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Approvato un documento 

L'ANACeper 
un cinema 

utile all' uomo 
Convocata per domani un'altra 

assemblea degli iscritti 
I sod dc l l 'ANAC (Assocla-

2ione Nazionale defili Autori 
Cinematograt ic i ) si sono riunl-
ti in assemblea a Noma nella 
serata del C marzo. per esa-
minare la situazinne crcatasi 
dnpo la nota secessione di una 
p.irte detfli iscritt i . All'ini7io 
delta ritininnp - cui era pre-
sento anche Roberto Rossclli 
ni . chiamato al tnvolo della 
p r e s i d e n t — hanno presents 
to la loro adeMone. richie-
dendo formalmonte di far par
te doll'Associa/iono. dieci Rio-
vani autori c inematograf ic i . 
L a loro riehiesta p stata ac-
colta al l 'unanimita dall 'as-
semblea. 

nopo una approfondita di-
•cussinne b stato approvato 
tin documento, presentato da 
Marco Hellocchio. Bernardo 
Rertoltieci. Libero Bizznrr i . 
Giuseppe Do Santis. Vittnrio 
De Seta Ugo Gregorett i Car
lo l . iz /nni . Francesco Masel l i . 
Lino Micclche. Giuliano Mnn-
taldn. Valentino Orsini . Pier 
Paolo Pnsolini. Elio Pe t r i . MRO 
P i r ro . Gil lo Pontecorvo, Nelo 
I t is i . F ranco Solinas. Paolo 
T a v i a n i . Vittnrio T a v i a n i , Flo-
restano Vancini . Cesare Za-
vat t in i . 

c L'assemblca d e l l ' A N A C — 
si a f fe rma nel documento che 
r iport iamo integralmonte — 
ha preso afto delle dimisslnni 
di una parte dei snei e del 
fafto che un flruppo di essi 
ha msti tui tn una nunva as-
sociazinne Fl programma di 
tale nssociazione si basa su 
due piinti- accentuata difesa 
degli interessi economici del-
la categoria e difesa del ci
nema italiano. Quale cinema 
ital iano? E" ancora possibile 
di fendere iutto i l c inema ita
liano? 

< La difesa del cinema I ta l ia
no in quanto tale e stata per 
anni la polltica de l l 'ANAC. 
Erano anni di grave crisi eco-
nomica del settore e il proble-
m a plu urgente sembrava quel
lo dl SQpravvivere qomunqtie. 
Cos! come ' sembrava che il 
problema della I iberta di 
espressione si esaurisse nella 
lotta contro la censura ammi-
nistrat iva. 

< Oggi la situazione economl-
ca del la cinematografln in I ta 
l ia ha una apparenza f lori -
da . Ahche se sono in piena 
cr is i le strutture del cinema 
I ta l iano. si producono circa 
250 f i lm . La censura ammi -
nistrat iva tradizlonale. pur 
ostacolnndo. anche per fl solo 
fatto di esistere. la I iberta di 
espressione. non e piu deter-
minante. L a vera e piu grave 
censura sta a l t rove. nolle 
strutture stesse del c inema. 
Gl i industrial i sono soddisfat-
t i . G l i autori no 

c I I carat tere mercant i le del-
I ' industria pr ivata e la grave 
insufficienza dello Stato a sol-
leci tare e sostenere un al tro 
c inema, uti le al l 'uomo. hanno 
determinato una serie di ine-
vi tabi l i conseguenze: spersa-
nalizzazione delle opere. con-
dizionate dal le presunte esi-
genze del mercato internazio-
nale; avvi l imento di una ri-
cerca originate di l inguaggio e 
di contenuti: automatica sor-
dita o censura a quanto di 
preoccupante per il sistema 
avviene nel mondo o in casa 
nostra. 

« GH autori cinematografici 
sono stati strumenti di questa 
involuzione. Insieme con il 
pubblico. coinvolti nell ' ingra-
naggio dei consumi. l 'hanno 
creata e subita. 

« I I c inema i tal iano. nell 'ab-

bondanza. e In cr isi . n cine
ma tutto. d'altronde. si dibat-
te in una crisi . piu ampia e 
piu grave di qualsiasi crisi 
economica. Essa investe la 
funzione stessa del cinema e 
la sua responsabilita: tanto 
piu oggi che le t rasformazioni . 
i sovvertimentl nel mondo so
no drammat ic i e inca l /ant i 

« Un richiamo mnral ist i ro al
io responsahilita individual! 
non serve. Occorre creare le 
condizinni e gli strumenti che 
rendano possibile un cinema 
diver so. che abbia una conti-
nua coscienza civi le. Per que-
sto b necessario r iunirs i . di-
scutere. sviluppare un ampio 
e sincero dibattito. giungere a 
proposte concrete, impegnarsi 
ad attuarle. Bisogna creare 
una nuova unita ed un nunvo 
slancio per una perentoria 
util ita del c inema. 

« Chiunque con la macchina 
da presa operi per a l la rgare 
I 'area della conoscenza e del 
la veritn ha dir i t to di fa re 
parte del l 'ANAC ». 

