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i; 

politico 
al convegno 
di Bologna-

Porretta 
BOLOGNA, 27. 

La Mostra internazlonale 
del cinema llbero dl Porretta 
Terme e la Commlsslone ci
nema del Comune dl Bologna 
annunclano, secondo 11 rltmo 
consueto delle manlfestazionl 
da esse promosse, un Conve
gno denominate il cinema po
litico italiano fra contestaz\o-
ne e consumo. Le riviste ci-
nematogra/iche a confronto, 
che si svolgera a Bologna (Pa
lazzo Montanarl, via Gallle-
ra, 8) dall'8 al 10 dlcembre 
prosslmo. 

Scopo del convegno — dice 
un comunlcato — e dl coglle-
re 11 slgniflcato teorlco dl 
quella rllevante produzlone dl 
film politlcl (Intendendo quel 
film che con vecchia termino-
logla si potrebbero deflnire 
impegnati) che caratterizza 
la cincmatografia itallana dal 
1969 ad oggi e non cessa dl 
reglstrare un altisslmo con-
senso dl pubbllco. 

Per questo i promotorl del-
la mi nlfestazlone rltengono 
ala necessarlo comprendere 
esattamente la relazlone esl-
stente fra questo rile/inte 
aspetto del cinema italiano (11 
cinema politico italiano cost!-
tulsce, per quantita e llvello 
del prodotti, un fenomeno unl-
co in Europa) e 11 quadro po
litico generale in cui si col-
loca, un quadro politico che, 
dal 1969 ad oggi e parallela-
mente alia crescente fortuna 
del nuovi film politlcl. e an-
dato assumendo quelle carat-
terlstiche per cul da molte 
parti vien definite- « restaura-
tivo ». 

In base a queste ' conslde-
razioni e al fine di offrlre al 
partecipantl un ventaglio dl 
posizloni tali da consentlre 
un ampio confronto cultura-
le, e stato chiesto di tenere 
una relazione sul tema pro-
posto a ciascun gruppo reda-
zionale delle seguenti riviste: 
Bianco e Nero, Cineclub, Ci
nema nuovo. Cinema 60, Ci-
neforum, Comunicazioni di 
massa, Filmcritica, Ombre 
rosse, La rivista del cinema-
tografo. 

Sono statl Invltati inoltre a 
presentare una comunicazio-
ne sull'argomento tutti i re
sist! plu direttamente investi-
ti dal tema del convegno. 

Una densa stagione teatral? 

A Prato la 
prima della 
«Antigone» 
L'opera di Sofocle-Brecht, neH'allestJmento del 
Gruppo della Rocca, andra in scena I110 novembre 
Altri spettacoli e iniziative cultural! in programma 

PRATO, 27. 
Con un vivissimo successo 

e stata lnaugurata al Metasta-
sio di Prato la stagione di 
prosa per l'anno 1972-'73: lo 
spettacolo dl apertura 6 stato 
lo shakespeariano Sogno di 
una notte di mezza estate, 
presentato dal Gruppo della 
Rocca. Spettacolo che ha con-
fermato la validita della scel-
ta, dettata dalla convinzione 
«che 11 confronto critico con 

l l Premio 

San Fedele 

a Rosi per 

i l « Caso M a t t e i » 

MILANO. 27 
«Proseguendo un discorso 

clnematografico coerentemen-
te portato avantl in tutti 1 
suoi precedent! film France
sco Rosi ci ha offerto, con 
II caso Mattei, un felice con-
nubio di lezione civile e di 
superiore qualita estetica», 
afferma la motivazione del 
premio «Scheda d'orow asse-
gnato dal piibblico con il ci
ne-referendum San Fedele 
1971-72 al reglsta Francesco 
Rosi. 

La cerimonia si e svolta ierl 
sera al Circolo culturale San 
Fedele alia presenza di nume-
rosl esponenti del mondo del
la cultura e della critica ci-
nematografica. Per l'occasio-
ne e stata proiettata l'anto-
logia « Rosi 1958-72 » con alcu-
ne sequenze dei suoi 8 film. 

1 grandi test! classlcl sla un 
momento Indispensabile per 
la ricerca dl un teatro auten-
ticamente popolare». II pro
gramma prevede — sempre a 
cura del Gruppo della Roc
ca — la presentazlone in « pri
ma » nazionale (U 10 novem
bre) Ae\V Antigone dl Sofocle-
Brecht per la regia dl Rober
to Guicciardlnl, mentre il 18 
novembre il Teatro Stabile dl 
Genova presentera In esclusl-
va per la Toscana YAnconita-
na del Ruzzante, con la re
gia di Gianfranco De Bosio. 

