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La fuoriserie 
del ruspante 

La tragedia di Shakespeare a Verona 

«Re Giovanni» visto 
come opera dei pupi 

La regia di Fortunato Simone e basata su un'ottica deformata, antipsi-
cologica e antitragica: ne derivano perb un impoverimento del testo 
e la vanjficazione dei personaggi in una inaccettabile chiave ironica 

Nostro inviato 
VERONA, 4 

Questo XXIV Festival sha-
kespearlano e proprlo tutto 
all'insegna della derlslone. Do-
po Molto rumore per nulla 
rappresentato qualche settl-
mana fa, con la regla dl Ma
rio Mlsslroll, ecco ora questo 
Re Giovanni, che abblamo vi
sto lerl sera al teatro roma-
no. Ma c'e derlslone e derl
slone. Mlsslroll ha lmpostato 
tutto 11 suo spettacolo sulla 
deformazlone comica, lavoran-
do su un materlale che ad es-
sa si prestava: la commedla 
delle due coppie, l'lntrecclo 
assurdo, dal quale prende vi-
gore 11 conflitto del sessl, e 
cosl via. Uno spettacolo, quel-
lo di Mlsslroll, sul quale si 
puo essere d'accordo o no, 
ma gustoso e dlvertente. 

Invece, con Re Giovanni 
siamo ad un altro discorso. 
Questa e una tragedia, non 
e dubbio: una tragedia che 
appartiene, sia pure di stra-
foro, al grande ciclo della 
Chronicle plays. Mai rappre-
sentata in Italia — se ne rl-
corda un'edizione radiofonica 
—• e ci deve essere una ra-
gione: non piaceva e non pla
ce; essa fu scritta intorno al 
1596; e dunque dello Shake
speare alle prime arml. ma e 

contemporanea del ben altrl-
menti importante Riccardo II. 
Goffa, impacciata. con lun-

ghe Urate, con personaggi psl-
cologicamente non costrultl, 
grezza e limitativa (non c'e 
in essa la presenza del po-
polo) La vita e la morte di 
Re Giovanni viene considerate 
l'« antefatto » degli « Enrichl » 
e del « Riccardo », anche dal 
punto di vista estetlco; rlfa-
cimento dl un'altra tragedia 
sul turblnoso regno dell'usur-
patore Giovanni, ha tuttavia 
alcunl motlvl dl Interesse. 

Prima dl tutto, non gia 11 
personaggio del titolo, bensl 
quello dl Filippo Faulconbrld 
ge, 11 bastardo, figlio natura-
le di Riccardo Cuor dl Leone; 
la tragedia gll sembra scritta 

addosso, per celebrare le au-
dacle. le impetuosita, lo spi-
rito d'avventura della stirpe 
britannica. E' a questo per
sonaggio che Shakespeare 
mette in bocca, nel finale, 
davanti al cadavere dl Re 
Giovanni, la perorazione sul-
1'Inghilterra; e lui che dice 
le poche cose meditate appar-
tenenti alia filosofia dl Sha
kespeare (la bella tirata sul-
l'interesse): e in lui che gia 
si prefigurano 1 grandi per
sonaggi del ciclo storico. da 
Hotspur H Enrico V. 

C'e poi Giovanni, che Tarn-
bizione del potere spinge ad-
dirittura a farsi incoronare 
due volte; ma e un po' sfuo-
cato, della sua terribilita si 
dicono piu che non si rap-
presentino le prove. E' in real-

11 regista Antonio Racioppi 
ha reso noto, in una conferen-
za stampa a Roma, di aver 
finito di girare < II maschio 
ruspante *, un film nel quale 
vedremo Giuliano Gemma nel-
Vinsolito ruolo dell'attore co-
mico. Accanto al protagoni-
sta recitano Francesco Roma
no Coluzzi, Barbara Bach, Ma-
risa Merlini, Didi Perego, En
rico Bonaccorti, Ninetto Da-
voli, Jacques Harlin e il bam
bino Alessandro Jaccarella. 

Al centro della vicenda — 
che sara a meta strada tra 
la favola e la realta — & Ro-
molo, un contadino cresc'tuto 
in un ospizio per bambini ab-
bandonati, tra monache, pro-
cessioni e superstizioni. Di-
ventato uomo, Romolo, che ha 
sostituito al fervore religioso 
i miti facili del nostro tem
po, lascia il paese e va a Ro
ma, dove la sua ingenuita & 
duramente messa alia prova 
t dove la sua prestanza fisi-
ea, da vero c ruspante >. gli 
crea situazioni del tutto nuo-
ve, alle quali i totalmente im-
preparato. 

