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Al Senato 
il ritiro 

da Cartagine 
del film di 
Porttecorvo 

H compagno senatore Mauri-
zio Valenzi ha prcsentato ieri 
al ministro del Turismo e dello 
Spettacolo. on. Achille Corona. 
un'interrogazinne * per sapere 
so 6 vera la notizia. data da al-
cunl organi di stampa italiani 
od estcrl. sccondo cui La bat-
taglia di Algeri sarebbe stato 
r i t i rato dal Festival di Carta 
gine e in seguito a pressioni 
del governo franeese >. Valenzi 
sottolinea come la Presentazio 
ne alia manifestazione del film 
di Gillo Pontecorvo sarebbe 
stata « ijn"rccellentp occasione 
per conquistnre alia einemato 
gnifin italiana e al nostro pae-
so lnrghe simpatic negli am 
bienti africani v. 

Nell'intcrrogazinne si cbiede 
che siano in ogni mndo rese 
puhhlirhe le ragioni da tale as 
surdo ritiro. 

Modifiche 

al regolamento 

di Cannes 
PARIGl. 22. 

E' stiito pubblicalo a P.ingi 
anche il regolamenlo della pros 
sirna edi/inne del Festival di 
Cannes La novita piu interessan 
te nguarda le condizioni di par 
toeipazione. che appaiono piu se
vere. Fino ad ora. infatti. i film 
candidati a Cannes potevano es
sere gia «stati prespntati net van 
paesi che avevano partecipato 
alia produzione: il nuovo regola
mento presenve mvece che lo 
sfruttamento commerciale di un 
film in concorso al Festival sia 
avvenuto in un solo paese: quel-
lo che presenta ufllcialrnente il 
lllm stesso 

Daltra parte, a partire dalla 
prossima edmone non saranno 
accettate candidature di fi'm che 
abbiano partecipato non solo ad 
altre competiziom internazionali 
ma anche a maniTestazioni non 
competitive. 

II numero del giurati e stato 
inline portato da undici a do-
dici. 

« Da una casa di morti» alia Scala 
L'OCCHIO 
ESPERTO 

DI CLAUDIA 
A ftidato aidannati 

il messaggio 
di Janacek 

Eccellente edizione dell'opera, frutto della 
collaborazione tra artisti cechi e italiani 

I folografi che danno la caccla nei negozi e nelle strade di Roma 
ai personaggi del mondo del cinema che fanno i Iradizlonali due 
passi al centro per gli acquisti natallzi, hanno sorpreso ieri 
Claudia Cardlnale in una boutique: I'atlrice sta osservando con 
occhio esperto un abito e non si e accorta di essere sotto la mira 
di un obbiettivo 

« Re Ubu » al Teatro Club 

Emblema grottesco della 

ferocia e dell' imbecillita 
Lo stimolante e corrosivo spettacolo presentato dalla 

Compagnia « Alia Ringhiera » di Praga 

Da Ubu di Alfred J a r r y , avo ! 
settantenne di tutte le esperien 
ze d 'avanguardia del teatro con-
temporaneo. la Compagnia pra-
ghese c Alia Ringhiera > ha trat-
to uno spettacolo fra i piii cor 
rosivi e stimnlanti che ci sia 
accaduto di vedere negli anni 
recenti. Peccato che solo il 
pubblico, relativamcnte ristret-
to. del Teatro Club di Roma ab-
bia potuto godere di questa oc
casione (che nel lautunno del 
'Go fu offerta agli appassionati 
dalla Rassegna internazionale 
di Firenze); e peccato che non 
si verifichi con maggiore coe-
renza una tale possibility di 
raffronto tra quanto di nuovo. 
e di meno nuovo. viene affcr-
inandosi sulle nostre scene, e 
quanto si fa su quelle stranie-
r e : dei paesi socialist!, in par-
ticolare. 

Re Ubu. neiradat tamento di 
Milos Macourek e J a n Gros
sman. il quale ultimo ha cura-
to anche la magistrate rcgia. 
fonde liberamente. con inven 
zioni e soluzioni nun\e . la ma 
t r r t a del testo omonimo e del 
successivo Ubu m catene. l.a 
linea del personaseio e della 
vicenda. quali furono immagi-
nati dal geniale (e sregolato) 
scrit tore franeese sul flnire del-
l 'altro secolo rimane, grosso 
modo. intatta. Caricatura pic
colo borghese del Macbeth sha-
kespeariano. Ubu e spinto da 
sua moglie a impadmnirsi del 
trono d'una Polonia di fantasia. 
uccidendo re Venceslao. II prin 
cipe ercditario. fuggito in Rus
sia. ottiene l 'intervento dello 
Zar contro I 'usurpatore. che . ab 
bandonato anche da uno dei 
suoi massimi complici nella con 
giura. e sconfittn e fatto pricio 
nicro. Quindi Ubu scende tutti 
i gradini della scala sociale. ma 
per risalirli e tornare al potere. 

Emblema grottesco della fe-
rocia e deU'imbeciilita umana. 
che non ha tempo anche se par-
tecipa (e come) degli eventi 
storici, Ubu si arricchisce, nel
la versione realizzata da Gros
sman . di molte tinte attuali , 
soprattutto nella seconda me-
ta , do\ e la c a m e r a « alia ro-
vescia > di Ubu si colloca nel 
quadra d'una « Repubhlica de
gli uomini libert >. la quale ac-
coelie come in uno specchio. in 
vertitone il segno, i termini del 
l 'antica oppressione. e sostitui 
see alia disciplina tirannica una 
anarchia non meno rovinosa: 
facile terreno. in conclusione. 
per l'iniziativa demagogica di 
Ubu. 

