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AL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO PI CANNES 

11« via » a I concor so 
con i superleggeri 
Niente piu che piacevole aneddotica in « Taking off » 
di Forman - Rozzo e brutale il film australiano « Out 
back » di Ted Kotcheff - Oggi tocca alia « Calif fa » 

Dal nostro inviato 
CANNES, 13 

Reso omaggio ad alcuni fra 
1 «grandi» del cinema mon-
diale, jl Festival di Cannes 6 
entrato oggi, rapidamente, nel 
quadro della normalita: i « pe
st massimi» hanno fatto ieri 
sera la loro esibizione — da 
Antonioni a Bunuel, da Fellini 
al sommo Chaplin — ed ora 
tocca ai « piuma », ai « legge-
rl» ai «superleggeri». Tra que-
sti ultimi metteremmo il ce-
coslovacco Milos Forman, che. 

chiamato oltre Atlantico, vi ha 
portato a termine Taking off: 
ovvero « decollo », espressione 
di gergo indicante l'inizio di 
un viaggio nel mondo dei pa-
radisi artificiali. 

Niente paura: Forman 6 l'au-
tore dell'i4sso di picche (11 suo 
risultato piu originale e pie-
no. a nostro giudizio), degli 
Amori di una bionda (che 
anche il pubblico italiano ha 
potuto vedere), di Al fuoco! 
pompieri!, che fu esposto qui 
a Cannes, nei drammatici gior-
ni del maggio '68, e che, an-

CANNES — Charlie Chaplin improvvisa una divertente panto-
mima in stile eharlottiano con il bastone del ministro Duhamel, 
che lo ha appena insignito della c Legion d'onore » 

Orfeo nell'inferno 
del nostro tempo 
L'operetta di Offenbach va in sce-
na domani al Teatro delPOpera 

Conferenza stampa, al Tea
tro deH'Opera. con dentro due 
piccioni come la fortunata, 
proverbiale fava. E' stato pre-
sentato il nuovo • sovrinten-
dente, Gerardo Agostini, ed 
ft stata illustrata l'edizione 
deWOrfeo all'infemo, di Of
fenbach. novita per Roma, che 
andra in scena domani. 

Interessante l'una e l'altra 
cosa. 

II sovrintendente ha tenuto 
a dire che era un po* preoc-
cupato dell'awenimento (il 
suo debutto al cospetto della 
stampa) e del fatto che do-
vesse toccare a lui presentare 
Offenbach. Pero non lT»a fat
to, e sarebbe stata una stra-
nezza che il sovrintendente di 
tanto teatro d'opera, coglies-
se 1'occasione da un'operetta. 
Ha tenuto — questo si — un 
discorsetto. per la captatio 
benevolenttae. Ha detto che, 
da uomo politico, crede nella 
collaborazione della stampa la 
quale, bonla sua, e hberissi-
ma di manifestare sia giu-
dizi positivi sia negativi. Ha 
anche detto che, appena ha 
assunto I'incanco, ha trovato 
grossi problemi, tecnico-eco-
nomici. Ma su questi tacendo, 
ha preso e si e seduto. 

II regista Herbert Graf, al-
lievo del famoso Max Rein-
hard t 'scacciato dalla Germa-
nia hitleriana nel 1933. morto 
In America nel 1943). ha poi 
esaltato VOrfeo aU'inferno co
me un capolavoro, annuncian-
do le modifiche apportate per 
rendere un tantino piu attua-
le la vicenda (che e una sa
tire del « Secondo Imperoa 
ai tempi di Napoleone III e 
della belle ipoque). II regno 
di Plutone, ad esempio. di-
venta un night, il baccanale 
una festa di hippies. Staremo 
* vedere, per quanto sia sem-
pre un po' sospetta I'operazio-
ne che trasporta in un'altra 
societa (incapace, peraltro, di 
esprimere un suo atteggia-
tnento critico e spregiudicato) 
l'ironia che colpisce determi-
naU personaggi. e non altri. 

VOrfeo di Offenbach met-
te in crisi i personaggi mito-
logici: Orfeo ed Euridice (il 
primo e contento quando fi-
nalmente muore la moglie. ed 
e solo l'opinione pubblica che 
lo spinge a scendere agli in
fer! per riprendersela); Glo
ve e Giunone e, di rimbalzo. 
Napoleone III e la consorte 
Eugenia. 

Gli dei, succubl'di Glove, 
stanch! di sorseggiare il fa
moso nettare, faranno la rivo-
luzione, intonando la Marsi-
aliese (atto coraggloso, peral
tro, perche, se non sbagliamo, 
t» tempi di Napoleone III, la 

Marsigliese era un inno proi-
bito). 

Bruno Maderna, direttore 
d'orchestra, ha anche lui « at-
tualizzato» qualcosa della 
musica, accentuando in sen-
so moderno, certi singolarl 
impasti timbrici. 

Gli scenografi e costumisti. 
Veniero Colasanti e John 
Moore, poiche Offenbach fa 
la parodia anche all'Or/eo di 
Gluck, hanno tenuto conto, 
per quanto riguarda le visio 
ni della Grecia e dell'Olim-
po, di certe soluzioni sette-
centesche. 

L'opera e articolata in die-
ci quadri che si susseguono 
con dissolvenze. nei tre atti. 
senza interruzioni. 

