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« La notte americana » a Cannes 

Cinema come vita in 
un film di Truffaut 

Successo di 
pubblico per 
I'emigronte 
di«Trevico 

Torino» 
Squisita anche la commedia « L'invito » 
del ginevrino Goretta - La delusione di 
Zampa e un tono nuovo dall'Algeria 

Dal nostro inviato 
CANNES, 15 

Pu nel 1959 che Francois 
Truffaut esplose a Cannes 1 
•uoi Quattrocento colpi. Nel 
1973 vl ritorna da maestro ri-
conosciuto, fuorl concorso an
che lui, come altri maestri piu 
ariziani, Losey o Bergman. La 
notte americana e un film sul 
cinema, un'autoblografia (lo 
garantlsce dopplamente la 
presenza, anche come attore, 
di Truffaut nel ruolo di se 
stesso e quella del suo abltuo-
le alter ego, Jean-Pierre Leaud 
crescluto con lui) e un bilan-
clo dell'attivita di questi an-
ni. Adesso si concedera una 
pausa di riflessione e di stu
dio, ben meritata perch6 La 
notte americana e una comme
dia delizlosa, frutto di una 
prima maturita del regista. 

Gia 11 titolo parla di cine
ma In quanto l'aggettivo, nel 
gergo tecnico francese, riguar-
da il cosiddetto «effetto not
te » che si ottiene girando una 
scena di giorno con special! 
filtri fotografici. Nei vecchi e 
glorlosi studi della Victorme. 
qui a due passi, a Nizza, Truf
faut immagina di realizzare 
un film su una certa Pamela 
che, portata dal fidanzato in 
famiglia. finisce per fuggire 
col padre di lui. Ma la vicen-
da, appena accennata nella sua 
voluta banalita, non e che il 
pretesto lronlco per racconta-
re altro, e cioe come si fa 
un film. Naturalmente non e 
la prima volta che questo si 
vede sullo schermo (basti pen-
sare all'Offo e mezzo fellinia-
no. per citare un solo esem-
plo), ma e forse la orirmi vol
ta che, partendo dal didasca-
lismo, si descrive l'« operazio-
ne film» e il mestiere del ci-
neasta e dell'attore con una 
verve cosl serena e sottile, con 
umorismo apparentemente di-
staccato il quale invece ren-
de cosl bene, e perfino con 
emozione autentica, il grande 
amore di Truffaut e di quelli 
della sua generazione (la ge-
nerazione della nouvelle va
gue) per II cinema. 

Un film, infatti, e per Truf
faut una questione d'amore. 
Senza amore non si riuscireb-
be a far fronte alle difficolta 
e agli imprevisti, n6 a far vi-
brare quella vita — con 1 
suoi schemi, le sue contrad-
dlzioni e i suoi dramml — 
che gia si presenta all'atto di 
costituire una troupe, un pic
colo universo familiare destl-
nato a dissolversi a lavorazio-
ne ultimata. 

Diventato calmo e compren-
sivo («non e cosi grave». e 
il ritornello che ripete quan-
do qualcosa o qualcuno non 
funziona), l'ex enfant terri
ble del cinema francese si ri-
collega come non mai alia le-
zione di Renoir, al suo alto 
artigiaiiauu, alia sua capacita 
di non rifiutar nulla di ci6 
che e umano e di registrarlo 
con frescnezza e, appunto, con 
amore. La misura di Truffaut 
non e evidentemente ancora 
quella di Renoir, o di Rossel-
lini, aperti anche a tension! 
storiche e ideologiche, mentre 
il suo mondo gira soltanto al-
l'interno del cinema, e sia pu
re del cinema come vita-

Una delle magie di questa 
Notte americana e che gll at-
tori che fanno gli attori 
(Leaud, Jacqueline Bisset, 
Jean-Pierre Aumont nel pate-
tico profilo dell'ex lover in-
ternazionale) vivono la loro 
parte, cosl come la recitano 
coloro che rappresentano nel
la troupe il direttore dl pro-
duzione, l'attrezzista, la script 
e cosi via. Su tutti, al culmi-
ne della sua camera, con ec-
cezionale spirito e vivacita, 
una Valentina Cortese che non 
ricordiamo d'aver mai vista co
si brava, specie quando mima 
con Aumont un vecchio amo
re «tra divi» o quando reci-
ta, con numeri invece che pa
role, una scena a alia Federi-
co» (Fellini). 

