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Una borghese 
affascinante 

PARIGI — Slephane Audran (nella fotn) sara, accanto a 
Jean-Pierre Cnssel e a Bullc Ogier, una protagonisla di a Le 
charme discrel de la bourgeoisie» (a II fascino discreto 
della borghesia »), il film che Bunuel si appresla a realizzare 
In Francia 

<\ visitatori» di Kazan al Festival 

Un rif lesso 
del Vietnam 

a Cannes 
Presentato anche « Le campane della Siesta » 
del tedesco-occidentale Peter Fleischmann 

CANNES, 5 
II dramma del Vietnam ha 

avuto oggi un suo riflesso al 
Festival di Cannes, in uno 
del due pnmi film proiettati 
nel quadro della competizio-
ne: / visitatori di Elia Ka-
7an. L'anziano e discusso re
gista di online turca (63 an 
m, e al suo attivo opere di 
grande fama come Fronte del 
porto. Vna Zapata!, La val-
le dell Eden, Un tram chia-
mato dcbideTio. Un volto nel
la folia, fino ai piu recenti 
America America e 11 com-
promessa) ha realizzato il 
suo nuo\o lungometraggio a 
tempo di pnmato e in eco-
norma tre settimane per la 
stesura del copione do ha 
£rr:tto suo figlio Chris Kv 
n n . ma da un'idea del pa
dre). sei per le riprese; co-
fto complessivo: cento milio-
m di lire scarsi La fattoria 
del re?ista, nel Connecticut, 
ha fornito gh ambienti della 
vicenda; gh atton, tutti gio-
vani. sono esordienti nel ci
nema. e solo un palo di essi 
r.vevano alle spalle esperien 
zc televisive o teatrah 

/ visitatori narra di un re
duce dal Vietmm. il quale. 
r:tiratosi in campaena con 
mobile e figh. si vede com 
panre da\anti due ex com 
militoni. un sereente e un 
soldato. che e^h ha fatto con 
dannare. 1'uno per assassimo, 
I altro per stupro I hmiti e 
)e ambiguita del discorso che 
Kazan conduce nsultano gia 
dalle sue dichiarazioni: «Ho 
xo'iUto mostrare in anticipo 
quah saranno. una volta ter-
mlnata questa guerra. le rea
son* degli uomini che ne 
torneranno, amareggiati e de-
lusi, con la sen^azione di es-
rcr stati beffati. e che mcon-
treranno enormi difficoKa 
nel riadattarsi alia vita civl 
le». Tuttavia, e forse questa 
la prima volta che il cinema 
Americano prospetta, sia pu
re per vie traverse e secon
ds un'ottica < pnvata». la 
question? vietnamita 

Note\oIe mteresse ha su-
pntito Le campinc della 
Neva del regista tedescooc-
(identale Peter Fleischmann. 
melatos: propno qui, qual-
rhe anno fa (ma-alia Setti-
r.ian.i della rnt:cai. con See-
i e di enccia w bassa Bavte 
ra, che, sulla scorta del te 
r-to teatrale di Martin Sperr. 
rffnva il ntratto aazhiac-
c.ante di una comunita Ji 
fjneoiton. bonan e panfici 
t'.;i'inparen7'». ma nella so-
rtan/a lntosMrati dal velenn 
de'.l'mlolleranza e del razzi 
t/no 

Le campane della Stesia con 
ferma que.ita vocazione di Pfr 
fer F.e.M'hmann al'.a critica 
«o:ia:e, metrendo a fuoco un 
sltro a.-.p^tto del .< ma!cv>ere 
te10oCO)> d'espresslone e del 
In ate-.io regista > le pencolo 
se llluMoni revansctste dei 
profushi dalle tcrre che 11 
Reich sconfitto dovette reati 
tuire alia Polonia. La storia 
fa porno sulla famiglia d'un 
pastore protestantc, che du
rante la guerra offrl a Hitler 
k* campane della sua chiesa, 
©Tide trasformarle in cannoni. 

Domani tocca alia Gran 
Bretagna. con La classe do 
minante di Peter Medak, e 
al Giappone con Silenzio di 
Masahiro Shinoda. 

II regista americano Joseph 
Losey. presidente della giu-
ria (la quale si e data anche 
un vice-presidente. nella per 
sona del musicista francese 
Georges Auric) ha voluto 
consegnare asrli annali la sua 
defmizione del Festival di 
Cannes (che egli vmse lo 
scorso anno con Messaggero 
d'amore)- a Rassegne di que-
sto tipo — ha detto Losey — 
sono. in generale. un mezzo 
utiie per portare a conoscen-
za del pubblico I problemi 
affronteti da chi ha srelto la 
orofe5slone di reeista, cioe 
un ibrido tra il commercian-
te e 1'artista ». 