AH'claborazione moderna dei 

contenuti. corrisponde (preva 
lendo. a volta) una ricerca for-
male densa d'idec e di sugge-
rimenti: la scenografia di Li 
bor Fara e uno splendido esem 
pio di come, con due spalliere 
di lotto, tre bidoni per la spaz 
zatura. qualche straccio e altri 
pochi attrezzi si riescano a de-
finire, sinteticamente e allusi-
vamente. gli ambienti piu di-
versi. fornendo insieme gli ele-
menti tipici e la satira di una 
situazione: nell'espressione gra-
fica. prima ancora che in quel-
la gestuale. Al gioco mimieo. 
poi, Grossman da largo e giu-
sto spazio. con effetti di tra 
scinante umorismo: come nella 
parala militare. con I'omettino 
che muove i piedi nella marcia. 
e il braccio nel saluto. al modo 
d'un pupazzo meccanico: o nel 
In mirabile c vestizione > (una 
eco ironica. forse. del Galileo 
di Brecht. o dell 'Enrico V di 
Olivier?) di Ubu. che. con una 
tela di sacco come corazza. due 
tubi di stufa ai gomiti e uno 
scolapasta in capo, si trasfor-
ma sotto i nostri occhi in euer 
Hero bnitale e pavido. gagliof 
fo cavaliere della mancanza di 
ogni ideale. 

Mimi perfetti. esperti arran-

giatori. con le loro stesse ma-
ni. dell 'apparato scenico, al-
1'occorrenza robusti cantanti (le 
parodistiche musiche di Zde-
nek Sikola hanno funzione non 
secondaria. nel complesso). 
quelli della Compagnia c Alia 
Ringhiera » sono attori eomple-
ti. degni rappresentanti della 
civilta teatrale cecoslovacca. 
dalle tllustri tradizioni e dalla 
prepotente vitalita. Accanto al 
protagonista. il massiccio e fi-
nissimo Jan Libicek. andreb 
bero ricordati tutti: dalle deli-
ziose Maris Malkova e Hana 
Smrckova a J a n Preucil. da 
Jaroslav Vizner e Vaclav 
Sloup a Zdenek Prochazka. 
Oldrich Velen. J ir i Vykoukal. 
Josef Chvalina. Oldrich Vlach. 
a tutti gli altri. accomunati nel 
consenso caldo e sincero della 
platea. insieme con quanti han 
no dato il proprio contributo 
— decisivo o marginale — alio 
csito dello spettacolo: dal fa-
moso coreosrafo Ladislav 
Fialka all 'artista Puzuk. erea 
tore della spiritosa «macchi 
na patafisica » che campeggia 
alia ribalta. sin daH'inizio. con 
la sua presenza inquietante. 

Aggeo Savioli 

«Colaiione da Tiffany» 
folto di scena: e noioso 

NEW YORK. 22 
Colazioie da Tiffany, la com-

media musicale isp.rata da! no-
to romanzo dello scrittore Tru 
man Capote, dal quale fu an
che tratta la sceneggiatura del 
film omonimo. interpretato da 
Audrey Hepburn, non andra piu 
in scena. E* uno dei piu clamo-
rosi casi che si sisno registrati 
a Broadway da qualche anno 
a questa parte. I critici musi-
cali newyorkesi non hanno nep-
pure avuto il tempo di vederla 
poiche il produttore ha deciso 
di non metterla piu in scena. 

Prima di arrivare a questa 
decisione hanno avuto luogo tre 
antepnme per il pubbl eo. per 
« rodare » lo spettacolo prima di 
smtoporlo al giudizio della e n 
tica. Al termine dj questo hreve 
ciclo il produttore David Mer 
rick ha comumcato che Cola-
none da Tiffany non avrebbe 
piu proseguito il suo cammino: 
c Lx> spettacolo e mortalmente 
noioso, preferiamo fcrmarlo >. 
n deficit attualc e valutato nel-

I'ordme del mihonc di dollan. 
cioe circa 600 milioni di lire 
che sarebbero 5tate amnxirtiz-
zate nel corso delle repliche. 

A « Les fruits 
amers» il 

« Grand Prix » del 
cinema franeese 

PARIGl. 22. 
D € Grand Prix » del cinema 

franeese e stato attnbu.to al 
film di Jacqueline Audry Les 
1TWU amen, tratto dalla celebre 
commedia So'.edad. di Colette 
Audry. 

II film delle due sorelle Audry 
e stato girato la pnmavera scor-
sa in Jugoslavia, a Dubrovnik. 
ed e interpretato da Laurent 
Terzieff. Emmanuelle Riva e 
dalla Jugoslavs Beba Loncar. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 22. 

Da una casa di morti, rap-
presentata stasera con vivo 
successo alia Scala in una ec
cellente edizione italo ceca. 6 
iultima opera di Leos Janacek, 
tl smyolure nui.s/ci.sta moravo 
che il pubblico italiano sta sco 
prendo in questi anm. 