Se il film di Truffaut (cul 
si spera non vogliano strazia-
re il titolo, come da tempo 
succede con lui in Italia) ha 
rappresentato una felice oc-
casione proprio in quanto re-
stituisce la vitalita francese 
d'un tempo, la commedia di 
Claude Goretta, L'invito, con-
ferma in senso opposto la 
presenza d'una cinematogra-
fia che da pochi anni sta met-
tendosi in luce: quella sviz-
zera. Esponente del ginevrino 
aGruppo dei cinque», giunto 
al cinema dopo una notevole 
attivita televisiva, Goretta co-
struisoe e manovra con sor-
prendente finezza, in tono 
dolce-amaro. uno «spaccato» 
piccolo-borghese: il gruppet-
to d'impiegati d'una piccola 
ditta di contabilita. invitati 
senza malizia da un loro an-
ziano collega a inaugurare la 
residenza con parco ch'egli 
ha potuto acquistare venden-
do la casa matema, e aggiun-
gendovi i risparmi d'una in-
tera esistenza d'ufficio. 

Inaspettatamente trovando-
si in una villa da nababbo. i 
colleghi del tenerissimo si-
gnor Placet, che si e munito 
per la giornata di un impec-
cabile maggiordomo (inter-
gretato dal figlio di Michel 

imon che ammirammo in 
Corpo d'amore), restano, co
me si dice, di sasso; e 1'invi-

dia sotterranea o espressa che 
clascuno d'essi cova nell'inti-
mo, a poco a poco carica di 
volgarita i loro atti e tramu-
ta la festa in incresciosa vio
lenza. II che non impedisce 
che. al lunedl di lavoro. tut
ti si ritrovino alia loro mac-
china p?r scrivere. compreco 
11 nuovo ricco che non vuol 
sUr solo ed eJclusa la rasaz 
za che hi ^ma'cherato I'JDO-
cnsia del caoufnsio. nell'uni-
ca seem. ccmunque. l!cve 
mente sopramisura del film 

Delicata analisi d'una fru 
•trazione collettiva, L'invito 

Kebbe sole bisogno d'un pc* 
dl amarezzc oecoviana (il 

modello cui 1'autore s'e ispi-
rato) per diventare in pieno 
il ritratto di una Svizzera 
delle mezze manlche, dove 11 
danaro maneggiato ognl gior
no per conto altrui e, nella 
realta, un'isola di sogno, 

Anche cosl, tuttavla, 11 film 
e squlsito, e giustamente il 
bunueliano di Losanna, Fred
dy Buache, conservatore della 
Cineteca svizzera, lo pud de-
finire « II fascino discreto del
la piccola borghesia» (di Gi-
nevra). 
Ahime, di fronte alia sensibi-

11 ta e alia grazia di queste 
due commedie in lingua fran
cese, come ci appare baldan-
zosamente rozza e spicciativa 
la requisitoria. pur sacrosan-
ta, contro i baroni della me-
diclna e della chirurgia, con-
dotta da Luigl Zampa. in Bi-
sturi, la mafia bianca e do-
vuta agli stessi sceneggiatori 
del film su Valachi. Qui non 
si tratta certo dl commedia, 
ma di tragedia quotidiana per-
petrata ai danni e sulla pelle 
degli individui piu indlfesi: i 
malati. Roventi accuse al si-
stema ospedaliero, a al parti-
to di governo quale responsa-
bile dei ritardl nella riforma 
sanitaria, vengono tuttavia 
lanciate da un vampiro del 
bisturi (Ferzettl). la cui atti
vita crlminosa, in un crescen
do di nefandezze e di cini-
smo, toglie attendibllita a 
quelle stesse dlchlarazioni tut-
t'altro che infondate. 

Contro di lui si erge. quale 
campione di una scienza one-
sta ma purtroppo condiziona-
ta dall'alcool, un suo compa-
gno d'universita (Salerno), 
e forse si ergerebbe una suo-
ra (Senta Berger) se non fos
se troppo occupata dalla pro
pria venusta al rimmel e dal-
1'attrazione che sente per il 
medico buono. II solo mo
menta che traspiri verita. nel 
suo irrealismo scenografico. e 
la carrellata sulle varie ope-
razioni che si svolgono con-
temporaneamente; mentre la 
scena del delitto consumato 
dall'intero corpo ospedaliero 
sembra appartenere non gia 
alia cronaca nera, ma al film 
di cronaca nera che 5pesso, 
come in questo caso, rlesce 
soltanto a tradirla. 