A chiusura della riunione. 
aggiornata a domenica 10 mar
zo. b stata poi approvata la 
seguente mozione: 

c L'assemblea. ritenendo or-
m a i consunte le forme tra-
dizionali del dibattito associa-
t ivo e necessaria un'ampia e 
dettagliata discussione di cui 
possano essere protagonist! 
tntt i i soci de l l 'AN AC. delihe-
ra di aggiornarsi senza scio-
gliersi. per apnrofondire ulte-
r iormente il dibattito. r ieerca 
re e precisare gli indirizzi del 
la fulura att ivi ta Ovviamente 
nel corso di questo periodo la 
responsabilita deH'ordinaria 
amministrazione spettera a l 
Comitato di presidenza dell 'as-
semblea ». 

Prime giornate 
del Festival di 
Mar del Plata 

MAR DEL PLATA, 8. 
Dopo tanti mesi di pole-

miche, che avevano messo in 
dubbio perfino la sua effet-
tuazione, la nona edizione del 
Festival cinematografico dl 
Mar del Plata si e invece 

aperta in un'atmosfera promet-
tente e favorevole. Alfa gior-
nata Inaugurate, l'altra sera, 
1'Italia e stata presente sia 
con la prolezione di Edlpo re, 
sia con l'arrivo di Alberto 
Sordi. II film di Pier Paolo 
Pasolini, presentato fuori con-
corso. ha molto bene impres-
sionato il pubblico per il suo 
hnsmo. Alberto Sordi ha avu-
to una accoglienza addirittu-
ra entusiastica dal pubblico. 
Del popolare attore-regista sa-
ra presentato, al Festival, il 
film Un italiano in America, 
Altra pelllcola italiana In pro-
gramma e Escalation di Ro
berto Faenza, interpretata da 
Claudine Auger. La bella at-
trice francese fara parte 
della delegazione italiana a 
Mar del Plata, insieme ad 
Alberto Lattuada e Mita Me
dici. 

L'affluenza dl attort e re-
glsti dall'estero e ragguarde-
vole. Sono ben rappresentate 
la Francla (sono arnvati Jean-
Gabriel Albicocco e Macna Me-
ril, ed e atteso Jacques Ta-
ti). ringhilterra. ITJRSS, la 
Jugoslavia, la Cecoslovacchia 
e la Polonia. 

Le prime pelllcole In con-
corso. presentate ieri sono sta
te la sovietica / pioppi della 
via Pilushta e la amertcana 
Gangster story. Esse hanno 
avuto un ottimo successo, e si 
pensa anzi che 11 film di Ar
thur Penn possa aspirare al 
oremio finale. 

II IX Festival dei Popoli verso la conclusione 

Sconvolgenti immagini da 
Proibito 
toccarla 

un mamcomio 
americano 

Si tratta del lungometraggio «Titicut follies» di 
Frederik Wiseman • II Colloquio internazionale cen-
trato sulla psicopatologia e I'assistenza psichiatrica 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 8 

Psicopatologia e assistenza 
psichiatr ica: intorno a questi 
due grossi prohlemi che stan-
no oggi di fronte alia societa 
— ad ogni suo livello ed 
istanza — nel suo insieme. e 
sui quali medici e sociolngi 
stanno sempre piu appuntnndo 
la loro attenz'One e le loro 
ricerche ruota il X I V Col
loquio internazionale sui fi lm 
documentario sociale. in corso 
di svolgimento a F i renze nel-
I 'amhito del I X € Fest ival dei 
Popoli >. 

I I c inema puo fornire un 
contributo non indifferente al
ia battagl ia che medic i . so-
clologi. uomini politici e am-
ministratnri locali stanno con-
ducendo in questo campo Di 
questo avviso sono gli orgn-
nl77ntori del colloouio. ed e 
percio naturale che questo 
orientamento abbia trovato un 
suo risenntro nel « Fest ival » 
con la presentazione in con-
corso di quattro documentari 
che analizzano (e in cert i casi 
nddiri t tura vivisezionano) que
sta rea l ta . 

De l pr imo. i l canadese 
Warrendale. abbiamo gift par-
lato: oggi e stata la volta del 
secondo film suH'argomertto: 
11 lungometraggio americano 
Titicut follies di Freder ik 
Wiseman Dnmenica ne sa-
nmno nrniettati a l t r i due. 
reali'7zati dn renisti i ta l :ani 
negli ospedali nsichiatr i r i di 
Lucca e Goriz ia . 

M a veniamo a Titicut fol
lies. D ic iamo subito che il 
film non b stato proiettato 
al pubblico. Lo hanno visio-
nato solo i giornalisti . la gui-
r ia e gli studiosi che parte-
cipano al colloquio. L a cru-
dezza di certe immagin i pare 
ne abbia sconsigliato una pre
sentazione ad un pubblico piu 
vasto. Cio pud essere giusto 
(anche se tutt i i giorni vedia-
mo c pellicole > molto piu 
crude sugli schermi dei nostri 
c inema: e poi. i l Fest iva l e 
v'etato ai minori di 18 a n n i ! ) . 
M a , in questo caso. non com-
prendiamo perchd lo si sia 
ammesso a concorso. U n do
cumentario che si ritiene non 
possa essere presentato a l 
pubblico normale . non si pud 
mettere in lizza per i l premio 
dl un festival dedicato ad un 
pubblico normale. 

