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Caloroso successo della novitd di Dario Fo a Milano 

j f 

La «signora » da buttare 
e la societa 

capitalistica 
Una continua aggressivita contrappuntata dalla 
ironia e un divertimento quasi senza pausa 
caratterizzano questa parabola sugii Stati Uniti 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 15. 

Letti a baldacchino che di-
ventano diligeiize e carri «r-
mati; cause da morto abita-
bili, con campanello e fine-
stra; telefoni a yettone da 
cui esce la mono dell'interlo
cutor e; Jantocci che volano 
in aria e trapezisti che hi-
sciano svuotati i low abiti 
sull'attrezzo; enormi tamburi 
che si trasformano in seggio 
di tribunale; monopattim a 
tandem; bidoni della nettezza 
urbana con la croce rossa e 
frigoriferi e lavatrici: tutto 
sul palcoscenico del Manzoni, 
in moto vorticoso per due ore 
e mezzo, calcolato come un 
meccanismo di precisione. K 
tutto insieme portato dal 
vento di una fantasia scate-
nata, felicemente swura nel-
I'invenzione graffiante, tecni-
catnente sapienle negli «ef-
fetti > di un estro che appare 
inesauribile. ora allegramen-
te gratuita, ora polemicamen-
te scoperta. una continua ag
gressivita contrappuntata dal-
I'ironia, un divertimento qua
si senza pause scandito da 
una apcrta denuncia che con-
tinuamenle riprende 

Siamo nel circo di Dario 
Fo. Lasciate le caligini medio-
evali di La col pa e sempre 
del diavolo: lasciate le farse-
sche di Settimo: niba tin po' 
meno. in questo suo ultimo 
spettacolo. La signora e da 
buttare. Dario Fo ha costrui-
to una magistrate «clowne-
rie >. in cui il gioco del circo 
assume una complessa fun-
zione tecnico-narrativa. 

Dentro una scenografia che 
e" Vint&ho di uno €chapi-
teau », con le sue travi por-
tanti c Vintrico dclle corde di 
sostegno per gli attrczzi degli 
esecutori; cioe, in altre paro
le. sulla pista di un circo, e'e 
anzitutto il mondo dei carroz-
zoni, coi suoi tipici rappre-
sentanti, i clowns. Clowns 
< cascatori », clowns « parlan-
ti», clowns c dc reprise» 
(ciot' quelli che, nel circo ve
ra, fanno gli intermezzi tra 
un numero e Valtro): impcr-
sonati da Dario Fo e dai suoi 
ottimi compagni con in testa 
Ezio Marano. Valerio Rugge-
ri. Secondo De Giorgi. i due 
Colombaioni, Arturo Corso. 
Bob Marchese, Alberto Vita-
li. a questi personaggi circen-
si tocca costruire sulla pista-
palcoscenico Vaspetto libero, 
fantastico, esilarante dello 
spettacolo dei pagliacci, il 
ritmo serrato delle « entrate >, 
la serie dei « gags ». 

Questi suoi clowns, Dario 
Fo ha ben evitato di farli poe-
tici, simbolici: carichi di si-
gnificati metateatrali, come 6 
spesso avvenuto ad autori e 
registi che di tali eroi del 
circo si sono serviti. Essi so-
no. qui, invece. < tecnicamen-
te ^ clowns: gesti. versi, co-
stumi, ingranaggi di un mec
canismo alio scoperto. assi-
stendo al funzionamento del 
quale lo spettatore si compia-
ce e ammira. Clowns neutri. 
dunque; e come tali capaci 
di assumere qualsiasi storia. 
di rappresentare o di raccon-
tarc qualsiasi altro personag-
gio. Ed ecco il secondo piano 
dello spettacolo di Fo: quel-
lo dell'analogia e della para
bola. quello che via via si 
investc di temi e problemi di 
at: unlit a. quello che chiama. 
Ii. sul palcoscenicopista, fat-
ti. uomini. idee del nostro 
tempo. « dislanziati » davanti 
alio spettatore tramite la 
€ clownerie >. ran al tempo 
Btcs*o carichi di una tenswne 
critica. ed esposti al giudizio 

L'analogia e presto scoper
ta: il circo che il palcoscenico 
propone alia platea e" come 
VAmerica. Una vecchia signo
ra vi sta morendo. ed e la 
America * leggcr.daria >. quel-
la che costrui la statua delta 
Libcrta. quella del West. II 
circo ha un travaglio interno 
per la successione della vec
chia signora: ne prende il po 
sto la sposa dt un nipote. cqui 
hbrista in tutu bianco. Can
dida c astuta. huonr. e fevera. 
Ma la uccidono. ed allora il 
circo cade nelle mani di un 
altro cloicn. cattivo. spietato. 
71 mondo c. sul piano della 
analogia. visto come un mon
do di circhi: e ce ne sono 
dove si fanno le elezioni dei 
direttori, truccate e coartale; 
altri piu progrediti dove vigo-
no nuovi sistcmi di organiz-
zazione (e dai quali e'e an-
che chi. per ragioni non de-
gne, acrobata o cloicn, scap-
pa in cerca della Uberta). 