Jeremy, pelllcola in concor
so proveniente dagll Stati Unl-
ti, e una Love story di sedi-
cenni: uno studente di violon
cello e un'allieva di danza 
classica. Tuttavia la canzone 
di Jeremy inflerisce a ondate 
del piu puro modernismo; e 
siccome non e'e « Love story » 
che si concluda bene, si in-
venta che i due ragazzl inna-
morati, appena conosciutlsi 
anche carnalmente. vengano 
divisi daU'improwiso ritorno 
del padre di lei a Detroit, 
mentre 1'azione si e svolta in 
una New York culturale ab-
bastanza inconsueta. E si noti 
che i reciproci genitori sono 
piuttosto malleabili. non sono 
insomma della razza di quelli 
di Giulietta e Romeo: eppure 
11 distacco e inevitabile per 
ragioni di sceneggiatura. C'e 
poi il padre di Jeremy, che 
non si accorge di avere in 
casa un piccolo genio: non 
solo della musica, ma anche 
della scuola, delta pallacane-
stro, delle corse dei cavalli. 
La simpatia della giovane cop-
pia. soprattutto la timidezza 
di lui nell'affrontare la fan-
ciulla e l'amore, consentono 
comunque al regista Arthur 
Barron di aprirsi uno spazio 
nella corrente neo sentimenta-
le, e fors'anche di rivaleggiare 
col modello. 

Rimangono i due Aim scel-
ti dalla critica francese. Quel-
lo di Anna Karina, Vivere in-
sieme, e diviso in capitoletti 
alia maniera di Godard. ma e 
questo l'unico aggancio con 
l'ex marito. L'idea sarebbe di 
raccontare una storia d'amore 
dal punto di vista della don
na; ma a parte che tutto il 
cinema moderno, e perfino 
quello di Dreyer, e pieno di 
tale punto di vista, non sem
bra si possa parlare di un uo-
mo semplicemente inquadran-
dolo mentre passeggia. fuma o 
sorride. Nella sua conferenza 
stampa la graziosa attrice ha 
chiarito soltanto che il film 
l'ha fatto perche le piaceva 
farlo. e su cib non abbiamo 
il mini mo dubbio. 

L'algerino Mohamed Bua-
mari. con 77 carbonaio, reca 
invece al cinema del suo pae-
se, finora dedito a rievocare 
la guerra. una nota nuova. 
ossia il tentative di introdur-
lo ai problem! attuali. Per far 
questo e necessaria anche una 
forma inedita. e 1'esordiente 
regista la annuncia nella pri
ma parte con un linguaggio 
estremamente scabro. affidato 
alllmmagine in bianco e nero, 
a poche battute di dialogo. al 
rituale di un duro lavoro com-
mentato dai rumori dalla cam-
pagna e da poche note di 
musica araba; un linguaggio 
aderente alia misera realta de-
scritta. il marito che cerca di 
soprawivere facendo carbone 
di legna, la moglie vasaia. i 
due piccoli che aiutano i geni
tori. Con molta prefLsione di 
accent! ci vien detto come le 
condizioni di vita possano i.ia-
sprire i rapport! tra due esse 
ri che si amano. e come nasca 
nella donna algerina una nuo
va dignita e fermezza 

II film per6 si disunlsce e 
precipita nel didascalico ap
pena si profila il tema della 
riforma agraria, che dovra to-
gliere 11 potere ai proprietari 
terrieri ancora esistenti, e 
qiiello della liberazione della 
donna attraverso 11 lavoro In 
fabbrica e la rimozione del 
velo Sono tern! di grande por
tata storiea. verso i quail 77 
carbonaio ha il merito di ten-
tare un primo approccio dia-
lettico. 

Ugo Casiraghi 

Paolo Turco e V i t to r ia Franz ine t t i in una scena di « Trev ico-
Torino - V iaggio nel F i a t - N a m ». I I f i lm di Et tore Scola rac-
conta — com'e noto — le peripezie d i un giovane emigra to 
mer id ionale nel la capl ta le i ta l iana del l 'automobi le e la sua 
f a i i c a per s o p r a w i v e r e in una cit ta pr iva del le m in ime attrez-
zature necessarie ad accogliere umanamente chi v i si reca per 
lavorare e per sfuggire a l ia miser ia del Sud. Non manca I ' in-
contro, f r a politico e sent imenta le , con una ragazza . I I f i l m , 
che v iene proiettato in questi giorni in d iverse cit ta i ta l iane 
graz ie anche a l l ' impegno de l l 'Un i te le f l lm, sta riscuotendo ovun-
que un notevole e giusto successo 