Partecipano alio spettacolo 
cantanti e attori di grido: da 
Giuseppe Di Stefano ad Ave 
Ninchi. da Edda Vincenzi a 
Fedora Barbieri. Gino Sinim-
berghi. Walter Alberti. Alber
ta Valentino. Alberto Rinaldi. 
Elena Zilio. 

e. v. 

Concorsi per il 
coro e I'orthesfra 

deH'Opera 
ITEnte Autonomo Teatro 

deirOpera ha bandito un Con-
corso nazionale per l'assunzio-
ne di una prima viola e di sei 
violini di fila per I'orchestra 
(scadenza dei termini per la 
ammissione: ore 12 del 31 
maggio 1971) e di due contral-
ti. quattro tenori. due barito-
ni e un basso per il coro (sea 
denza dei termini per Tarn-
missione: ore 12 del 5 giugno 
1971). Gli interessati potran-
no richiedere copia dei band! 
allTSnte Autonomo Teatro del-
l'Opera, Ufficio del Presonale. 
via Firenze 92, Roma. 

Armstrong 
suono e canto 
alia televisione 

NEW YORK, 13 
Reduce dalla lunga degerca 

in ospedale, Louis Armstrong 
e apparso ieri sera nello spet
tacolo televisivo di David 
Frost. «8atchmo» e apparso 
In ottlma forma, ha suonato 
un brano con la tromba e ha 
cantfto e chiacchlerato lnsie-
roe con BIng Crusby. 

che a prescindere dal clima 
nel quale obiettivamente si 
collocava, ci parve un ricalco 
abbastanza manierato delle 
precedent! esperienze. Forman, 
dunque. inclina alia comme-
dia, con sfumature di farsa 
e di pochade: negli schemi di 
tali «generi» egli tende a 
situare, sempre di piu, il suo 
tema rlcorrente della Impos
sibility d'una comunicazione 
tra le diverse generazioni. 

Cosl, in Taking off, abbiamo 
la ragazza Jeannle che fa tar-
di, una sera, per partecipare 
(senza successo, giacche la 
emozione la blocca) a un'audi-
zione d! aspirant! interpret! 
di musica pop. Quando torna, 
trova la madre, Lynn, che la 
Interroga in modo offenslvo 
sulla sua presunta tossicoma-
nia; e il padre, Larry, che. 
ubriacatosl mentre andava a 
cercarla. alza le man! su di 
lei. Stavolta Jeannie si allon-
tana per un perlodo di tem
po un po' piu lungo: sufficien-
te al fine di consentire ai ge-
nitori di esasperarsi (tra l'al-
tro. un falso allarme della 
polizia li ha mandati a sbat-
tere a 450 chilometri da New 
York), di bere troppo, di dro-
garsi a scopo « sperimentale » 
neH'ambito d'un convegno del-
l'assoclazione che riunisce pa-
dr! e madri di adolescent! 
scomparsi: di glocare. infine. 
alio strip-poker con un'altra 
coppia incontrata in quella 
occaslone. Jeannie. rientrata 
frattanto in casa. inorridisce 
a'vsistendo al clou dello spo-
gliarello paterno. Poi. nel re-
cioroco imbarazzo. si determi-
na una tregua: e Jeannie pu6 
nre«?pntare ai suo! 11 f'danzato 
Jamie, cantautore «di prote-
sta » (d'altronrte paefttissimo). 

Tl reg'^-a non ?pmbra npm-
meno sfiorato dal sospetto 
che. al fondo della rivolta dei 
giovani americani — anche 
nelle sue forme piu confuse. 
evasive o autodistruttive — ci 
sia qualcosa oltre il perenne 
contrasto tra chi ha molt! an-
ni sulle spalle e chi ne ha 
pochi. In questo senso. si di-
rebbe conosca scarsamente 
non diciamo la realta, ma gli 
stess! esempi piu cosoicui del 
cinema di auelle Dart!, come 
il recente Joe, che agita, in 
chiave differente, analoghi 
problem!. L'universo degli 
hippies e qui solo una cornice 
pittorica e sonora (varie belle 
canzoni costellano la vicenda. 
o vengono a colmare le sue 
lacune); mentre l'analisi del
le frustrazioni e frenesie. ses-
suall soprattutto. della media 
borghesia statunitense non su-
pera il livello d'una piacevole 
aneddotica. Altro, evidente-
mente. e l'occhio d'un Billy 
Wilder (« mitteleuropeo » emi-
grato anche lui) nel cogliere. 
al di la del casi privati. i li
neament! di una societa. Lo 
stesso Buck Henry, buon ca-
ratterista gia noto per discrete 
prove, finisce col sembrare 
la controfigura d'un Jack 
Lemmon. 

Forse siamo eccesslvamen-
te sever!; ma questo pomerlg-
gio si proietta qui. in onore 
di Chaplin — ieri sera festeg-
giatissimo dal pubblico. con 
un calore umano che scioglie-
va il belletto dell'ufficialita — 
il capolavoro Luci della citta. 
D'accordo. si tratta di entita 
incomparabili- E a proposito, 
Chaplin stesso ha annunciato 
oggi la firma del contratto 
con un gruppo anglo-svizzero 
per la nuova distribuzione in-
temazionale — anche attra-
verso la televisione e le cine-
videocassette — di nove suo! 
film, dalle Luci della citta, 
appunto. a Tempi moderni, 
dalla Febbre deU'oro al Ditta-
tore, alle Luci della ribalta, 
ecc. 

