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Da domani a Roma la 
Settimana del cinema dell'URSS 

Crisi superata 
per la buona 

volonta sovietica 
Sostituiti due film arbitrariamente re-
spinti dal Minisfero degli Esteri italiano 

La Settimana del cinema 
sovietico si a pre domani a 
Roma, al cinema Quattro 
Fontanc. con la proiezioiie, 
In anteprima mondiale. di 
Anna Karenina, tratto dal ro-
manzo di Tolstoi, diretto da 
Aleksandr Zarki, interpreta-
to da Tatiana Samoilova, c 
della Corazzata Patiomkin, 
11 celebre capolavoro di Ser-
Rhei Eisenstein. Prosefiuira. 
poi, al cinema Archimede fino 
al 29 ottobre. Verranno pre-
sontati, oltre ai film della 
retrospeltiva. dedicata ai clas
sic! della cinematofjiafia (La 
viadre di Pudovkin. Zvenigo-
ra di Dovge-nko, ha fine di 
Han Piptraburgo, di Pudovkin. 
Sciapera di Kisenstein e La 
caduta della dinastia dei Ro-
mannv) di Kster Sciub. lungo-
metrapRi e doctinientari <lel-
la piu rocento pmduziono tra 
cui 11 giornalista di Serghei 
Gherassimov. Incontro in 
mantagna di Nikolai Sanisc-
vili. Edgar e Cristina di Leo
nid Lejmanis. Nplla citta di S. 
di Josif Kheifiz, La sorella 
maggiore di Georghi Nathan-
son, L'ombreUino di Koba 
Khidze e II prato di Bezin. ri-
costruzione del famoso film 
Jnedito di Eisenstein. 

Questi ultimj due film ven-
Rono presentati in sostituzio-
ne di Fiumana di fprrn di 
E(im DziRan e di Zosjn di 
Mikhail BoRhin. che sono 
stati rifiutati. con un Rravis-
simo pesto. da nn funziona-
rio dell'Ambasciata italiana a 
Mosca e dal nostra ministero 
dcRli Esteri. 

Tl provvedimento ha pro
vocate un incidente che e 
stato supcrato solo Rrazie al
ia tolleranza e alia buona vo
lonta dei dirigenti della ci-

II Teafro Esfudio 

di Cuba nei 

teatri « off» 

italiani 
MILANO. 21. 

Dopo il successo riportato al 
Festival di Vcnezia. e a quelli 
di Parigi. e di Avignonc. il 
Teatro Estudio di Cuba portera 
nelle maggiori citta italiane 
La notte degli assassini di Jose 
Triana. 

L'Associazione Nuovo Teatro, 
che riunisce le compaRnie ita
liane di teatro spenmentale, 
proporra lo spettacolo cubano 
nei suoi teatri c off» in tutta 
Italia a part ire dalla sala del-
rtJnione culttirale di Torino. 
Sono gia ccrte le rappre«enta-
zioni di Milano. Gcnova. Sam-
pierdarena. Livnrno, Fircnze. 
Roma. Napoli, Bari, Bo!oRna. 

ntmatoRralia sovietica. Costo-
ro, iufatti, pur avendo chie-
sto al ministero deRli esteri 
italiano di rivedere il provve
dimento. hantio deciso di so-
stituire i due film « non gra-
diti * 

E' da notarc che lo stesso 
ministero dello Spettacolo era 
intervenuto sollecitando un su-
peramento delle difficolta 
create dalla nostra rappre-
sentanza a Mosca e dalla di-
rezione degli affari culturali 
del ministero degli Esteri. La 
prassi vuole, infatti, che sia 
I'ambasciatore italiano presso 
il paese cui e dedicata la ras-
segna cinematoRrafica a tra* 
smettere un suo parere, sui 
film da proiettare. alia dire-
zione degli affari culturali 
presso il ministero degli Este
ri. e che questa decida di 
conseguen/a. Essendo fuori 
sede 1'amba.sciatore Sensi, la 
decisione c stata presa da un 
addetto deH'ambasciata. e con-
validata a Roma prima da un 
alto funzionario, il dott. Gal-
luppi, e poi dal direttore della 
sezione stessa. Tassoni. 

Sembra anche che 1'avallo al 
grave gesto compiuto a Mo
sca sia stato dato senza che i 
due funzionari avessero preso 
visione dei film in questione. 
Fiumana di Jerro e dedicato 
alia Rivoluzione d'Ottobre, di 
cui ricostruisce alcuni episodi. 
Zosja narra la storia d'amore 
tra un ufficiale dell'Armata 
Rossa e una giovane polacca. 