Giuliano Gemma, presente 
alia conferenza-stampa, ha ri-
cordato di essersi gia cimen-
tato in qualche film satirico 
(Arrivano i titani e Kiss kiss 
bang bang, per esempio), ma 
che dover interpretare un film 
interamente comxco & stata 
per lui un'esperienza assoluta-
mente nuova. c Devo ricono-
scere — ha detto — che far 
ridere i difficilissimo >. Jnf't-
ne Vattore ha confermato che, 
nel Maschio ruspante, si dop-
piera da solo. 

Nella foto. una scena del 
film: il « maschio ruspante » 
fa fare un giretto in bici-
cletta alia sofisticata Bar
bara Bach. 

Comincia oggi 
al Farnese 
la rassegna 
dedicate a 

Marilyn Monroe 
Da oggi al 13 agosto. sotto 

II patrocinio culturale del-
I 'AIACE, si svolgera al cine
ma Farnese di Roma (piazza 
Campo de' Fiori, 56) una ras
segna di film dedicata a Ma
rilyn Monroe. Nel corso della 
rassegna saranno riproposte 
mll'attenzione del pubblico le 
aeguenti opere: oggi, II mon-
do di Marilyn Monroe; doma-
ni e lunedl. Quando la mo-
glie & in vacanza di Billy 
Wilder: 8 agosto. La magnifi-
ea preda di Otto Premihger: 
f agosto. Facciamo Vamore di 
George Cukor: 10-11 agosto. 
Niagara di Henry Hathaway: 
12-13 agosto. A qualcuno piace 
ealdo di Billy Wilder. 

Per ricordare degnamente 
Marilyn Monroe — a dieel 
anni dalla sua scomparsa — 
I'AIACE ha curato la pub-
bllcazione dl un breve sag-
fflo di Maurizio Ponzi. com-

frietato dalla nlmografia del-
'attrice, che sara distribuito 

Al pubblico del cinema Far
nese. 

Dorelli e lo Spook 
si sono sposoti 

MEDA. 4 
Si sono sposati o?gi, in for 

ma strrttamente pnvata. John 
ny Dorelli e Catherine Spaak 
La cerimonia e stata celebrata 
Del municipio rii Meda. la cit-
tadma della Brianza Hove il 
~intante visse molti anni da 

La stagione della « Pergolesiana » a Roma 

Lo frate nnamorato 
tra canto e recitazione 
L'opera diretta da Piero Guarino ha trovato gli interpreti pronti a se-
guire i gustosi e pertinenti suggerimenti della regista Vera Bertinetti 

Non avevamo incluso, nella 
quantita di musica che Testa
te romana ci propina (d'in-
verno ce n'e di meno) la sta-
gione lirica dell'Assoclazione 
Pergolesiana. Ma e spuntata 
fuori all'ultimo momento. e ha 
pregi anche dal punto di vi
sta della quality. Si tratta, 
poi. d'una iniziativa non sta-
gionale ne opportunistica. 
bensl protesa a porsi come 
attivita permanente, artlco-
lata nel corso dell'anno. La 
Associazione Pergolesiana,, in-
fatti, ha gia tenuto una sta-
glone invernale (opere e con-
certi al Teatro Goldoni), una 
stagioncina primaverlle (con-
certi nella Chiesa Americana 
di Via Nazionale) cui ora si 
aggiunge un ciclo operistlco 
(Teatro dei Dioscuri. Via Pia-
cenza, 1). 

L'Associazlone fa onore al 
musicista dal quale prende 
il nome. e si fa apprezzare 
anche per un massimo di ri-
sultati. conseguito con esigui 
mezzi. Ma anche In cid la 
Pergolesiana si riallaccia pro-
prio alia tradizlone del teatro 
musicale setteoentesco — quel. 
lo improntato al comico — 
che veniva realizzato alia buo-
na. dov'era possibile e con 
pochi volenterosi a suonare e 
a cantare 

L'Associazlone ha o attacca-
to». giorni or sono. con l'o
pera comica di Pergolesl 
(1710-1736). Lo frate 'nnamo
rato (1732). non senza aver 
dovuto superare qualche osta. 
colo. per via del titolo. L'ope
ra si canta e si recita in dia-
letto napoletano. per cui nel 
titolo non si prefigura. come 
pare che sia stato temuto da 
alcuni. un frate del Decame-
rone, bensl. piu semplicemen 
te, un fratello. Cioe Ascanlo. 
fratello di due sorelle (ma 
non sa che sono tali), delle 
quali e innamorato. Quando 
si scopre la verity. l'amore di 
Ascanio prende un'altra via, 
e le sorelle possono anch'es-
se maritarsi con profitto. 