Ma al di la dell'impegnati-
vo cartellone — che compren-
de per le successive settlma-
ne opere di notevole valore 
quail L'Ispettore generale dl 
Gogol, Gli innamorati dl Gol-
doni, Amleto dl Shakespeare, 
Re Lear dl Shakespeare, Vi
ta di Galileo di Brecht, De-
Utto e castigo dl Dostoievskl, 
L'opera da tre soldi dl Brecht 
e Weill — merlta dl essere 
segnalato il fatto che la Com
mlsslone dl gestlone del tea
tro, in collaborazione con un 
gruppo dl glovanl, si propone 
di presentare gll spettacoli 
agll studenti pratesi e della 
provincia nel corso di incon-
trl che si svolgeranno nelle 
scuole e nei locali del Comu
ne. II giorno successivo agll 
spettacoli avra luogo un di-
battlto nel ridotto del teatro, 
alio scopo dl approfondire la 
problematica proposta dal 
fatto teatrale. La serie dei di-
battiti si iniziera all'indoma-
ni della presentazlone di An
tigone e avra come punto dl 
rlferlmento tre momenti del
la storla del teatro: Brecht, 
Shakespeare, il Teatro Popo
lare Italiano. 

II gruppo dei giovani, coor-
dinato da Giorgio Guazzotti, 
ha anche in programma una 
attivita di ricerca sulla fun-
zione sociale del teatro di pro
sa e sul suo collegamento con 
la realta di oggi e i problem! 
del mondo contemporaneo. 

Operai «in paradiso» 

Ultimo repliche, al Circolo culturale Centocelle, di c La classe operaia sta in paradiso a caba
ret politico creato da un gruppo di giovani e animosi teatranti, i «Senza sipario». Lo spet
tacolo, che suscita ogni sera discussion) e consensi, si dara fino al 1° novembre. Nella foto: 
un momento della rappresentazione 

controcanale 

Dibottito a Mosca per la presentazione di "Solaris" 

«IL PIANTO DI ROSA » — 
Chissa chi £ Vintelligente tun-
tionano che ha orgamzzato il 
programma * Slasera Rrrosa », 
Tiservato (per modo di dire) 
alia cantante siciliana Rosa 
Balistrert. Dev'essere, comun-
que, un fanatico delle regole 
dello spettacolo televisivo. A-
vendo, tnfatti, la possibility di 
realizzare un'intera trasmis-
sione con una proiagontsta co
me Rosa Balislreri, egli ha 
sentito il bisogno di costrutre 
la consueta « passerella ». met-
tendo insieme i personaggi 
ptii diversi — dalla napoleta-
rui Marina Pagano alia sarda 
Maria Carta, al cantastone 
Beppino Celano — forse in 
nome di quello che, nei salot-
U « bene », viene oggi comune-
mente definite «il folk ». II n-
sultato £ stato che guesti per
sonaggi — ognuno dei quali 
avrebbe meritato, peraltro, 
un'attenzione ben diversa — 
ha fatto soltanto da compar-
sa e, pero, ha sottratto tempo 
alia protagonista. 

Alia quale, peraltro, non t 
stato permesso di svolgere il 
f io autenlico discorso, nt at 

averso le parole, nt attra 
verso le canzoni. Achille Milto. 
tncaricato delle prcsentazioni, 
tnfatti, non e riuscito a sot-
trmrsi al clima artificioso e 
melenso che quasi sempre 
aleggia in queste occasioni ne-

gli studi televwvi: purtrop-
po, t ce ne displace per lut 
che altre'volte ha dato proia 
di intelltgenza, la sua «me-
diaztonen si £ nsolta in una 
costante mistificazione. A co-
minciare dall'introduzione ini
tiate che — in coerenza del 
resto con quel buffonesco 
n Rrrosa» del titolo — ha 
esposto la Balistreri al pub-
bltco come se si trattasse di 
uno strano animate, di una 
ufiglia della naturae, perso-
naggio esotico venuto da un 
mondo strano e lontano. 

Sono giunte, poi, le presen-
tazioni delle canzoni che Rosa 
Balistreri £ stata costretta a 
interpretare sullo sfondo di 
scenari incredibili, tra astratti 
e strapaesani. Le parole, natu-
ralmente, non erano tradotle 
in italiano, ne* verbalmente, 
n£ attraverso didascalie, e in 
questa introduzione, nonostan-
te gli sforzi di Rosa, e'era ben 
poco del senso autentico dei 
versi, Un esemplo? La canzo
ne nella quale il bracciante 
chiede a Sant'Agata di far ca-
tare il sole che gli brucia la 
schiena. Millo £ ricorso a un 
riferimento letterario (una 
missiva di Pirandello alia ma-
dre da Bonn), ma ha trascura-
to di spiegare che il braccian
te, nella sua invocazione, rab-
biosamente si scaglia contro 
il padrone, per il quale il sole 
equivale a maggior guadagno, 

percht piu lunga £ la giornata 
e piu rende la fatica dei brac-
cianti. Lui, dice il bracciante. 
« beve vino di nascosto» per 
ristorarsi, mentre i lavoratori 
si ammazzano sotto il sole. 
Cosa £ rimaslo dt tutto questo 
nella presentazione televisiva? 