Come dicevamo prima i 
dirigenti sovietici non hanno 
voluto compromettere la ma-
nifestazione. che si svolge 
nell'ambito degli scambi cul
turali tra Italia e URSS. e 
hanno sostitnito i due film 
con L'ombreUino e con 11 pra
to di Bezin. 

In particolare, 11 prato di 
Bezin e un documento assai 
interessante. Si tratla della 
ricostruzione. fatta at traverso 
ccntinaia di fotografie di sce-
na, di un famoso film, mai 
portato a termine. di Serghei 
Eisenstein. II materiale gi-
rato dal grande regista sovie-
tico, e che si trovava nella se
de della Mosfilm, fu distrutto 
nei corso della guerra, dall'in-
cendio scoppiato durante un 
bombardamento tedesco. 

H ministro degli Esteri ita
liano dovra. comunque, ri-
spondcre dell'operato dei suoi 
funzionari in Parlamento. I 
rompapni Alatri e Galluzzi 
hanno. infatti, presentato una 
interroRazione suirarpomento. 

La settimana del cinema so-
vietico verra ripetuta a Mi
lano dal 26 al 1. novembre. 

Presenziera alle due mani-
festazioni di Roma e Milano, 
una delegazione che giungera 
domani mattina daH'Unione 
Sovietica e che sara guidata 
dal Vice Presidente del Co-
mitato per la cinematografia, 
Vladimir Golovnja Di essa 
fanno parte le attrici Tatiana 
Samoilo\a. Tatiana Doronina 
e Lejla Abascidze. 

Mentre prova « La monaca di Monza » di Testori 

Luchino Vise on ti scettico 
su chi scrive 
per il teatro 

Problem! di linguaggio e di misura - II 
regista pensa al suo nuovo film: la sto
ria dell'ascesa al potere di una famiglia 
di industrials nella Germania del '30 

L'«Osservatore romano» fa 
mania indietro su «Blow-up » 

L'Osservatore romano ha o-
perato una vistosa inversione 
di marcia in merito al giudizio 
su Blow-up. II quotidiano vati-
cano era intervenuto nella po-
lemica apertasi ben prima del 
sequestro del film di Antonioni, 
ordinato dalla Procura di An-
cona, con un articolo di prima 
pagina intitolato Cercate di ca-
pire: in esso si dava un giu
dizio positivo del film che ve-
niva definito una c meditazione 
sulla societa contemporanea •». 
sulla condizione del «fragile 
uomo tormentato del nostro 
tempo T>. Ed ecco la inprcia in
dietro: suW'Osservatore e ap-
parso un nuovo corsivo Per un 
film, nei quale si affernia che 
sia I'autore del film, sia molti 
giornali hanno strumentalizza-
to il primo articolo tentando di 
forzarne il contenuto fino a far 
credere a una totale approva-
zione, da parte del quotidiano 

vaticano, del film sotto tutti i 
punti di vista. L'Osservatore 
ricorda come, fin dall'inizio, 
sulle sue colonne fossero state 
espresse sul film anche riserve 
(che, per la verita, nei conte-
sto dell'articolo in questione. il 
quale era un aperto invito alia 
tolleranza. avevano un carattere 
del tutto secondario - n.d.r.): 
riserve che questa volt a il gior-
na!e vaticano puntualizza con 
queste parole: «Condanniamo 
apertamente il crudo reahsmo 
e l'insistenza del film in alcune 
scene d| accenttiata sensualita ». 
lamentando «ancora una volta 
die tale inconveniente sia larga-
mente registrato in moltissimi. 
troppi altri film che circolano 
indisturbati su tutti gli schermi>. 

Intanto ien a Napoli il film 
e stato proiettato in un circo-
lo cittadino ai magistrati inca-
ricati di emettere U giudizio 

In un corlile di via della 
Lungara, a Roma, si aggirano 
suore e cavalieri dai costumi 
secenteschi: nella vicina sala 
di un istituto culturale, pro-
motore di manifestazioni cine-
matografiche e teatrali, Lu
chino Visconti sta mettendo 
a punto La monaca di Monza 
di Giovanni Testori, nell'in-
terpretazione della Compagnia 
che fa capo a Lilla Brignone, 
Valentino Fortunato. Sergio 
Fantoni. E' il secondo testo 
dello scrittore milanese die 
Visconti affronta, dopo 1'Arial 
da: i lettori ricorderauno le 
polcmiche suscitate dalla rap-
presentazione di qucsto dram-
ma. prima prnibito. a Roma, 
sul finire del '60, da un inter-
vpnto puliziesco, poi oggetto, 
a Milano, della censura di nnti 
magistrati: ricorderanno, an
che, la passione intellettuale e 
civile che Visconti pose nei 
portare sulle scene /'Arialda 
e nei contrastare la campagna 
oseurantista scatenata dagli 
ambienti clericali piu retrivi 