I personaggi che via via 
vengono coinvolti nella vicen
da, disegnano bonariamente 1 
caratteri che animano lo spet
tacolo: sorelle litigiose. ser-
vette maliziose. padri e pa
droni podagrosl. figli amorosi 
(delle servette) che si procla-
mano « cavalieri erranti pron
ti a stare con ogni ceto» 

La musica intreccia i fill 
di questi caratteri con garbo. 
sia che si volga ad una bril-
lantezza effervesconte. sia che 
inclini al patetico. Nel Frate 
nnamorato si recita quasi p ;u 
che si canta e. tenendo fede 
anche In questo alia tradizlo
ne. gll interpreti sono appar-
si scaltriti piu quail at tori 
che quali can tori. La forza 
dello spettacolo sta. appunto. 
nella dislnvolta recitazione 

Occorre dire che la regla 
di Vera Bertinetti e riascita 
a infilare un bel ritmo. quasi 
di balletto. con annotazioni 
gustose e pertJnenti. sempre 
azzeccate nello sfruttare non 
soltanto 11 rlslrettissimo spa-
zio del mlnipalcoscenico. ma 
proprlo oeni possibilitA dl rac 
cordare comlnuamente la re 
citazione al canto (si vedano 
le invenzloni sulle battute or-
chestrall che precedono o con-
cludono le « arte »). 

Se fosse stato possibile in 
tervenire piO decisamente sui 
can tan tl, si sarebbe forse do
vuto attutlre 11 volume del 
canto e adeguaxlo al luogo. 

Avremmo preferito una mez-
za voce al frastuono di voci 
piene e robuste. Cantano un 
baritono (Alberto Oro — un 
oro dl buona lega — ben ca-
lato nella parte del vecchlo 
Marcaniello), un basso (An
tonio D'Innocenzo, spiritoso 
nei panni di Don Pietro). due 
mezzi-soprani: Franca Moret-
ti e Nucci Cond6. rlspettiva-
mente validissime nelle vestl 
dl Lucrezia e di Nina. Una 
piu convinta partecipazione 
«napoletana» hanno portato 
1 soprani Leonarda Stabile 
(Cardella). Silvia De France-
schi (Vannella) ed Elvira Spi-
ca (Nena). Buon tenore e ap-
parso Angelo Degli Innocenti 
(Carlo), mentre il personag
gio di Ascanio. 11 fratello in
namorato. e stato realizzato 
con intensity seenlca e vocale 
da F.-anca Fabbri 

Un piccolo complesso di 
strumenti ad areo ha punteg-
giato mirabllmente 11 gioco 
scenico. ?razie anche alia sen 
sibilita del maestro Piero 
Guarino, concertatore e di-
rettore. Successo meritato. e 
ancora una replica stasera. 

U secondo spettacolo della 
Pergolesiana si incentra sul 
Combattimento di Tancredi e 
Clorinda. di Monteverdi, sul-
YAlfabeto a sorpresa. di Vlr-
gilio Mortari e sull'opera in 
un atto. La piu forte, di 
Strindberg. di Hugo Weisgall. 

II terzo spettacolo presenta, 
accanto a Livietta e Tracollo. 
ancora di Pergolesi. un'azione 

seenlca per voci, miml e or
chestra, di Fernando Sulpizl, 
dal titolo Settembre 1923. rie-
vocante l'insurrezione conta-
dina di queU'anno. in Bulgaria. 

e. v. 

Teatro lirico 
«tascabile » 

aperto a Mosca 
MOSCA. 4 

Un nuovo teatro lirico — del 
quale da tempo era stata an-
nunciata l'apertura — e stato 
inaugurate a Mosca. La sala 
e a tascabile», cioe una spe
cie di laboratorio deH'opera 
moderna; dispone di un'or-
cestra ridotta e non possiede 
un coro, dato che le arle di 
insieme sono cantate dai so-
listi che non partecipano alia 
distribuzione dei ruoli. 

Cantanti e musicisti sono 
giovani. Si tratta soprattutto 
di allievi del Conservatorio di 
Mosca. dell'Istituto musicale 
Gnessin e dell'Istituto d'arte 
teatrale. 

L'inaugurazione e avvenuta 
con Non soltanto l'amore, del 
compositore sovietico Rodion 
Scedrin. 