D'altra parte, alia Balistre
ri £ stato imposto di mettere 
insieme un'antologia delle sue 
canzoni dalla quale, ad esem-
pto, £ rimasto fuori quel *La-
mento per la morte di Turi 
Carnevale », con il quale Igna-
zio Buttitta ha narrato Vas-
sassinio del sindacalista socia-
lista da parte della mafia. Ma 
il «folk». specie quello tele
visivo, non include roba tanto 
sgradevole. 

Eppure. nonostante tutto, il 
programma ha conservato un 
suo fascino, se non altro gra-
tie alia voce stupenda di Ro
sa Balistreri. Ed ha avuto 
anche un momento di alta ve-
rita, quando, mentre Ignazio 
Buttitta diceva di lei, della 
sua infanzia povera e dura, 
Rosa Balistreri si £ commos-
sa e ha pianto. Jn uno spet
tacolo messo su nel grande 
solco delle «sagre » canore e 
televisive, quelle lacrime era-
no una testimonianza umana 
diretta e disarmata: davvero, 
la TV non It meritava, 

9* «• 

Tarkovski affronta 
il pubblico sovietico 
II nuovo film del famoso 
regisla sla per enlrare in 
circoiazione nelle sale cine-
mafografiche dell'URSS • La 
reazione dello speflalore 
medio sperimenfaia in oc
casion di una proiezione 
alia «Casa degli autori» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 27 

Solaris, 11 nuovo film di An
drei Tarkovski, entrera tra 
poco in circoiazione in tutte 
le sale cinematografiche del
l'URSS; una decisione In me-
rito — a quanto risulta — 
sarebbe stata presa nel glornl 
scorsi dopo che l'opera era 
stata presentata in alcune 
sale della capitate e, In par-
ticolare, in quelle rlservate 
ai critlcl e al giornalistl. L'al-
tra sera, lnvece, Solaris e 
stato mostrato a un pubblico 
piu vasto nella «Casa degll 
autori» dl via Tolstoi. 

Presente alia serata lo stes-
so Tarkovski che, prima della 
proiezione, e salito sul pal-
coscenlco per illustrare bre-
vemente il film e rispondere, 
poi. alle domande del pubbli
co. Ne e nata una conferenza-
dibattito che ha rivelato, da 
una parte, l'interesse del pub
blico verso le opere di Tar
kovski e, dall'altra, la diffi-
denza di alcuni per le solu-
zlonl adottate dal regista. 
Tarkovski non e nuovo alle 
polemiche; le vicende del suo 
Andrei Rttbliov sono note (il 
film ora e in circoiazione nel-
l'URSS. dopo aver trionfato 
sugli schermi di vari paesi) 
e il regista attende il giudi-
zio del pubblico sovietico per 
il nuovo lavoro tratto dal-
l'opera dello scrittore polacco 
Stanislaw Lem. Di qui il suo 
interesse per la serata. che 
gli ha permesso di verificare 
le prime reazioni di fronte a 
scene e situazionl completa-
mente nuove per lo spettato-
re medio sovietico. Peccato, 
per6. che il dibattito si sia 
svolto prima della proiezio
ne; il pubblico — per lo meno 
la maggioranza — conosceva 
Solaris solo dalle critiche ap-
parse su quotidian! e riviste, 
oppure aveva letto il llbro di 
Lem; solo una minoranza 
aveva avuto occasione di ve-
dere. in precedenza. 11 film 
ed era in grado di valutarlo 
e di intervenire quindi su 
basl concrete. 

Ma. nonostante questo gra
ve llmite. il dibattito — se 
cos! lo vogliamo definire — 
si 6 svolto normalmente ed 
ha poi avuto un seguito. ma 
In forma « non ufficiale», al 
termine della serata. 

Che cosa hanno chiesto gli 
spettatori a Tarkovski? Ve-
diamo di riassumere breve-
mente domande e risposte: 

D.: Perchd ha fatto un film 
di fantascienza? 

R.: L'ho detto plu volte 
— ha risposto il regista — 
Solaris non e un film di fan
tascienza: parla dell'uomo, 
della vita e dei suoi proble-
mi. Se poi la vicenda si svol-
ge in una base spaziale. que
sto non vuol dire che si trattl 
di un film di fantascienza. 

D.: Pensa che un'opera si
mile incontrerh il favore del 
pubblico? 
R.: Credo che gli spettatori 

avranno modo di giudicare 
situazioni e problemi e di 
trarre. poi, un loro giudizto 
di insieme. II successo del 
film dipendera da tutto cI6 
e non dagli applausi o dalle 
critiche. positive o negative 
che siano. 

D.: Che ne pensa Lem del 
film? 

R.: Con l'autore dell'opera 
ho parlato a Iungo. Abbiamo 
discusso tre progetti di sce-
neggiatura: poi abbiamo scel-
to quella definitiva. Lem. co-
munque. non ha visto il film. 
perche in Polonia non e stato 
ancora presentato; lo vedra, 
perd, tra breve. 