Nel teatro linco. le novtta. se 
non sono mundane, cammmano 
a lento passo. Janacek lo sape 
va benissimo. La sua prima af-
fermazione come compositore 
teatrale, iottenne a cinquanta 
anni con Jenufa. sulla scena 
piuttosto provinciale di Brno, 
nel 1901. Ma dovettero passare 
altri dodici anni perchd I'opera 
arrivasse a Praga e il sessan 
taduenne Janacek. noto fino al
tar a come arrangiatore di cantx 
popolari. raggiungesse una au 
tentica fama. Gli restavano 
soltanto una dozzinn d'anni da 
vtvere, ma il trionfo gli aveva 
dato le ali. Recuperando feb 
brtlmente il tempo perduto pro-
dusse in queslo breve tempo la 
inlera serie dei suoi capolavo 
ri: Katia Kabannva. La piccola 
volpe. II caso Macropulos, la 
Messa glagolitica. i quartetti e. 
infine, questa Da una casa di 
morti. terminata nel giugno del 
1928 (due mesi prima delta fi
ne) e rappresentata postuma 
nel 1930. 

Da una casa di morti £ il te-
stamenlo artistico di Janacek, 
t'ultimo Passo sulla strada del
la progressiva apertura ver
so le difficili tentazioni della 
c musica moderna >. su cui, co
me nolo il Mila, camminano 
gia Busoni, Schaenberg. Bartok 
e Berg, in quel « crogiuolo di 
tormentose esperienze artistiche 
ch'£ la mitteleuropa del primo 
dopoguerra >. Nella sua cittadi-
na della Moravia Janacek non 
e isolato. Attentissimo a quanto 
accade nel mondo musicale, 
studia con impegno le opere 
dei contemporanei. da Puccini 
in avanti, trovando una sua 
strada originate nell'esaltazio-
ne della parola e nell'approfon-
dimento dell'armonia non con
ventionale dei cantx della pro
pria terra. 

L'ultima sua opera rappre-
senta anche il punto estremo 
di questa ricerca. Gia il testo 
volge le spalle alia tradiziona-
le concezione del melodramma. 
Janacek lo ricava dal volume 
autobiografico di Dostojevski in 
cui sono raccontati gli anni del
la deportazione in Siberia del 
grande scrittore TUSSO. E Do
stojevski stesso (sotto il nome 
di Gorianscikov) appare in sce
na come primo personaggio del
ta serie di quadri di carattere 
per lo piu retrospettivo che 
compongono il tragico ambien-
te di questa vera e propria ca
sa di morti. Morti. perchS gli 
sventurati giunti nel campo dei 
forzati sono soltanto corpi che 
ritrovano una apparenza di 
vita nel rinnovarsi della sof-
ferenza e nella rievocazione 
del crimine con cui hanno an-
nientato se stessi. In vesti at
tuali essi sono i dannati del-
t'inferno dantesco che rac . n-
tando tornano per un breve 
momenta net mondo che sta sot
to il sole. Di quel mondo (e 
anche per questo sono « mor~ 
ti >) non hanno mat saputo af-
frontare la realta. Cosi Skura-
tov che ammazza il tedesco con 
cui la sua ragazza si fidanza, 
e piu ancora Sciskov che ha 
sposato una donna credendola 
Vamante di un altro e poi. do-
po averla trovata vergine. la 
pugnala per vendicare t'onore 
offeso dalla falsa voce pubbli
co. Tra questi fanlasmi la 
unica parodia di vita possibite 
e quella che simbolicamente ap
pare nella c recita > organizza-
ta dai forzati net giomo di fe-
sta: una caricatura delle av-
venture di Don Giovanni, il 
dannato per antonomasia. che 
seduce, uccide e viene tra&ci-
nato all'infemo da diavoli che 
portano le coma intece delle 
divise dei poliziotti. 

Abbiamo in tal modo, con stn-
golare anticipo sulla moda con-
temparanea, fl teatro nel teatro 
e addirittura il teatro antitea-
tro. 11 tutto scundito in un re-
citatiro che ricalca. secondo il 
metodo di Janacek portato alle 
ultime consegvenze, le minime 
inflessiont delta parola. L'almo-
sfera. I'angoscia di ieri e di 
ogai. la sofferenza, di queste 
ombre sopravvissute si espri 
mono nell'orchestra: un'orche-
stra tesa. frammentata. da cui 
escono rapidi bagliori di temi, 
dt canti. accenni teneri o grot-
teschi: un perpetuo lavorio di 
minime trasformazioni sonore 
su un fondo monocotore che si 
allarga in ampio discorso sin-
fonico quando le voci taccio-
no: come se le parole serrisse-
ro da illustrazione al vero rac-
conto che avriene tra gli stru 
menu La sinfnnia. I'apertura 
del secondo atto col battere dei 
martelli e U lontano gevxito, lo 
spettacolo di Don Giovanni, il 
maestoso finale in cui coro e 
orchestra si fondono in un ap-
petto di speranza: queste sono 
indubbiamente le pagine piu 
belle che riscattano il rischio 

delta monotonia insito nei tun-
ghi racconti retrospettivi e nel 
generate colore cupo in cui si 
annullano i rari personaggi *lu-
minosi » (ad eserrpio: Gorian
scikov e il giovane tartaro, pri-
vi di individuality). 