Un'inttnsa stagione optriitica 

Sfida musicale 
tra i teatri 

lirici a Londra 
II Covenl Garden ha ospifafo I'Opera di Slato bava-
rese per un ciclo di spellacoli sfraussiani, il Sadlers 
Wells' ha presentato in inglese un pregevole Barl6k 

Noitio lervizio 
LONDRA, 5 

Negli ultimi teni|ji l'opern 
e stata in pnmo piano nella 
vita rnusicale londmese. Oltre 
a imporlantl riprese, come 
PelUas el Melisande diretto 
da Boulez, tin suscitato gran
de Interesse la visita dell'Ope-
ra di Stato bavarese, nspite 
del Royal Opera House Co 
vent Garden. 

La compagnia monacense, 
presentatasi al completo con 
tutto il personate musicale e 
teatiale, ha proposto qualco-
sa di simile ad un festival 
straussiano ne| breve spazio 
delle quattro serate di pprma-
nen7a 

Ariadne, del 1916, ha una no 
tevole e affascinante affinita 
con Capriccio (1942), I'ultimo 
lavoro teatrale di Strauss, 
pcrch6 entrambi sembrano 
commentare, nella musica co
me nel testo, la capacita di 
suggestione del teatro vista 
con gli occhi del musicista e 
del poeta. Tra le due opere 
si colloca Die schweigsame 
frau (« La donna silenziosa » 
1935), tipico esempio dell'abi-
lita artigianale del musicista, 
con il suo intelligente uso di 
citn7ioni musicali. 

Gli spettacoli straussiani del-
I'Opera di Monaco hanno sem 
pre goduto della reputazione 
di una sobria eleganza neile 
scene e nei costumi. di una 
impnstazione cautamente in 
novatrice e di una intelligen 
te penetrazione del mondo del 
musicista. che hanno loro con-
ferito una autorevolezza non 
comune. Rudolf Hartmann, in-
timo del compositore durante 
I'ultimo periodo della sua pro-
duzione teatrale, ha certa-
mente creato un clima par-
ticolare con la messa in see-
na di Capriccio: la sua mano 
si sentiva in tutta l'imposta-
zione di questa « opera da mu
sicista >. Essa rispecchiava 
un atteggiamento (purtroppo 
estraneo ai gusti odierni) per 
cui viene in primo piano un 
preciso lavoro d'insieme. La 
opera in s6 possiede in no-
tevole misura le suggestioni 
di una finezza latina (sorpren-
dente in un autore teutonico 
in tutto e per tutto), in cui 
si mescnlano felicemente ac-
centi francesj e italiani. 

La Sadlers Wells' Opera 
Company ha sviluppato con 
crescente successo il suo re-
pertono. Ha un unico grande 
vantaggio in confronto al Co-
vent Garden: aderisce rigoro-
samente al principin di dare 
le opere in inglese. Nello svol-
gere la funzinne di opera na-
zionale e costretta a fare a 
meno dei cantanti piu cele 
bri. sempre in movimento. e 
a puntare necessariamente 
sulla costruzione graduate di 
un attendibile comptesso. 

Per esempio. te opere di 
Janacek non possonn essere 
agevnlmente trapiautate in 
paesi di lingua non slava; ep-
pure. grazir al direttore mu
sicale della compagnia. che 
gode di alta reputazione come 

Rai yr; 

controcanale 
ARTE E RZSISTENZA — 

£* sUito replicato, nell'ednio-
ne serale di «Cronache lla-
liane», il servizio di Antonio 
Donat Cattm tmbastito sulla 
scoria del volume aL'arte per 
la resistenza» delle edizwni 
La Pietra. Una volta tanlo. 
st d trattalo di una replica 
opportuna. La prima trasmis-
stone del servizio. nel primo 
pomeriggio dt sabalo scorso, 
aveva raggiunto probabilmen-
te un numcro limitato di te-
lespetlaton: e tl programma, 
invece, mentata di esser vi-
sto dal pubblico piu vasto. 
Xon solo perche costitutva, tn 
rcalta. una delle rartssine my 
ziatiie prcic dnlla RAI TV in 
occasione dello annirersario 
dell'insurrezionc (due sole. 
per la prectsione tn TV: que 
sta e tl programma dt Stata-
no e Olmt andalo m onda tl 
25 aprilef, ma anche perchi, 
pur nell'nmbtto del tenia pre-
scelto. esso rtusciva a rtcrea 
re sul telcsclicrmo tl cltmu 
dt soltdale partccipazione de
gli intcllettunlt anttfasctsti 
alia lotta popolare contro I'm 
vasore naztsla c i sum servi 
neri. Altcrnando pocsic. qua-
dri e scullure Donat Cattm iia 
svolto un severo omaggio alle 
so/fererue del popolo, all'croi-
smo dei caduti, alia tcnace e 
coralc volcnta dei partigiani 
che, reststendo a ttttte le dtf-
flcolta e rifiutandosi di ascol-
tare linvito a tornare a easa 
del comando alleato, liberaro-
no VItalia. A momenti, certo, 
i toni lirici e ricvocativi han