Sul piano della parabola. 
quella che «* da buttare c 
Vintern societd capitalistica: 
Vanalogia sposa uccisaassas-
sinio di Kennedy si profila 
come capitolo conclusivo del
ta sua storia. della storia di 
questa societa di cui lo spet
tacolo ridicolizza, o denuncia 
olcuni vistosi e conacniti ma-

lanni: la guerra e il razzi-
smo, il militarismo e la pseu-
dogiustizia, il fcticismo della 
civtlta dei consumi, il rimbe-
cillnnento televisivo, il mam-
mtsmo, i metodi polizieschi, e 
cosi via. Ognuna di queste 
« voci» e spiegata, per cost 
dire, nelle varie « entrate » dei 
clowns, che vanno dalle eser-
citazioni militari al processo 
Oswald-Ruby, dal cerimoniale 
liturgico del culto al frigori-
fero alia mamma in avampo-
sto col figlio, lei vigile e pron
to contro il nemico, mentre 
lui vede la TV o legge i gior-
naletti di dunne nude; dagli 
interrogatori polizieschi con 
perdita di intiere dentiere «i 
balletti oHseqtitosi dei * cala-
braghe », i president i dei cir
chi minori che dicono sempre 
di si, attaccati alle low pol-
trone. ai voleri del circo guida. 
gli opportunisti, i concdiatnri. 

IM « clownerie J>, al Umite, 
diventa teatro politico, sul filo 
di un equilibria che non la 
snatura, se non raramente (in 
qualche punto. specie nel se
condo tempo, c'd qualche scar-
to I'erso un ccrto didascali-
smo); un equilibria per quasi 
tutto lo spettacolo ottenuln 
con un sapientissimo uso del 
risvolto comico-ironico. 

Per la freschezza dell'inven-
zione. il senso del tempo e 
del ritmo, la scansione e al 
tempo stesso il concatenamen-
to delle entrate. I'uso della 
farsa * distanziata * e tutta 
giocata sul grottesco. e so-
prattutto per il mordente del 
richiamo all'attualita sociale e 
politico. La signora e i\» bu< 
tare — pur ad un livello di 
teatro indubbiamente superio 
re, un teatro pin maturo. tut'o 
dispiegato e conosciuto dal-
I'autoreregista (che e sceno-
grafo c costumisla) — ci ha 
ricordato i lontani tempi del 
Dito nell'occhio. da cui, per 
esempio, par venir fuori di-
ritto diritto lo sketch, del tec-
nico balistico, che illustra la 
traiettoria del proiettile che 
ha ucciso la sposa in bianco-
Kennedy. 

Ma La signora 6 da but tare 
~ con una Franca Rame in 
tre parti, la vecchia signora, 
la giovane sposa, e una ragaz-
zona beat, in tutte e tre e di-
vertente e sicurc, fedele al suo 
personaggio-base di ragazza 
un po' svampita (a lei si af-
fiancano Maria Teresa Leti-
zia. Gabriella Partner, Lynne 
Robinson. Vittoria Vitali) — 
contiene ben piu di uno sketch 
di grande bravura: tutto lo 
inizio, con I'ingresso di Fo e 
dei suoi clown; il balletto 
dell'esercitazione; la scena 
dei € guardoni » che assistono 
alio spogliarello di una ra
gazza del circo (e uno di 
low vede attraverso un buco 
di una porta che ha con se); 
la sequenza delta cassa da 
morto in cui viene messa la 
vecchia; il balletto del Dies 
i rae: il processo per I'vcci-
sione del negro: la storia del j 
domatore di pulci. che termi-
na con Voperazione chirurgica 
per estrarle dalla sua appen-
dice; il finale del primo tem
po. con la sposa in bianco che 
pende. inerte, morla, dal tra-
pezio che passa dondolando da 
una quinta all'altra (ma non 
e'e qui un Ueve sospetto di 
malinconica poeticita, un po' 
estranea al tono ironico pole-
mico del tutto?) 

Un ultimo risvolto ironico 
chiude lo spettacolo: il clown 
inchiodato diventa uno sciato-
re. gli mettono un numero sul 
petto, e lui parte. Is* sport 
come svagn di una societa 
che non n W vedere. non vuol 
capire. non vuole avere rc-
sponsabilita. II che e. invece. 
cio che. ancora una volta 
Dario Fo — interprete come 
sempre ottimo. e qui ancor 
meglio come regista — ha vo-
lulo. col divertimento del suo 
applauditissimo spettacolo (in 
cui suona il complessino di 
Oscar e * le mani pesanti y) 
proporre al suo pubblico. 