In due film di Yutkevic 

« Ritorno » di 
Maiakovski 

sullo schermo 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 15 
Maiakovski attore cinemato-

grafico, Maiakovski ride: que
sti i titoli di due film dedl-
cat! al grande poeta rivolu-
zionario che il regista Ser-
ghei Yutkevic (uno dei piu 
noti personaggi della cinema-
tografia sovietica, autore dl 
numerosissime opere sulla 
storia del movimento operaio) 
sta preparando negli studi 
della Mosfilm. II lavoro dl 
Yutkevic — che si awale del
la collaborazione di letterati 
e di ricexcatori delle opere 
del poeta — e assai interes-
sante: il regista vuole infat
ti presentare le multiform! 
attivita di Maiakovski, sotto-
lineare i particolari moment! 
delta vita del poeta. eviden-
ziarne la produzione cinema-
tografica nella quale — come 
ha scritto Sklovski — si get-
to con entusiasmo diverten-
dosi come un ragazzo. a come 

E7 morta la 
sceneggiatrice 
Frances Marion 

NEW YORK. 15 
La sceneggiatrice nordame-

ricana Frances Marion e mor
ta dopo breve malattia al-
lfospedale del Buon Samari-
tano di Los Angeles. Aveva 88 
anni. 

Pittrice, poi glornallsta, 
Frances Marion comincid a 
lavorare a Hollywood negli 
anni della prima guerra mon-
diale. Divento quindi sceneg
giatrice di flducia deH'attrice 
Mary Pickford. specializzan-
dosi nella costruzione. arti-
gianalmente lmpeccabile. di 
vicende melodrammatiche. 
Fomi copioni anche a Rodol-
fo Valentino (11 figlto dello 
sceicco). a Greta Garbo (da 
ricordare Anna Christie. 1930, 
da O* Neill). e. con maggior 
impegno e piu cospicui risul-
tatl. al regista svedese Sjo-
strdm (La lettera scarlatta e 
altri). 

Nell'insieme. aveva firmato, 
da sola o in collaborazione, 
soggetti o sceneggiature di 
oltre cento film. Per Carcere 
(1930) e 77 campione (1931), 
entrambi interpretati da Wal
lace Beery, ebbe l'Oscar. Fu, 
come co-autric/», a fianco del 
suo secondo m\rito. il regista 
George Hill (I "ontrabbandte-
ri. I cosacchi, casligo. ecc); 
da rilevare pure il suo contri-
buto a Pranzo alle otto (1933) 
dl George Cukor. un classico 
della commedia di costume. 
Frances Marion aveva dedi-
cato al suo mestiere due vo-
lumi di 5tudi « rlflesslonl. 

un pellerossa che vada a noz-
ze». Ecco perch6 nel primo 
film Yutkevic cerchera di rac
contare, con una serie di te
stimonialize, le • vicende che 
portarono 11 poeta ad awici-
narsi al mondo del cinema. 
E sara proprio un amico di 
Maiakovski, l'attore Igor 
Ilinski, che rievochera dallo 
schermo alcuni momanti piii 
salient! della intensa vita ar-
tlstica del poeta rivoluzio-
nario. 

Alle testimonianze e ai ri-
cordi Yutkevic fara poi se-
guire una serie dl frammenti 
ripresi da Incatenata dal film 
(«Zakovannaja filmoi») e 
cioe dalla « cineleggenda » che 
il regista Nikandr Turkin gi-

, r6 nel 1918 e che vide Maia
kovski soeneggiatore e inter-
prete principale. II film, come 
e noto, non soddisfece il poe
ta che, ricordando I'awentura 
cineinatografica, rilevo che il 
copione di Incatenata dal 
film astava alia pari col no
stro lavoro innovatore nel 
campo delle lettere », ma che 
nella trasposizione cinemato-
pafica fu deturpato a fino al
ia completa vergogna». 

Tenendo conto di questa 
critica distruttrice, Yutkevic 
cerchera di limitarsi a mo-
strare II twf/o di Maiakovski. 
di far rilevare le sue espxes-
sioni tiplche abbandonando 
quindi la trama vera e pro
pria della cineleggenda di 
Turkin. 

Nel secondo tempo II re
gista presentera ooi la ver-
sione Integrale di un altro 
film del quale Maiakovski fu 
scenegglatore e attore alio 
stesso tempo e doe La signo-
rina e il teppista tratto dal 
De Amicis. 

La riedizlone di quest'ope-
ra sari, quindi, un fatto ri-
tevante, dal momento che 
Yutkevic, considerando che le 
didascalie original i sono an-
date perse, si accingera. sul
la base dl una serie d| tesU-
monianze. a riscriverie. cer-
cando di awicinarsi il piu 
possiblle alia versione origi-
nale. 