D.: Che cosa sta preparan-
do attualmente? 

R.: ho concluso da poco 
la stesura di una sceneggia-
tura per un nuovo film. Sara 
un'opera che potremmo defi
nire autobiografica: non so 
pero quando cominceremo le 
riprese. 

D.: Altri programmi? 
R.: Un viaggio in Belgio e 

in Francia. legato al proble
mi della mla attivita cinema-
tofrraflca. 

Terminate le domande e le 
risposte, e stato proiettato 11 
film. Gli spettatori lo hanno 
seguito con Interesse, applau-
dendo (come awiene soltanto 
in teatro) alle scene piu si
gnificative. Anche al termfne, 
una folia e andata incontro 
al regista, chledendo notizle 
e spiegazioni. Tarkovski, qua
si sorpreso per tanta atten-
zlone. si e rlvolto al pubblico 
e, sorridendo. ha detto: «Ma 
il libro di Lem lo avete letto 
o no? To non ho fatto altro 
che usarlo per la mla sce-
neggiatura. Spero di essere 
stato fedele, e soprattutto, dl 
aver dato alio spettatore mo-
tlvl dl dibattito. II successo. 
se dl successo s! pu6 parlare, 
e quindi dl Lem». 

Carlo Benedetti 

Oggi si sposa 

Little Tony 
Dopo nove annl dl fldan-

zamento, Little Tony ha de-
clso di sposarsl con Giuliana 
Brugnoli. II matrimonlo ver-
ra celebrato oggi nella 8ala 
del Conslgllo del Palazzo del 
Govemo della Repubblic* dl 
8*n Marino. 

LA NUOVA 
LONGILINEA 

Michele Sand, glovane altrice parlgina, che ha preso parte 
gia a qualche film e a una «serie» televlsiva, vien tenuta 
d'occhio da produtlori e registi, i quali intravedono la possi
bility di fare di lei la « nuova Audrey Hepburn >. II fisico e'e; 
ci sara anche 11 talento? 

CANZONISSIMA 

Stasera si chiude la 
prima fase della gara 

Con la puntata di questa 
sera, la quarta, si conclude an
che la prima delle tre fasi 
della gara. 

Sono al nastro: Pino Donag-
gio (L'ultimo romantico con 
accompagnamento di violino); 
Rita Pavone {Amore, ragazzo 
mio); Peppino Gagliardi (Sf-
gnorinella); Gigliola Cinquetti 
(Tu balli sul mio cuore); Mi
chele (Per amore di una don
na); Rosanna Fratello (Amore 
di gioventu); Gianni Morandi 
(Parla piu piano, dal film 71 
padrino) e Paola Musiani 
(Amore immenso). 

Ospiti della serata saranno 
Alberto Lupo e Vittorio Gass-
man. 

Intanto si pensa gia alia se-
conda fase della gara, alia qua
le sono ammessi i cantanti e 
le cantanti class! ficatisi secon-
di e terzi nelle prime quattro 
puntate. Alia seconda fase, una 
specie di orepechage». sono 
stati finora ammessi Gianni 
Nazzaro, Donatello, Marisa 
Sacchetto e Caterina Caselli 
(per la prima puntata), Gio-
vanna. Ombretta Colli. Toni 
Astanta e Little Tony (che 
hanno partecipato alia secon
da puntata), Claudio Villa, 

Mino Reitano, Marcella e An
na Identici che. secondo gli 
ultimi risultati parziali e non 
ancora ufficiali della terza 
puntata, si sono assicurati 1 
secondi e terzi posti. 

Di certo si sa che alia pun
tata di sabato prossimo parte-
ciperanno Ton! Astarita. Do
natello, Marisa Sacchetto. Ca
terina Caselli e Glovanna al 
quali dovranno aggiungersi al
tri tre cantanti che saranno 
scelti dopo la definizione dei 
risultati della terza e quarta 
puntata. 

Infine, alia terza fase. che 
si svolgera dopo le due pun
tate della seconda, partecipa-
no di diritto i vincitori delle 
prime puntate: Nada, Nicola 
Di Bari. Iva Zanicchi. Massi
mo Ranieri, Peppino Di Capri 
(se manterra il primo posto. 
ora prowisorio. della terza 
puntata) e I priml classificati 
della puntata di domani. 

Si entrera. quindi. nella fa
se piu interessante di questa 
prima parte di Canzonissima 
anche perche a questi otto 
a big» si eggiungeranno co-
loro che sono stati capacl di 
classificarsi ai priml posti del
la fase di recupero. 

tz in breve 1 
Decimo Festival cinematograficc di Panama 

PANAMA, 27 
II decimo Festival internazlonale clnematografico di Pa

nama si terra dal 17 al 28 novembre con dieci paes! In com-
petizione. Fra i membri della giuria, figura Elia Kazan. 