Con gli Stati Unit!, cui Ta
king off appartiene, e stato 
presentato oggi, in concorso, 
Out back; che batte bandiera 
australiana, e diretto da Ted 
Kotcheff. canadese d'origlne 
bulgara (attivo anche in In-
ghilterra), ed e distribuito. 
naturalmente. da una ditta di 
Hollywood. Ad Out back, ri-
nunciando a tradurre il tito-
lo, i francesi hanno affibbiato 
quello d'un romanzo dal qua
le il film deriva, Risveglio nel 
terrore. II protagonists e un 
giovane insegnante, che da un 
villaggio dell'intemo si reca 
a Sydney per le vacanze di 
Natale, cioe nel cuore della 
estate in Australia: fermatosi 
per la notte in una citta di 
minatori. il nostro John Grant 
conosce strana gente troppo 
ospitale. s'ingozza di birra, 
perde tutti i suoi soldi a «te
sta o croce» (letteralmente). 
fa cilecca con una ragazza fa
cile. va a caccia di canguri. 
avendo quindi lo spunto per 
sfogare le sue fosche rabbie. 
e. sempre tra un sorso e 1'al-
tro della maledetta bevanda 
fermpntata, si glace con un 
viscido medico-barbone: ne 
prova schifo. cerca invano un 
passagsio fino a Sydney, e 
riportato indietro. tenta di 
uccidersi. sbaelia la mira. vien 
salvato e rlsoedito al misero 
villaggio donde sperava di 
evadere. Storia forse simbo-
lica. e dimostrativa della con-
dizione degli intellettuall nel 

\ sub-continente oceanico: ma 
raccontata con rozza violen-
za, con un'accumulazione di 
dettaell brutal! che non nan 
no riscatto nella dimensione 
estetica. 

Giornata dl • controflgure. 
nuella di oee!: rinternrete di 
Out back. Garv Bnnd. e una 
specie dl Peter OToole artl-
sticumente sottosviluonato. 

Domani. tocca ancora agl! 
Stat] Unit!, con L'hai avuto 
il tuo futile, Joe di Dalton 
Trumbo. e poi allltalla, con 
La califfa, dl Alberto Bevi-
lacqua, 

Agg*o Savioli 

Mostre: Calabria a Roma 
i n i • ! j i • i i i __m^^ . i • • I I i i * 

Energia e immaginazione 
della costruzione umana 

Ennio Calabria - Roma; Ga l -
leria « La Nuova Pesa » (v ia 
del Vantaggio 45 ) ; fino al 
29 maggio; ore 10,30-13,30 
« 17-21). 

Questo recente ciclo di pit-
ture — di esse alcune sono 
repliche di quelle rubate al 
suo studio, due mesi fa, 
quando gia avevamo reallzza-
to assieme il catalogo-dlbat-
tito della mostra — e illumi-
nante su una qualita umana 
che Ennio Calabria vede e 
esalta in mezzo a montagne 
di scorie, di rifiuti, di abi-
tudini. di stanchezze e di vil-
ta contemporanee. 

Le pitture insistono su un 

convincimento poetico: e'e 
nell'uomo d'oggi una qualita 
costruttiva, e non soltanto 
di contestazione del modo di 
vita borghese, che non e ri-
ducibile alle mere! e ai miti 
oggettuali della societa capi-
talistica ma che e, invece, 
energica e essenziale qualita 
del mondo che ha awenire 
umano. 

Calabria e un pittore poli
tico ma non lo e per la scel-
ta calcolata dei temi: ricava 
dal rapport! di classe e dal
la lotta di classe una catena 
di process! di liberazione del-
l'immaginazione umana e la 
resa pittorica di tale libera
zione da evidenza anche al 

«La vie offerte»al Premio Roma 

Vitalita e 
T 

utopia di 
Barrault 

Insieme con la Renaud ha dato vita ad una sorta 
di biografia umana dialogata su testi poetici 

«Rabelais e sempre stato 
per me oggetto di predilezio-
ne. Ritrovo in lui la presenza 
dell'Antenato. E' al di la della 
ammirazione. Ogni volta che 
vi pianto i denti, la mia boc-
ca si riempie di un tale sue-
co, il mio sangue riceve un 
tale flusso, la mia colonna 
vertebrale una tale Unfa, che 
lancio delle grida, "orrifiche" 
grida di entusiasmon. confes-
sa Jean Louis Barrault nella 
sua prefazione al Rabelais, 
presentato l'anno scorso a Ro
ma a Villa Medici e sotto la 
tenda di un circo. Anche que-
st'anno il grande JLB — con 
La vie offerte presentata al 
Premio Roma — ha voluto se-
guire 11 consiglio del suo « an-
tenato*, e il suo collage poe
tico, una sorta di biografia 
umana dialogata con Madelei
ne Renaud, potrebbe definir-
si un Rabelais in tono minore, 
piu povero e scarno, comunque 
un cantico innalzato al Cielo 
e un inno lanciato orizzontale 
sulla Terra per la santifica-
zione deU'amore umano. della 
vita e delle sue ebbrezze. A-
nalogo al Rabelais, quindi. il 
messaggio vitalistico di Bar
rault, ma con connotazioni 
religiose che accentuano an-
cor di piu il carattere rituale 
della sua concezione del tea
tro, e la sacralita astratta del
la sua concezione deli'esisten-
za umana. * 