L'altro film, come abbiamo 
detto. e Maiakovski ride e sa
ra dedicato a varie storie co-
miche scritte dal poeta. II 
sottotitolo del film awerte 
Infatti che si tratta di un'ope-
ra cnon scientiflca* e che, 
anzi, si caratterizza per una 
serie di awenture fantastiche 
«interpretate da persone e 
da burattini e reaiizzate an
che con 1'ausilio del cartoni 
animati». Nel film — che 
verra girato con l'aiuto del 
regista Karanovi — Agure-
ranno scene tratte da alcune 
opere di Maiakovski e, in par-
tlcolare. dalla Cimice e dal 
cop:one inedito Dimenticati 
dei sassi. 

Carlo Benedetti 

Concerto a Roma 

Boulez ricorda 
Stravinski 

(a modo suo) 
II compositore e direttore, alia guida del-
I'Orchestra della BBC, ha presentato in pri
ma europea il suo « . . . explosante-fixe . . . » 

-II concerto diretto aU'Audl-
torio di via della Conciliazio-
ne, a Roma, da Pierre Boulez 
con una delle «sue» orchestre 
(quella della BBC di Londra, 
della quale e a capo dal '71; 
l'altra e la Filarmonlca dl New 

York), era stato preceduto, 
per pura colncidenza, dal Con-
vegno-festival sulla «Nuova 
musica degli anni '90», pro-
mosso dall'Accademia fllarmo-
nica. 

Boulez e stato un protago-
nlsta di quel momento cultu
rale sicche alPAuditorlo si 
sono vlstl moltisslmi glovanl 
che avevano anlmato 11 con-
vegno e che hanno, poi, ugual-
mente ravvivato il concerto. 

Boulez, tuttavia. al conve-
gno della Filarmonlca aveva 
fatto non piti che una affac-
ciatlna, dalla quale si e su-
blto ritratto, quando ha sen-
tlto che Cornelius Cardew, il 
neo-contestatore deil'avan* 
guardia musicale (ha ripetu-
to a Roma la chiacchierata 
anticapitalistica, che aveva 
snocciolato a Venezia, nello 
scorso settembre), tuonava 
proprio contro di lui. accusan-
dolo dl tradimento e di aver 
abbandonato le posizlonl sco-
mode per rientrare nella so-
cieta capitalistica della quale 
dirige le grandi orchestre 
sinfoniche. 

Che qualcosa sia profonda-
mente cambiata anche nel 
poulez compositore (e giunto 
a! quarantotto anni). si e sen-
tito dalla prima esecuzione 
per l'Europa di una composi-
zione o in memoriam Stra
vinski », per flauto, clarinetto, 
tromba. violino. viola, violon
cello. arpa e vibrafono. inti-
tolata « ...explosante-fixe...», e 
che ha per motto queste pa
role: «d fin d'ivoquer Igor 
Stravinski — de conjurer son 
absence ». 

Commissionatagli dalla So-
cieta di musica da camera del 
«Lincoln Center» di New 
York (dove fu eseguita nel 
gennalo scorso), la novita dl 
Boulez registra un accosta-
mento a nuovi procedimenti 
acusticl, grazie ai quail i suo-
ni del vari strumenti chiama-
tl in causa possono essere. 
seduta stante, modificati at
traverso la loro scomposlzio-
ne, distorsione. irradiazione e 
moltipllcazione. 

Gll otto strumentistl sono 
sparsi qua e la sulla pedana 
dell'orchestra, mentre una se
rie di altoparlanti circonda il 
pubblico in sala. 

Boulez stesso. con due tec-
nici, collocato in alto, a sini
stra, sotto 1 gradinl del coro. 
dirige la composizione, ora a-
gitando le braccia e le mani 
(per dare 11 via agli esecuto-

rl), ora afferrando e girando 
le manopole dl un robot. 

Si hanno sorprendentl ri-
sultati timbricl, anche «lavo-
rando» sul suono di un solo 
strumento, che — attraverso 
le modiflche di cul sopra — 
pud dialogare a piu vocl con 
se stesso. Senonche, 11 rlcor-
so a tali procedimenti diven-
ta subito scontato e meccani-
co nel meccanico sussegulrsi 
di uno strumento all'altro. 

E' una composizione che ri-
nuncla a una rlgorosa strut-
turazione interna e che si ar-
ticola, orlzzontalmente, in un 
flusso fonlco, che potrebbe 
durare airinfinito. 

Un punto culminante si ha 
quando, attraverso le • altera-
zionl tlmbriche dei suonl del-
l'arpa e del vibrafono, si 
sprfgior.a 11 clangore festoso 
e lnsistente di uno scampanlo 
(peraltro, tipicamente russo: 
si pensi a Rimski-Korsakov, 
a' Clalkovski, a Prokofiev), 
con !1 quale Boulez, chissa, 
potrebbe sottollneare l'acco-
gllenza dl Stravinski in un 
paradiso dei compositor!. Ma 
dopo questo momento, la com
posizione si dilunga (sfiora i 
quaranta minuti), senza ag-
giungere nuovi motivi d'inte-
resse. 