Dietro il titolo di Titicut 
follies, apparentemente gioio-
so, si nasconde una realta 
agghiacciante: quella di cui 
sono protngonisti i reclusi del 
«Massachusetts Correctional 
Institute » (un manicomio cor-
rezinnale) di Br idgewater ne
gli Stati Un i t i . F reder ik W i 
seman che lo ha real izzato. e 
stato insegnante di dir i t to cr i -
minale . sociologia e Iegge al -
PUniversita di Boston, ed i l 
f i lm — a nostro avviso — 
risente della < visione ^ pro-
fessionale del l 'autore: ne r i 
sente positivamente e negati-
vamente : posit ivamente. per 
il r ignre scientifico con cui 
registra alcuni degli aspetti 
piu sconvolgentemente d ram
mat ic i di ouanto a w i e n e al-
1'intemo della « c o m u n i t a » 
di T r i c w e negat ivamente. 
per il distacco c scientifico » 
appunto con a i i egli inda-
ga e fruga con la cinepre-
sa ed il magnetofono: un 
• d is tacco* che ci da la mi -
sura della tragedia in cui e 
condannata a v ivere una par
te del l 'umanita m a che. a l 
tempo stesso. esclude. o per 
lo meno emargina una sentita 
partecipa7inne (partecinazione 
umana e non pieta. si badi 
bene) a questa tragedia 

Non b cosa da poro 1'aver 
prnposto al ia nostra rifles-
sione prnblemi sociali ed 
umani come quell i che si aei -
fano in un man :comio cr imi -
nale Resteranno indelebil i 
nella nostra memor ia i poveri 
volti al lucinati de i ricm-erati 
senza speranza d i reci ipero. 
Ie scene v i v a d del cnlloqirio 
t ra lo psichiatra d i r r t tn re del 
« c e n t r a > ed un giovane ma-
ntacn sessuale: quelle in cui 
vengono fornit i alci ini e«ompi 
tem'f icanti del t ra t tamrn to 
quasi animalecro che i snr-
vefflianti riscrvann ai r e n v e -
rat i fun trat tamento che e la 
conseeuenza di un sistrma cho 
considera gli autori del cr i -
min i ritenuti m a l a t i d i mente 
come deel? c oggetti » non co
m e degli esseri u m a n i : del le 
cavie e non persone disgra-
ziafe da recuperare sia pure 
nel l 'ambito d i tm peniten-
zJarfo): quelle a l t ret tanto an-
gosdose dello spettacolo di 
var ieta (Titicut follies, appun
to ) . che offm" anno i ricoverati 
nrgam77ano insieme con i l 
"er^nna'e del manTcnmin: quel
le del giovane p«»ranniro il 
quale tenta di ennvincere 1 
medici che la forzata promi-
<cuita con i detenuti del mani 
comio non fa che aggravare il 
suo stato: quelle infine dei 
soliloqul d l u n anziano rico-
verato che grida la sua rabbia 
goldwaterinna ( i n u n m a n i 

comio e per di piu cr iminate. 
si r i f lette una mental i ta di un 
paese). 

Hegistrazione di una realty 
e quindi Titicut follies, ed e 
questo il suo l imite piu grave-
non 6 sufTlciente. in fa t t i . pro 
p o n e sic et simpliciter una 
mater ia tanto incandescente. 
nccorreva che il rr-gista soste 
nesse la fo r /a dell:' immagini 
con un adeguatn commento. 
che non lasciasse adito a dub 
bi e soprattutto senza rispo 
ste. interrogativi d rammat ic i 

Sempre stamane sono stati 
proiet tat i : La cerimonia del 
seme di Mulna del l 'austral ia-
no Rogen Sandall (un docu
mentario etnograflco): Veleni 
nella foresta del tedesco 
George Seitz (una descrizione 
della vita di una popolazione 
del villnggio Waita degli indi 
k a r n w e t a r i ) : IM (write dello 
Sniritn Santo (un film a carat
tere fololnrico-socinlngiro su 
una setta di tino stato del sud 
degli Stati Unit i d 'Amer iea) 
di Peter Adair , e infine Due 
tazze di caffe" del cecoslovac-
co Vit Olmer . 

Nel la sezione informat iva 
f ra gli a l t r i va segnalato 
L'Arno d anche un fiume di 
Vittorio Togliatt i (un docu
mentario sulle cause dell 'al-
luvione del 4 novembre i l cui 
commento e stato curato da 
Adriano Seroni e la parte mil-
sicale dal compositore Lujgi 
Nnnn). 

