramer, 
Monica Vitti. Lauretta Ma-
siero. Raimondo Vianello. 
Binda. Ninl Rosso, Delia 
Scala. Liana Orfei, Gian-
na Galli. Paolo Poli, Jo
sephine Baker. Marisa Del 
Frate. Walter Chiari, le 
Kessler e tanti altri. 

II programma de 
. << Le tre arti » 

La trasmissione di mar-
tedl 23 aprile della rubri-
ca «Le tre arti- (primo 
canale, ore 19) si aprir.'i 
con un lungo servizio sul
la mostra di Glacomo 
Balla. apertasi recente-
mente a Torino Renzo 
Guasco lo ricorda come 
una delle figure piii rap-
presentative del futuri-
smo. 

' Gilberto Severi illu-
strera quindi l'attivita di 
Leonardo architetto. Do
po un servizio di Antonio 
Moretti e Garibaldo Ma-
russi sul pittore genove-
se Eugenio Carmi. la tra
smissione si coneludera 
con il consueto notizia-
n o sulle piu important! 
e significative manifesta-
zioni artistiche. 

Presenta Maria Paola 
Maino. Regia di Enzo 
Convalli. 

Fsaiv!/ 

programmi 
radio primo canale 
NAZIONALE , 

- Giornale radio: 7, 8, 13, 
15, 17. 20, 23; 6,35: Corso di 
lingua tedesca; 8,20: II no
stro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11: Ve-
trinetta; 11,15: Due temi per 
canzoni; 11,30: U concerto; 
12,15: Arlecchino: 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Ca
rillon; 13.25-14: Motivi di 

' moda: 14-14,55: Trasmissioni 
regionali; 15,15: La ronda 
delle arti: 15.30: Aria di casa 
nostra: 15,45: Le manifesta-
zioni sportive di domani; 16: 
Sorella Radio: 16,30: Corrie-
re del disco: musica lirica; 
17.25: Estrazioni del Lotto: 

' 17,30: L'opera pianistica di 
Robert Schumann; 19,10: D 
settimanale - dell'industria; 
19,30: Motivi in giostra; 19,53: 
Una canzone al giorno; 20,20: 
Applausi a...; 20.25: Roulette 
russa di Alfred Andersch; 
21.20: Canzoni e melodie ita-
liane: 22: -Lettere alle tre 
amiche* di Scipio Slataper: 

SECONDO 
Giornale radio: 8.30. 9.30, 

10.30, 11.30, 13.30. 14.30. 
15,30, • 16.30, 17.30. 18.30, 
19.30, 20.30. 21.30. 22.30; 
7.35: Vacanze in Italia; 8: 
Musicbe del mattino; 8.35: -
Canta Wanna Scotti: 8.50: . 
Uno strumento al giorno; 9: ,' 
Pentagramma italiano: 9.15: • 
Ritmo-fantasia: 9,35: Viaggio 
in casa di—; 10.35: Per voci 
e orchestra; 11: Buonumore 
in musica; 11,35: Trucchi e -
controtrucchi: 11,40: IJ porta-
canzoni; 12-12,20: Orchestre ' 
alia ribalta; 12^0-13: Tra
smissioni regionali: 13: Il Si- t 
gnore delle 13 presenta: 14: ' 
Voci alia ribalta; 14,45: An- • 
golo musicale: 15: Locanda -
delle sette note: 15,15: Recen-
tissime in microsolco: 15.35: 
Concerto in miniatura: 16: I 
Rapsodia; 16.35: Ribalta di 
successi: 16,50: Musica da 
ballo: 17.35: Estrazioni del 
Lotto: 17,40: Musica da bal- . 
lo: 18.35: I vostri preferiti: • 
19.50: Vetrinetta: 19.55: Un 
angolo nella sera: 20,35: In- ' 
contro con l'opera: 21.35:-

Paesaggio con figure. 

TERZO 
• Ore 18.30: Cifre alia mano. 

18.40- Libri ricevuti: 19 
Gulllaume Dufay: 19.15: La 
Rassegna, Arte flgurativa: 
19,30: Concerto di ogni sera-
Brahms. Prokofiev: 20.30 
Rivista .delle riviste; 20.40-
Giovanni Paisiello: Concerto 
in do maigiore per pianofor
te e orchestra: 21: Il Gior- . 
nale del Terzo: 21.20: Piccola • 

• antologia poetica; 21.30: 
Concerto diretto da Bruno 
Maderna: Schubert-Casella. 
Arnold Schoenberg. Wolf
gang Amadcus Mozart, Mau
rice Ravel. 

8,30 Telescuola 15: terza classe 

18,00 La TV dei ragazzi a) Gtramondo, b) Tele-
trig 

19,00 Telegiornale delta sera (prima edi
zione) 

19,20 Tempo libero trasmissione per i lavo-
ratori. 

19,50 Tra le cinque 
. e le sei racconto sceneggiato 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconds edi
zione) 

21,05 II signore 
di mezza eta 

con Marcello Marches!, 
Lina Volonghi e Sandra 
Mondaini. Orchestra Ber-
tolazzi 

22,20 L'approdo settimanale dl letter* c 
arti 

23,05 Rubrica rcligiosa 

23,20 telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnalc orario 

21,15 La fiera dei sogni presenta Mike Bongiomo 

22,20 Primo piano 
«J. Lewis e lo iviluppo 
del sindacalismo ameri-
cano » 

23,10 Balletto filippino diretto da Letici* de 
Guzman 

23,40 Notte sport 

Sandra Mondaini (nella foto), interprete, 
con Marcello Marchesi e Lina Volonghi 
de « II signore di mezza eta » in onda sul 
primo canale alle 21,05 
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