I/India ospite del Festival di Nyon 
NYON, 27 

II quarto Festival internazlonale del cinema di Nyon, in 
corso questa settimana, e dedicato al cinema-documento. al 
cinema d'animaz'one, al cinema di ricerca e al film sul-
l'arte. In questa vasta rassegna, sono presentatl ottanta film 
provenienti da 27 paes!, sotto lo slogan La societa umana. 
Ospite d'onore dl quest'anno e 1'India. 

E' morta Claire Windsor attrice del muto 
LOS ANGELES. 27 

Claire Windsor, una delle attric! piu note del cinema 
muto americ&no, e morta per crisi cardiaca all'eta di 74 anni. 
Nata nel Kansas, andb diciannovenne a Hollywood in cercm 
dl fortuna, e la trovb, creando 11 personaggio di ragazza mo
dems e spregludicata, con la frangetta e amante del Charle
ston. Claire Windsor ha fatto anche qualche film sonoro, l'ul
timo del quail risale al 1932. 

Prima I'ltalia per il film turistico 
CAMPIONE DTTAUA, 27 

La premiazlone del vincitori del XIII Festival interna
zlonale del film turistico e del folclore si e svolta leri a 
Camplone d'ltalia. II prlmo premio assoluto medaglia d'oro 
• Expo CT 72» e stato mssegnato m Folco QulUcl per 11 film 
Toscana. 

le prime 
Cinema 

La prima 
notte di quiete 
Dopo un sllenzlo abbastanza 

lungo (Seduto alia sua deslra 
e del 1968). Valerlo Zurllnl e 
tomato alia regia cinemato-

firaflca con questo suo settimo 
ungometraggio, 11 cul proget-

to non e tuttavla recentissimo, 
e si sente. > 

A Rimini, nella stagione mor
ta, arrlva Daniele Dominici: 
trentasette annl, varle e con
fuse esperlenze alle spalle, vie
ne a sostitulre per qualche 
mese un professore malato, in 
un llceo locale. Insensiblle co-
si all'enfasl fasclstolde del pre
side come alle prime ed emo-
zlonate esperlenze polltlche de
gll allievi della sua classe, Da
niele s'lmbranca piuttosto in 
un gruppetto dl « vitellonl» 
del posto: gente che vlve, as-
sal bene, dl attivita poco pu-
lite. Egll gloca a carte, per-
de, si trova colnvolto, ma sem
pre rimanendone ai margin!, 
in un clima da orgia dl pro
vincia. 

Daniele ha una donna. Mo
nica, che trascura ma non la-
scia; anzi, le e stato vicino 
quando lei ha preso una brut-
ta sbandata per un ragazzo. 
A sua volta, ora. Daniele s'in-
namora dl Vanlna, studentes-
sa diciannovenne, che e l'aman-
te dl Gerardo, 11 plu ricco e 
claltrone della congrega. Va
nlna, come si scopre man ma-
no, e stata corrotta fino al mi-
dollo, ma al fianco di Daniele 
sembra capace e vogliosa di 
rlscattarsl. Daniele affronta, 
per Vanlna, l'odlo e la ven
detta di Gerardo, che ha co
me alleati la madre della ra
gazza, una megera sfruttatrice, 
e II ganzo dl costel. Ma. se 
non cede alia vlolenza. il no
stra uomo cede alia pieta. Tra 
lui e Vanina e'e ancora Moni
ca. che lo rlcatta con la falsa 
minaccia del suicidio. Dilania-
to dal dubbio e dalla preoccu-
pazione. e nonostante l'ami-
chevole sollecitudlne di « Spy-
der». unico essere quasi ci
vile nel gruppo del suoi ultlml 
conoscentl. Daniele flnlsce per 
morire in un incldente strada-
le; ed e questo come l'atto 
conclusivo di un lento, subdo-
lo processo di autodistruzio-
ne, di una lontana vocazione 
al nulla, alimentata dal rlcor-
do di altre morti. 

Ma chi e dunque Daniele? 
Un cristiano debole. quasi ver-
gognoso di esserlo. piombato 
In un mondo crudele e senza 
luce (come 11 profeta omoni-
mo nella fossa dei leoni)? Uno 
« straniero », vago dlscendente 
dell'eroe di Camus? O. piu al-
l'antica. un romantico sradi-
cato? O. ancora. Testremo cam-
pi one di una «grande fami-
glia ». da lui rifiutata. ma che 
in lui vede complersi il pro-
prio sfacelo? Segnall sparsi. 
e anche disordinati, accenna-
no diverse direzionl al perso
naggio, ma sembrano insuffi
cient! a costruire, se non un 
a essere sociale ». almeno una 
psicologia individuate di qual
che serio peso. Collocato dal 
regista. volutamente, fuori del
la Storia (e anche, dlremmo. 
fuori di una Societa attuale e 
verificabile), il protagonista 
pare soffrire. piu che di uma-
ne. realistiche, complesse con-
traddizioni. di una sorta di 
crisi d'identita; che 11 bagaglio 
culturale alquanto scolastico. 
attribuitogli da Zurlinl. non 
concorre a sclogllere, e neppu-
re a nobilitare. 