II teatro ha anche In pro-
gramma la « prima » sovieti-
ca del Naso di Dimitri Scio-
stakovic. 

m zi 
Rassegna di film pacifist! a Tokio 

TOKIO. 4 
ET In corso a Tokio un festival di film pacifisti che ha 

come motto « Non permetteremo che si ripetano Hiroshima e 
Nagasaki! ». Sugli schermi vengono proiettati il documentario 
Hiroshima e Nagasaki, agosto 1945, i film a soggetto II tesli-
monio di Hiroshima, Hiroshima, Racconto di un amore pulito, 
e altri. Tutte le p°llicole presentate hanno come tema princi-
pale la tragedia delle persone soprawissute agli orrori dei 
bombardamenti atomici. 

E' morto il musicisfa Rudolph Ganz 
CHICAGO. 4 

Rudolph Ganz, pianista, dtrettore e compositore americano 
di origme svizzera, e morto a Chicago, all'eta di 95 anni. Ganz 
aveva esordito nel 1J599 dirigendo l'orchestra filarmonica di 
Berhno Dal 1921 al 1927 era stato direttore stabile deU'Orche-
stra sinfonica di St. Louis 

Commedia classica spagnola sullo schermo 
MADRID. 4 

Mario Camus gira attualmente una versione cinematografica 
della commedia classica spagnola El alcalde de Zalamea. della 
quale esistono due version!, una di Lope de Vega e l'altra di 
Calderon de la Barca, Protagonist! del film sono Francisco 
Rabal. Teresa Rabal e Fernando Rey. 

Grande serata «rock » a Londra 
LONDRA, 4 

Un grande concerto dedicato al rock si svolgera domani 
sera nello stadio londinese di Wembley. Una serie di nume-
rose stuoie di cocco sara stesa sull'erba per proteggere il pre-
zloso terreno sportivo: si prevede che saranno present! novan-
jamila spcttatori. La rappresentazione durera dieci ore, e si 
concludera con resibizione di Chuck Berry, che gli organiz-
zatori considerano al momento il piu Importante cantante 
di roefc. 

Altri complessl piu o meno celebrl che si eslblranno sono 
1 Platters, 1 Drifters, I Coasters, Bo Diddley, The Move e Garry 
Glitter. 

ta uno che manca dl deter-
minazione, dl preclsl obblet-
tlvl; prima vuole che 11 pre-
tendente al trono, 11 princl-
pe Arturo, venga ucclso, poi 
se ne pente e lo vuole vivo; 
ma lui, 11 glovanetto belllssi-
mo (nel quale c'e chl vede 
un ricordo del figlio dl Shake
speare, morto proprlo in quel 
tempo) finlsce col cadere, nel 
tentativo dl fuggire, dall'alto 
delle mura. sfracellandosl al 
suolo. Questo motlvo del fi
glio potrebbe essere belllssi-
mo, se non fosse reso con 
stucchevole abbondanza dl ag-
gettivl, di immagini, con lat-
tiginosa dismisura. Una sce
na 6 tlplca di questa negati
vity del testo: quella In cui 
Arturo convince il suo car-
ceriere a rinunclare ad acce-
carlo. I ferrl roventl sono gia 
pronti sul fornello: e Arturo 
parla e parla fino a far rece-
dere 11 suo custode che tale 
ordlne aveva ricevuto dal re. 
Sembra che. In realtft. costul 
decida di non dar seguito al-
l'ordine purche 11 ragazzo 
taccia. 

Una piccola dimensione dl 
verita sta sotto la montagna 
di retorica del personaggio 
della madre di Arturo, Co-
stanza; mentre tutta applcci-
cata e voluta e la regina Eleo-
nora, sua accanita nemica. 
Quanto al francesl (Re Filip
po. 11 delfino Luigi ecc.) ap-
partengono alia galleria dl 
personaggi nemicl dell'Inghll-
terra. signori di un feudali-
smo ancor piu arretrato che 
quello inglese. Della popola-
zione di Angers, la cltt i as-
sediata cui 1 due contenden-
ti. lnglesi e francesl si rivol-
gono chiedendo di scegliere 
tra loro chi sia 11 padrone. 
si sente solo la voce dl un 
clttadino. che risolve, a modo 
di antichi apologhi. la con-
troversla proponendo il ma-
trimonlo tra il delfino e una 
nipote di Re Giovanni. Blan-
ca di Spagna 

In tutto questo quasi infor-
me magma drammatlco c'e 
tuttavia un filo costante: 11 
nazlonalismo inglese condito 
con una aperta se pur non 
insistita tendenza protestan-
te. Shakespeare non parteg-
gia per Re Giovanni, lo mette 
in una luce dubbia: esalta 11 
bastardo con giudizio: dove 
e intransisente e nel celebra
re la storia inslese. l'indipen-
denza della Britannia Anche 
dal Papa dl Roma 