no rischiato di accreditare la 
resistenza come un tempo 
ormai racchtuso esclusivamen-
te nella memorta: ma la con
clusions con la vigorosa epi-
grafe scrtlta da Picro Cala-
mandrel, ha richiamalu i te-
lespettatori all'attualita di un 
messaggio che propno in que-
sti nostri giorni assume un 
significato di impegno mili-
tanle. 

UNA LEZIONE — Non ac-
cade di frequcnte che si pes-
sa assislere in televisione, da 
not, a uno spcttacolo nel qua
le la recitazionc raggiunga il 
livello e I'impatto che carat-
lemzano il programma ingle
se «La guerra delle due ro
se », gtunlo ormat ad oltre 
mcla del suo cammtno. La 
setttmana scorsa, la puntata 
si era conclusa con uno splen-
dido monologo recttalo da Do
nald Stndon net panni di Rtc-
cardo dt York. In questa quar-
ta puntata, abbiamo avuto al 
tn scorct vigorosi- in parti-
colare, ad opera di Peggy 
Ashcrot (Marghertta d'Angibt 
e dt David Warner (Enri
co VI). Non fosse che per 
quest'aspctto, un simile pro 
gramma avrebbe meritato di 
essere trasmesso la domentca 
sera, proprio nella collocazio-
ne di soltto riservata a quel 
teleromanzi italiani che tn 
buona parte dei cast, pur
troppo, sono interpretati in 
uno stile di maniera o, peg-
gio, con stucchevole enfast. 

_ 9- «• 

interprete di Janacek, il Sa
dlers Wells' 6 stato nll'avon 
guardia nella rinascitn di que-
sto compositore negli ultimi 
pochi nnni. II me.se scorso b 
stato ripreso U casn Makru 
poulos, una delle interpreta-
zioni piu felici di Mnckerras: 
ma il maggior successo della 
compagnia e del suo direttore 
6 stato finora lo spettacolo 
che accoppiava 11 castello di 
Barbablii di Bartok e Oedipus 
rex di Stravinski. 

Entrambi erano stati gia 
rappresentati at Sadlers Wells' 
ma, mentre Stravinski era 
una ripresa del precedente al-
testimento, Bartok. die da 
ogni punto di vista 6 piu pro-
blematico dell'Oedipus, 6 sta
to presentato in una versione 
completamente nuova. 

L'allestimento e stato no-
tevole proprio nell'aspetto 
piu problematico della esecu-
zione dell'enigmatico lavoro: 
rorganizzazione delta scena. 
Le sette porte, il cui simbo-
lismo contiene 1'essenza del
la tragica vicenda, erano re-
se con un espediente che con-
sentiva di usare effetti di lu
ce con risultati ammirevoli. 
Retativamente poco dipende 
dall'espressione del gestn dei 
protagnnisti. ma qui la par
te del duca era resn con con-
vincente amarezza Da un 
punto di vista musicale pin-
terpretazione vocale di en 
trambe le parti era buona: la 
Judith di Ava June era slcu-
ra e ammirevotmente calibra 
ta. e il Barbablu di Don Gar
rard aveva una energtca pie-
nezza ed una grande autorita 
Charles Mackerras ha dato 
vita alia partitura, meravi-
gliosamente ricca e dagli 
splendidi colori, con penetra
zione dawero notevole. 

John S. Weissmann 

le prime 

Strehler 
ha accettato 
di tornare 
al Piccolo 

MILANO. 5. 
II sindaco, present* Cesa-

re Grampa consigliere dele
gate* del Piccolo Teatro, ha 
annunciato oggi pomeriggio 
alia stampa cittadina che 
Giorgio Strehler ha sciolto le 
riserve e ha accettato la di-
rezione del Piccolo Teatro. 