Ci perroettiamo di contesta-
re Barrault quando afferma 
tranquillamente che <non ho 
fatto una scelta di autori, 
ma mi sono orientato quasi 
esclusivamente sui blnari che 
ritenevo piu significativi ai fi-
ni del discorso generale*: ca
sta scorrere i nomi dei poeti 
che compongono il collage 
perche la scelta di Barrault 
affiori in tutta la sua chia 
rezza e premeditazione: Clau
de!. Beckett, Supervielle. Pr6-
vert. Rabelais. Peguy. Baude
laire. Rimbaud. Noel. Rever-
dy. La Fontaine, Verlaine. De 
Baif, Lorca. Exupery. De Char-
din. Ionesco. De Noailles, La 
Bruyere, Aragon. Eluard, Ma-
rot. Neruda. 

Si inizia con Peguy («Co
me e bello il fanciullo che si 
addormenta mormorando le 
preghiere»), e si finisce con 
una esortazione al pubblico: 
« Bisogna essere sempre ebbri, 
e tutto qui. Per non sent ire il 
peso del tempo che ci spezza 
la schiena. Inebriatevi di poe-
sia e di virtu. Bevete la verita, 
per compiere il cammino del
la conoscenza. Avrete Dio per 
guida e l'uomo per compa-
gno!». 

La vie offerte — attraverso 
le « stazioni» della vita dello 
uomo commentate dalle liri-
che dei poeti: la nascita, la 
Infanzia, la giovlnezza, 1'amo-
re, la guerra — e la ce-
lebrazione ottimistica e ap-
passlonata di quel mlstlci-
smo utoplco lontano, parados-
salmente, dalla vita stessa, 
nella mlsura In cui non av-

verte il peso del tempo, delle 
contraddizioni e della tragedia 
dell'esistenza terrestre, oggi 
piu che mai oscurata dall'ala 
della morte. 

Tuttavia, se scendiamo per 
un momento dalla torre di 
avorio dove si sono rifugiati 
in aristocratica e magnifica 
solitudine, Barrault e Renaud 
potremmo anche gustare la 
arte raffinatissima e inimi 
tabile del «dire» dei nostri 
due attori, impegnati, mano 
nella mano, in un sublime dia-
logo che affascina la platea 
con la stessa forza di con-
vinzione che puo esercitare 
— parafrasando il Marx della 
Introduzione alia critica della 
economia politica — un canto 
antico di tempi che non pos-
sono ma! piu ritornare. 

vice 

Technicolor: 

Matteotti da 

oppuntamento 

mo non ci va 
Ecco una storia elettorale 

e socialdemocratica. Martedl 
scorso una delegazione di la-
voratori della Technicolor, du
rante lo sciopero degli enti 
cinematografici pubblici e del-
Vazienda, & ricevuta dal mini
stro Matteotti, U quale si im-
pegna a intervenire presso gli 
azionisti americani della so
cieta per scongiurare il licen-
ziamento di centoquaranta di-
pendenti, chiede una docu 
mentaztone sulla situazione a-
ziendale e da un appuntamen-
to ai lavoratori per le 17 pre
cise di ieri. Fine della parte 
elettorale. 

Ieri la commissione interna 
e il comitato sindacale di 
azienda delta Technicolor, si 
presentano puntuali (ami, in 
anticipo) in via della Ferra-
tella; ma U ministro non & 
puntuale e non c'i; poi arriva 
e sgattaiola in un'altra riunio-
ne. Ai lavoratori, dopo una 
ora e un quarto di attesa, un 
compito funzionario dice che 
se vogliono parlare con Mat
teotti, dovranno aspettare an 
corn un po'. B questa i la 
parte socialdemocratica della 
storia. 

Ma i lavoratori, tnvece, se 
ne vanno non senza aver de-
flnito con colorite ed appro
priate espressiont U compor-
tamento del ministro e propo-
nendosi dl dare a tutta la vi
cenda un finale che non sard 
evidentemente gradito all'on, 
Matteotti e at suoi amid. 

momento politico. In queste 
pitture e fortissima la fanta
sia, la gioia, direi, di «de-
collare» con l'immaginazio-
ne partendo dalla vita quoti-
diana. E' la stessa energia 
liberatrice che e'e nelle idee 
o almeno nei moment! piu 
energici e limpidi del comu-
nismo. 

Cito un quadro tlplco del
la complessa costruzione che 
e in tutti i quadri: un qua
dro difficile da « leggere » su-
bito come sono sempre le 
cose della vita che a lungo 
sono restate oscure o misti-
ficate. Calabria ha figurato 
un operaio che viene fuori 
da una gabbia di tralicci (il 
linguaggio viene dalla tradi-
zione cubista-surrealista). II 
costruire e il salire dell'ope-
raio sono diventati quell! 
stessi della pittura. 