Sembra paradossale a dirlo. 
ma questo mondo, nato tra le 
lontane joreste ccchc. rtcorda 
fortemente quello pur cosi ve-
neziano di Gian Francesco Ma-
lipiero. In tutti e due gli autori 
trnviamo la medesima rottura 
dot discorso musicale. la ten-
denza a un'armonia rinnovala 
attraverso Vantico (il canto po-
volare per Janacek, il grego-
riano per Malipiero), la sovrap 
posizione del simbolo alia real
ta e addirittura la mescnlanza 
dei due momenti in una dimen-
stone allucinata. Di fronte a 
una crisi delle forme e dei va 
Ion ortnai universal!, non e as 
surdo che due musicivti, pur 
cosi lontani in ogni senso, tro 
rmn alcune soluzinni vicine, al 
main net risultati. 

Da una casa di morti si col
loca cosi, assieme al Wozzeck, 
al Cadillac, alle Sette canzoni. 
tra quelle opere che toccano lo 
estremo limite della crisi del 
linguaggio. senza perb supera-
re quel confine oltre cui co-
mincia l'ultima dissoluzione e 
la nascita di forme ancor og-
gi in ebnllizione. Lavoro di 
estremo interesse, percio, che 
merita di essere ascoltato e 
riascnltato. soprattutto per quel
lo straordinario secondo atto 
che sta come una delle piu ro-
buste riuscite della musica 
contemporanea. 

Da quanto abbiamo detto ap
paiono evidenti le difficolta del-
Vesecuzione. Tanto piu ci £ 
apparsa quindi ammirevole 
quella della Scala, sia dal pun-
to di vista musicale che da 
quello visivo. Le scene grige e 
sobrie di Frant'vek Troester e 
la regta di Karel Jernek evi-
tano il facile trabocchetto del 
naturalismo banale per creare 
Vatmosfera di anaoscia. di chiu-
sura. di miseria soprattutto mo
rale che sono la molla prima 
del testo. E, nello stesso tempo, 
la renia evita per quanto e 
possibile Veccessiva staticitd 
insita nella costruzione dram-
matica Credo che rimarrd nel
la memoria di tutti gli spetta-
tori il finale con le mani e i 
volti tra te grandi sbarre del
la palizzata. 

Del pari, la parte musicale 
ha avuto un sensibile interpre-
te nel maestro Vaclav Sme-
tacek (cecoslovacco come gli 
altri due ora ricordati) che ha 
trovato nell'orchestra e nei co-
ri delta Scala gli strumenti ne-
cessari all'esecuzione di una 
partitura tanto sottile nelle sue 
mezze ombre e luci. Ne minori 
sono stati i singoli interpreti 
(ricordiamo tra i tanti Guelfi. 
Ferrari. Bertocci. Giacomotti) 
nella creazione di questi per
sonaggi tormentati spiritual-
mente e vocalmente. Alia com-
prensione del dramma ha por
tato il suo contributo la tradu-
zione non volgare di Gronen Ku-
bizki, 

Rubens Tedeschi 

le prime 
Cinema 

Non per soldi 
...ma per denaro 
Henry, modesto operatore te-

levisivo di Cleveland, resta in-
fortunato durante un incontro di 
' rugby ", cui assiste per lavoro. 
Niente di grave: ma 1'avvocatic-
chio Willie, cognato di Henry. 
monta 1'affare. citando mezzo 
mondo e sostenendo che il suo 
parente (nonche cliente) rischia 
di rimanere menomato. Con lo 
ausilio det postumi di una cadu. 
ta infantile, e grazie a qualche 
droga, Henry Simula: m asjxv 
dale e poi a casa. dove ad ogni 
momento e spiato dat poliziotti 
pnvati. messigli alle costole dal 
potente studio legale della socie-
ta assicuratrice. Veramente Hen 
ry e. nel fondo. un bravo ragaz-
zo. ma influenzabile: e per di piu 
agitato dalla speranza che. con 
i quattrini. vada a lui di nuovo 
la ex moglie. Sandie, della qua
le e sempre innamorato. Co»tei. 
•t sua volta, fiutato ('imbroglio e 
m->ieme il denaro. regge il gioco. 
I.a co-cien/a di Henry e pero n 
destata tl.iU'affettuosa a.ssiduita 
di un campioi.e .s(xnti\o negio. 
Jack-on. che. ntenendosi duetto 
responsabiie deU'mcidente, co 
lire di attenzioni il faKo invalido. 
e nel contemixi trascura la pro
pria professione e si ubriaca. mi-
nacciando di rovinarM la came
ra. L'amicizia tra Henry e Jack
son. unica zona pulitu entro un 
quadra di rara sordidezza. sara 
anche la molla dello scioglimen-
to della vicenda: uiiiano e ac-
cettabile. seppure non lieto. 
Billy Wilder ha in verita stem-
perato la sua \isione cinica, un 
p.etosa della societa americana | 
con una buona dose di sentimen 
talismo e di moralismo. Non sia 
mo qui. d'altronde. al dramma 
tlell'As.so iwlla manica (benche 
-.i noti una certa affintta tenia 
tic-a). ma alia commedia satinca. 
sulla .scia deH'ApparfameHfo e di 
Baciami. stupido In questi lnniti 
e sotto questo profilo. il film col-
pisce tuttavia per la capacita, 
tipica del regista. di defmiie ca 
ratteri ed ambienti con brutale 
efficacia. e per la tagliente cor-
posita di un dialogo. nel quale 
spiccano non poche battute me-
morabili (dell'awocaticchio si di
ce. ad esempio. che « troverebbe 
scappatoie anche nei Dieoi Co-
mandamenti >). 