La Giunta municipale, in 
formats deU'accettazione. ha 
deciso di dare Inizio alia fa-
se operative per la costru
zione della nuova sede del 
Piccolo Teatro I/assessorato 
aU'urbanistica, in collabora-
zione con 1 responsabili del 
Piccolo Teatro, scegllera la 
miglior ubicazione possiblle: 
con ogni probability la scelta 
cadra su un'area del cosld-
detto centra direzionale 

La Giunta ha anche deciso 
di acquisire alia gestlone co
rn una le il Teatro Gerolamo 
con la compagnia milanese 
che vi opera stabilmente. Le 
inizlative «Estate d'arte», 
«Milano aperta ». « Teatro 
quartiere », e le manifestazio 
ni teatrali al Lirlco si svolge 
ranno con la sovralntenden-
za deirassessore alia Cultu-
ra. assistito da una commis 
sione composta del sindaco, 
del vicepresidente e del so-
vrintendente della Scala. del 
consieliere delegato e del di
rettore della Scala, del pre 
sidente dell'Ente provincial* 
t>?r il turismo. Esecutore dl 
nueste attivita sara 11 Piccolo 
Teatro All'intemo del Pic
colo verra istituito un centro 
di ricerca teatrale, diretto 
da Giorgio Strehler che sara 
ass'stitn da psoertl facenti 
parte del ronMglio di ammi-
nistrazione del teatro ed 
esternl. 

Musica 

Ashkenazy 
alia Filarmonica 

Vladimir Ashkenazy e toma
to a Roma, ospite della Filar
monica, per 11 pubblico della 
quale ha suonalo l'altra sera 
all'Olimpico. 

Ci p;ire che. rispetto all'ul-
tima volta che lo ascoltammo, 
il pianista russo abbla ulte-
riormente este.w la gamma 
delle sue possibilitn espressl-
ve: mentre in passato ci era 
sembrnto soprattutio proteso, 
facendo leva sul suo vlgore 
giovanlle, a rlcreare la musica 
in grandl blocchl sonorl, l'al
tra sera cl ha dato 1'impres-
stone come dl aver u scoper-
to» che si possono ottonere 
grand! risultati nncho con un 
tocco misurato. 

E cosl. nel primo o nel terzo 
movimonto delta Sonata in do 
mm. op. 13 di Beethoven — 
esegulti, In eomples.-;o, con un 
casto mezzo-forte — II pathos, 
non raggiunto con enfaticho 
drammatizzazionl, e rlsultato 
permeato da un sotttlo, Inquie-
tante panlco, si direbbe a pre-
figurazlone del demonlsmo 
che percorre le dellrantl fan-
taste della Kreisleriana dl 
Schumann e 11 Presto finale 
della Sonata op, 35 dl Chopin; 

frli altrl movlmentl delta qua-
e l'artlsta ha peraltro esegul-

to con una pienezza sonora di 
tlpo quasi slnfonlco, mentre i 
Nottunii nn. 1 e 2 dell'op. 15. 
sempre dl Chopin, sono stati 
risolti in una ehiavo di so-
gnante dellcatezza. 

Per concludere, Ashkenazy 
cl e sembrato un Interprete In 
plena ascesa verso poslzlonl 
dl assoluta eccellenza. L'Olim-

Elco era letteralmente gremi-
) e il concerto ha avuto un 

f[rosso successo, concretatosi 
n insistentl ovazlonl e nella 

richtesta — accolta dal pia
nista — dl b/s. 

vice 

Cinema 

Imputazione 
di omicidio per 

uno studente 
Durante uno scontro tra stu-

dentl e polizia, a Roma, peri-
scono un giovane e un agen-
te: il primo e stato colpito a 
freddo da un commissario; 
della morte del secondo e re-
sponsabile un ragazzo, Fabio, 
che segue i corsi universitari 
di architettura ed e figlio di 
un magistrato. Proprio questo 
magistrato viene incaricato 
dell'inchiesta sull'uccisione del 
poliziotto, e procede con so-
lerzia; mentre, come accade, 
per l'nssasslnio dello studente 
da parte delle « forze dell'or-
dine» si va avanti con assai 
maggior cautela. A ogni modo, 
imputato dl omicidio nei con-
fronti dell'agcnte non e Pabio, 
ma un suo compagno, Max. E 
Fabio, d'accordo con gli altrl 
del suo « gruppo », decide di 
non costitulrsi, ma semmal dl 
fornire testimonlanze per sca-
gionare Max. Fa anche di piu, 
Fabio: copia dagll archlvl pa-
temi alcuni dementi della 
istruttoria, e li rende pubbli-
ci. Infine, giunge a mettere 
le carte in tavola con suo pa
dre: egli, Fabio, si consegnera 
alia legge, ma solo se e quan-
do il commissario che ha am-
mazzato lo studente sara sta
to, a sua volta. incriminato. 
II magistrato sente di avere 
le mani legate dalla omerta 
all'intemo della polizia e da
gli orientamenti reazionari 
dei suoi superiorl, oltre che 
dai suoi sentiment! dl genl-
tore. Rllascia dunque in 11-
berta l'innocente Max, e ab 
bandona la toga di giudice. di-
struggendo Tunica prova con
tro Fabio. 