Carlo Degl'lnnocenti 

H O L L Y W O O D - Lo i show i televisivo i Petula a, che ha come 
prolagonisti i cantantl Petula Clark e Harry Belafonte. sara in-
tegralmente teletrasmesso. La declsione della NBC mette fine 
all ' indegna gazzarra provocata da alcuni razzisti ai quail non 
era andato a genio che il cantante negro avesse « loccalo » la 
sua partner durante I'esecuzione di una canzone — guarda 
caso! — della stessa Clark contro la guerra Nella foto: un 
momento delta registrazione dello i show » televisivo 

L a « p r i m a » a l Tealro dell'Opera rinviafa per lo sciopero 

Una colonna sonora per 

gli oggetti di Colder 
Nello sfesso spettacolo saranno presentafi anche il« Torneo 

notturno » di Malipiero e « Allez-Hop » di Berio 

E' in allestimento al Tea-
tro dell'Opera (la < prima» 
prevista per questa sera 4 
stata rinviata in seguito al
ia proclamazione di un sacro-
santo sciopero dei dipendenti), 
un moderno spettacolo triparti
ta: Torneo notturno di Gian-
Francesco Malipiero (nuovo 
per Roma — dicono — ma fino 
a un certo punto, chi nel 1941. 
a Roma, il Torneo fu dato 
in * prima* per VItalia); 
Work in progress (novita as-
soluta). spettacolo di imma
gini, con musiche elettroni-
che; Allez-Hop (novita per 
Roma) di Luciano Berio. da 
un racconto mimico di Col-
vino. 

Ecco, pressappoco, di che 
cosa si tratta. incominciando 
dal piit giovane, cioi da Gian 
Francesco Malipiero il quale. 
tra qualche giorno (18 marzo). 
raqgiungerd il traguardo degli 
ottantasei anni Torneo nottur
no (1930) — sette notturni per 
la scena — vuol essere un tea-
tro quinlessenziato, al quale 
Vautore tiene moltissimo. Suo-
le dire, infatti. che egli guar
da a questo tavoro come a 
una stella fissa. E' un tenta-
tivo. ben riuscito. di fare 
del teatro musicale. etitando 
il melodramma. La musica 
suggerisce alcune situazioni 
sceniche, legate insieme dal 
la Canzone del tempo II tem
po coinvolge. In sette momen-
ti della vita, uno Spensierato 

e un Disperato che non riu-
scira a sottrarsi alia sua di-
sperazione. nemmeno pugna-
lando a morte la spensieratez-
za dell'antagonista. La regia 
£ di FHippo Crivelli; la dire-
zione d'orchestra & affidata 
ad Ettore Gracis; le scene 
e i costumi sono di Tina Se-
stini Palli. 

Reso omaggio ad una pur 
viva tradizione italiana d'un 
teatro musicale svincolato dal -
la routine, lo spettacolo prose-
guira con Work in progress, 
ossia Opera in divenire: un 
c evento teatrale >, inventato 
da Alexander Colder, I'illu-
stre scultore americano, ormai 
settantenne. che e. si. propria 
quello delle sculture metalli-
che (lui le chiama c oggetti *). 
distinte in Mobiles (se pen-
dono dai soffitti) e in Stabiles 
(se poggiano per terra), ma 
in un equilibria tuttavia insta-
bile. Colder (bisognera in-
formarsi dal nostro Dario Mi-
cacchi) £ colui che distaccd 
la linea dal foglio di carta per 
tracciarla nello spazio, usan-
do fil di ferro. Work in pro
gress unird un collage risiro 
a un collage fonico. ottenuto 
con musiche elettroniche di 
Niccolo Castiglioni. Bruno 
Maderna e Aldo Clementi 
Anche questa regia 4 di Fi-
lippo Crivelli. ma Giovanni 
Carandenle sard il coordina-
tore dello spettacolo. 

La serata si compleia con 

Tutto in sospeso tra 
Danny Kaye e Fellini 

Danny Kaye. dopo la sua 
breve sosta romana. e ripar-
tito per N'izza dove interpre-
tera. accanto a Giulietta Ma-
sina e a Yul Brynner, i] film 
La pazza di ChaiUot. In me-
rito al suo colloquio con Fel
lini. l a t tore ha detto: «S1 e 
trattato di un Incontro molto 
cordiale per conoscerct meglio 
e conversare di cose che d 
interessano Amerei moltissimo 
poter essere diretto da lui. ma 
prima di decidere su un even 
tuale film da girare assieme 
e necessano trovare qualcosa 
da dire. Al riguardo. molto pro-
babilmente d incontreremo 
nuovamente t ra due settimane 
a N i u a > . 

Trattative 
con il governo 
per la Cineteca 

P A R I G l . 8 
I I consiglio di amministra

zione della Cineteca francese 
ha deciso di forma re un co
mitato constiltivo incancato di 
studiare i ranporti fra la Cine
teca e tl governo (che. come 
e noto ha revocato le dimis-
sioni del foo.latore e direttore 
Henn Langiois) e di studiare 
eventual! modinche alia strut 
tura dell'ente. II president* 
della dneteca sostituira fl 
nuovo direttore. Pierre Barbin, 
fino alia riunione di una nuova 
assemblea generate, i l 22 aprita. 