Sulla Monaca di Monza. Vi
sconti d motto piii cauto: Var-
gomento lo interessava da tem
po: certamente sin da quando 
il Ttlazzucchplli ricostrui in un 
suo fortunato volume, e sulla 
base deali atti vroeessuali. la 
vicenda vera di quella SHOT 
Virqinia. che Vnn?oni avern 
in sequito trasposto, e trasfi-
gurato. nei personaagio della 
si/fj Gertrude. Anche Tpstori 
ha frugato negli archivi del-
Vepoca. per conferire ai tra-
aid eventi il massimo di at-
tendibilita storica: ma miran-
do. attraverso la libera scom-
posizione e ricomposizione dei 

Domani al Metastasio di Prato 

S'inaugura con Cechov la 
Rassegna degli Stabili 

FIRENZE, 21 
Si apre dopodomani, al Me

tastasio di Prato, la Rassegna 
internazionale dei Teatri Sta
bili. giunta coraggiosamente 
alia sua terza edizione. Gia 
lo scorso anno, la vicina cit
ta e il suo bel teatro (ormai 
t ra i piu attivi e ambiti del
la provincia italiana) avevano 
soccorso Firenze. dopo che la 
Pergola era stata dichiarata 
inagibile: poi venne 1'alluvio-
ne (e c salto », tra l'altro. per 
questo, 1'ultimo spettacolo in 
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programma). ad aggravare e 
a complicare le cose. Nono-
stante le speranze nutrite e 
le assicurazioni avute a suo 
tempo, il massimo teatro di 
prosa fiorentino non potra es-
sere riaperto prima di di-
cembre. 

La Rassegna 1967 si svolge-
ra dunque in proporzioni ri-
dotte: la inaugurera (al Meta
stasio. come abbiamo detto) il 
Teatro della Commedia di Le-
ningrado con i Racconti vario-
pinti di Cechov. per la regia 
di Nikolai Akimov: martedi. 
mentre a Prato si replicheran-
no i Racconfi. al Comunale di 
Firenze andra in scena Na
than U saggio di Lessing. nel-
1'interpretazione del Deut-
sches Theater di Berlino de-
mocratica (regista Friedo 
Solter). Lo stesso Deutsches 
Theater darii quindi, venerdi-
e sempre al Comunale. II Dra-
go di Evgheni Schwarz (re-
Ria di Benno Besson). Cia-
scuno dei due spettacoli avra 
una replica. 

I] Deutsches Theater, eom-
plesso artistico forse meno 
universalmente celebre del 
Berliner Ensemble, ma non 
•»nno prestigioso. giungera 
%mque in Italia, e a Firen
ze. un anno dopo l'odioso veto 
(giustificato da meschine ra-
gioni burocratiche). che ne 
aveva impedito l'ingresso nei 
nostro paese. Meglio tardi che 
mai: anche perche ai critici 
e agli spettatori italiani. do
po la € prima > nazionale del 
Drago. data nella stagione 
passata dallo Stabile di Ge-
nova. e rimasto pur sempre il 
desiderki di vedere questa 

Tony Curtis 
sara lo 

« strangolatore 
di Boston » 

HOLLYWOOD, 21. 
Tony Curtis interpretera la 

parte di Albert Desalvo. Cuomo 
che avrebbe ucci?o tredici don-
ne. nei film « IA> strangolitore di 
Boston». Le riprese del film. 
ispirato da un fatto vero e an
cora recentissimo, e basato su 
un hbro di Gerald Frank, co 
minceranno in gennaio. Di fron-
te a Tony Curtis, nella parte 
del dee procurators generate del 
Massachusetts che diresse I'in-
chiesta al termine della quale 
fu arrestato Desalvo, vedremo 
Henry Fonda. 

amara e realistica favola del
lo scomparso drammaturgo 
sovictico in quella che e forse 
la sua piu famosa edizione: 
applauditissima a Parigi . nol 
'66, dal pubblico e dai recen-
sori del Festival del Teatro 
delle Nazioni. Ne minor inte-
ressc suscita Nathan il saggio, 
capolavoro del teatro illumi-
nista tedesco (della cui impor-
tante riproposta da parte del 
Deutsches Theater I'Unita si 
occupo gia. in una corrispon-
denza da Berlino di Arturo 
La7zari). 