Partendo da uno spunto ln-
teressante, questo film di Mau
ra Bolognini s'invischia ben 
presto in un groviglio da 
u giallo psicologico », i cui no
di alquanto tortuosi finiscono 
per offuscare o del tutto oc-
cultare la problematica poli-
tica; e questa tende poi a ri-
dursl alia descrizione, con ar-
gomenti abbastanza scontatl, 
di un «conflitto tra genera-
zioni». Certi aspetti della re-
pressione poliziesca sono tut
tavia mostrati con efficacia. 
anche per la vivezza con cut 
le figure dei personaggi nei 
quali la repressione stessa si 
Incarna vengono disegnate dal 
sempre bravo Turi Ferro e 
dall'ottimo Giuseppe Colizzi. 
Piii sbiaditi gli interpreti prin-
cipali: uno sfuegente Massi
mo Ranieri e un Martin Bal
sam appena corretto. Da ricor-
dare ancora Luigi Diberti. 
Carlo Valli. Miriano Ripllo. 
Valentina Cortese. Petra Pau-
ly. Salvo Randone. Colore. 

Sfida 
senza pa lira 

Non e un western, nono-
stante il titolo. questo Sfida 
senza paura. diretto e inter-
pretato da Paul Newman, che 
come regista 2ia si era fatto 
notare con La prima volta 
di Jennifer. Siamo ai <jiomi 
nostri, in una cittadina del 
roregon. sulla costa del Pa-
cifico, e la vicenda e quella 

Cinquanta complessi al 
Festival pop di Roma 

Si svolgera anche quest'an-
no a Roma il «Caracal!a 
pop». il primo Festival pop 
« aU'italiana ». nato sulla scia 
delle imponenti manifestazio 
ni musicali statunitensi. quel
le della Woodstock nation, e 
2iunto cosl alia terza edizione 

C'e da dire, innanzitutto, 
che 11 «Cararalla pop *72» 
non dovrebbe nemmeno chla-
marsi in questo modo. dal mo 
mento che la rassegna di que-
st'anno non si svolgera a Ca-

. racalla, bensl a Villa Pampht-
It, dal 25 al 27 maggio prossl-
mo. Circa una clnquantina dl 
complessi si esiblranno senza 
Interruzlone, dal primo po
meriggio fino a notte tnol-
trata. 

Saranno present! 1 noml piu 
Important! del rock nostrano; 

gli Osanna, la Nuova Idea. I 
New Trolls, i Garybaldi. le 
Orme. i Godfather (cinque 
strumentisti inglesi die da 
tempo suonano in Italia), ah 
Osage Tribe e Hunka Munka 
Particolare attenzione verra 
riservata anche alle piu re
centi tendenze folk: France
sco Guccini. Claudin Rocchi, 
Mauro Lusini e gli Stormy 
Six. Ma il Festival non sara 
«tutto italianon. Gil organiz 
zatori, Infatti. si sono gia as-
slcuratl la partccipazione dl 
alcuni gmppi stranierl. tra 
cui I britannlci Van Der 
Graaf Generator e I tedeschl 
Amon Dull II (1'unlco com-
plesso « non Inglese» che rl-
scuota larghl coruiensl In Gran 
Bretagna) e la formazlone ca-
nadese del Lighthouse. 

della famiglia Stamper, do
minate da un gagllardo vec-
chio, Henry, o nella quale 
fanno splcco due fratellastri, 
suoi figli, Hank e Leeland. 
Quest'ultimo 6 reduce da un 
Inutile vagabondaggio. dalla 
eaporlen/a della droga, dal 
trauma subito per la tragi
ca morte dl sua madre, e da 
un proprio personale tentati
ve di suicldlo. Ce ne sareb-
be a sufficient; ma si ag-
giunga 11 fatto che la madre 
di Leeland, e matrigna dl 
Hank, ebbe rapporti con U 
flgllastro, e che Leeland, bam
bino innocente, li vide nel-
l'occasione. 