Allez-Hop di Berio, da un rac
conto mimico di halo Calvi-
no. E' una storia di pulci (pul-
ci dilaganti prima tra le mas
se. e poi tra gli stessi delen-
tori del potere) che estende 
la sua portata fino a voler 
rappresentare una storia del 
mondo. di un mondo nel qua
le finalmente gli oppressi. a 
cavallo delle pulci (/anno bal-
zi prodigiosi), saranno capaci 
d'intraprendere la loro ri-
scossa. 

Dal punto di vista della re
gia. le pulci saranno affare di 
Mario Missiroli. Cathy Ber-
berian, Kadigia Bove e Dona-
tello Falchi figurano tra i pro-
tagonisti di canto. Sui podio 
avremo lo stesso Berio. il qua
le. recentemente, si 4 anche 
lui — come Stockhausen • e 
Penderecki — preso qualche 
€sfizio >. nei riguardi del pros-
simo. Per esempio. Berio ne-
ga che Franco Evangelisti 
abbia qualche tmportanza e 
afferma che. dal Canto so
speso in poi, la musica di 
Luigi Nono non gli place pui. 
Ritiene Dallapiccola retorico 
e volgare (in certi passi dei 
Canti di prigionia) e di Ma 
lipiero gli vanno soltanlo le 
co*e deplt anni Trenta. 

Berio. come Dallapiccola. 
insegna in America e gli pla
ce precisare. al riguardfi. che 
lui in America non fa «I'uma-
nista alia Dallapiccola. che fa 
perdere tempo alia genie par-
lando di Dante». ma cerca 
di ampliare le conoscenze mii-
socalmente utUi. Per la re-
rUa, trarnie che con Bussotti 
e Donatoni. Berio ce I'ha un 
po' con tutti. pers'mo con le 
vecchie innamorate america 
ne di Zubin Metha. E questo 
(la faccer.da delle vecchie in 
namorate) sembra estere il 
suo piu vera risentimento nei 
confronti d"una societd ame
ricano — a suo dire — « as-
sai dirersa da quella euro-
pea. Negli Stati Uniti manca 
quella differerua di classi che 
candizuma tutta la nostra so
cieta. Non esistono barriere 
economiche e non esiste di-
stama di ceto. in particolare 
non esiste la borghesia. con 
tutto cid che essa comporta 
Le separazvmi sono razziali e 
di genprazioni Ora i giorani 
sono merarialiosi e dtrerran 
no padroni del mondo * (cfr 
La fiera letteraria. n S. pa 
oina 12) 

Sard' Sfa a vedere che le 
pulci non avranno altro ber-
saglio che le vecchie inna
morate di cui sopra, 

e. v. 

le prime 

Musica 

Firkusny alia 
Filarmonica 

Hudolf Firkusny — ospite 
l'altra sera della Filarmonica 
— non e artista che indiilga 
senza motivo ad esplosioni io-
mantiche o a enfatiche for-
zature: il suo pianlsmo, rigo-
roso e consapevole. 6 fatto di 
una costante rieerca di equl-
librio, di una giusta dimen>io-
ne del fraseggio. di una evl-
dente attenzione alia sfu-
matura. 

11 programma deU'altra sera 
ha messo in nsalto queste clo-
ti . che fanno del pianista uno 
dei piu acclamati concertisti 
dei nostri gmriii: lo Schubert 
(Sonata in la min. op. -12) di 
Firkusny e stato castamente 
luminoso: Heethmen (1'iiltimo. 
quello della Sonata op 109) ci 
e appaiso convenientemente 
situato in una catartica sfera 
contemplativa: dei KifornpNi di 
Martinu e stata sottolineata la 
I'omponente neoclassical nelle 
Ettampp* di Dehussv nbbiamo 
appuvz.ito un'eceerionale. tra-
sparent" nitidez/a di suono; 
nell'/tf/er/ro harharo di Baitnk. 
infine il pianista (che ha di-
mostrato di non aver paura di 
usare — quandn necessario — 
la (or7A dei pols') ha rile-
vato tutta la civilta comna^i-
tiva che invece si cela dietro 
la rnaschera di una proclamata 
barbaric 

II pubblico. accorso nume-
roio all'ottimo concerto, ha 
applaudito Firkusny con ca-
lore e con insistenza. 

vice 

Cinema 

Escalation 
Qualcosa si muove nel cinema 

italiano. Ecco un nuovo esordio. 
non cosl claiiioro-.o come quel
lo di Marco Bellocchio. ma 
egualmente degno di tutta la 
attenzione possibile. Al pari 
dell'autore dei Pupm in tasca, 
il regista di Escalation, Rober
to Faenza (venticinque anni o 
giu di II) viene dal Centro spe-
rimentale. ed ha frequentato gli 
«arrabbiati > d'oltre Manica. 
Tra le tante infKien/e (da An-
tonioni a Fellini nassanrio per 
Ciodard) fli cui e lecito ntro-
vare i fegni nella sua opera 
prima, non trascureremmo quel
la di Tony Richardson e del suo 
Caro estinto. Ma l'liniorismo nia-
cabro non e che una delle com
ponent di questo feroce apologo 
moderno sull'integrazione nel 
c sistema >. 