Arturo Lazzari 

Mia in 
parrucca 

LONDRA — Sara una Mia Farrow insolita quella che vedremo 
nel film « Rosemary's baby >: infatli in esso la giovane atlrice 
— nota per le sue radical! c sfumature» alia maschtetta — 
apparira con i capelli lunghi: e cid, ovviamenfe, con I'aiuto 
della solifa parrucca. Nella foto: Mia Farrow con I'attore 
John Cassavetes (al centra) e con Roman Polanski, rispettiva-
mente protegonista e regista del film 

Festival a Budapest 

Con Gigliola 
la «Sanremo 
ungher ese » 
Presenti i cantanti di molti paesi europei 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST, 15. 

Gigliola Cinquetti ha avuto 
la copertina deH'ultimo nume
ro di Tukor, la piu popolare 
rivista a rotocalco ungherese. 
H volto e la voce della nostra 
cantante, che ha cominciato 
con Non ho I'eta ed e arrivata 
alia Rosa di sera non diventa 
mai nera, in questo paese sono 
conosciutissimi. 

II suo concorrente piu diretto 
continua a essere Bobby Solo 
— Modugno appartiene ormai 
alia leggenda e al mito — il 
quale reccntemente si era av-
vantaggiato: la tcle\isione a-
veva trasmesso un film Una 
lacrima sul visa, che lo ha 
come protagonista. Ma Giglio 
la Cinquetti ha una chance 
migliore. Domani. infatti. par-

Mastroionni a Prago 

per il Congresso 

degli atfori 
PRAGA. 15 

II pcr:od:co ccco^lovacco « No-
tiz:e teatrali > afTerma che 
I'attore italiano Marce'ilo Ma-
stroianni vorra a Praga per 
prendere parte al settimo Con 
(?re^?o mtemazionale de'Ja Fo 
derazione degli atton dal 2 all"8 
OTtobre 

Ma-troiarxii ?ara promote co-
mo do'ozato del S:ndacato a::o-

Cordoglio di Soragot per 

la scomparsa di Onorato 
Profondo dolore ha suscita-

to nel mondo dello spettacolo 
e della cultura r improwisa 
scomparsa del pittore Umberto 
Onorato. II Tresidente della 
Rcpubbliea na inviato da To
ronto il segucnte telegramma 
alia signora Onorato: € L a 
scomparsa di Umberto Onorato 
rappresenta un grave lutto per 
i! teatro italiano che con lui 
perde un appassionato anima-
torc. Ricordando la sua mul
tiforme c genialc attivita di ar-
guto discgnatore. scenografo. 
costumista, accolga, nella do

lorosa circostanza, le espres-
sioni del mio piu sincere cor
doglio >. 

Anche il ministro per il Tu-
rismo e lo Spettacolo. onorevo-
le Achille Corona, ha inviato 
alia famiglia il seguente tele
gramma: c La tragica scom
parsa di Umberto Onorato illu-
stre giomalista. scenografo e 
umorista umanissimo. lascia 
un vuoto incolmabiie nel mon
do dello spettacolo. Nel pren-
dere parte aH'unanime dolo
re prego accogliere i sensi del 
mio vivo cordoglio ». 

tecipera al Festival della can
zone ungherese, che da nazio-
nale che era , diventera inter-
nazionale. I cantanti infatti ap-
partengono ai paesi piu di-
versi. 

A par te la Cinquetti, che 
cantera una delle canzoni vin-
centi deU'uItimc Festival ma-
giaro. conclusosi qualche set-
timana fa. si esibiranno sul 
palcoscenico dell'Erkel la pa-
rigina Liz Brady, lo jugoslavo 
Paolo Ceskouar, Cislaw Ni-
men di Varsavia. Kirstie Spar-
bol di Oslo. Margareta Pislam 
di Bucarest. Joszif Kozbon di 
Mosca, Carola di Helsinki. 
Peter Harter di Vienna. Mini 
Nicolavic di Sofia. Monika 
Hauff di Berlino, e Ray Phi
lips di Londra. 

Parteciperanno inoltre alia 
serata i complessi ungheresi 
« Metro » e « Omega > che si 
sono distinti nell'ultimo festi-
\ a l . Ad ogni cantante straniero 
e stata assegnata una canzone 
tra quelle prime in graduato-
ria deH'ultima Sanremo ma-
giara. La Cinquetti. come ab-
biamo detto. cantera addirit-
tura una delle due arrivate 
pnme ex aequo. 

Inutile dire che tutti i posti 
dell'Erkel gia da una settima-
na sono prenotati. Neanche a 
titolo di favore particolarissi-
mo b possibile procurarsi un 
biglietto. II Festival della can
zone moderna ungherese ha 
due anni di vita. La sua for
mula e del tutto di versa da 
quella dei festival italiani. 
An/itutto ie canzoni ammes^e 
in gara sono numeroshsime. 
Chi deve giudicare se sono 
buone o no e la giuria di cri-
tici e quella piu larga del pub
blico. TJ pubblico DUO influire 
direttamente sul giudizio dei 
primi. escludendo o facendo 
riammettere in gara una can
zone. Dietro il Festival ma-
giaro inoltre non vi sono in-
teressi privati di case disco-
grafiche o di grandi imprese. 
Con questo ro.j si vuole affatto 
dire che il livello delle can
zoni sia molto piu alto di quel
le che vincono. per esempio. 
nella nostra Sanremo. 