Jack Lemmon e bravo, al so-
lito, ma quasi eclissato dal for-
midabile Walter Matthau. che e 
Willie. Ottimi gli altri. fra i qua
li una inedita Judy West Bianco 
e nero su schermo largo. 

I professionisti 
Siamo ciica mezzo secolo fa: 

Grant, un ricco petroliere te-
\ano. arruola quattro bravacci. 
perche gli riconducano la mo
glie, Maria, rapita da Raza, 
un fuorilegge che finita la ri-
voluzione messicana e scontento 
del suo esito « moderato». con-
tinua per proprio conto a bat-
tersi contro le truppe del go
verno. Dei quattro « professioni
sti > della violenza. due. Bill ed 
Henry, hanno militato a loro 
volta fra gli uomim di Villa: 
1'uno per entusiasmo passeggero. 
l'altro con piu meditate ragioni: 
Hans e un domatore di cavalli. 
Jack un negro, abilissimo nel-
l'uso dell'arco oltre che delle 
armi da fuoco. 

Superato il confine, attraver-
sando deserti di sabbia e di sa
le. fra tempeste ed agguati, lo 
impavido quartetto porta a ter
mine la sua impresa. Ma si da 
il caso che Maria inizj la stra
da del ritorno molto malvolen-
tieri; in realta essa ama Raza 
e la rivoluzione. detesta il ma-
rito cui e stata sposata per in
teresse. disprezza I suoi sedicen-
ti liberatori: nelle anime rudi 
dei quali comincia ad insinuars; 
il dubbio. In conclusione. pur 
dopo esser riusciti a sfuggire al
ia caccia di Raza e dej suoi. ed 
aveme fatto strage. i quattro ri-
consegneranno Maria al bandito. 
proteggendone il tumultuoso i-
dillio dall'ira vendicativa di 
Grant, che restera cornuto e 
mazziato. 

Per certt registi americani di 
orientamento radicale. come 
Richard Brooks, l'impegno di 
un tempo (si pensi a Qualcosa 
che vale o. ancor prima, a 
L'ultima minaccta) sembra es
sere oggi niente p:u che nostal
gia. o alibi sentimentale. Cosi 
e qui della materia «rivoluzio-
naria >. dell'accennata proble-
matica morale, che annegano 
nella convenzionalita dei carat-
teri e nel clamore dello spet
tacolo (colore e schermo gran
de. naturalmente). II quale e 
tuttavia abbastanza pittoresco 
e movimentato da potersi guada-
gnare un largo favore di pub
blico. anche per l'eccellenza 
(c professional >. appunto) dcl-
fa recitazione dj Burt Lancaster. 
Lee Marvin. Robert Ryan. Woo
dy Strode. Jack Palance e del 
rcdivivo Ralph Bellamy. Fra di 
essi. un po" snaesata. la nostra 
Claudia Cardinale. messicana 
per I'occasione. 

flcato paese del Medio Oriente. 
dove Harry, spacciando se stes
so per un aristocratico d'oltre 
Manica, e Nicole per la propria 
moglie. tesse la trama che do-
vrebbe permettergli d'impadro-
nirsi della preziosa statua. 

Ma Shahbandar e uomo fur-
bo ed accorto: si dispone quin
di. a sua volta. ad intrappolare 
il lestofante britannico e la di 
lui occasionale compagna. S'ini-
zia, cost, una sorta di partita 
a scacchi (e il titolo. Gambit. 
allude appunto a una mossa di 
quel gioco). dalla quale Harry 
uscira materialmente vincitore. 
nonostante tutto: eppure sara 
costretto a rinunciare alia posta. 
se vorra conservarsi l'amore di 
Nicole, che lo ha aiutato solo 
per impulso sentimentale. ma 
non accetterebbe mai di unirsi 
a un disonesto... 

A parte il finalino moraleg 
giante. la storiella e abbastanza 
piacevole: gli ingredienti non 
sono nuovi. e la tecnica del 
furto. ad esempio. ricordn quella 
di Topkapi. Ma il film si laseia 
\edere per la scialte//a aitinia 
nale della lrgia di Ronald N'ca 
me e soprattutto per la smipa 
tica pre^enzti di Shirlev Mac 
Lame, che culoiisce con lo spi 
nto ben noto 1<I flfitira d' Nicole 
e il suo progressixo ri\elare 
dietro 1'emgmaticd niascliern 
pseudn onentale. huon senso 
cultura e capacita insospettate. 
Anche Michael Caine ed Her 
beit l.om sono efJicienti. Colore. 
schermo largo. 