Luca. flglio ed erede d'un ca-
pitalista di abbastanza recente 
fortuna. si rifiuta di entrare in 
fabbrica con il padre, che lo 
ripesca a Londra nell'ambiente 
degli hippies. Anche tomato in 
Ital ia, il ragazzo sogna la « non 
violenza >. le pratiche uoga, 
I'lndia mistica. Non servono. a 
farlo c rinsavire ». allettamenti 
e scosse brutali (incluse quelle 
dell'eleftrocnoc). Meglio giova 
l'assidua compagnia di u n a ' 
€ psicotecnica t . cui il genitore 
disperato finira con rivolgerai. 
Costei. Carla Maria , innamora 
di se Luca, lo sposa. lo tiene 
sulla corda rinviando o de-
viando il soddisfacimento dei 
legittimi appetiti sessuali di 
lui. per opporlo al padre e su-
bentrargli nel potere azienda-
le. Quando scopre l'alleanza 
che c'd stata fra il «vecchio > 
e la giovane arrampicatrice. e 
si accorge di esser passato dal 
controllo dell'uno a quello del-
l'altra. Luca decide di trasfe-
rire la contemplazione in azio-
ne. Avrelena la moglie. ne 
distrugge la salma. si crea un 
alibi inattaccabile e. ormai 
adulto. si accinge a guidare con 
mano di ferro l'industria. il 
padre e la sorella. che aveva 
pur lei contribuito a tenerlo 
in condtzione di minorita. 

Escalation s'inserisce bene 
(non sappiamo quanto consape-
volmente) negli attuali. accesi 
dibattiti che hanno per sog-
getto e per oggetto le ultime 
generazioni. il loro radicale ri-
fiuto dell'organizzazione e della 
morale borghese. Quella di 
Roberto Faenza non e una 
« proposta positiva »: b un acre 
paradosso di -stampo. in fondo, 
brechtiano. Data una certa .so
ciety. o ci si oppone risoluta-
mente ad es.sa. o ci si ooiloca 
nei siioi ingranaggi: I'evasRv 
ne. la c non resistenza > al 
male (o la resistenza passiva) 
porta no p;u facilmente al con-
formismo che alia rivolta. E 
dalla esperienza c Indiana ». in-
fa tu . il protagonista di Esca
lation trae frutto solo nel-
le l immare fin le ceneri della 
consorte. sparse sulle acque 
all'uso di laggiu. 

I limiti del film sono dunque 
non nella parzjale incongruenza 
del tes5uto psicologico (tradi-
zxmalmente inteso). ma nella 
non perfetta funzionalita di 
tutti gli elementi di quello che 
vuole e deve essere un gelido 
meccanismo comnortamentale: e 
in certe spasso^e divagazionl 
che. nel pnmo tempo. cembra-
no rimandare il confronto col 
tema centrale Ma tutta !a se-
conda met A ha una rara com-
pattezza anche stihstica: l'u5o 
arguto del colore ( la fotografia 
e di Luigi Km^eiller). di arre-
damenti e abbigliamenti alia 
moda (scenograna e costumi 
di Luciana Marmucd) con-
corre a definire una immagine 
grottesca. ma proprio per d o 
altamente significativa. del 
mondo asettico e marcio in cui 
viviamo. delle sue estreme. as-
surde conseguenze. 

Escalation segna. con la pri
ma affermazione di Roberto 
Faenza. quella delKattore Lino 
Capohccnio. gia noto al pub
blico teatrale e televisivo. Ot
timo anche Gabriele Ferzetti. in 
una medita truccatura. e sor-
prendentemente a posto Q a u - . 
dine Auger. 

•g. M. 
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a video spento 
IL PATERNO GUI - Al 
riparo del confortevolc stu 
dio televisivo. nel corso di 
una tntervista concessa a 
TV7. i( sorrtdcHte e pater-
no ministro Gui ha «ii-
stemato * ieri sera il mori-
mento studentesco e la vita • 
unwersitaria — quella vita 
umversitaria che. nella 
urevissnna mtroduzwiie alia 
intervista, e stata defimta 
« jerma ». mentre in realta 
essa non e viai stata. for-
se. cosi ricca e animata. 
In questa opera di « si ste 
mazione >. il trmmtro e sta
to amtato non poco da 
Willy Dc Luca. le cui do 
mande erano ben lontano. 
nel tono c nella soitama. 
da quelle ritwlfe da altri 
redattori di TV7 ad altri in 
tervistati m allre occasiom 
Willy De Luca avrebbe do-
vuto obbliyarc tl rninntro a 
conjrontarsi con le posizio 
ni che einerpono clnara-
mente dal inavimento stu
dentesco e anche da una 
parte dclht opimone puti'ilt 
ca: inecce. enli ha evitalo 
del tutto le qucstiam capt-
tali (non si e parlato af 
fatto del carattere d\ cln 
se della Univer*itd. ne di I 
potere decisionale dealt •>(«-
dentt. ne del diritto alio 
studio, ne del pre^alariot: 
ne ha appena •iflorato al 
Ire tmporlanti. e in mo lo 
piit che ambujito (pensiama 
alia questwne delle aotire^-
swni polizieschc): e. mi
ne. In dove si e <spmto put 
avantt (come sulla que^tia 
ne della politico nell'Vm-
versita) ha lasciato pa^-a 
re le ri*i»)*te del mim<tro 
senza ennte^tarne un ^oln 
punto Ora. una mtervi^ta 
che non porta anche a una 
contestazione delle afferma 
twin deU'tnterei\tntn e, si' 
«os'f(7n»n una uitervnta » d> 
servizio > K tale e ^tata 
nel cornple.tsn quella di ien 
sera. Se a qualcota essa £ 
servita. essa e servita a ri-
badtre ancor pii chiara 
mente lo linea del governo: 