Chiuderii la Rassegna. dal 3 
al 7 novembre al Palazzetto 
dello Sport, uno spettacolo 
italiano: La rappresentazione 
per Enrico V (daH'Enrico V di 
Shakespeare, nella riduzione 
di Roberto Pallavicini. VirRi-
nio Puecher, Roberto Sanesi. 
per la regia di VirRinio Pue
cher) , c prodotta ^ in associa-
zione dal Piccolo di Milano e 
dal rinato Stabile di BoloRna. 

Peccato dunque che. pur 
denso e succoso. il Festival 
teatrale fiorentino sia cosi 
breve. Gli appassionati si con-
soleranno. in parte, facendo 
assegnamento sulla promessa 
degli orgam'zzatori di recupe-
rare . nelPaprile del 1968. al-
meno alcuni dei complessi e 
spettacoli " gia c contrattati » 
fin dall 'estate. nella previ-
sione (rivelatasi fallace) rhe 
la Pergola potesse accoglierli: 
si t ra t tava. fra l 'altro. del 
Royal Court Theater con la 
shakespeariana Dodicesima 
notte (inscenata apposita-
mente per Firenze). del TNT 
di Parigi con L'illusion comi-
que di Corneille. dello Schau 
spiclhaus di Dusieldnrf con 
il coethiano Faust nella nuo-
va edizione di Stroux. del Tea
tro Contcmporaneo di Varsa-
via con Ylfigenia in Tauride 
di Euripide per la regia di 
Axer. Auguriamoci di vederli 
la primavera prossima. 

Regolarmente si terra inve-
ce, dal 27 al 29 ottobre. fl 
Convegno di studi intonato al 
tema generale della Rassegna 
'67*68, e che a\Ta dunque per 
argomento: Riflessi della real-
ta d'ogoi nella realizzazione 
del repertorio classico. Le re-
lazioni saranno svolte da : J a n 
Kott e Orazk) Costa: Siegfried 
Melchinger e Adam Tarn: Ro
ger Planehon e Giorgio Guaz-
zolti: Emile Copfermann. 
Presiedera Paolo Grassi ; il 
dibattito sara presumibilmen-
te ampio e an ima te con auto-
revoli interventi da tutta Eu-
ropa. 

fatti e della loro cronnlogia, 
ad estrarne un senso attuale 
(almeno per lui): una sorta 
di angosciata domanda, quasi 
una chiamata di corresponsa-
bilita nei riguardi del Creatore 
(Testori e, e Visconti tiene a 
sottolinearlo. un autore d'ispi-
razione cattolica) per i delitti 
e per le pene delle sue crea
ture. 

Da come ce ne parla, non 
pare che Visconti senta que
sta Monaca di Mon/a come 
qualcosa di profondamente af-
fine ai suoi interessi e al suo 
temperamento; ma pure si 6 
gettato nell'improba fatica 
con la serieta, I'impegno. lo 
straordinario scrupolo profes
sional die tutti gli riconosco-
no. anche nelle sue piii discus-
se occasioni artistiche. «C'd 
un problema di misura, e ce 
n'e uno di linguaggio — egli ci 
dice —: Gli scrittori die in 
Italia si dedicano al teatrq, 
come Testori, ignorano o tra-
scurano. in generale, le que-
stioni della realizzazione sce-
nica: le proporzioni esorbita-
no dai limiti di un normale 
spettacolo. i dialoghi (e i mo-
nologhi) sovrabbondano in 
lunghezza, le didascalie sono 
di scarsa utilita pratica >. Di 
qui la necessita di tagli. gia 
effettuati sul copione dal re
gista. col tacito assenso del 
drammaturgo. Di qui. anche. 
la difficile ricerca. nella rap
presentazione, d'uno stile pre-
ciso e omogeneo. « // linguag
gio di Testori e — spesso — di
retto, moderno, diciamo rea-
listico. Ma altrove diventa let-
tprariamente fiorito, baroc. 
cheggiante, con cadenze addi-
rittura dannunziane, dell'ulti-
mo D'Annunzio ». 

Sembra insomma che Vi
sconti si ponga in un atteggia-
mento vivacemente critico nei 
confronti della produzione tea
trale italiana, lamentando che 
i registi siano. nei contempo, 
obbligati a interventi di ca
rattere creativo, per potere 
conferire una dimensione tea
trale ai testi low affidati, 
e accusati di « sopraffazione » 
su questi medesimi testi. Per 
il 'S7.'6S. del resto. il lavoro 
teatrale di Visconti si fermera 
alia Monaca di Monza e Gila 
ripresa de/l'Egmont di Goethe, 
con musiche di Beethoven, per 
i massimi teatri Urici italiani 
(dopo la « prima >, al Maggio 
fiorentino, nella primavera 
scorsa). Per VOpera di Roma. 
allestira due gia noti suoi spet
tacoli, Don Carlo di Verdi e 
Le noz7e di Figaro rifi Mozart. 
destinati all'annunciata tour-
nee newyorkese. 