L'arcidiavolo 

FBai\!7 
controcanale 

Un «Zoom» minore tore (in Questo caso Antonio-
ni) avesse racchiuso nei suoi Piacevole nel complesso (an

che se non del tutto esente 
da momenti di stanchezza), 
ma non piii di questo, il nu
mero offertoci ieri sera da 
Zoom. Mancava, almeno in 
buona misura. quella capacita, 
tante volte da not apprezzata 
in passato in questo settimn-
nale. di collegarsi agli interes-
si non solo piii immediati, ma 
anche piii larghi, piii vari e 
piii profnndi del pubblico dei 
telespettatori — e, insomnia. 
alia realta. Basta ricordare 
t'eleiwo dei servizi compresi 

personaggi e nella sua vicenda. 
Invece, il «pezzo > ha finito 
per ridursi alia presentazione 
di qualche sequenza del film 
e a un'inter vista breve con An-
taniani che, pur non essenda 
priva di informazioni e di 
spunti interessanti. risultara 
piuttosto csile e. in sostanza, 
non portava (tranti alcun di
scorso. 

Piuttosto frammentario 9 
svagato (e, soprattutto, «gi
rato t dulloperatore Quattri
ni con una mnrcata inclinazia-
ne verso inntili compincimeitM 

net numem (da quello siill'iil- formali) il servhio' di Paolo 

« Gente. e la 
do ' ! ' propro 

fine del mon 
co-J, come e 

ag. sa. 

Gambit 
Harry, un awenturiero inele-

se che sembra rotto ad ogni 
esperienza. arruola Nicole, una 
ragazza euroasiatica di Hong 
Kong: la quale ha il raro pregio 
di somigliare sorprendentemente 
sia alia defunta giovane moglie 
d'un multimiliardario arabo. 
Shahbandar. sia al ntratto <cul-
toreo di un'antica imperatrice 
della Cina. che il medesimo 
Shahbandar possjede. Da Hon« 
Kong, dunque. la scena si tra 
sferi«ce :n un r.on bene identi-

scritto a chinie lettere in cuna 
alia ptibblicita di questo film c!| 
Kttore Scola, che voiiebbe u 
chiamarsi alia no\ella di Ma 
clnavelli. livljcmitr arc-dunolo. 
ma iiiiii ne ta paiola. lor^e | I T 
quel senso di pudore che a \ol 
ti> collie gli uomini all'imptov 
\ iso: e ne! mondo del cinema 
oggi non e co>>a dd ix>co. Un 
lieljaqor arcnhavolo quindi. .se
condo Ruggero Maccari e Kt-
tore Scola. che hanno visto nel 
protagonista I'arcidiavolo emer-
so sulla terra sotto le spoglie 
del principe Franceschetto Cy 
bo dell'Angiiillara. finalmente 
« un uomo che puo giacer con 
femmina ». come ci dice al suo 
primo apparire Vittono Gass-
man. che non vede I'ora. dopo 
millenni comune mo»ta'e (ma 
non tanto). di s|K'rimentdre al 
cuni «affarucci » dr genere 
femmimle. Ma. oltn> alle fern 
mine. Belfagor non ha ceito di-
menticato la sua .intica profes 
sione di corruttore d'animc. che 
ora vince a zecchinetta. E co
si, capita che il nostro Belfa
gor. s emto davanti e di dietro 
da un imisihilt- dia\olf*ttogiul 
lare (Mickey Rooney), dopo a 
\erne fatte passare tante e fat
to il diaxolo a (|iiattrn su sfon 
di sonori moderm alia corte di 
Lorenzo il Magnifico (Gabriele 
Ferzetti con le « macchine» di 
Leonardo Da Vinci, dopo aver 
rischiato persino il rogo si t r a 
vera siKisato alia bella Madda-
lena do' Medici (Claudine Au
ger). precedentemente costretta. 
sempre da Relfacor. a comixi-
n re nuda (con le chiome sul 
seno e una mano al posto della 
foglia di fico) sul balcone di 
casa sua. 

Da notare, infine. che il film 
a colori e carattenzzato — ol
tre che dall'assenza del fanta-
sma di Machiavelli che freme 
nella sua tomba cinquecentesca 
— da una notevole mancanza di 
umorismo. d, ntmo e di fanta
sia creativa. nonostante si sia 
tentato di girare un Machiavelli 
(reouiescat in pace) a ritmo di 
shake. 

vice 

Rivista 
• La minidonna 
Grande ritorno di Sandra 

Mondami. in questa nvistina in 
due tempi di Amurri, Jurgens e 
Torti. E di Antonella Steni. or-
mai afTermata interprete di 
teatro satirico. Co.s'e La mini
donna? Un pretesto per avere 
solo donne in scena. Il cop.one 
dovrebbe essere puntato sugli 
uomini: «noi Ii vediamo cosi >. 
Ma in realta. 1 temi affrontati 
non hanno una angolazione fern 
minile. Anche gh uomini po-
trebbero pensarla in questo mo
do specialmente quando si sa-
tirecgiano personaggi e co^e 
pohtiche. piccole manie e \izi 
del nostro tempo. 

In questo senso. La minidonna 
manca il bcrsaglio. Ma bisogna 
stare al gioco. Ed il gioco viene 
retto e reso scintillante dalla fe-
lice ver\e della Mondaim e della 
Steni, piu raffmata 1'una. piu in-
cisiva I'altra. I-e asseconda A\e 
Ninchi. con alcuni sketches indo-
vinati (come quello in cui fa il 
verso alia Callas e alia Fracci) 
e una p;ccoia troupe di stelline 
un no' imbarazzate davanti a un 
te<;to e ad una regia ancora far-
raginosi. Di loro. I\y Holzer e 
certo la piu nlevante e sicura. 