Su questo materlale — una 
volta deciso di metterlo In 
scena — era possibile lavo-
rare ountando sul gloco del 
poteie. sul suo fascino esl-
stenziale o politico. Invece no: 
il regista Fortunato Simone 
ha letto Re Giovanni come 

una, a suo vedere. demistifi-
cante « opera del pupi ». Tut-
tl 1 personaggi sono colti in 
un'ottica deformata. antlpsl-
cologlca e antitragica. L'effeb 
to che il muoversi e il reel-
tare degli attori provoca e il 
riso: si ride dl questo Re 
Giovanni impacclato e avido 
d! potere. si ride in misura 
maggiore dei suoi nemicl. i 
francesi. res! goffi da gesti 
e intonazioni altisonanti. da 
costumi sfarzosi. col Delfino 
rinchiuso in un'armatura pri-
mitiva. La storia di Re Gio
vanni diventa un apologo uni-
dimensionale: le sottigliezze 
della trama. i passaggi del 
suo sviluppo. I caratteri dei 
personaggi si vanificano in 
questa chiave ironica: sulla 
legittimita della quale non 
avanzlamo dubbl: 11 sospet-
tiamo solo per il carattere 
limitativo che impoverisce un 
testo gia di per s6. in fondo, 
piuttosto povcro. e che confi-
gura uno spettacolo alia fine 
piuttosto piatto e banale. 

Mariano Rigillo e Re Gio
vanni: senza l'autorita e i tur-
bamentl del regno, ma con 
sicurezza e signorilita. II ba
stardo e impersonato dal gio-
vane Michele Placido: e un 
notevole fowr de force, il suo 
ma un po' monotono di into
nazioni, e anche di gesti, che 
sono sempre quell!, schema
tic! e fissi, tutto un gioco di 
reni e di bacino. In nessun 
personaggio piu che in questo 
bastardo del Placido si ritro-
va queli"unidimensionalit4 di 
cui si parlava: emblematico 
dell'Inghilterra di Shakespea
re, qui diventa una specie 
di ragazzotto in calzoncini 
corti che grida a piu non 
posso. La responsabilita di 
tale cifra interpretativa, tut
tavia. va attnbuita alia regia. 

Gaetano CampLsi e il Re di 
Francia. piccoletto e vocian-
te (la scelta degli attori per 
i ruoli e anch'essa deforma
ta); il Delfino e Oscar Cam-
pagnola. La regina Eleonora, 
madre di Re Giovanni, e Ed-
da Albertmi; Paola Mannoni 
e Costanza, che dicendo le 
sul tirate commiserevoli si 
impegna in una recitazione 
che non e piu deformata e 
il pubblico l'applaude. Comun-
que. una prova dignitosa. Eli-
sabetta Carta e Bianca di 
Spagna. II principe Arturo fe 
Alberto Donatelli. Distribuzio
ne foltissima: ci fermeremo 
qui nelle citazioni. 

La scena (un'impalcatura 
a mo' di profilo di citta trop-
po costruita e matericamente 
incongruente con rimposta-
zione della regia: tutto quel 
realistlco legno per uno spet
tacolo derisorio) di Glacomo 
Cal6 Carducci. Costumi di 
Dafne Clarrocchi. Si replica 
fino all'8 agosto: la sera del
la prima, pubblico non folto 
ma corrivo ali'applauso. 

Arturo Lazziri 

Dal l ' l l al 26 settembre a Torino 

la rassegna radio-televisiva 

PREMI0 ITALIA 
SENZA N0VITA' 

Quasi tutto come negli anni scorsi, salvo alcune 
iniziative collaterals fra cui un convegno sui criteri 
e sulle funzioni della critica • Presenza dell'URSS 

Quarantadue organlsml te-
levlslvl dl trentadue paesl par-
teciperanno, anche quest'an-
no, al Premio Italia dl radio 
e televlslone che si svolgerft, 
a Torino fra I'll e 11 26 set
tembre. Ancora impreclsato 11 
numero delle opere In con-
corso ed ancora lgnotl pern-
no i tltoli della partecipazione 
italiana (anche se si parla dl 
un Processo di Norimberga), 
le uniche novita sembrano es
sere dettate da alcune Ini
ziative collateral!, annuncia
te lerl dal nuovo segretario 
del Premio, 11 prof. Motta 
della Pal-Tv, nel corso dl 
una conferenza stampa. 