Almeno perd le vincenti non 
sollevano odore di scandalo. 
Comunque. domani sera, ad 
Erkel esaurito. le canzoni un-
gheresi. i cui tcsti sono stati 
tradotti nelle rispettive lingue 
dei cantanti. tenteranno di a-
prirsi la strada per le vie 
d'Europa. 

G. B. Parodi 

Festival di Venezia 

// palloncino scoppia 

nelle mani di Bussotti 
« AH'ltalia ».- una mu-
sica interessante lega-
ta a un discutibile rivo-
luzionarismo salottiero 

Dal nostro inviato 
VKNEZIA. 15 

Scandalo al Festival. Sylva-
no Bussotti, il raga?zo terri-
bile (anni trentasei) della mu-
sica. ha fatto esplodere il suo 
palloncino colorato. Poco, ma 
non per colpa sua. II proget-
to originate comprendeva un 
intero spettacolo. con musiche, 
film, azione e via dicendo, in-
titolato AH'ltalia. Titolo non 
patriottico ma provocatorio. 
atto a collocare Bussotti tra 
Sanguineti e Arbasino, autori 
rispettivamente del Capriccio 
italiano e dei Fratelli d'Italia: 
volumi in cui viene ostentata-
niente enunciata la rivoluzione 
deH'apostrofo: quella cioe che 
sostituisce un'amante con un 
amante. 

Questa rivoluzione. come ha 
spiegato Bussotti nella sua 
conferenza stampa. 6 Tunica 
autentica e legittima. Tunica 
alternativa alle guerre e alle 
degenerazioni della iwlitica. 
Assunto illustrate da un filmi-
no pretenzioso in cui i gio-
chetti di ragazzini dal volto 
patibolare ci offrono Timma-
gine poco allettante del nuo-
vo < Eros ». 

Qui vorremmo far punto e 
andare a capo, cioe alle mu
siche assai piu interessanti del 
rivoluzionarismo salottiero cui 
Bussotti ritiene utile legarle. 
Dei due saggi presentati, il 
primo. Due voci. e soltanto 
sperimentale: composto nove 
anni or sono. tenta di contrap-
porre la voce um.ina a quella 
dclle onde Martenot. strumen 
to elettronico produttore di 
strani e spiacevoli muggiti c 
borbottii. II tentativo fallisce 
perche la differei./.j tra le due 
voci — quella limpida di Li-
liana Poli e quella in scatola 
— e eccessiva, annullando ogni 
effetto concorrenziale. merit re 
sullo sfondo una grossa orche
stra non trova gran che da 
dire. 

II secondo saggio costituisce 
invece una deliziosa riuscita: 
Ancora odono i colli c un ma-
drigale moderno affidato per 
Teseeuzione ai perfetti ma-
drigalisti del «Sestetto Luca 
Marenzio*. Al gioco polifoni-
co delle melodie si sostituisce 
Tintreccio di voci sospiranti. 
recitanti, abbaianti e magari 
cantanti. La preziosa intelaia-
tura del contrappunto fiam-
mingo viene cosi riempita da 
una sostanza sonora anomala. 
non senza un richiamo cultu-
ralmente sottile alle parodie 
socentesche del Banchieri. II 
risultato e stuzzicante. anche 
se piu della provocazione 
emerge la raftinata calli-
grafia. 

P e r questo Tautore sente la 
necessita di a\-\olgere il suo 
lavoro in puerili estremismi. 
come quelli enunciati nella 
conferenza stampa. E forse 
non ha torto. considerando 
che, ormai, i pubblici sono in-
sensibili a qualsiasi provoca
zione musicale. Tanto piu che 
nessuna e nuova, come si e 
subito constatato nel succes-
sivo concerto del coro della 
radio svedese quando. in un 
curioso pezzo di Arne Mellnas 
intitolato Succism, abbiamo ri-
trovato pari pari gli stessi 
truechetti vocali che per il 
compositore svedese avevano 
soprattutto valore didattico! 
Cid dimostra una volta di piu 
che non e la materia che con-
ta. ma la sua utilizzazione. As
sunto confermato. nel medesi-
mo concerto svedese. dal ma-
gnifico impianto tradizionale 
del coro Friede auf erden di 
Schoenberg. come dalla gar-
bata Ieggerez7a dei Five Ariel 
Songs di Frank Martin o dalle 
fasee Iuccicanti del Lux aeter-
na dell'unghorese Gyorgy Li-
geti di cui il festival presen-
tera domani il Requiem. 

N*e smenti=ce questo assunto 
il pezzo che completava il 
concerto bussi>ttiano: Caden 
cias H del trentunenne ar-
jrentino Gerardo Gandini che 
dal suo maestro Petrassi ha 
ereditato il gusto per le tra-
sparenti sonorita e per i gk>rhi 
aerei di timbri p.iz;entenv-n*e 
r:camati. Opera ele^antissima. 
nuv i f a a^cbe ^^ »v,n evade 
da quel contosto di ricf-rca 
puramenV formale in cui e 
chiusa la maggior parte d*.-i 
lavori di quosta mostra. 