Impernlato tutto. dallo stes-
so punto di vista della strut-
tura narrativa, sulla figura dl 
Daniele, 11 film ne ha 1 difetti, 
le lacune. le carenze, polche II 
resto e aneddotica un po' strac-
ca (con inevitabili rinvii a 
Fellini, dai Vitelloni alia Uol-
ce vita) e correttamente ma 
pallidamente espressa sia dal
le immagini, nonostante la di-
screta suggestione della foto-
grafia a color! di Dario Di Pal-
ma. sia dai dialoghi. dove un 
certo turpiloquio corrente vie
ne a contatto. senza fusione 
reciproca, con una scnttura 
molto letteraria. Si pud co-
munque riconoscere airautore 
una sincera coerenza con i pro-
prl temi «privati», e un evi-
dente disdegno verso gli argo-
menti alia moda, che non vor-
remmo tuttavla fosse indica-
tlvo di un piu profondo di-
stacco dalle question! e dai di-
lemmi del presente. 

Alain Delon, come Daniele, 
ha ampio modo di confermare. 
in ogni caso, il suo enigmatico 
fascino. Nel contorno, lo spic-
co migliore lo hanno Giancar-
lo Giannini (« Spyder ») e Lea 
Massari (Monica), ma sono 
anche da ricordare Renato Sal-
vatori, Salvo Randone, Alida 
Valli, Adalberto Maria Merli. 
Sonia Petrova e Vanina: un 
bel viso daH'espressione non 
troppo mutevole. II commen-
to musicale dl Mario Nascim-
bene e largamente intessuto 
di variazioni jazzistiche sul 
tempo centrale di un ormai 
famoso concerto per flautino 
di Vivaldi, gia sfruttato nel 
cinema (Partner di Bertolucci. 
dove il motivo era solo zufo-
lato in sottofondo. 71 ragazzo 
selvaggio di Truffaut.~). 

Frenzy 
II ritorno in Inghilterra, do

po oltre un ventennlo. ha fat
to bene ad Alfred Hitchcock. 
Era da tempo che formal an-
ziano regista (73 anni com-
pluti) non creava qualcosa dl 
cosl azzeccato, nel suo ge
ne re, come Frenzy («Frene-
sia» o «Delirio»): un «gial-
lo» a carte scoperte, amblen-
tato con gran gusto in una 
Londra vecchia e nuova — vi 
prlmeggiano gll score! del 
mercato ortofruttlcolo dl Co-
vent Garden — ricco di ten-
slone e temperato d'ironia. 

Sappiamo, dunque, fin dal-
rinlzlo chi e 11 sadico assas. 
sino che semina 11 terrore 
nella grande citta, strango-
Iando a mezzo dt elegant! era. 
vatte quante donne gli ven-
gono a tiro. Ma vediamo pure 
come tutto conglurl neU'lndi-
viduare quale colpevole l'ex 
marito dl una delle povere 
vlttime, e attuale amante di 
un'altr*: un giovanotto spian-
tato e sbandato, contro cul 
aembra etercltarsi anche (ma 
U motive al aocenn* appena) 

un pregiudlzlo di classe e dl 
casta. L'abilita di Hitchcock 
consiste, secondo la sua vena 
migliore, nel chiudere attor-
no all'lnnocente un meccani-
smo che sembra lnesorabile, e 
che lnvece rlveta, al punto 
giusto, la sua estrema labi
lity. 
* Un gloco, certo: ma con. 
dotto da una mano maestra, 
rlconosciblle quasi sempre, 
neH'accorto dosagglo dell'or-
rore, nel virtuostsmo della 
macchlna da presa (alcuni 
movlmentl dl questa sono In-
dubbiamente ammlrevoll per 
complesslta e rafflnatezza), 
inello splrltoso garbo delle 
caratterizzazlonl, tra le quail 
fa splcco quella del pollzlotto 
(Alec McCowen) in difficolta 
non solo negll affannl del me-
stlere, ma anche nella preca-
ria quiete domestlca. turbata 
dalle smanle gastronomlche 
della consorte (l'attrlce Vi
vien Merchant, moglie nella 
vita del drammaturgo Harold 
Pinter), che ha scoperto la 
cucina francese e le bevande 
esotiche. Gli altri Interpret! 
principal! sono Jon Finch, 
Barry Foster. Barbara Leigh-
Hunt. Anna Massey, Michael 
Bates, Billie Whttelaw. Ber
nard Crlbbins, generalmente 
dl buona razza. Ben fotogra-
fato a color! da Git Taylor, 
il film si basa su un romanzo 
dl Arthur La Bern, sceneg-
giato a dovere dal commedio-
grafo Anthony Shaffer, che 
e anche lut uno speclallsta In 
campo pollziesco. 