L'attenzione di Visconti si 
volge ora di nuovo al cinema: 
nei febbraio dell'anno prossi-
77JO dovrebbe cominciare. in 
Germania occidentale. le ri-
presp del Tramonto degli Dei: 
nuclpo della vicenda P Vasce 
sa al potere d'una famiglia di 
industrial'! (corrp suhito alia 
mente il nome dei Krupp). in 
ennenmitanza con I'avventa 
del nazismo. negli anni fra il 
'30 e il ML Dramma cantem-
poraneo per ambienlazianc e 
per tematica. dietra it quale 
si scorae. in irasryirenza. la 
linea ideale del Macbeth sha
kespeariana. Dovrebbe trattar-
si di una produzione astocia-
ta fra nazioni dell'Occidente 
europeo. con psclusinnp di una 
pretenza (almeno direVa) de
gli amerienni Ed anchp que
sto r un dato da sepnalarp 

Aggeo Savioli 
iVella foto: Lilla Brignone. 

Visconti. Sergio Fantoni e Va-
lentina Fortunato durante le 
prove dello spettacolo. che an
dra in scena. in « prima » na
zionale. al Quirino di Roma 
il 4 novembre. 

Gioco felevisivo 
per rilanciare 

il cinema 
in Francia 

PARIGI. 21 
La rad:ote!ovis:one francese 

meuera tra poco xi onda un gio
co televisrvo destaiato a « rilan
ciare » la industria cmemato-
fica. 

Domani e hmedl verranno 
proiettati. sui piccoli schernu. 
degli estratti di cinque film fran-
cesi e di cinque film stran^eri 
di reccnte reahzzaziooe. I te-
lespettator; verraono mvntati a 
c votare » per tre dei film che 
giudicheranno miglion. La desi-
gnazione dei film premiati av-
verra secondo I'attuale sistema 
del Tierce, 1'equivalente delle 
scommesse < tns > sui cavalli. 
Tra colore che avranoo desi-
gnato. nell'ordine. i tre film che 
avraimo raccolto U maggior nu-
mero di voti verra sorteggiato 
un premio di diecimila franchi 
pari a un milione duecentoses-
u n t a mil* lire. 

le prime 
Cinema 

L'incidente 
Una volta tanto. la pubbli-

cita non mente: L'incidente. 
ovvero Accident, di Joseph Lo-
sey. contese davvero a Blow-up 
la Palma d'oro del Festival 
di Cannes, dove ottenne ugual-
mente premi ufliciali e non ufli-
ciah. II regista americano. at-
tivo oramai da tempo in Gran 
Bretagna, si 6 valso anche qui 
della collaborazione di due dei 
suoi attori preferiti. Dirk Bo-
garde e Stanley Baker, e del 
drammaturgo Harold Pinter, 
che ha scritto (sulla base d'un 
racconto altrui) la seeneggiatu-
ra cli Accident, come gia quella 
del Servo. 

Una scidgura stradale distrng-
ge la vita di William, ari.sto 
crat'co studente di fllosofia. 
proprio la sera in cm egli si 
reca, con la fidanzata Anna 
(una pnncipessa austriaca). a 
rendeie vi^ita al suo professo-
re Stephen; che e. poi. il vero 
protagouLtta della vicenda. Qua-
rantenne. c«i moghe e tigh, 
Steplien ha fatto di William lo 
schenno della sua reale pass'o 
ne per Anna: a lei non ha det 
to nulla, anzi ha cercato di 
scartcare per vie traverse la 
sua crisi setitimentale. D'un 
tratto. poi. Stephen ha scoper-
to che Anna e. da tempo, 
l'amante del suo aniico Chat lie. 
collega di universita (siamo in 
fatti a Oxford) e scrittore di 
successo: e, per qtianto visi-
bilmente ne soffra. si » ^dclint-
tura prestato come paraninfo 
a.l entrambi. Ma Anna, stanca 
di Charlie, decide cinicamente 
di sposare William: costui mno-
re. nelle drammatiche circo 
stanze che abbiamo accennato. 
a bordo della sua macchma. 
for.se ubriaco. Stephen sbriga 
le formalita con la pohz<a, ma 
.M>ttrae ad essa la presenza di 
Anna, che e runasta illesn. an 
che ->e sotto choc; e finalniente 
sfoga sulla ragaz/a. net segre-
to della propria casa Ci hani-
buii non ci sono. la mobile e 
in cliiuca. nell'attesa di daitie 
alia luce un altro). i desideri 
repressi. L'liidomani. Anna la-
scia l'lnghilterra. incurante 
delle proteste di Charlie. Ste
phen si rinchiude nella sua :i-
spettabile dimora. mentre sen-
tiamo echeggiare di nuovo. si-
nistramente. nella colonna sono-
ra. il rumore del tragico in
cidente. 