II pittore riconosce come 
terreno primario, direi unico 
possibile, deil'esperienza pit
torica quello della citta in-
dustriale e tecnologica, ma 
rifiuta di assimilare gli stru-
menti pittorici alle tecniche 
di riproduzione tecnica e di 
riporto fotografico e cinema-
tografico: riconosce, cioe, al
ia fantasia, nel suo diretto 
rapporto con la mano e nel
la concretezza dello sguardo. 
un insostituibye potere di 
esperienza e di sintesi visiva. 

E \ questa, un'idea organi-
ca della pittura e del pitto
re che individua il dare for
ma plastico come attivita pe-
culiare di un organismo ri-
spetto alia macchina. Calabria 
riprende da Paul Klee il con
vincimento umano e pittori-
co che il pittore sia una 
grande forza genetica come la 
natura: un organismo-albero 
che si fa attraversare libe-
ramente dalle grandi correnti 
profonde dell'esistenza e del
la storia e le porta all'evi-
denza formale, ne bella ne 
brutta ma vera, nello spazio. 

In quasi tutte le pitture 
la costruzione dell'immagine 
prende 1'avvio lirico-struttu-
rale da un operaio e da un 
suo gesto, da un motivo di 
fabbrica o di vita urbana, 
da oggetti della citta. Basta 
misurare lo stacco che e'e 
tra il motivo reale di parten-
za e 1'immagine finale per 
rendersi conto che Calabria 
vede nell'operaio, nella fab
brica, nella citta, tutta la nc-
chezza e la difficolta della 
costruzione che sono lmma-
ginabili nella societa e nella 
fantasia. 

L'operaio che chlama sul 
tetto tra le antenne televisi-
ve e una figura molto arnica 
in una giungla ostile: il ge
sto quotidiano diventa un 
grande segnale di allarme. 
L'edile che fuma la sua siga-
retta al chiaro di Iuna riem
pie il cielo di tutti i pensieri 
energici e malmconici che 
oggi ci tormentano: dai gior-
m di Pavese e da Licini nes-
sun artista aveva guardato 
la Iuna cosi. L'edile in bilico 
sulla tavola sotto il chiaro 
di Iuna crea una relazione 
tra uomo e spazio tragica e 
premonitrice: Lunachod e gli 
americani sono lassii — bi
sogna esserci — ma 11 mon
do e spopolato umanamente 
e ci vuole altro per abitare 
umanamente 11 cielo con una 
terra cosi: che se scivola, se 
va giu quel misterioso Char-
lot operaio, va giii tutto. 

Quando, nei quadri, le fi
gure operaie non sono fatte 
protagoniste della costruzio
ne, dell'immagine, aliora la 
pittura e la resa m tattile * 
d! forze minacciose. oppres
sive, ambigue; oppure e la 
resa del vuoto e della paura 
di massa che proprio i'assen-
za operaia, nella situazione 
dei rapport! di classe, rende 
evidenti. II tecnico, disponi-
bile a qualsiasi declsione di 
potere capitalistico, e un fan-
tasma nazista. Dai tela! di 
una fabbrica tessile pigliano 
il volo stormi di abiti vuo-
ti alia ricerca di uominl: in 
questo delirio visivo e'e la 
scomparsa dal campo della 
pittura degli oggetti sociali 
umani di cui diceva Marx e 
il nostro sguardo viene co-
stretto ad affondare in tale 
inconsistenza opulenta del 
mondo fino a sentire la rea
le possibilita del suo regres-
so animale. Le vecchie statue 
del mondo borghese e meta-
fisico poi, alte sulla basilica 
di San Giovanni a Roma, si 
combinano con le antenne te-
levisive dei tetti e sbarcano 
terribili su] pianeta come una 
nuova selvaggia armata di Piz-
zarro. 

Dario Micacchi 
NELLA FOTO: mLe statue dl 
San Giovanni» di Calabria 
(187V. 

le prime 
Cinema 

: La pacifista 
Preferlamo conslderare que-

st'ultimo film di Miklos Jancso, 
La pacif ista (Smetti di pio-
vere), un'infortunio « all'italia-
na », un prodotto confezionato 
non in plena coscienza profes-
sionale e artistica da un auto-
re tra i piu prestigiosi del nuo
vo cinema ungherese. Un film 
come La pacif ista (interpre-
tato da Monica Vitti e Pierre 
dementi) appare, per altro, 
non suscettibile di critica per 
l'estrema ambiguita della strut-
tura narrativa e ideologica, 
per I'lnsufficienza di una see-
neggiatura elementare quanto 
confusa. 

Jancso avrebbe voluto rap-
presentare « obbiettivamente » 
il clima prerivoluzionario di 
una citta italiana, infestata da 
poliziotti, da gruppi di stu-
denti di « estrema sinistra » e 
da altri di « estrema destra » 
(tuttavia, e quasi impossibile 
distinguere i militanti di de
stra da quelli di sinistra, a 
patto che nel film si sia vo
luto rappresentare una destra 
e una sinistra, anche perche 
spesso si vede sventolare la 
bandiera anarchica...), questi 
ultimi forse piu pratici e piu 
sanguinari. 

Monica Vitti (che si aggira 
con un registratore) e pedina-
ta da Pierre Clementi (angelo 
della rivoluzione o elemento di 
destra?), un capellone insegui-
to a sua volta da un gruppo di 
picchlatori, « compagni » o «ca-
merati» dello stesso Clementi 
comunque. i quali finiranno 
per uccidere Clementi perche 
incapace di far fuori un uo
mo non meglio identificabile. 
La Vitti, plena di paure e de-
siderosa di «capire», avra il 
coraggio. nel finale, di ucci
dere il biondino. forse un uo
mo di destra. 