una linea che e favore
vole a che gli unirersitari 
€ studmo » i prohlemi (men
tre ah altri provvedono ad 
agire): una Imea che con-
cepisce VUnivcrsita come 
un organismo deitinato 
esclusivamente a provvede-
re alia « formazione proje-i-
sionale c scientifico * delle 
nuove generazioni (cioC" alia 
formazione di tecnici e di 
professiontsti perfettamenle 
t integrati »); una linea che 
vuole ammoclernare I'Uni-
ver-iita. insomnia, solo per 
renderla piii funzionalc al 
.<vi\te»ia. Gui ha detto che 
gli studenti. oogi. sono 
« lontani dai temi di Iiber
ta e di giustizia sociale? 
che la sua generazione sen-
tiva come propri: ma. evi 
dentemente, egli non ha ca
pita (o finge di non capire) 
che nil studenti. inrece. af 
frontano e tentono questi 
temi m tnodo ben diverso 
dal ranrfi) nel quale li af 
frontava e li scntiva lui. 
quando era aiorane De 
Luca. pen), questa ipote^i 
non I'lia azzardata' e Gto 
I'ipera che eqh non I'avret*-
lie irzardata Per questo ho 
aerett'ito di rttpun lere a 
domande i delle qunh non 
cn)in-.rei\i m precedewa i' 
testo » 
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TV7 GRKMITO - Veraltro. 
il nuniero di TV7 di ieri 
sera era gremito di ar<)<>-
nienti Interessante. anche 
se ancora mdiretto e poco 
anprojondito. il servizio di 
Rizzo \ul Vietnam, le cui 
unmaomi. molto ahilmente 
monlnte da Carlo Antonellt. 
erano as^ai effiraci Ald>a-
"tanza preci\o. d servizw di 
Cammnella si/f/,' adoziom e 
\irnv<\'-'it'i n nella *>m rn-

piditn. quello di \hna su 
lienrenuti ^mierhciale e. :n 
qualche momento. piutto-.1o 
vntnnre. imvre. il servizio 
di Volcic da Ihicare^t. 

g. c. 

preparatevi a,.. 
Torna Delia (TV 1° ore 21) 

Terra puntala della i Delia 
Scala Story »: il titolo sles 
so, « II nome in Ditta », in
die a che questa volta si par 
lera degli spettacoli del qua
il la Scala e stata coprota-
gonlsta. Tra gli ospitl dl 

stasora vedremo Carlo Dap-
porto, con il quale DeUn 
Scala fece coppia per molti 
a m i , e Manfredi e Panelll. 
che furono con la t soubret-
lii t in una delle cdlzlonl dl 
c Canzonlsslma ». 

L'arte di Bach (Radio 3° ore 20,30) 
t L'arte della fuga > di Bach verra csegulta stasara dal-

I'orchestra da camera della radio bclga, dlrella dal maestro 
Kurt Redel (che ha anche elaborato questa edizione dt l -
I'opera), con la partecipazione del solisti Charles Koenig 
(cembalo) e Marcel Druart (organo). La registrazione e 
stata effetluata nel corso del Festival di Llegl, svoltosl nel 
settembre scorso. 

Nelly Sachs (Radio 3° ore 22,30) 
Due poemetli della scriltrlce tedesca Nelly Sachs saranno 

Interpretatl stasera da Glauco Mauri e dalla compagnia 
di prosa dl radio Torino, sotto la direzione del regista 
Giorgio Bandlni. 

vm*. 

TELEVISIONE 1 
13.00 OGGI LE COMICHE 
13.25 PREVISIONI D E L T E M P O 
13.30 TELEGIORNALE 
14.00 ABETONE: Sport Invernall Coppa Foemina. 
17 00 GIOCAGIO' 
17.30 TELEGIORNALE - ESTRAZIONI DEL LOTTO 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI - CHISSA' CHI LO SA? 
18.45 IT INERARI - Pescatorl di caviale 
19.15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19.50 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 DELIA SCALA STORY (3- p mtata) 
22.15 DALLE ANDE ALL 'H IMALAYA • Slorie dl lavoro Hi 

llano nel mondo 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
18.00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
18.30 SAPERE • Corso di francese 
19.30 EUROVISIONE - Spagna: Madrid - ATLETICA LEG-