Dei due concerti di cui ab 
biamo ora riferito. va ancor 
~egnalata la stra.irdinaria bra
vura degli interprets qifclli 
nominati e quelli rh^n nomina-
ti. i direttori Ettore Gracis 
e Giampiero Taverna, gli or-
chestrali della Feniee. Tecce-
zionale coro svode«e. il Se
stetto e Liliana Poli che non 
han bisogno di lodi. 

Dalla Feniee ci siamo poi 
trasferiti nel Teatro del Ri-
dotto per il concerto di mu 
siche e canzoni p»>polari or-
ganizzato da Roberto Ixj-di. 
Verardo e Pianta: spettacolo 
interessantissimo. intelligente 
e piuttosto estraneo al Fe
stival visto che e costruito di 
canzoni antiche e non di mu-
sica contemporanea. 

Rubens Tedeschi 

le pr ime 
Cinema 

Vivere 
Vivere per vivere 

Hobeit. IUI giomalista che la-
\ora per la televisione pangina, 
v stfinco della inoglie Catherine: 
<ioj)o qualche scappatella, cre<ie 
duicontraio il grande e nuovo 
amore nella persona d'una foto-
modelia ainericatid. Candice. 
Hsaunti i sotterfugi di pramma-
tica. .si convince a rompere con 
la coii-orte: ma la sua unione 
t<xi Candice dura poco: la ra-
ga//a torna oltre oceano. lui 
\ i \ e una pi'ncolosa e.sperienza 
p:ofe-»sionale nel Vietnam del 
Sud, poi nntraccia Catherine 
e \ ince. non .sttiza difficolta. la 
ornogliosa ntrosia dt lei. 

Claivle I/<?!oiidi ha ben capi-
to dopo Un uomo una donna, che 
per a\er sicuro .successo e ne-
cessario blandire Tipocrisia mo
rale e sentimentale del pubbli
co botghe.-»e: co.ii in \'irere per 
vivere. euli conclude nella piu 
accomo lante delle maniere una 
.storia che iwteva a\eie (iiiatehe 
agiiancio iwlemico eon la realta 
del mondo di oggi. II protagoni
sta. infatti. viene a contatto di 
alcum aspetti laceranti dell'at-
tualita: la guerra nel Sud Est 
asiatico, la tnsta avventura dei 
mercenari in Africa: ma i suoi 
cas! privati rimangono a una 
enorme distanza clal dram-
ma pubblico nel quale do-
vrebbero essere inseriti. e di 
cui il regista ci mostra pur 
(lualehe immagme calziinte Per 
il resto, si nota in I^elouch la 
Milita estrosita ottica 01 film e 
a colon) e una furbena in piu: 
quella <li cancel la re completa 
nien'e il dialogo. la'ldo\e es=o 
nschi di di\en*.ire tiopix) banale. 

Yve.s Mo'itand e Annie Girar 
dot *ixw l)ra\i e. nei limiti dei 
per^inamii. con\incenti. Candice 
IJemen e.spnme abbastan/a esat-
tarnc-nte la .stupidita deH'ameri-
cana media: ed e merito. questo. 
clie va riconosciuto all'autore, 
.sia per la scelta sia per la con-
dotta dell'attrice. 

Stimulantia 
MLsteri deH'indu-stria cinemato-

grafica svetiese. che e riuscita 
a combinare un incontro al mi-
nimo livello tra maestri e spe-
ran7e dello .schermo scandina-
vo. Per .S'timulanti/i si dovrebbe 
intendere (se abbiamo ben com-
preso) certi impulsi — stimolan-
ti. appunto — come il sesso, il 
denaro. il Iusso. la velocita. Ma 
l'unico pezzo notevole <H que
sta piccola antolo«ia e la bre
ve inchiesta. realizzata da Hans 
Abramssoo. sul misero quartie-
re lomline.se dove \*Lsse la sua in-
fanzia Charlie Chaplin. E al
lora? 

Ingmar Bereman ha girato. 
a sedici millimetri e a colori. 
alcune sequenze dei primi diM 
anni di vita del suo ultimo fi-
glioletto. Daniel: anche con quel
la firma illustre. siamo nell'am-
bito di un esercizio casalingo. 
Quanto a Gustav Molander. da 
tempo in pensione. e riuscito a 
scialacqnare — nonostante la 
collaborazione di due attori fa-
mo-i. Inarid Bergman e Gunnar 
Bjorastrand — la mirabile con-
cisione d'una novella di Maupas
sant. TM collana. Lars Gorling 
ci offre. in chiave ammonitoria 
e sotto il titolo Grand Prix, sce
ne tragiche di sciagure av\'enu-
te durante gare automobihsti-
che. JOTI Dormer. Vilcot Sjoman 
e Danielsv>n-AIfred.=;'=on (ci si 
*ono me.ssi p'ire in due) si dedi-
cano alia bar7e1.Ietta sceneggia-
ta. quasi facendoci rimp;angere 
certi analoshi esemplari no>tra
ni: l'epLsod;etto di Donner — 
"5'il!a mnncata prima no'.te di 
un e:o\ ane e di uni raga7za 
(man aca. q'iest'ultima. dell'i-
p.cne personale) nsul'.a co-
munque lievemen'.e p.u soppor-
tabile. anche per la prcsenza di 
Harr:et Ander=.=on. 

ag. sa. 