II film, a colori, goliardico 
quanti altri mai, non e neppu-
re rlscattato dallo stile, e i 
lunghi piani sequenza non sco-
prono che l'assenza ideologica 
(temporanea, ci auguriamo) di 
un autore incapace di scalfire 
anche leggermente la materia 
che ha avuto la presunzione 
di trattare. 

Frammenti 
di paura 

Timothy Brent fe un ex-dro-
gato che e riuscito a sottrarsi 
al vizio e ha scritto sull'argo-
mento un saggio lucidamente 
critico. II nostro giovane neo-
scrittore, all'mizio del film, 
assapora i piaceri di una vita 
«normale » dopo i lunghi in-
cubi della droga. Durante un 
breve soggiorno estivo in Ita
lia, la zia di Brent, tale Lucy 
Dawson, viene assassinata ap-
parentemente senza motivo. 
Timothy e notevolmente scos-
so dall'accaduto, tanto che 
decide di intraprendere le in-
dagini per proprio conto. Ben 
presto, perd, egli scoprira 
che le sue curiosita non sono 
gradite in alto loco. Infatti, 
una cortina di congiura gli 
si porra davanti tanto da ren
dere irraggiungibile 1'identifi-
cazione dei moventi e delle 
responsabilita. Brent finira 
perseguitato dal mondo e da 
se stesso, triste tenutario di 
spiacevoli verita, e affoghera 
in un limbo di allucinazioni e 
di paure, protagonista di un 
incubo terrorizzante perche 
palpabile. 

II film segue i temi clas-
sici del thrilling con notevole 
efficacia ma. al tempo stesso, 
coinvolge luoghi e personaggi 
in un discorso fanta-politico. 
Alle vision! della droga vengo
no anteposte quelle di un 
mondo grottesco. popolato da 
autentici mostri che hanno 
le sembianze di insospettabi-
li uomini d'affari, poliziotti e 
agenti speciali: un'umanita 
corrotta, asservita ad altre 
droghe, quali il denaro e il 
potere. 

Frammenti di paura e di
retto egregiamente da Richard 
C. Sarafian e ricorda 1'eccel-
Iente Quiller Memorandum. 

Gli interpreti sono all'altez-
za, dal bravo David Hem-
mings, a Gayle Hunnicut, a 
Daniel Massey (figlio di Ray
mond). Belli gli effetti cro-
matici e il trattamento del 
colore, su schermo largo. 

vice 

RSI \p 

controcanale 

Pefrolini e Keaton 
al Filmstudio 

II ' Filmstudio 70 presenta 
oggi. domani e domenica un 
omaggio a due grandi comici 
del passato: Ettore Petrolini e 
Buster Keaton. 

Oggi (ore 18.30. 20, 21^0. 23). 
viene presentata 1'antologia 
Petrolini (1933). che compren-
de. oltre al brano integrale 
della rappresentazione di No-
rone, Petrolini, medico per for
za e la satira di Gastone. 

Domani (ore 18,30, 20. 21,30. 
23) e domenica (ore 16,30. 18. 
19,30. 21. 22,30), in occasione 
del Festival Buster Keaton. 
che proseguira le settimane 
successive e per tutto il me-
se di giugno, verra prsenta-
to The General (a Come vinsi 
la guerra») (1928), con dida-
scalie italiane. 

«Interno-giorno » 
, ,disturboto , , 

a Roma 
Ieri sera, durante la program-

maziooe in Tv del telefilm «In
terno-giorno > di Maurizio Pon-
zi (andato in onda alle 21.30 sul 
1. canale) alcuni radioamatori 
hanno provocato. neirintera zo
na di Roma, intcrferenze tali da 
rendere quasi incomprensibile 
1'intero dialogo. La Rai-Tv lo 
ha confermato. atfermando che 
non e la prima volta che un 
fatto simile si verifica. 

Due chitarristi 
al Folkstudio 

Continua con successo il Folk 
studio Festival. Stasera alle 22 
saranno ospiti del locale di via 
Garibaldi due chitarristi d'ecce-
zione: Giovanni Crisostomo, uno 
dei piu grandi interpreti ita-
liani di «flamenco e Vittorio 
Camardese, autentico «acro-
bata> del suo strumento. 