II Decamerone 
nero 

II regista Piero Vlvarelll 
ha adattato per lo schermo 
cinque raccont! tratti dal De-
camerone nero, nel quale Pet-
nologo tedesco Leo Frobenius 
raccolse un camplonario del
la novellistica africana. Nella 
Regina Bella, una sdegnosa 
sovrana e conquistata dalla 
malizia e dall'inventiva d'un 
furbo artigiano; in Guarigio-
ne di una pazza per gli uomi-
ni, si narra appunto dei modi 
usati per ammansire le don
ne troppo vogllose; negll 
Amanti puniti un marito. fin-
gendosl cieco. crudelmente si 
rivale sui due ganzi della 
consorte; in Vendetta di pro-
stituta una simpatica mere-
trice svergogna l tre rappre-
sentantl del potere locale, che 
hanno ingiustamente colpito 
suo fratello; in Che cosa non 
ha fatto assistiamo alle av-
venture d'un ragazzo che. In-
dossando vestl femminili, si 
gode le sei giovani figlie e la 
moglie d'un ricco signore, 
umilia e deruba costui, poi 
mette a frutto in diversl mo
di la propria virilita, ma in
fine trova l'amore, completan-
do e rlscattartdo in esso il na-
turale impulso del sensi. 

Sulla « naturalezza » di que
sta sensualita (« facolta inna-
ta che hanno 1 negri di sce-
gliere e vlvere 11 mondo este-
riore attraverso tutti 1 loro 
seasi» dice il poeta, e presl-
dente del Senegal, Leopold 
Sedar Senghor) cerca dl far 
perno l'autore del film, anche 
per distinguerlo dalla conge-
rie dei prodotti d'imitazione 
del model lo pasoliniano. Cer
to, le concession! alia voga 
dell'erotismo sono cosplcue; 
ma bisogna aggiungere che la 
bellezza e Peleganza degll at-
tori neri riescono spesso a 
conferire. anche a situazioni 
arrischiate, un tono festoso: 
quest'allegria del corpo uma-
no e cosa piuttosto lontana 
dalla tetraggine o dal colpe-
vole complacimento che Pedu-
cazione cattolica. per diritto 
o per rovescio. tende a indur-
re in noi alia vista dell'altrui 
carne spogliata. 

Interamente <t girato» nel-
PAfrica occldentale, II Deca
merone nero ha dalla sua, 
come spettacolo. Pariosita dei 
paesaggi (fotografati a colori 
da Roberto Gerardi), lo splen-
dore dei costumi e il vivo sa-
pore della colonna sonora. Dei 
molti interpret!, ricordiamo 
Beryl Cunningham, Djibrill 
Diop, Line Senghor. 

ag. sa. 

Assembled per il 

teatro al Circolo 

Centocelle 
Oggi. alle 17. al Circolo cul

turale Centocelle avra luogo la 
assemblea dei soci per discute-
re il nuovo testo teatrale in 
allestimento. Nel corso della 
riunione verra anche esaminata 
I'attivita che il Circolo ha in 
programma per i prossimi mesi. 

organtzzate una festa? 
vi servono orchestre o 
cantanti? 
telcfonate a: • 

BALLANDI 
AGENZIA SPETTACOLI 

MUSICAL) 
Uff.: Bolosna - Via Leopard! 4 
Telefoni (IS1) JM.57I - 2SS.991 
I migliori complcssi ed i piu 
prestigiosi cantanti della Tele-
visione. 

Mostre a Roma 

La Sicilia 
segreta di 

Nino Cordio 
Nine Cordio - Roma; Gal-

lerla «I I Gabblano», via 
della Prezza 51; 21 ottobre-
11 novembre; ore 10-11 e 
17-20. 

Tutte le acquafortl esposte 
a Roma da Nino Cordio, con 
presentazlone di Renato Gut-
tuso, potrebbero titolarsl dal
la plccola serie del 1971 Sici
lia segreta. Da alcuni annl 11 
glovane lnclsore e scultore vl
ve a Roma ma, In sempre nuo
vi periodl Sicilian! di lavoro, 
e, soprattutto, in quella gran
de officina dell'immaginazlo-
ne che e la memoria per gll 
artlstl che non Improvvlsano 
ma costrulscono Plmmaglne 
su uno spessore umano, egll 
ha fatto della luce e delle 
ore dl Sicilia lo spazlo aperto 
della sua esperienza pittorica. 
E, nel '71-'72, per lui colori-
sta grafico, e'e stato un af-
finamento dei mezzi, quell'af-
finamento che per essere fon-
dato sulla tecnica la fa dl-
mentlcare nell'lmmaglne fi
nale. 