Pronto... C*e 
una certa 

Giuliana per te 
Non si sa bene come prenJer-

lo questo film. A \olte dai per
sonaggi scatunscono aspetti • 
ben piu concreti di quanto l'ai>-
parenza suggensca. A \olte. in
vece, situaZiOni serie non con-
ducono a nulla, lascuindoci de-
lusi. Uno sguardo sui giovani 
d'oggi e piu che do\eroso. tan-
to piu se chi lo lancia ha I'm-
tenzione di capirli, cogliendoli 
nei momenti e negli anibienti 
loro ideali. 

Paolo e Giuliana, agiati di-
ciottenni alia conqinsia della 
matunta classica. lui timido, lei 
sicura di .se. si conoscono a 
scuola e .iitrecciano una casta 
relatione. Ma il « dramrna > sta 
nella falsa comprensione dei ge-
nitori che. quando intervengo-
no, o sono ridicolmente geio.si 
(madre di lui). o pensano al 
peggio (la zia-tutnce di lei) o 
sono interessati al loro avveni-
re (padre di lui). 

Insomnia, il regista Massimo 
Franciosa tocca quasi tutti gli 
aspetti « interessanti » e « iwe-
tici » della questione. Vi spruz-
za sopra pure una delicata iro
nia, ma non riesce a centrare. a 
concretizzare situazioni e at-
mosfere. Questi ragazzi ri.sul-
tano freddi e troppo avulsi da 
quanto sta loro intorno (non e'e 
alcun rimando ad una qualsia
si societa) per appanre auten-
tici. Î a colt»a e forse del testo, 
tratto da un romanzo dj Fran
co Ferrari, il quale ha anche 
collaborate alia scenesjgiatu'a. 
I due protago:u->ti — Mita .Mtnli-
ci e Gianni Dei — pur nella loro 
acerba recita/ione. ci regalano. 
comunque. qualche momento di 
sincenta. Decisamente conven-
zionali i * grandi »: Paolo Fer
rari e Francoise Pre;o>t. 
Colore. 

Relazioni proibite 
II dottor Wester (interpretato 

da Gunnar Bjomstrand. attore 
raro che riesce a essere credi
b le anche nei panni dei pcr=*>-
naggi pni manierati del cinema 
svedese) e un medico fallito. iin 
uomo ciie resjura inanzi tempo 
l'aria del crepuscolo. amante sa-
dico di donne perverse e ma<>o-
chiste, che sfugge una stjuallida 
moglie gelosa ed e braccato da
gli splendidi occhi tristi della fi-
gL'a fanciulla. La clinica che We
ster dirige dovrebbe essere, per 
il regista Lars Magnus Lindgren, 
l'emljlematica allegona d'un 
mondo marcio: difatti ogni sor-
tita dalla clinica e una puntata 
verso famiglie borghesi e per
sonaggi vieppiu marci. II nume
ro delle donne vittime-assassine 
che girano attorno a Wester e 
incredibile: dalle infermiere al
ia figlia, appunto. e a quante 
si fanno ricoverare per essere 
frustate e amate. L'erotismo e 
stato spesso. nella letteratura 
nella pittura e nel cinema sve
dese (ma anche tedesco), la 
porta del tragico esistenziale 
e sociale: qui (il film e tratto 
dal romanzo di Jan Ekstrdin) d 
sol tanto la porticina che si a pre 
in una stanza di polizia fra bar-
bagli dena luce (quella della 
meticolosa fotografia) espressio-
nistica vhe vuole mascherare la 
inconsistenza del racconto c gial-
lo > orrido erotico. Le donne. in 
in realta tante facce paurose 
o appetibili della donna (ELsa 
Pra\ntz. Ulla Sjoblom. Catrin 
Westerlund. Margareta Krook). 
sono tratteggiate p:u grezzamen-
te che la figura del dottore. Non 
racconteremo la trama: diremo 
che hanno un gran da fare i 
becchini svedesi. amabili e raf-
finati come si addice a quanti 
<-ono fuori della m.schla ma ci 
cava no di che vhere. 