Le Iniziative conslstono In 
una mostra Internazionale di 
fotografia (L'occhio come me-
stiere) alia presenza di Cor
nell Capa e Henrl-Cartler 
Bresson; in un convegno dl 

Cecchi Gori 
nuovo presidente 

dei produttori 
A seguito della conferma 

delle dimlssioni presentate da 
Franco Cristaldi. 11 Consiglio 
direttivo dell'Unlone naziona
le produttori film ha eletto 
l'altra sera, all'unanlmita, Ma
rio Cecchi Gori nuovo presi
dente. 

due glornl su «Criteri e fun
zioni della critica televlsivaw 
(con una relazione dl Eco 
preparata insieme con Segre, 
Morandinl, Seppllll, Castella-
nl e Romano); In una rasse
gna In anteprlma dl quattro 
o cinque telefilm Italian! (De 
Seta, Rossellinl, Glannarelll, 
Serra e Calasso); nella prole-
zlone di alcunl programmi 
sperimentali italiani, francesl 
e tedeschi; e, forse, in una 
serata-rassegna della televi-
sione sovietica (che non e fra 
gll organlsml rappresentatl al 
Premio). 

Nella pratlca, la struttura 
portante del Premio resta an
che quest'anno eguale a quel
la che tante crltiche ha sol-
levato in passato, se si fa 
eccezione di una parziale mo-
difica della organizzazione del
le « categorle» in concorso, 
secondo quanto era gia stato 
annunciato al termlne della 
scorsa edlzlone veneziana. Le 
«novita » collateral!, infatti, 
sono escluslva Iniziativa della 
Rai e sembrano soltanto il 
frutto di un princlpio di buo
na volonta del nuovo respon-
sabile della Rai al Premio Ita
lia: poca cosa, tuttavia, ri-
spetto a ci6 che e da tempo 
l'inascoltata rlchlesta della 
profonda rlstrutturazlone di 
un Premio che pure gode an
cora, anche all'estero. di qual
che prestigio. 

d. n. 

Andra anche 
nell'lran la 

carovana del 
Cantaeuropa 
II «Cantaeuropa» — che 

glunge quest'anno alia quar-
ta edlzlone — terra uno del 
suoi spettacoli nella capitate 
dell'Iran, Teheran, e poi si 
spostera In Israele, prima dl 
riprendere 11 suo tradizlonale 
cammlno In Europa. Per le 
tappe nel Medio Oriente, can
tanti, attori e giornallstl al 
seguito abbandoneranno 11 
tradizionale convogllo ferro-
vlarlo con 11 quale la troupe 
della manifestazlone tocchera 
diverse cltt& europee, per un 
piii rapldo viagglo a bordo 
dl aerei. 

Ezlo RadaelU, nel presen-
tare alia stampa le linee ge-
nerall della prossima edizio-
ne della manifestazlone che 
si svolgera dal 27 settembre 
al 15 ottobre, ha tenuto a 
sottollneare 11 valore di que
sta trasferta extra europea. 

A Teheran la «carovana 
musicale» italiana si ferme-
rh probabilmente due giorni. 
II primo spettacolo del IV 
Cantaeuropa sara tenuto in 
una citta Italiana che non 
e stata ancora stabilita. Dopo 
le tappe In Iran ed Israele, 
saranno successivamente toc-
cate Vienna, Innsbruck, Mo
naco, Francoforte, Wolfsburg, 
Diisseldorf. Liegi, Charleroy, 
Rotterdam, Parlgi, Stoccar-
da, Mulhouse, Zurigo, Gine-
vra, Nizza e quindi si rien-
trera in Italia. 

I treni, quest'anno, saran
no due: uno destinato esclu-
sivamente alia esposizione del 
prodotti commerciall. alle mo-
stre di carattere turistico e 
culturale, alle Industrie ita-
liane, e l'altro destinato esclu-
sivamente al trasfenmento 
degli artistl, giornalisti ed ac-
compagnatori. 

Ruzzolone in pista 

NEW YORK — Raquel Welch fa un bel ruzzolone sulla pista. Si tratta di una scena del film 
c Kansas City bomber • — di cui si stanno ultimando le riprese — nel quale I'dttrice sostiene 
la parte di una pattinatrice provetta (nonostante la caduta) 