GERA • Giochl europei 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 STRAWINSKI 
21.50 V ITA Dl CAVOUR - II grldo di dolor. (2> par.e. re?:.ca) 

RADIO 

N A Z I O N A L E 
Giomale radio: ore 7, 8, 

10, 12, 13, 15, 17, 20. 23; 
6 35: Cor^o di j n ^ j a tc Je-
sca; 7.10: M-is.ca s:op: 1 i'r. 
Pari e d-ipar;: 7 48. len J I 
ParIamen:o: 8 30: I>e enn-
zom de'. malt no; 9 06. Il 
mo-ido dei di>co ;tai:aro; 
10 05: La Rid.o per .e Sche
ie. 10 35: Le ore deJa m > 
s.ca. 11.24: La dcci-w .>^izi: 
11.30: Anto!oz.a mj i .ca .e ; 
12.05: Coou-app-jn'o; 12.56: 
Si o no; 12 47: Panto e ..r-
gola; 13 20: Le mille ti.-e: 

14 00: Trasmxsiom reg •ora-
l i : 14.40: Z.bald<yve ita:ii-K>: 
15 30: Î e njo.ie canzTi. ; 
15 45: Sebermo mis:ca.e: 
16 00: Prosrram.Tia per 1 ra-
gazzi- « Tra Je rx/e »: 16 25: 
Pa->53TO-*o p^r m rricrofo-
no: 16 30- La d S C V I \ M ii 
p ipa ; 17 10: Voc e por-> 
n ^ z j , : IS 00- In^o^tn <s>-\ .a 
scei73: 1R TO- Cors--) i. ! n-
t la :nr!o.-e. 13 20- Ann; f<>.-
l i ; 19 V)- L -mpa . -k : 2015: 
L'moortjnza di ch .ama- ; . . . 
2100: Abb:amo trasmesso: 
22 05: Dr.-e andare; 22 23: 
Muv.che da compositori ita-
lianL 

S E C O N D O 
Giomale radio: ore 6.30, 

7J0, 8J0, ».30, 10.30, 11.30, 
12.15, 13J0. 14.30.15.30, 16 30. 
17.30. 18.30. 19-30, 21.30. 22.30, 
6 15- Pr ma di com nciare: 
7 43: B:l ardmo a temoo d; 
masca: S 13- Bifto v iaazo; 
81«- Pan e 1i*p-»n: a 40: 
E'ena Zareschi: 8 45: f>e 
nuo\e canzom: 909 ' Le o-̂ e 
Lbere: 9.15: Romant:ca; 
9 40: Album musicaie; 10 00: 
Ruote e motori: 10 15: Jazz 
panorama; 10.40: Batto guat-

*.-o: 11 35: Lctiere aperte; 
11 41: Le canz/jm de^u arm 
'€>), 12 20: TraomL=s.oni re-
gionali; 13 0U: La mjsica 
che p:3ce a no:: 13 35 U 
'aba'o del vnliajtio: 14 00: 
J j k e b o x : 14 45: Xnro.o m > 
*.ca.e; 15 00 R»--eit.** me 
n mcro:oco; 15 15- (Jrandi 
d r e ' t n n : Het>ert Vcn Ka-
r a j ^ i ; 16 00: Rapvyi T; 
1615- 0>-i !tal:an : !6 55: 
B » n viazzio: 17 M . 1 o-
ventu dornaMa; 17 40 Ban 
d;era Gialla; 13 35: Aperi-
t:vo in nvi.=:ca; 1855: S J I 
nostri mercati: 19 00: I I com-
p'evo de!!a s^ttimara: The 
Summer Sngers: 19-23: Si 
o no: 1950: Pun'.o e virzo-
'.a: 20 00: t Fajsto e Anna i . 
d: Car.o Cas=o:a: 20 40- Mu-
« ra -ia hi'.]*: 21 00- Ital a 
c v :a .o-a: 21 10: M is.ca da 
b-5..o. 

T E R Z O 
O-o | i " ) C M von We-

hr>-. 1 0 I V L Milan. F Sor; 
10 55- An'.o'^l a di :i*erp^e-
t i : 12 10: E?K*I:X? Fo-jrn^r: 
Pro2ressi neLa tossico^osa; 
12 20: L Berkeley. B Bnt-
ten: 12 50: Musiche di Otto-
r.no Re5p"?hi: 14 05: G. F . 
Haendel. J . S Bach; 14 35: 
c La sposa venduta >. di B. 
Smetana; 17 00: Le op'nioni 
deal' a'.tn: 17 10- Ricordo di 
V'Uo-io Putti: 17 20: Corv) 
d. !n?ua te-1ev*a-. 17 45: G. 
Rosvni: 18 00: Vot:7je ce! 
T^rzo: 1815- G r r e aV.a ma
no: 18 30: M'lvea \es:e'a; 
18 45: 1 ^ aranie p 'Tea; 
19 15: Conoerto d: o?m «era; 
20 20: D'vazazioni mnvcal i ; 
20 30: Concerto sinfnoico; 
22 00: n GiomaJe del Terzo; 
22 30: Orsa minore; 23^5: 
Rjvlsta delle riviste, 
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