Ce , nei film, una scena-chia-
ve: ed e quando. in abito da 
sera. Stephen. William e gli 
amici di costui giocano una 
dura partita di « rugby da ca
mera »: simholo lampante. che 
fornisce il timbro dei rapporti 
fra i personaggi. i quali espri-
mono gli nm verso g!i altri. 
nei gesti piu usuali e piu for-
malmcnte corretti. una vio'on/.a 
appena rattenula. II conflitto 
e di gpfiera/.ioni. di classi e 
ancor piu di caste: come era 
gii nei Servo. la cui incisivita 
allegnrica si ritrova tuttavia, 
neir/ncidenfe. solo in parte. I.o 
studio psicologico e. pur qui, 
di grande acutezza. l'ambienta-
ztone perspicua. il dialogo di 
Pinter — con le sue mLsure 
brevi e tese, il suo ritmo ta-
lora paradossale — graffia al 
vivo nella situazione. Non si 
sfugge, peraltro. a un sospetto 
di manierismo nello stile, e di 
conversione moralistica (anche 
se nei senso di un moralismo 
<di opposizione ^) nell*atteggia-
mento critico di Losey verso 
la societa e il mondo. 

L'incidente e. in ogni modo. 
opera di notevole spicco nei 
panorama cinematografico at
tuale. e di tutto riguardo per 
quanto concerne la fattura: gli 
attori. dal sempre bravissimo 
Bogarde a Baker, a Jacqueline 
Sassard. a Michael York, alia 
Merchant, alia Seyrig. ad Ale
xander Knox (nella impareg-
giabile figura del Rettore) sono 
ammirevolmente condotti. Otti-
ma la fotografia a colon di 
Gerry Fisher. 

ag. sa. 

Intrighi al 
Grand Hotel 

Con le due < american come
dy >, Donne, v'insegno come si 
seduce un uomo e Come ucci-
dcre vostra moolie. Richard 
Qume ci ha ofTerto, a luelli 
diversi. un quaJro sconsolante. 
5uo malgrado, del conformismo 
piu spuntato e puntano della 
societa d'O.treoceano. nonostan-
te p o t e s t sembrare. a tratti. 
che accettasse un dibattito p.ii 
app>-ofondito. Suo malgrado... »i 
e detto. Infatti. « scoasolante » 
e im'aggettivazione che raa-
giungeva la struttura dei film 
dal di )uori, cioe con un'opera-
z.one cntica. ma che non na-
sceva mai dall'interno del di-
scorso proposto da Qjine al 
pubblico. 

Intrighi al Grand Hotel, trat
to dal racconto di Arthur Ha:-
ley. non smentisce Quine. anzi 
aggrava sensib;lmente la .-ua 
posizione ne] firmamento dogU 
€ auton » hollyuooiiam. Ci .si 
chiede che cosa mai abbia vo 
luto fare Quine presentanoVj 
due o tre giorni d'attivta di 
un grande albergo di New Or
leans. con i drammi e i me!o-
drammj che vi si accattiUano 
ad un ritmo senza dubbio trop-
po sostenuto. Un piccolo mon
do che nflette una societa p.u 
\asta? Niente di tutto qucsto. 
nonostante vi si frontegg.no e 
vi si combattano due soc:eta: 
1'una. chiusa nei suo confor-
mismo gia ben sperimentato 
(con un pizzico di razzismo): 
l'altra. tesa a nnnovare le 
stru:ture dell'albergo forse de-
crepite. In rea'ta. a ben guar-
dare. si tratta soltanto di dje 
n.odi diversi di « amm n,strare » 
un grande albergo che s: sfi 
dano a braccio di ferro. E po:. 
!e disav\*enture private del 
conte. pirata della strada. e del 
topo d'albergo sono troppo ba-
na'j per creare qualche suspen
se. Degli attori. ricordiamo 
Rod Taylor. Karl Maiden MI 
ladro nevTOtico), Catherine 
Spaak. Colore. 

vice 

Burt Lancaster 
paracadutista 
spericolato 

HOLLYWOOD. 21. 
Burt Lancaster sara il pro-

tagonista del Aim The gypsy 
moths, diretto da John Fran-
kenheimer dal romanzo di Ja
mes Drought Protagonisti dei 
film sono alcuni paracadutisti, 
fra 1 piu spericolati: quelli che 
pr t t icmo U caduta libera. 