controcanale 
TEMPO LIBERO — La tele
vision affronla di nuovo, que
sta volta nell'ambito degli Spe-
ciali del Telegiornale, il pro-
blema del «tempo libero »: 
cioe di quel tempo teoricamen-
te estraneo a quello lavorati-
vo. Lo fa con una inchiesta 
condotta da Nino Criscenti e 
Sergio De Santis che — a 
giudicare dalla prima puntata 
— sembra costruita all'insegna 
dei Wniti e dei pregi piu tra-
dizionali della RAITV. Dicia-
mo subito dei primi che si 
riducono, sostanzialmente, ad 
uno. E' un limite congeniale 
a tutto un tipo di ricerca so-
ciologica la quale si pone co
me «estranea» alia realta 
sulla quale indaga e finge, 
quindi, una impossibile ogget-
tivita rispetto al materiale of-
ferto all'analisi. E' un sistema 
di ricerca che prescinde o 
ignora Ai lotta di classe: e che 
pretende dunque di limilarsi 
alia esposizione di ndativ pu-
ri e sempltci, sperando di po-
ter ignorare se siano belli o 
brutti e, soprattutto, speran
do di poterne trascurare le 
cause storico - sociali (cioe. 
appunto. i nessi fra i «da-
tin e lo sviluppo della lotta 
di classe). Si riesce, con que
sto sistema, a dire alcune ve 
rita; ma soltanto alcune. 
Con il risultato complessito 
che la materia esaminata ri-
sulta sostanzialmente immodi-
ficabile: o modificabile sol
tanto aU'tnterno della logica 
che ha gia prodotto la realta 
passata all'esame socioloqico 

Se si guarda alia prima pun 
tata dell'inchiesta questo li 
mite ri.tulta subito evidente. 
Gli autori — come vedremo 
— ci fianno detto molle cose. 
ad esempio. sui tempi di la 
vorazione in fabbrica, sui pen 
dolari, sui problemi degli ora 
ri, sul weekend. II telespet 
tatore, alia fine, ha raccolto 
un bel po' di materiale. Ma 
come giudicarlo e organizzar-
lo? Cioe. Quando si spiega 
che Ford e stato il primo ad 
introdurre la giornata lavora-
liva di otto ore dobbiamo de 
durne che e stato un bene 
fattore dell'umanita? O, pint 
tosto. sarebbe il caso di spie 
gare in base a quale logica 
del profitto I'industriale Ford 
ha deciso di « razionalizzare * 
enfro quell'orario limite t 
tempi di produzione delle 
aziende? 

La mancanza di una rispo 
sta a questa domanda rende, 
procedendo verso i nostri gior
ni, prcssochi illogiche tutte 
le altre informwdoni colie-

gate. Giacche manca il nes-
so logico (doe politico) fra 
le otto ore di Ford, il proces
so di lavorazione alia catena, 
il taglio dei tempi, lo svilup
po abnorme delle citta, il fe-
nomeno dei pendolari. Man-
cando questo nesso, diventan-
do invece «logiche» le misu-
re correttive proposte per evi-
tare I'esplodere delle piu atro-
ci contraddizioni del sistema: 
ma non si accenna nemmeno 
all'ipotesi che potrebbe darsi 
un di verso sistema di orga
nizzazione sociale. Non si spie
ga — per restore a questa 
prima puntata — che anzichi 
un nuovo orologio contatempi 
(che tra l'altro ha ricevuto 

una bella pubblictta!) sareb
be forse possibile mutare al
cuni rapporti sociali e di pro
duzione per evitare il caos 
delle citta, listeria degli ora-
ri standard, I'estenuazione alte-
nante dei lunghi viaggi fra 
casa e luogo di lavoro. 

Dietro questo limite fonda-
menlale emergono tuttavia. 
abbiamo detto, anche dei pre
gi. Che sono, almeno in que
sta prima puntata, una note-
vole ricchezza di informazio-
ni e una felice costruzione 
narrativa (forse anche merito 
del montagpio di Franco Mar-
celli). 

vice 

le prime 

Cinema 

L'uomo dinamite 
L'« uomo dinamite» e Ja

mes Stewart, ex galeotto, e 
deciso a tutto pur di iniziare 
una nuova vita di « onesto cit-
tadino» In un « grande pae
se » 11 cui presidente e Roo
sevelt. L'« uomo dinamite ». 
dopo quarant'anni di lavorl 
forzati, ha imparato ad usare 
la dinamite come le posate, 
ma dopo quella brutta espc-
rlenza non desidera altro che 
aprire, con un socio, un gran
de emporio nel press! dl Glory. 
Per iniziare, venticinquemlla 
dollar! (11 frutto dl tantl an
ni di lavoro) sono piu che 
sufficienti, ma il problema 
sembra essere quello di cam-
blare in moneta sonante un 
assegno che, lui, custodisce 
gelosamente nelle tasche; un 
assegno che alcunl intrallaz-
zatori governativl vorrebbero 
indietro. 