II pubblico — quello dl 
Santa Cecilia — ha reagito 
meno intollerantemente, dl 
altre volte, suddivldendosl al
ia fine (altuni tentativi di di-
sturbo durante l'esecuzione 
sono rientrati) In una mag-
gioranza plaudente e in una 
minoranza ulteriormente di-
visa tTa flschiatori e urlaforl 
(urlavano « bravo ») nei quali 
si configuravano le adesioni o 
meno anche alle accuse mosse 
a Boulez dal suddetto Car-
dew. 

Placates! queste acque (ed 
e stato provvidenziale un lun-
go intervallo). si sono movi-
mentate quelle della BBC di 
Londra, che ha esibito una 
straordinaria raffinatezza di 
suono nella suite di Valses 
nobles et senttmentales, dl 
Ravel, e una formidabile coe-
sione nel Mandarino miraco-
loso, di Bela Bartdk, che Bou
lez ha presentato In una in-
terpretazione estremamente 
palpitante, propensa perd a 
restituire a Stravinski (pre
senza della Sagra della pri-
mavera) assai piu di quanto 
Bartdk abbia sottratto. 

Un ricco concerto, perd. con 
tantl applausi al direttore e 
all'orchestra (un complesso 
che lavora a tempo pieno) 
che, volentieri. il pubblico a-
vrebbe ascoltato e ascoltereb-
be imcora. 

Erasmo Valente 
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Mostre a Roma 

La fabbrica 
e la citta di 

Francesco 
Manzini 

FRANCESCO M A N Z I N I -
galleria Ciak, via Angelo 

v Burnetii 49; fino al 17 mag-
glo; ore 10,30-13 e 16,30-20. 

L'appassionata analisi che 
fanno in catalogo Mario Lu-
netta e Renzo Vesplgnani del
la recente produzione dl Fran
cesco Manzini, tomato a 
esporre a distanza di un an
no, in questa stessa galleria 
romana, e ben giustificata dal 
progress! teonlci e Uriel del 
plttore. Va anche reglstrata 
in posltlvo la profonda modi-
ficazione dell'immaglne ogget-
tiva: da una galleria dl tipl 
umani dl Inurbati, di emar-
ginati, di ambigui sottopro-
letari che erano sostanzlal-
mente dei personaggi del sot-
tosuolo, Manzini e passato a 
una collocazlone dl questi e 
dl altri tipl umani proletari 
nello spazio della fabbrica e 
della citta. La flgura umana 
e diplnta per score!, quasi mai 
per Intero: e un fantasma 
estraneo all'ambiente Indu-
strlale dove agisce. L'amblen-
te e dlpinto con una fredda 
oggettivita formale, secondo 
la cultura « Nuova Oggettivi
ta » tedesca che oggi allmen-
ta tante ricerche del nostrl 
glovanl plttori della vita ur-
bana. I tipl umani, Invece, so
no dlplnti in modo piu espres-
sionistico (rispetto alia pittu-
ra deH'ambiente sono piu ge
neric! e gracili e merltereb-
bero ora una osservazione so-
ciale piu profonda e una re-
sa formale «tattile» piu ric-
ca e esatta). 

Tra i quadri piu complutl 
sono Giallo e vetro, Sottopas-
saggio grigliato, Cielo e Citt&-
esterno: per la «pazzla del 
quotidiano» come dice Lunet-
ta, per la «struggente malln-
conia» e l'allucinazlone ana-
litica come dice Vespignani, 
per la rabbia e la violenza 
dei significati che in altri 
quadri, invece, sono limitati 
da un certo schematismo di 
rapporti tra tipi umani e am-
biente urbano. 

Antologia 
di autori 
erotici 

« Gloriflcazlone dell'eros > • 
Galleria c La M a r g h e r i t a » , 
via Giulla 108: 

Terza mostra (a cura dl 
Giorgio Di Genova) di una 
serie organica presentata a 
Roma, «Glorificazione del
l'eros » raccoglie pitture, scul-
ture e disegni di alcuni au
tori erotici i quail, per tro-
vare una liberazione dell'uma-
no, ora individuale ora col-
lettivo, fanno «una sorta di 
celebrazione del sessuale, 
svariante tra il fisico-viscera-
le e il cosmico-emblematico ». 
Per questa mostra. che e rl-
velatrice pure nei limit! di 
spazio d'una piccola galleria, 
sono proposti: il surrealista 
Hans Bellmer cui viene ri-
volto un omaggio, Gianni Ber-
ttnl, Maurizio Bonora, Bruno 
Bruni. Marco Gastini. Margo. 
Elio Marian!, Carlo Maschiet-
to. Edolo Masci, Mattia Mo-
reni, Joaquin Roca Rey, Fran
co Sarnari e Sergio Vacchl. 