Alio tension! interne alia 
famiglia, si sovrappongono 
quelle verso l'estemo. GH 
Stamper sono occupati nel 
tagllo e nella vondita di gros-
si tronchi d'albero. Un lun-
go sciopero 6 In corso, ma 
essl esorcltano sfronUtamen-
te il crumlraggio, incurantl 
delle difficolta del nrosslmo; 
si attirano cosl odto e, a 
quanto sembra, maledizlonl 
che colgono il segno. Henry 
e un altro membro dolla fa
miglia perdono la vita in uno 
spaventoso incidente sul la
voro. Ma Hank, che oltre tut
to viene abbandonato dalla 
moglie. insiste caparblamen-
te nel portare a termlne 
l'opera, e trlonfa, con 1'aluto 
inoplnato di Leeland, 

Plii che in questo equivoco 
suggello, nel quale sembra 
profilarsi una esaltazlone, dl 
stampo retrlvo, dell'a eroe so-
litario», l'lnteresse del film 
6 nel momenti descrlttlv! dl 
una condlzlone umana total-
mente altenata, rldotta al bl-
sognl e ai desiderl prlmor* 
diali. E 6e i dlaloghl (la see-
neggiatura e dl John Gay) 
hanno un sapore sovente- li-
bresco, le tmmaglnl (colore, 
schermo largo) non mancano 
di una scabra efflcacla, co
me, ad esempio, nella sequon-
za particolarmente angosciosa 
della morte del vecchlo Hen
ry; personagglo al quale l'an
ziano, ma sempre valldo Hen
ry Fonda (complra a glornl 
i 67 anni), da robusto rilievo. 
Paul Newman ha tenuto per 
se la parte di Hank, e la in-
terpreta con destrezza, Cl 
sono pol, generalmente effl-
caci, Michael Sarrazln (Lee. 
land), Lee Remlck e altrl. 

ag. sa. 
II sanguinario 
Oliver Reed, l'tnterprete del 

Diavolt, ha la vocazione per 11 
rogo. Anche nel Sanguinario 
(Sitting target, letteralmente 
Obbietltvo sicuro). Reed, net 
panni di un evaso deciso a tut
to pur di far fuorl la donna 
che lo ha «tradito» durante 
la detenzione, morira arro-
stito volontariamente nell'au-
tomobile della sua vittima. Del 
regista Douglas Hickox possia-
mo, inannzitutto, riportare una 
dichiarazione, fondamontale 
per la comprenslone del film, 
a colori: a Ho sognato tutta la 
vita di dirigere un film gial
lo per la MGM. E' un film dl 
tipo classico, con un cust ec-
cezionale (Ian McShane, Jill 
St. John, nd.r.), e sono sicu
ro che avra un grosso succes
so di pubblico ». Evidentemen-
te, Hickox confonde a classi

co » con « scontato », per non 
insistore sulla inveroslmigllan-
za della storia (tratta da un 
romanzo) centrata sulla folio 
gelosla di un uomo che ovado 
soltnnto per uccidere (con un 
Mauser speclale fornito dl can-
nocchlale) la mogllc, Pat, In-
cinta c gia legala a un altro 
uomo: Insomnia, una donna 
proiettata verso una « vita nor-
male ». 

Quest'ultima connotazlono, 
«I'lstinto borghese» della 
donna, avrebbe potuto creare 
un movimento dlalettico tra 
1'evaso e la realta clrcostante, 
clo6 la societa che vive nei 
quartieri brulicanti del Sud dl 
Londra. Invece, Douglas Hi
ckox, dopo un avvlo quasi pro-
mettente, fa d! tutto per con-
fondere lo carte, per isolaro 
lo sradicato Hanry Lomart 
(Oliver Reed) dall'ambientc o 
congelarlo nella sua folio e di-
sumana gplnsla. astratta quan
to prlva di convincentl glustl-
ficazioni pslcologlrhe p umane. 
E a nulla valgono gli sforzi 
del bravo attore, la cui ma-
schera tragica guarda sul 
nulla. 

II sorriso 
della iena 

Ormal, lo abbiamo detto piu 
volte, la struttura del « glalli » 
aU'italiana 6 uno stampino da 
lntingere m tutte le salse. Lo 
lntrecclo del Sorriso della ie
na — un film a colori diretto 
neanche con anonlmo mestle-
re da Silvio Amadlo, e inter-

Sretato da Luoiana Della Rob-
la, Sllvano Tranqullll e Ro-

salba Nerl — non 6 disstmlle 
dai molti altrl che circolano 
e si aggrovigllano sul nostri 
schermi, anche se relatlvamen-
te « ortginale » potrebbe appa-
rire la circostanza che vede 
la complice dell'assasslnlo del
la moglie di Sllvano Tranqull
ll, l'amante Rosalba Nerl, nel 
panni dl una lesbica traditrice 
tutta presa dall'amore per una 
minorenne (?), la «tplccola» 
Luciana Della Robbta, flnta 
figlia dell'ucclsa, e In realta 
una rlcattatrice hippy destl-
nata coi suo ragazzo a soccom-
bere in un incidente automo-
blllstico proprio al colmo del
la felicita. 

Amico, 
stammi lontano 

almeno 
un palmo... 