Interpretato, oltre che dal 
citato James Stewart, da 
George Kennedy, Strother 
Martin, Kurt Russel, William 
Windom e Anne Baxter, 11 
film prodotto e diretto da 
Andrew V. McLaghen, L'uo
mo dinamite, narra a colori 
le avventure di un simpatico 
terzetto (che poi si trasfor-
mera in quartetto) in fuga 
sui treni della vecchia Ame
rica, e tallonato da un bieco 
«Capitano» e da due gian-
nizzeri in vena di strage. No
nostante l'ambientazione, un 
clima americano ambiguo e 
denso di foschi presagi, il 
film di McLaghen non e 
altro che un film d'avventure 
confezionato con mestiere. in 
fondo un film di pura eva-
sione e anche stizzosamente 
« legalitario » se pensiamo un 
momento alia figura dell'ex 
galeotto che. per tutta la sto
ria. non aspira ad altro che 
a far valere i suoi «diritti 
di cittadino libero che va In 
banca ad incassare un asse
gno ». 

Riti segreti 
Sono ormai stupefacenti le 

didascalie poste all'inizio di 
certi film, piu o meno «do
cumented ». A grandi carat
teri, in testa al « documenta
rio)) di Gabriella Cangini. 
Riti segreti, leggiamo alcune 
notizie «tecniche », forse pre-
zlose per i realizzaton: cin
que anni di lavorazione in 
dodici paesi diversi; l'impiego 
della pellicola a 16 mm., per 
impressionare, appunto, que

sti « riti segreti », ha compro-
messo, a volte, il nitore fo-
tografico delle immagini. 

La Cangini. dunque. pensa 
troppo alia perfezkme «este-
tica» e troppo poco a quHlo 
che riprende, tanto d i scam-
biare le piu ovvie o banali cu-
riosita per « riti segreti» che 
soltanto lei, o meglio 11 auo 
occhio fotografico, ha avuto 
la fortuna, o la sfortuna, di 
fermare sulla celluloide. Ec-
cola, quindi, affascinata dai 
flagellant! spagnoli, dai fune-
rali esotici, dal tiro alia fu
ne. dai lottatori giapponesi, 
dalla corsa dei sacchi. dai 
mangiatori di cani, dagli al-
levamenti di cobra, dalle uo-
va marce, dagli afrodisiaci, 
dalle case chiuse orientali, 
dairimpotenza degli operai 
francesi, dalla campagna an-
ticoncezionale in India, dai fe-
n t i e dai morti nel Vietnam 
del Sud e dall'efficienza delle 
forze americane per le quali 
non puo nascondere la sua 
viva ammirazione, dalla leb-
bra, dai cadaveri bruciati in 
India, dalle corride, dal tem-
pio giapponese dove si vene-
rano falli di tutte le dimen
sion! possibili e immagina-
bili. 

Peccato che Gabriella Can
gini non ha mostrato di pos-
sedere molta immaginazione; 
il suo occhio «segreto» ha 
finito per non rivelare pro-
prio un bel niente. 

l\m£\.mJ\* 

massaggiatrice 
bella presenza 

offresi 
A volte il titolo non ha 

nulla a che vedere con il film; 
in questo caso. invece, dice 
tutto. La « professionista» in 
questione, manco a dirlo, svol-

ge le sue mansioni non sensa un 
pizzico di angoscia. affhtta da 
profonde crisi di coscienza. 
A completare il quadro. spun-
tano qua e la. fino al para-
dossale epilogo, cadaveri a 
frotte che non riusciremo 
malgrado gli sforzi a capire 
quale nesso abbiano con la 
nostra massaggiatrice. 

Ma, si sa. c'e sempre chi 
deve giustificare il proprio 
lavoro, per poi fare i oonti 
con il pubblico. Per quanto 
riguarda Demofilo Fidani — 
regista di questo film — non 
vorremmo proprio essere nei 
suoi panni al momento del-
l'uscita dal cinema. Fra gli 
interpreti. che hanno il solo 
pregio di essere verosimili, 
ci sono Simone Blondell, Jer
ry Colman, Raffaele Curi, 
Yvonne Sanson, Mario Val-
demarin e Howard Ross. 
Colore su schermo largo. 

vice 

Giovani 

concertisti 

aile Settimane 

di Stresa 
STRESA. 4. 

II programma delle undice-
sime settimane musicali di 
Stresa (che si svolgeranno an-
1 al 23 settembre) nserva an 
che in questa ed:z:one un po 
sto speciale alle giovani for 
ic del concertismo Tra i do 

i dici concern in programme, 
che saranno tenutl da sohsti, 
orchestre c complessl di va 
sta fama, e prerista, Infatti, 
la serie partlcolare all'insegna 
del « Primo applauso », che si 
articolera in quattro puaUte. 