Pure nel limitl stretti dl 
una notizia si possono fare 
alcune osservazlonl. H fanta-
st!co erotlsmo di Bellmer non 
e soltanto celebrazione ma an
che violenza e malLnconia e 
l'ossessione erotica e anche 
immagine di una grande so-
litudine. Giustamente nella 
presentazione e detto che Bell
mer «vive a tal punto fino 
in fondo - la sua trance ses
suale da non disdegnare la 
Immersione in una sorta di 
mlsticlsmo del carnales. 

Dell'eros Bertini vede lo 
aspetto consumlstico e di vio
lenza a livello di massa fat-
ta con le immagini pubbllci-
tarie. Bonora presenta un 
grande simbolo organico con 
il suo totem maschile e fern-
minue in terracotta e legno. 
Bruni. nel delirio «alla Sa-
den. di Bellmer insinua un 
bisturi tedesco. Gastini trova 
la felicita del sorriso con la 
SUA parodia pop del sesso-se-
gnale. Margo e dura, grotte-
sca, Irridente con le sue for
me organiche bisessuate e 
che non hanno bisogno del 
doppio. Per Mariani. l'amore 
e l"unica forza umana che 
an!ma i chiusi ambient! tec-
nologico-burocratici: interes-
sante e l'effetto con/senza la 
coppia. I paesaggi dell'eros di 
Moreni sono tra le cose piu 
amorose e disperate della plt-
tura Italiana d'oggi. Dawero 
straoxdinario e il peruviano 
Roca Rey. che ha studio a 
Roma, con le sue teste di 
pazzl misantropi o lnnamo-
rati che sono scatole-polittlc! 
a sorpresa piene di invenzione 
ironica e di gioia. In tre pic
coli quadri Sarnari celebra 
l'amore con un po* della pa-
zienza costruttiva che fu dl 
Seurat L'amore di pinto da 
Vacchl sembra un gesto estre-
mo su una terra deserta, 
avanti un temporale che non 
portera soltanto pioygia. 

Dario Micaccht 

ANNUNCI EG0I0MICI 

Rau w 
controcanale 

**) OFFERTE IMPIEGO 
E LAVORO 

IMPORTANTE Sodeta naziona-
le cerca ambosessi per Emilia 
e Romagna Pistoia e Provlncia 
con almeno mezza giomata li
bera per vendite rateali a prl-
vati di confezioni, biancheria 
per la casa, arredamento e pel-
licceria. Si affldano validlsslml 
cataloghl fotografici. Elevati 
guadagni. Si assicura adeguata 
asisstenza In zona. Scrivere 
Cauetta 8P.L 2-A 31100 Treviao. 

ANIME BELLE — II terzo 
film del ciclo dedicato ai re-
gisti latino-americani — Nes-
suno ne sa niente del cileno 
Raul Ruiz — ci e sembrato il 
meno robusto e insieme, per 
certi versi, il piu «difficile* 
tra quelli vlsti fin'ora. 

Privo di una vera e propria 
trama, esso voleva essere un 
ritratto critico, in chiave sa-
tirica e a momenti perfino di 
« sketch», degli tntellettuali 
client: plccolo-borghesi, stac-
cati dalla realta, protest ver
so ogni possibile evasione (I'al-
cool, i falsi miti, la vana ri-
cerca di una fama futura) e 
verso i modelli europei. Ani-
me belle, vitelloni della poe-
sia e della letteratura (e, in 
qualche momento, ci 6 par-
so di cogltere precisi echi del 
primo Fellini), con la testa 
tra le nuvole e i piedi impi-
gliati nelle piu banali faccen-
de quotidiane. Vi era, perd, nel 
film, al di la di questo motivo 
esistente, anche il richiamo a 
un retroterra culturale non fa
cile da cogliere, nei suoi sim-
boli, per il pubblico italiano, 
e, forse, per ogni pubblico. 
abituato alia consueta produ
zione televisiva. 

Non facile da interpretare, 
ad esempio, era il personaggio 
del cantante, che, ad un cer
to momento, vestiva i panni 
del diavolo e, ripetendo la pa
rabola del Faust, stipulava un 
contralto con I'intellettuale, 
promettendogli il successo o, 
almeno, uno sguardo sul fu-
turo. In cambio, diciamo, del
la salute spirituale. Ni facile 
da individuare, nei suoi si
gnificati, era il viaggio degli 
intellettuali in quello che, alia 
fine, si rivelava essere 1'in-
ferno. 