II western aU'italiana e gia 
di per se una parodia, e far 
la parodia della parodia sa-
rebbe impresa temerarla, se 
non ci fosse il successo del 
due Trinita. a stlmolare una 
nuova imitazlone ed un en-
neslmo filone. Qui II sor
riso di Gluliano Gemma non 
nasconde altro che la cltrul-
lagine, per cui non ha torto 
il suo amico, George East
man, nel volerne star lonta
no: quando gli sta viclno so
no gual anche per lui. Per
che l'altro ha la speciality dl 
rapinarc banche e di farsi re-
golarmente defraudare del 
malloppo. Si prendono dietro 
anche un casslere onesto, ma 
non serve. E meno ancora la 

Fersen ed Enriquez 
registi a Siracusa 

Al Teatro grecov dal 1° al 18 giugno, « Me
dea» di Euripide ed «Edipo r e » di Sofocle 
Medea di Euripide ed Edi-

po re dl Sofocle, affidate rl-
spettivamente alle regie di 
Franco Enriquez e di Alessan-
dro Fersen. sono le due tra-
gedie che. dal primo al 18 giu
gno, andranno in scena al 
Teatro greco di Siracusa per 
il ventlduesimo ciclo di soet-
tacoli classic! 

L'annuncio e stato dato a 
Roma in una conferenza stam
pa di Diego Gullo, nuovo com
missario dell'Istituto naziona-
le del dramma antico Egli ha 
brevemente tracciato le dl-
re Uriel sulle quail si muo ve
ra la politlca dell'INDA 
aL'ente — ha detto — dispo
ne di mezzi molto limitatl ri
spetto al vasto e impegna-
tivo compito che e chiamato 
ad assolvere. e rioe dl valo-
rizzare. con spettacoli dl alto 
livello. 1 teatri antlchi italia
ni. Per supplire a questa defi-
cienza dobbiamo puntare su 
un largo concorso di pubbli
co. Varie iniziative sono state 
pre.se appunto per fare afflui-
re agli spettacoli di Siracusa 
la vasta massa di spettatori 
che amano il teatro; anche 
quelli che possono disporre 
soltanto di poche lire per ac-
quistare il biglietto». 

Alia conferenza stampa era 
presente Alessandro Fersen, 
che ha parlato dei criteri a 
cui ha informato la sua regia 
dell'Erfipo re di Sofocle, che 
verra presentato nella tradu-
zione di Salvatore Quasimodo 
e che si varra di interpreti 
dl primo piano, tra cui Glau-
co Mauri (Edipo), Valeria 
Monconi (Giocasta). Gianni 
Santuccio (Tiresia) e Maria
no Rlgillo (il messaggero). 

«II mio spettacolo — ha 
detto Fersen — dara grande 
rilievo alia peste che porta 
lutti in tutta la citta. E' una 
peste morale, spirituale, pro-
vocata dagli dei a causa di 
antiche colpe (il delitto e Tin-
cesto). Protagonista corale del
la tragedia, questa orrlbile 
malattia si attenuera fino a 
scomparire. a mano a mano 
che Edipo percorrera 1'ango-
scioso itinerario di autocono-
scenza che gli svelera la sua 
colpa. Io cercherd dl porre 
in cvidenza — ha detto Fer
sen — le tappe di questo pro-
ces50 dl catarsi». 

II regista ha qulndi conclu-
so annunciando una Innova-
zlone per cid che rlguarda il 
coro Mentre un corifeo par-
lera in italiano. 11 coro inve
ce recitera il testo greco re-
stituendo cosl gli straordlnari 
valorl poetlcl e ritmlci della 
lingua originale. 

La Medea dl Euripide. con 
la regia dl Franco Enriquez, 
(che non e potuto Inter venire 
alia conferenza stampa), va 
In scena nella traduzlone di 
Carlo Dlano e per l'lnterpre-

assoclazlone con tre banditi 
professlonistl: i bruttl ceffi 
subl&cono un pestaggio nel 
fango e sono pol ellmlnatl In 
un villagglo dlsabitato, ma la 
torma dl vigilantes che 1 due 
sfortunatl comparl hanno al
le calcagna (il casslere, In-
tanto, ci ha lasclato la pelle) 
11 costringe a rlfuglarsl in 
mutande nel deserto, dove 1 
dollari hanno pocp valore, ma 
la valigia che li contiene e 
comunque trasolnata via da 
una dillgenza di passaggio... 
Ha diretto questo film, ov. 
vlamente a colori, Michele 
Lupo. 