• • • • • • • FBaiv!/ 
a video spento 

MOKTI CHE PARLANO -
Dalla «serata culturale» 
.sul secondo, ieri sera, ab
biamo scelto Ui cantatrice 
calva di lonesco. L'oramai 
jamosissimo lavoro dell'au-
tore francoruineno e, per 
certi verst, particolarmcnte 
adatto al video, per Vim-
portanza che m esso luinno 
anche i ue*ti put casua'i. 
rtpctuti come in un rito. La 
conversazione dei personag
gi e intesAtita di luoghi co-
mum. di frasi fattc cvnu-
re, a rijlcttcre un momen 
to. nan si pos^ono non ri-
cono^cervi i di^corsi die i 
piccoli borghesi. chain nei 
loro tempo immobile, M 
scambiana all'infinito come 
una merce. Sulla scorta di 
gtiei'to Imiiuaagio. emerge 
il vuoto che donnna la vita 
della oentc cite lia rniun-
ciato a pensare con la pro
pria tc^ta i'd t'tvtte tola 
grazie alle convciizioni, alle 
regale che altrt le lianna 
fabbricato (la renin .s-(o nei 
uiii.sto mezzo, la vita ris--
suta vale piii dei libri. .\e 
si *ta gisieme stgnifica che 
si e uniti. e cosi cia). In 
jondo. quella di lane*cn e 
un giuoco wisurdo che. a 
poco a poco. acguista ^a-
pore di verita: nella satira, 
i suoi personaggi si tcopro-
no. agli (x:clu degli spelta 
tori, manichmi viventi, mor-
ti che parlano. parlano, 
parlano senza dire nulla. 
perche nulla hanno da dtrsi. 

La regia di Jo^e Quaglto 
ci e jxi^n corrctta, atlenta 
a soltoltneare con h> tele-
camere il paHcgoio delle 
)nm c certi particnkiri del 
I'ambiente. Titttana. n.'f 
cnmpleiw. hi recitazione 
non a tin sodd>sfatto: quel 
la della Caiu.itnce cal\a r 
Miin as^urdita naturale •. 
il succa del lavoro r/( i c 
scaturire pioprin dalla se
rieta e dalla totale * mno-
cenza » con le quali i per 
sonagqi pronunciano le loro 
battute price di senso. Fer-

ruccio De Ceresa, Giomii 
lionagura. Renzo Montagna-
m. e, soprattutto. Franca 
Valen, mvece, hanno con-
fento ai dialoghi un sotto 
Jondo «cosciente >, qua.si 
malizioso che ha rischiato 
di mandar tutto fuori tono. 
Meglio di tutti, ci pare, e 
riuscita a calarsi nello spi-
rito del lavoro Carmen 
Scarpitta. 

* * » 
RITA RITOKN'A - Alfatto 
unico di Courtelme abbiamo 
rinunciatn. perche Courteli-
ne non e allatto una novild 
per la nostra televvtione e 
anche perche. a dire il ve
ro. non abbiamo capita che 
senso potesse avere il con-
nutno Courtelme • lonesco. 
Con. nella prima parte del
la serata. abbiamo as\isti-
to al ritorno ili Rita I'ai one 
in Pdi'liti.ssima. Ancoia una 
volta. ci pare, la Pavane 
se I'e cavata bene, con la 
consiieta vivucitd e con la 
cinnitnicativa che le e pio 
pria. Purtroppo. pern, que 
sta volta gli auton hanno 
intcrfcrita di put ncl sua 
lavoro. non solo obbliqandn 
la a recdare Angelina, ma 
anche rovinando la sua ter
za inutazume con la see 
uetta nella quale appariva-
no allelic Franchi e IiKira*-
sia Son potrehhero la*ciar-
la cantarc e hallarc m pa 
ce. quc\ta taoazza? 