Vice 

Insieme a Genzano 
. ' • < ' ~~ ; #• f- ~ >, -. - '. . . ••- I- •, • 

Nando Scttembrini (a destra) k un cantante che si e afTermato 
soprattutto collaborando con il complesso c I Krtminals »; Eddie 
Ponti (a sinistra) • il presentatore flsso del Piper di Roma: 
enframbi partecipano domani — dalle ore H in poi — al 
Festival dell't Unite » di Genxane 

• • • • • • • • raaiiJ? • • • • • • • • • 

a video spento 
FUGA DAL TE.M\ - La 
terza puntata di Bte\e glo
ria di Mister Miflin ha con
fermato — con un crescen
do scuraoaiante — i ttmori 
ma espre^si al termme del
la seconda parte. Questo la-
voretto televisivo. chimA 
perche stiracclnato in piu 
puntate. tende sempre piu 
a sfuoaire al tcma col qua
le .it i ra {/r«">IIriiuUt<imenic 
annunciato all'attenzione. Si 
doveva parlare della tele
visione. quel € rnostro da un 
occhio wlo » cui fa etplicito 
riforimento tl titolo or'iamn-
le inglese. Btsouiuiva descri-
vere la vicenda di un bravo 
uomo dt vrovincia pre^n m 
un t ingranatioio » clie lo 
stntola e lo disuinanizza 
(ma anclie su questo tenia 
ci sarebbe parecchio da dt-
scutere e. invito da rimpro-
\-erarc per !a sua compia-
cente aenencita): invece. 
stiamo a^iistendo sempre 
piu alle vicende private di 
una coppia m cn*i. E I'at-
tenzione dello spettatore 
sembra ormai doverti ne-
cessartamente concent rare 
in que\to sennfortante in-
terrooativo: M amano, non 
J>I amano? Dico. natural-
mente. del Rick Wilton (Al
berto Lupo) e .sua nmiiltc 
U>is (Luna Ravelli). K non 
r 'e dubhio che tutta la fac-
cenda si stni tra\fttrmando 
in una tenzone fra oppoite 
schiere. a seconda delle 
espenenze private dealt 
spettatori. Quanta alia ter
za tncomoda — la giovane 
Sheila (Sicoletta Rizzi) -~ 
la Sim presenza appare sem
pre piu irnmotivata: ed o/;rif 
M'quenza ce la mostra in 
una condizione di .^p'rita 
che po'-o n nulla )m a che 
fare con la precede.ite. Si 
procede. in^omma alia Do 
ce-la mandi buona con in 
ritmo narrativo che ha mol
to da invidiare perfino ai 
romanzi pa^sionali che man 
davano in wlluchero, at 

' primi del sccolo, le siano-
rine dt buona fauvalia 

Alia conclwiioiie della ter
za puntata. poiuamo dire 

d'essere piciiamente d'accor-
do con quel crtttco televi
sivo uialese che viene ci
tato. tra gli altri, in aper-
tura di trasmissione: « E" un 
fumetto». scrive parlando 
di Mister Miffln. E, senza 
offesa per il fumetto. il suo 
giudizio sarebbe assai piu 
severo sc vedesse che razza 
dt storia stanno sfornando 
alia tv italiano. 

FORSK SCHERZANO — 
Massimo Olmi ha prescn-
tatn ieri sera il primo di 
una serie di servi;t che 
Zoom ha preparato -ml pro-
blema deU'univer.-'ta. Per-
baeco' Ablvamo ciedu'o per 
qualche mmutn che la tv 
volesse fare sul serio pren-
dendo di petto una realta 
scottante ed una questione 
assai complessa. Ct siamo 
ricreduti. purtroppo. as<at 
presto. L'« inchiesta ». infat
ti. ha pre so avvio da co*l 
lontano da sembrare clie non 
si fosse nemmeno avvtata. 
Zoom ci ha proiettnto d'un 
colpo all'umversitd britanm-
ca del Sussex, nei pressi di 
liruiliton: quella che nella 
.stessa Inp'nlterra viene de-
fuuta un.\ersita-beat. Senza 
alcun preavvi.so o •ipiepazio-
ne sul funzionamento degli 
atenei britannici abbiamo ri-
ccutn vmoni di sogno (ara-
zie anche al ritmo di man-
taaoio) cite devono avere 
gettato nelUi co<ternazione 
piu di un universitano ita-
hano. S'I} capito ben poco 
dt quella « apertenza »: ap-
pena quanto Ixistava per 
proporci un mondo totalmen-
te inconctliabile con quello 
delle no<lre universitd Su 
tpie^ta confutione, s'd *o-
vrapposta una conclusion? 
sorprendentemer.te sbnaati-
vam che ci ha tpiegato come 
I'Univenita del Sussex sia 
ti mndcllo da imttarc Ma si 
rendono canto a Zoom, da 
cpiah spaventosi problemi 
s'a afflitta I'umvers-tta ita-
hana'.' Ma forse. come pri
ma puntata, era soltanto 
uno scherzo. 

Vice 

preparatevi a... 
Dibattito sull'ltalia (TV T, ore 21,15) 

Seconda punlata della serie di dibattili organizzati 
dai servizi del Telegiornale sotto il titolo « Dove va 
I'llalia! ». Questa sera la discussione avra per tema il 
«progresso e lo sviluppo economico» del paese. Sono 
stati chiamali ad intervenire il prof. Nino Andreatta. 
il prof. Giancarlo Alberoni, il prof. Cesa Bianchi, II 
prof. Alberto Dall'Ora, il dotl. Piero Bontadini, il pro
fessor Bruno Pagani, il dolt. Giorgio Galli e II gesuita 
Luigi Rosa. Moderalore Furio Colombo. 