Bernardo, cane 
ladro e bugiardo 

In tantl annl, lo scomparso 
Walt Disney e tutto il suo 
colossale a p par a to Industria-
le hanno cercato dl « costrui-
re» animali dalle caratterl-
sticho umanoidi, quasi per In
tegra re questi essorl in un 
mondo che ha per oplcentro 
l'uomo, circondato dal suoi 
domesticl sudditi. Da tale 
equivoco processo nascono 
« mostrl commoventl >x come 

3uesto cane San Bernardo, 
iscolo a quattro zampe. 
II nostro Bernardo ha ben 

poco dl animate, a parte le 
sua cocclutaggine e la sua 
rlbelllone nel confrontl delle 
leggl, delle convenzloni e del
le regole. Ma tutto cl6 cl sem
bra in fondo molto « umano », 
anche se il regista vorrebbe 
sostenere il oontrario. Alia fi
ne del film, nonostante le rl-
petute sgarberle, 11 buon Ber
nardo si rivelera alquanto 
utile per la cattura dl tre 
malviventl. Un finale che rl. 
valuta 11 nostro eroe, ma que
st'ultimo ci sembra gia ma-
linconlcamente rassegnato a 
dlvcnire « un cane per bene». 

II film, a colori, e diretto 
da Robert Stevenson e fra 
gli interpret!, oltre 11 gia ci
tato cane, splcca la sempre 
brava Elsa Lanchester. 

I vizi proibiti 
delle giovani 

svedesi 
Apparentemente intimista, 

questo filmetto sexy scandina-
vo vorrebbe aprire la via ad 
una nouvelle vague del «ge-
nere» conflnando ogni ele-

mento erotico negli lntrlcatl 
riflessl psicologici dei prota
gonist!. Le intenzlonl sono 
queste, ma 11 rlsultato e an-
cor piu risiblle che nel soli-
tl film dove tutto cid viene 
« anatomlcamente » evlden«la-
to. Al centro della vicenda c^ 
una giovane svedese, Katja, 
che attraversa un moment© 
delicato della sua adolescen-
za. La ragazza • colnvolge chi 
le sta viclno nel suoi lacoranti 
conflittl, provocando sltuazloni 
grottesche, deformate da un 
esasperante senso d'angoscia. 

II film, confezlonato con pa-
recchie pretese (effettoni cro-
matici, giochl di tonalita sul 
colore, ossesslonanti flash
back), e interpretato da Helle 
Louise e C16 Petre e diretto 
da Joseph W. Sarno. 

vice 

Rivista 

Holiday on ice 
Puntuale con l'arrlvo delta 

prlmavera (anche se pol la 
prlmavera non si fa vedere), 
Holiday on ice ha piantato 
anche quest'anno le sue tende 
e la sua famosa plsta di ghiac-
clo nel Palazzo dello Sport. 
Lo spettacolo edizione 1972, 
anche se costretto in canoni 
tradizionali e rigorosamente 
circoscritti, riserva qualche 
sorpresa. A fianco della con-
sueta e place vole parata di 
colori, costumi curat! e appro-
priati, plroette sulla piccola 
striscia metalllca, clown e 
tante, tante belle gambe, que
st'anno c'e la novlta delle 
solmmtette patttnatrlcl, della 
famiglia Bosh (padre e due 
ragazzinl che suonano e bal-
lano con tutto, anche con i 
campanacci da vacca) e della 
cascata pirotecnica sulla pa
rata finale. Slmpatlca, infi
ne, la trovata dl travestire i 
clown In personaggi popolari 
del mondo dei fumettl: Aste-
rix, Obelix e Panoramlx. 

Per il resto, lo spettacolo 
fila via sulla scia della tradi-
zdone, con l'lntrpduzlone. In 
un canovaccio essenzlalmente 
americano, di quadri europei. 
come Carnevale in Baviera e 
YEscursione nel Tirolo: 

vice 

I'AMARO ZARA non e un prodotto nuovo 
ma una speciality 
che si e vanuta affermando nel mondo 
in un secoio di vita 
I'AMARO ZARA e un tonico digestivo che, 
se non modifichera la vostra vita, 
avra, 
per la vostra digestione, 
un sicuro e benefice effetto 

tazione dl un cast dl cui fan-
no parte, tra gli altri, Valeria 
Moriconi (Medea), Gianni 
Cavina (Creonte). Orso Maria 
Guerrini (Giasone), Pisa Gei 
(la nutrice), Glauco Marl (il 
messaggero), Donato Castella-
neta (il pedagogo). Andrea 
Bosic (Egeo). 

Le scenografie delle due 
tragedie sono di Emanuele 
Luzzati 

Medea andra in scena nel 
giorni I. 3. 7, 9. 11. 13, 15. 17 
giugno; YEdipo re nei giorni 
2. 4. 6. 8. 10. 14. 16. 18 giugno 
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