Dicevamo del testo e della re
gia: non mancano i momenti graf-
fianti e quelli felici. Ma in com
plesso la riwsta e lunga. il co-
pione den«o di cosette inutili e il 
ritmo scade, si perde. specie al-
Cinizio del secondo tempo, che 
potrebbe benissimo essere ridotto 
e centrato sugh ultimi cinque o 
sei sketches. In gran forma, s'e 
detto. la Mondami e la Steni. Buo-
ne le musiche di De Martino. <*v 
bria e con ottimi «punti la coreo-
grafia di Don Lurm. La regia e 
di Eros Macthi Succes=o caldo. 
Si replica. 

I.S. 

timo film di Antonioni a quel 
lo su Eddie Chapman, a quel
lo sulle nuove prospettivc del
la radio, a quello. infine. su 
Walt Disney), per costatarc co
me nella scelta nnn fosse stato 
incluso nessun tcma scaturito 
dalla cronaca o daU'ofserra-
zinne del costume o dal dibat-
titn delle idee. 

Ma non s'e trattatn soltanfa 
di una Umitazione nella scelta 
degli argomenti. Anclie il mo
do nel quale suaU argomenti 
scelti c stato condotto il ditcor-
so e'e sembrato meno morden-
te e impegnato del solito. Non 
che siann mancati gli .tpunfi 
o un certo attegpiamento cri-
ticn rispetto ni temi. Ma, ci 
sembra. non s'e andato al di la 
di alcuni accenni. non s'e mai 
preso il toro per le coma, co
me si dice, per approfaudire 
un awetio o l'altro della realta. 

Prendiamo. ad esempio. il 
verrizia iniziale di Pint us su 
Blow up, {'ultimo film di Antn 
nioni Pintus ha accennatn. nel 
suo primo intervento. al prnble-
ma deVa civilta delle immagi 
ni. all'illusione. tipica di que
sto nostro tempo, che le imma-
gini. moltiplicandosi. riescano 
di per se a farci meglio cono-
scere e penetrare la realta che 
ci circonda. lino snuntn d', 
grande interesse. abbastanza 
stretlamente collegato a Blow-
no Ci saremmo awettati. quin
di. tin servizio simile ad altri 
che Zoom ha sanuto costrnire 
su altre opere c'wcmatnnrafirhe 
(ricordiamo quello. per certi 
versi esemplare. sul film La 
caccia): mi servizio. cine, che 
cercasse di allaraare I'indaai-
ne per individtiare quanto del 
la nostra realta. e come. I'ati-

Moeci su Eddie Chapman: qui 
sarebbe stato possibile porta-
re otwi<i il discorso sulle spie, 
ma non lo si e fatto. Dopo il 
discorsetto, un po* moralistico 
e tin po' semplic'vitico di An
drea llarbata, ci si e affl-
dati al valare giornalistica 
della presenza di Chaptnatr e, 
tn que^tn .senso. Cerfo d <pez-
^o * {'* rn/scMo a mnntenere 
una sun validtta 

Nel breve ricordo di Walt 
Disney, dnvutn a Manganella. 
ha prcdonunato. ci e pnr.so, 
il tono agiografico, corretto 
solo alia fine da qualche ot-
servazinne di Romano Calisi: 
ma ormai. a tanti giorni di di-
stanza dalla scomparsa del 
padre di Topalino, uifnnnli.fi 
piu attenta e critica. che di-
stingucssc tra i( periodo arti-
gianale e quello industriale di 
Disneu. e indwiduasse piii 
chiaramente quanta di piccolo 
borghese e di conformistico H 
fosse nella iinolu/ione di cer
tt persnnaagt c nei film disne-
yam. sarebbe stata possibile * 
necessaria. 

Infine. il servizio sulla radio, 
di Costantini e Segato. ci A 
sembrato il meno mordente, 
anche se ben condotto sul 
piano formate. L'unica conte-
stazione di fondo alle prospet-
tive della * sorella maggiore in 
min'tgnnna » I'ha posta Pintus. 
quando. parlando con Piccinni. 
Iia accennato al rischio >-he la 
radio divenqa proarammatica-
mente uno strumento di pura 
* divagazione»: ma. ancora 
una volta. il discorso si c fer-
mato a questo punto. ciod 
quando era appena cominciato. 
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programmi 
TELEVISIONE V 

8,30 TELESCUOLA 
17.00 
17.30 
17.45 
18,45 
19.15 
19,45 

20.30 
21,00 

22,15 
23.05 

21,00 
21,10 
21.15 
22.00 

ROMA: CORSA TRIS DI TROT TO. leiicitini.std A. Giubilo 
TELECIORNALE del pomenggio 
LA TV DEI RAGAZZI: Vangelo vivo: « II dono di Natale » 
NON E' MAI TROPPO TARDI (primo corso) 
CONCERTO SINFONICO direlto da Ferruccio Scaglia 
TELECIORNALE SPORT - Tic tac - Segnale orano Cro-
nache itahane La Riornata parlamentare • Arcobaleno • 
Frevisioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera - Carosello 
IL CONTE DI MONTECRISTO. di Alessanriro Dumas: < II 
perdono» Con Andrea Giordana. Carlo Ninchi, Enzo Ta 
rascio, Fosco Giachettl. Anna Miserocchi. Giiihana I ojo-
dice Riccardo Garrone. Achille Millo. Regia: Kdmo Fenogho 
L'ORSO (racconto sceneggiato) 
TELEGIORNALE della nolle 