Finali a Kiev a v 1°, ore 16) 
Collegamenlo In Eurovi-

sione ed Intervisione con 
Kiev, per la prima giorna. 
ta delle finali della Coppa 
Europa di allelica leggera. 
Sei sono le nazioni che ga-
reggiano oggi nella citla 
sovietica per la conqulsla 

del massimo titolo conti
nenta l : Unione Sovietica, 
Repubblica democratica te-
desca, Repubblica federate 
tedesca, Francia, Polonia, 
Ungheria. L'Unione Sovie
tica, detenlrlce della Cop-
pa e la favorita. 

TELEVISIONE 1* 
10-11,30 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

Per Bari • Milano • zone rispeMivamenta collegata 
U , — INTERVISIONE - EUROVISIONE - UR5S: Kiev 

ATLETICA LEGGERA: COPPA EUROPA MASCHILE 
18,20 LA TV DEI RAGAZZI 

a) PICCOLE STORIE 
b) L'IPNOTIZZATORE 
di Georges Feydeau 
c) BILLY DOG 

19,35 ESTRAZIONI DEL LOTTO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
2 1 , — BUONANOTTE BETTINA 

Seconda puntata 
21,50 LINEA CONTRO LINEA 
22,35 I PRONIPOTI 
23.— TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18,20-20,15 EUROVISIONE - TUNISIA: Tunlsi 

GIOCHI DEL MEOITERRANEO 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 RICERCA 
22,— EUROVISIONE - TIWI3IA: Tur.si 

GIOCHI DEL MEOITERRANEO 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13. 15. 17. 20, 23; 
6,33: Corso dl spagnolo; 
7,10: Musica stop; 8Jt0: Le 
canzoni del mattino; 9,07: 
II mondo del disco italia
no; 10,05: Le ore della mu
sica; 12,43: La donna oggi; 
13,20: Le mille lire; 13,50: 
Ponte radio; 14,50: Parole 
e musica; 15,10: Zibaldo-
ne italiano; 15,40: Pensaci 
Sebastiano; 15.45: Schermo 
musicale; 16: Uomini e 
musica; 16,30: Hit Parade. 
17^5: L'ambo della setti-
mana; 17^2: Profili di ar-
tisti Unci; 18,05: Incontri 
con la scjenza; 18.15: Trat-
tenimento in musica; 19^5: 
Le Borse in Italia e al-
l'estero; 20.15: La voce di 
Iva Zanicchi; 20.20: Abbia
mo trasmesso; 22^0: V 
Giochi del Mediterraneo. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6.39, 
7^0. 8^0, 9^0, 10.30, 11J0. 
12,15, 13^0. 14^0, 15,30, 
16^0, 17^0, 18^0. 19.30, 
21,30, 22^0; 6^5: Colonna 
musicale; 7,40: Biliarcuno 
a tempo di musica; 8.45: 
Signort l'orchestra; 9.12: 
Romantica; 9.40: Album 
musicale; 10: Ruote e mo-
tori; 10.15: Vetrine di un 
disco per Testate; 10,40: 
Batto quattro; 11.42: Le 
canzoni degli anni '60; 
12.20: Dixie+beat; 12.45: 
Passaporto; 13: Stella me

nd fana; 1345: Fjnahno; 14: 
Juke-box; 14.45: Angolo mu
sicale; 15: Recentissime in 
microsolco; 15,15: Grandi 
direttori: Ernest Ansermet; 
16: Le canzoni del XV Fe
stival di Napoli; 16,38: 
Canzoni Italiane; 17: V 
Giochi del Mediterraneo; 
17,40: Bandiers. gialla; 18,25: 
Sul nostri rosreati; 18^0: 
Aperittvo in musica; 19^0: 
V Giochi del Mediterra
neo; 20,10: Jazz concerto; 
21: New York '67; 21,50: 
Musica da ballo. 

TERZO 

Ore 9,30: Corso di spa
gnolo; 10: Michel de La-
lande, Francis Poutenc; 
10,45: Heitor Viiia-Lobos, 
Francisco Tarrega; 11: 
Antolopia di interpreti; 
12^0: Giselher Klebe, An
dre" Johvet; 13: Musiche di 
Ludwig van Beethoven; 
14,30: Recital della piani-
sta Marcella Crudeli Ma-
sot ti; 15^0: The Dream of 
Gerontius, di Edward El-
gar; 17,05: Ludwig van Bee
thoven, Robert Schumann, 
Maurice Ravel; 18: Le opi
nion! deglt altri; 18,10: 
Igor Strawlnsky; 18,30: 
Musica leggera; 18,45: La 
grande platea; 19,15: Con
certo di ogni sera; 20,15: 
Concerto sinfonico; nello 
intervallo: musica e poe-
sia; 22: II giornale del Ter-
zo; 22^0: Scuola serale, dl 
Harold Pinter. 
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