Le tre o le cinque battute 
di colore sono per Cordio un 
continuum dell'lmmagine: un 
rosso pu6 appartenere all'ora 
del presente; un verde pub 
venire molto da lontano, dal
la fanclullezza anche. Cordio 
dlsegna con il colore e non 
con 11 segno: non sente e non 
vuole una forma chlusa e au-
tonoma rlspetto al flusso del
la luce nel tempo. II colore 
non e locale, oggettivo, anche 
se tiene conto della natura 
dei luoghi e dell'oggettivita 
dell'lmmagine. Caldo e freddo, 
il colore ora crea sul fogllo 
uno spessore di trasparenze 
con figure di uomini e cose 
come apparlzionl dl fanta-
smi: la natura e presente ma 
lontana: ci vorra tutta una 
tensione moderna dei sensi e 
della cultura per rimettersl 
dentro di essa, per dipingere. 
per dare forma con natura
lezza. Forse. e per questa ra-
gione intellettuale che Cordio 
da Pimmagine di un flusso 
di colore-luce e non un'imma-
gine di natura staccata e chiu-
sa nella sua certezza di ma
teria. La natura conta per 
lui in quanto abitata o in , 
quanto Puomo di oggi desi-
deri abitarla. Un azzurro del 
cielo pud essere inerte poeti-
camente se la vita e terribi-
le, se 1 pensieri sono neri. E 
1'incisore va imparando Par-
te straordinaria di portare, 
con il colore, all'evidenza cer-
te energie psichiche profonde 
dell'uomo. 

Anche se non e proprio un 
simbolista. Cordio da al colo
re un valore simbolico. Cre
do che egli tenga conto del 
colore simbolista di Gauguin 
e dei Nabis (Denis, Bernard, 
Vallotton, Bonnard), di van 
Gogh, degli espressionisti te-
deschi (Nolde e Heckel). 

Tra le acquaforti plu belle 
sono quelle incise come va-
rianti seriall dl una stessa 
immagine: cambiando le bat
tute dl colore, cambia il Hrl-
smo della natura. Pensate in 
bianco e nero queste Immagi
ni sono una griglia, una for-
ma seccata. E' la posizione 
costruttiva che tiene fuori, 
per ora, 1'incisore dal natura-
lismo e dal verismo o dal mi-
to della natura bell?- e buona. 
E' questa linea costruttiva, 
col suo metodo, che merlta di 
essere portata avanti. 

Dario Micacchi 

i, 

Si apre domani 

a Lucca il 

salone dei 

« comics » 
LUCCA, i r 

a Lucca 8». il salone inter
nazlonale dei «comics» si 
aprira dopodomani al Teatro 
del Giglio della citta toscana 
e nell'adiacente piazza sotto 
un enorme tendone in plasti-
ca con un inizio dedicato uf-
ficialmente al cinema di ani-
mazione: disegni su carta e 
disegni, in movimento, su 
pellicole. Per il cinema «Im 
magine per Immagine », vi sa
ra una personale di Yoji Ku-
ri. Quindi. una personale» 
del belga Raoul Servais, pro-
iezioni antologiche del dise-
gno anlmato bulgaro, le mo
stre di Yoji Kuri e del pre* 
maturamente scomparso •pa
pa di Calimero», Nino Pagot. 

L'incontro di Lucca sara 
tnaugurato domenica sera da 
un concerto di Andres Sego
via. Sara questa la ma trice ax-
tistica e poetica d'inizio del 
salone che dopo tre giornl di 
film disegnati passera si 
programma intensissimo di 
quelli che sono stati definiti 
€ i momenti magici dei grand! 
eroi dei comics» (dal titolo 
della mostra che trovera al
lestimento alPlntemo del Ba-
luardo S. Paolino), ma cosl 
anche degli autori plu affer-
mati. Le due « personali» con-
suete avranno per protagonl-
sti Franco Caprioli e Guldo 
Crepax. Al teatro del Giglio 
verranno presentate pure le 
personali del «cartoonist > 
americano David Pascal e 
quella del romeno Ion Pope-
scu-Gopo; quindi i «cartoo
nist » Jugoslav!. 

DALLA MATTINA 
ALLA SERA 

Vi trasformiamo il materasso 
di lana in un moderno 

materasso a molle 
MABIFLEX - FIRENZE 

Via Vittorio Emanoele M/r. . Telefeno #H.f4l 

'.' <.<£« . J - . f u'j. .:-. .'^: JI ^i .?.-^i . i-yjc.V'r. '^'jv . ^ . ^ A L » I ' . . » . . , ' . ! . *tUtSlMkttZ*".t • J.H^\,l.h.*J*lt. iV j ! «.!'.- l S ^ A . ^ % V l > i » l , . ^ ^^.4. ' *^ . -* *LA J a vr^# i '_. .-... -v VS."».M. j,r*A* ^ i i L i j - u ' a^^'i^'£^}^I^dkhl^£lt^^i^i^-i•!•"?••' -~-?^l> ^&'^*&t{?&:&A*&>^X&^H£ifai>& f.'<.5»-»'H*Tkiil&AV4«xV!?A,lis» $»i 