TELEVISIONE 2 
SEGNALE ORARIO TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
LA BUROCRAZIA IN ITALIA: < Una rilnrma indist>cn«ahile > 
GIOCHI IN FAMIGLIA. Vaneta a premi pre.sentalo da 
Mike Bonaiorno Complesso diretto da Pino Calvi 

RADIO 
NAZIONALE 

Giurnaie rat io. 7, 8, 10, 12, 13, 
15, 17, 20, 23; 6,35: Corso di 
lingua mglese: 7: Aimanaceo -
Musiche del mattino - Sene 
doro '61 '66 - Ieri at Farla-
mento; 8,30: II nostro buongior-
no 8,45: Canzoni romantiche; 
9: Motivi da operette e com-
medie musicali; 9,15: U. Nahnu: 
il 10 di Teveth; 9,30: Diverti 
mento per orchestra; 9,55: l.a 
famiglia; 10,05: Antologia ope 
nstica: 10,30: La Radio per le 
Scuole; 11: Canzoni nuove: 
11.25: Francesco Borsi: l^i 
casa; 11,45: Canzoni alia moda; 
12,05: Gli amici delle 12: 12.20: 
Ariecchino; 13,15: Carillon; 
13.18: Funto e virgola; 13.30: 
Due voci e un microfono; 1345: 
Giorni per giorno; 14: Trasmis-
sioni regionali; 15,10: Canzoni 
nuove. 15^0: Relax a 45 gin; 
15.45: Orchestra di Fuccio Roe-
lens; 15,57: Radiotelefortuna 
1967; 16: Programme per I ra-
gazzi; 16^30: Cornere del disco; 
17,10: L'mventano delle cur.o-
sita; 17.45: «Ora. incenso e 
mirra »; 18,30: Musiche di corrv 
positon italiani; 19: La ptetra 
e la nave; 19,10: Intervallo mu
sicale; 19,18: La voce dei la 
vorator!; 1940: Motivi in gia 
stra; 19,53: Una canzone al 
giorno- 20,20: Tnttico gozza 
mano; 20.40: Concerto sinfo-
mco; 22^0: Mu«ica da ballo. 

SECONDO 
Giomale radio: 7,30, 840, 

940. 1040. 1140. 12.15. 1340. 
1440. 1540. 1640, 1740. 1840. 
1940, 2140, 22,30; 6.35: Diver
timento mustcaie. 7.15: L'hobhy 
del giorno: 7.18: Divertimfn'o 
musica1*: 745: Musiche del mat
tino. 845: Buon viaggto; 8,40: 

Folco Quilici; 8,45: Canta Bru
no FUippint; 9: Libri in tasca; 
9.10: Charlie I atxn alia tiom 
ba, 9,20: Due voci. due still; 
9,35: II mondo di lei; 9,40: Or
chestra Montemdlti; 9,55: But> 
numore in musica. 10.07: A. 
Maria Mori: l.a moda. 10,15: 
Il bnllante; 10.38: II Quartetto 
Centra presenta: I ("etransistor; 
11,40: Per sola orchestra. 1140: 
II vo=tro weekend. 12: Musi
che da film, 12,20: Tra'-missio-
ni regionali; 13: L'Appunta-
mento delle 13: 13,45: La clua-
ve del successo. 13,50: II di>c.o 
del giorno; 14: Scala Reale; 
14,05: VOCT alia nbalta. 14,45: 
Fer gli amici del disco: 15: 
Canzoni nuove: 15,15: Fer la 
vo^tra discoteca 15,35: Concer
to in miniatura. 16: Rap^odia; 
16,35: Tre minnii per te; 16,38: 
II giornale del vaneta: 17,25: 
Buon viaggio; 17.35: Non tutto 
ma di tutto: 17.45: Ritratto di 
autore: Arm-mdo Trnvajoli; 
18.15: Una «ettimana a New 
York. 18,25: S.n ntntri rrercati; 
18.35: Classe Unica: 18.50: I 
vostn prefenti; 19.23: Zig Zag; 
1940: Funto e virgola: 20: 
Luci de! var.e:a; 21: Microfono 
sulla citta: Siracu^a- 21,40: 
New York "66: 22.10: L'angolo 
del jazz. 

TERZO 
18,30: Musiche di J. C Bach; 

18,45: La Rassegna; 19: Musi
che di Paul Hindemith; 19.1$: 
Concerto di ogni sera; 2030: 
RivKta delle nvi<:te: 20,40: Mu
siche di Sergei Prokofiev; 21: 
Il Giornale del Terzo; 2145: 
Motivi natalizi nelia narrativa 
italiana con'emporanea; 2145: 
Document! e testimomanze; 
2240 Or*a Mmore 

BRACCIO DI FERRO di Tom Sims e B Zaboly 

NEW YORK - Anna Aragno 
(nella foto), la giovane ballerina 
italiana che I'anno scorso dtbullo 
al Metropolitan di New York, 
apparira nuovamerte nella serala 
di gala del prossimo Capodanno, 
la prima del nuovo c Met» al 
Lincoln Center, nel Pipistrello 
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