• • » 
MOD\ INUTILE - Di Li 
IU'.I com to lined ahluamn 
colto un brano d'mteri i^Ui 
a Capiicnie. Giorgio \ \ v 
cluetti mtervi^tava I'attnce 
indo-\atiice con a^^oluta •>"('-
r/clri c il dialogo ricorda 
i a un po' quello di lonesco 
Tra l'altro. Capiicnie ha n 
petuto cite le domic < nan 
dot icbheto mai ve-ttir^i sv» 
condo la moda •>. Ma allora, 
lei. il mo me\tiere di indo* 
satrice come farebbe a pra-
ticarlo? 

g. c. 

preparatevi a... 
CARAVAGGIO (TV 1° ore 21) 

Questa seconda punlata della « V i ta di Caravaggio » 

e per gran parte occupala dagl i episodi della violenta 

esistenza del protagonista. Al di la di questo, pero, la 

puntata, nella sua edizione integrale, cercava di inqua-

drare e spiegare il c l ima ideologico dell'epoca e i 

termini del contrasto t ra Caravaggio e le posizioni uffi 

cial i della Chiesa. In par t icolare , essa sottolineava In 

af f in i ta idea I e del pittore e di Giordano Bruno. La cen

sura , pero, ha mut i la lo questa par te : se non vi sara 

stato un improbabile r ipensamento al l 'ul t imo momento, 

la « V i ta di Caravaggio » appar i ra sul video priva dl un 

coerente e chiaro discorso culturale. 

TELEVISIONE 1 
12,30 
14^— 

17.— 

18 ,— 
19 ,— 
19,10 

19,53 

20,30 
21 — 

22,15 
23,— 
23.10 

13,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
BARI: Tennii: lulia-FrancI* 
— RUGBY: CRONACA 01 UNA PARTITA DI CAMPIONATO 
— MILANO: Ippica: Jockey Club di galoppo 
LA TV DEI RAGAZZI 
TUTTOOISNEY 
SETTEVOCI 
TELEGIORNALE 
CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA PAR
TITA DI CALCIO 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE DEI PARTITl 
TELEGIORNALE 
CARAVAGGIO 
con Gian Maria Volontfc 
Seconda puntata 
LA DOMENICA SPORTIVA 
PROSSIMAMENTE 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
17-18 BARI: Tennii: Italia-Francia 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 4 1 * PARALLELO 
22,05 PROSSIMAMENTE 
22,15 PARTITA A DUE 

II treno - Telefn-n 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8. 13, 
J5, 20, 23; 6,35: Musiche 
della domenica; 9: Musica 
per archi; 10,15: Trasmis-
sione per le Forze annate; 
10.45: Disc-jockey; 11.40: II 
Circolo dei genitori; 12: 
Contrappunto; 13,15: Le 
mille lire; 13,43: Qui, Bru
no Martino; 14.30: Beat • 
Beat • Beat; 15,10: Canzo-
ni napoletane; 15,30: Tut
to il calcio minuto per 
mlnuto; 1630: Pomenggio 
con Mma; 1H: Concerto sin-
fonico diretto da Zuhin 
Mehta; 19^30: Interludio 
musicale; 20.20: La voce dt 
Bruno Lauzi; 20^5: Batto 
quattro - Varieta musica
le; 21,15: La giomata spor-
Uva; 21^0: Concerto del 
planista Dino Cianl; 22,15: 
Canzoni per Invito; 23:Que-
rto campionato di calcio. 

SECONDO 

Oiomale radio: ore ".30, 
130. 930. 1030, 1130, 1330, 
1830, 19.30, 2130. 2230; 
8.15: Buon viapglo; 8,40: 
Omella Vanoni; 8.45: II 
giornale delle donne; 935: 
Gran varieta; 11: Corl da 
tutto il mondo; 1135: Ju
ke-box; 12: A n t e p r i m a 
*>ort; 12,15: Vetrina di Hit 

Parade; 13: II Bambero; 
13.45: I Minstrels; 1430: 
Voci dal mondo; 15: Pas-
seggiata musicale; 1630: 
Domenica sport; 18: Ap-
puntamento con Claudio 
Villa; 1930. Radiosera; 20: 
Pagine dell'opera « I rac
conti di Hoffmanns dl 
Jacques Offenbach; 21: I 
classicl del giallo: « Si par
te alle sei». di William 
Irish; 21.40: Canti della 
prateria; 22: Poltronissim*. 

TERZO 

Ore 10: Giovanni Battl-
sta Viotti; 1035: Musiche 
per organo; 11,15: Concer
to operistico; 1 2 3 : Musi
che di lspi razione popola-
re; 13: Le grandi interpre-
tazioni; 1530: «Invito al 
castello* - Commedia in 
tre tempi di Jean Anouilh; 
1730: Place de lTtoile; 
17,45: Leonardo Leo; 1830: 
Musica leggera d'eccezio-
ne; 18,45: La lanterns; 
19.15: Concerto di ogni se
ra; 2030: Passato e ore-
sente - La tragedia di villa 
Glori; 21: Come si restau-
ra un disco; 21.45: Franz 
Joseph Haydn; 22: II gior
nale del Terzo; 2230: Krel-
sleriana; 23.15: Rivista dal
le riviste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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