GUARDARE UN CARCERE — 
CVie coft'6 uii carcere? Alia 
fine di Interno giorno, secon-
do telefilm di Maurizio Ponzi, 
Otello Profazto cunta che e 
« una villeggiatura » o meglio 
« una scuola » dove si impara 
a usare il coltello. Ma questa, 
evidentemente, non 6 ancora 
una risposta all'interrogativo 
che il giovane regista (tnsteme 
a Gianni Menon, coautore del
la sceneggtatura e aiuto alia 
regia) setnbra porsi lungo 
tutto I'arco di questa nuova 
serata del ciclo Alio specchio. 
Interno giorno, infatti, si pro-
pnetta come una lunga ricer
ca — sia pure condensata nel-
I'arco di ventiquatlr'ore nar
rative — svolta attraverso la 
triplice parallela vicenda di 
tre carcerati: uno al suo pri
mo giorno di galeru e due ve-
terani, dei quali uno a poche 
ore dalla scarcerazione. E' tut
tavia il piimo, Cailo (Daniele 
Dublino) il vero filo condut-
tore: giacchd I'tnterno di un 
carcere e per lui — come pre-
sumibilmente per la maggio-
ranza dei telespettalori — una 
vicenda inedita che tocca sco-
prire minuto per minuto, pa-
gandone I'espenenza sulla pro
pria pelle e sul proprio intel-
letto. Lo stesso Ponzi sembra 
collocarsi —• secondo la scelta 
gia effettuata i*« Stefano ju
nior — all'interno del suo pro
tagonista, guardando con 'a 
telecamera gli oggetti, le viu-
ra, i seco)idini quasi che da 
questa osservazione sperasse di 
indtviduare tl segno che uni-
sce ogni cosa in una logica ac-
cettabile e sveli dunque la 
ragione del loro esislere e i 
modi di una eventuale modifi-
cazione. Ponzi e il suo prota
gonista sembrano cercare la 
verita nelle cose, siano esse 
una ciotola o un gesto di fol-
Ita suicida, una rissa di car
cerati o la censura sulla corri-
spondenza. La telecamera — e 
Carlo — osservano come og
getti anche gli altri carcerati: 
e come tali, infine, sembra che 
vogliano proporli al pubblico, 

cui affidano il rischio di una 
conclusione (quella abbozzata 
dal protagonista e duramente 
respinta da un altio detenuto 
che, lucidamente, gli rinfaccia 
di essere stato fin'ora soltanto 
uno spettatore estraneo). 

Ma e possibile gtungere ad 
una conclusione? Interno gior
no, in realta, isolu deliberata-
mente il carcere da qualsiasi 
altro rapporto sociale (non i 
un caso che di nessuno dei de-
tenuli si sappia un briciolo di 
storia: nemmeno del protago
nista, del quale dunque non 
abbiamo alcum idea della sua 
angolazione di analisi). 

Ma questo isolamento rende 
inintellegibile ogni rapporto, 
fino a disperdere per fino la 
enttta dei stngoli fulti che ap-
paiono dunque tutti puramen-
te casualt, merti, privt dt si-
gniftcato. Una ciotola e un sut-
cidio, in questa astrazione che 

.pretende I'oggettivita, si con-
fondono; e lo spettatore, alia 
fine, resta piu estraneo di 
quanto Vindagine e" cominciata 
anche se sovente I'indiscuti-
bile sicurezza calligrafica del 
regista sembra condurlo alle 
soglie di una possibile «sco-
pertan illumtnante. II guaio, 
infatti, e che Ponzi sembra 
scegliere il rifiuto di ogni 
scelta e a tratti pare combat-
tere perfino con se stesso pur 
di scrostare dal suo racconto 
tutto cib che potrebbe invece 
trasformarlo in una appassio-
nante analisi dell'uomo che 
non trascuri — e ami vi dia 
ruolo eminente — ciU'attivtld. 
del giudicare (dell'autore at
traverso i protaaoivsti e dello 
spettatore). E' questo un equi-
voco tdeologico paqalo a caro 
prezzo anche da ben piu illu-
stri registi. Un crrore, sven-
turatamente, che rischia di 
trovare involontari consensi 
proprio in coloro che, quotidia-
namente, cercano di privare il 
telespettatore della sua facolta 
di giudizio nel nome di una 
equivoca «imparzialita » 

vice 

oggi vedremo 
LA TERZA ETA' (1°, ore 13) 

Ancora un servizio sull'asslstenza volontaria agli anziani. Lo 
hanno realizzato Augusto Milana e Gianfranco Manganella, col 
titolo Agli anziani, con amore. Vengono illustrate alcune espe
rienze italiane condotte a Monza, a Novara, a Montelupo Fio-
rentino ed a Torino. 

SPAZIO MUSICALE 
(1°, ore 18.45) 

Le famiglie di musicisti: questo il filo conduttore della 
puntata odierna. Lo «spazio musicale» e quindi di diritto 
riservato ai Bach (con 1'esecuzione del secondo movimento del 
Concerto per due violini ed archi di Johann Sebastian) che 6 
certamente quella che vanta il piu intenso albero genealogico 
musicale. II brano e eseguito da due fratelli musicisti. A que 
sta puntata partecipa anche il maestro Claudio Abbado che 
appartiene ad una famiglla di tradizioni musicali (il padre 
era anch'egli direttore d'orchestra: un fratello e pianista). 

I SEQUESTRATI DI ALTONA 
(2°, ore 21.20) 

Con questa trasmissione 11 ciclo che vanta il titolo di «tea 
tro contemporaneo nel mondo» segna il punto massimo della 
confusione che lo ha caratterizzato. Viene presentato, infatti. 
un film in luogo della versione teatrale originale di Jean Paul 
Sartre. I curator! del ciclo dimostrano cosi apertamente, se ve 
ne fosse bisogno, che le scelte fin qui seguite sono assoluta-
mente casuali: legate al « nome» ed ai divi disponibili, senza 
una autentica ricerca unitaria di linguaggio teatrale televisivo. 
senza alcuna voglia di istaurare con il telespettatore un reale 
dialogo sul a teatro contemporaneo». Fra il film di Vittorio 
De Sica e il testo sartriano. infatti, le differenze scorrono no 
tevoli: e. tutto sommato. Sartre resta abbastanza estraneo alia 
vicenda che questa sera ci viene proposta sul teleschermo. Al 
di la del confronto, oltretutto, il film di De Sica e un'opera 
sostanzialmente mediocre, ben lontana dal restituire il clima 
morale del testo sartriano sul quale grava la recente sconvol 
gente esperienza delle atrocita commesse dai francesi durante 
la guerra di Algeria (il film 6 del 1962). Tutto il taglio del 
film formsce alio spettatore soltanto una parvenza di proble-
maticita e la profonda angoscia di Sartre si dissolve dinnanzi 
alia mediocre interpretazione della «diva» Sophia Loren. 
mentre anche attori come Frederich March e Maximilian Schell 
non vanno oltre un buon livello commerciale. Siamo. insomma. 
dinnanzi ad uno dei tipici — seppur a volte generosi — tenta-
tivi di trasposizione di un testo teatrale in opera cinemato-
grafica: con un risultato che non serve dunque ne il cinema 
ne il «teatro contemporaneo nel mondo». 

program mi 
TV nazionale 
12.30 Sapere 

« II sindacato in Ita
lia ». a cura di Fran
co Falcone 

13.00 La terza eta 
13,30 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francese 
Corso di tedesco 

17.00 Per I piu piccini 
Uno, due e _ tre 

17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzl 

Professionisti dl do
mani per i giovani 
di oggi. 

18,45 Spazio musicale 
19,15 Sapere 

« La storia dell'umo-

rismo grafico » a cu
ra di Lidio Bozzini 

19,45 Telegiornale sport 
Cronache italiane 
Oggi al parlamento 

20.30 Telegiornale 
21.00 TV 7 

Settimanale di aV 
tualita a cura di 
Emilio Ravel 

22.15 Milledischi 
23^)0 Telegiornale 

Oggi al parlamanto 

TV secondo 
17.00 Sport 

Ippica: da Torino 
corsa tris di galoppo 

21,00 Telegiornale 
21,20 I sequestrati dl A> 

tona 

Radio 1° 
Giomato radio: era 7. 8 , 

12. 13, 14, 15. 17. 20 , 23 .10; 
6: Mattntino masicale; 7,10: 
Reateni • statate speciale; 
7,45: Ieri al Parfamanto; 8.30: 
Le canzoni del mattino; 9,15: 
Vol ad to; 10: Speciale CRj 
11.30: Galleria del Metodram-
M ; 12,10: Un disco a*r resta
te; 1 2 3 1 : Federico eccetera 
etteteta; 13,15: I rarotosb 
Harry Beiafonte-, 13.27: Una 
comtnedia in trenta mmuti; 
14.15: Boon pomeriajio; 16: 
Programma per • raaatzi; 16,20: 
Per voi fiovani; I S : Un disco 
per restate; 18.45: Italia che 
lavora; 19: Controparata; 19.30: 
Country ft Western; 20.20: Un 
classico all'anno. I I principe 
ealeotto-, 2 1 : I concert! di To
rino. Direttore: Peter M»a9: 
22.45: Chiara fontana: 23: Ov
al al Parlamento. 

Radio 2" 
Cremate radio: ora 6 ,25. 

7.30. 8 ,30, 9,30, 10,30. 
11.30. 12,30. 13.30. 15.30. 
18.30 17.30, 19.30. 22.30, 24; 
8 i I I Kattintara] 7,40: 

Caaacdai 8.40i 

ni a colori deirorcnestra; 9 3 8 : 
Marylim ana donna ana vita* 
10.05: Un disco ear 1'estetei 
10,35: Chiamate Roam 3 1 3 1 ; 
12.10: Trasintssioni reaionali; 
12.35: Un disco per Testate; 
13: Hit parade; 14.05: So dl 
eirt; 14,30: Trasmtssionl reaio
nali; 15.15: Par «li aniki dal 
disco; 15.40: Classe unico; 
16.05: Stodio aperto: 1 8 ^ 0 : 
Speciale GR; 19.02: Morandl 
•era; 20.10: Indianapolis; 211 
Teatro stasera; 21.45: Movtta 
discoorafiche francesi; 22 : I I 
sentatitofo; 22.40: Gaa dalla 
Carisenda; 23.05: Masta* loa-
aera. 

Radio 3° 
Ora 10: Concerto dl aperta-

ra; 1 1 : Music* e poesia; 11.45: 
Musiche italiane d'oit ' i 12,20: 
Musiche di danza; 13: Inter 
meaxo; 14: Children s Corner; 
14.30- L'opera cameristica di 
lldebrando Pinetti; 15.15: 
Ceory Friedrich Haendel. Apol
lo e Oalne; 16: Wollgans Ama
dous Moi i r t : 16,15: I I No«a-
cento storico; 17.30: Cinema 
nuovo; 18: Notisie dot Tenoj 
18.45: Piccolo etenetai 19.1 Si 
Tutto Beethoven. Opera vatiai 
21 i Ctarnata dol Tone - aatja 
artii 21.30i VauU ajml # feaa. 
Iro 