La difficolta era gravata dal 
fatto che i protagonisti vive-
vano la loro esistenza nel vuo-
to anche sul video: la realta 
del die, nel film, si vedeva 
raramente e solo di scorcto. 
fuggevolmente. Di modo che 
per lo spettatore venlva me
no il termine di confronto, e, 
quindi, la possibility di inten-
dere meglio e piu a fondo la 
critica condotta da Ruiz ai 
suoi personaggi. 

In questo senso, sarebbe rt-
sultata particolarmente utile 
una nutrita e attenta intro-
duzione: molto, molto di piu 
del brevissimo prologo costrui-
to da Alberto Luna sulla scor-

ta di un accenno alia storia 
polittca e culturale del Cile 
(tra l'altro accompagnato da 
immagini scarsamente funzio-
nali: anche qui si finiva nel 
simbolismo, il che, per una 
introduzione chiarificatrice, 
era un assurdo) e di un paio 
di battute dello stesso Raul 
Ruiz sulla dipendenza dell'in-
tellettualita cilena dall'Euro-
pa. Di fatto, una siinile intro
duzione non teneva mini7iia-
mente conto del pubblico.cui, 
legittimamente, sarebbe dovu-
ta gtungere: cio& del pubbli
co televisivo piu largo, che 
conosce il Cile, semmai, per 
le notizie che ci giungono da 
oltre oceano, e, oltretutto, non 
ha frequenti occasioni per a*-
sistere a film costruiti come 
quello di Ruiz. 

Una sia pur rapida scheda 
del Cile, esplicitamente colle-
gata a quegli avvenimenti di 
oggi, e una ravvicinata analisi 
di Nessuno ne sa nlente avreb-
bero, invece, offerto ai tele-
spettatori una utilissima chia
ve di «lettura» del film. Ma 
la verita 6 che, a ben pensar-
ci, una introduzione di que
sto genere sarebbe potuta sea-
turire soltanto da un angolo 
visuale che, probabilmenta, 
avrebbe portato la direzione 
dei «culturali» e i curatori 
del ciclo a imposture anche 
con Raul Ruiz il lavoro, te
nendo I'occhio al telespetta-
tore cui, di norma, vengono 
destinati i film che la RAI-TV 
manda in anda ogni settimana 
nelle serate piu frequentate. 

E a questo punto c'e da 
chiedersi se, invece, questa 
collaborazione con alcuni re-
gisti latino-americani — ini-
ziativa eccezionale, non solo 
rispetto a quelle solitamente 
intraprese dalla RAI-TV, e 
molto interessante — non tin 
statu concepita fin dall'inizio 
come un'operazione d'ellte, an
che questa da anime belle: per 
cui, poi. Vimpatto diverso dai 
differenti film, sarebbe da at-
tribuirsi esclusivamente alle 
capacita e alle intenzioni dei 
singoVi registi. E allora, an
che la collocazione nminoren 
del ciclo si spiegherebbe facil-
mente: e confermerebbe la 
consueta politico dei « fiori al-
I'occhiellon della programma-
zione TV. 

g. c. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 19,10) 

Va in onda questa sera, in ripresa dlretta da Salonicco, la 
telecronaca dell'incontro di calcio Milan-Leeds United, v»le-
vole come finale della Coppa delle Coppe. La squadra lombarda, 
giunta alia finale dell'ambito trofeo internazlonale battendo 
10 Sparta di Praga, si trova quesfanno in condizione dl aggiu-
dlcarsi una prestigiosa accoppiata: scudetto — com'e noto 
11 Milan vlaggla con un punto dl vantaggio sulle dlrette Inse-
gultrici ad una sola giomata dalla fine del campionato — 
e Coppa delle Coppe. Ma l'intenso calendario agonlstlco e le 
fatiche primaverili potrebbero anche giocarle un brutto 
scherzo... 

FACCE DELL'ASIA CHE CAMBIA 
(1°, ore 21,20) 

La sesta puntata del programma realizzato da Carlo Lizzani 
e Furio Colombo presenta oggi un servizio che si intitola Hong 
Kong: ultima frontiera, dedicato a due piccoli territori cinesi 
che vivono in maniera completamente diversa dagli altri 
paesi colonizzat! dagli europei: Hong Kong e Macao. II primo, 
tuttora colonia brltannlca, attraversa una complessa fase di 
modernizzazione dl tlpo occidentale, vedendo cosl aggravate 
acute discriminazlonl soclall e razzlall. Macao, invece. colonia 
portoghese, vive in una specie di immobillsmo, nelle strette di 
un regime in decline 

IL COMANDANTE (2°, ore 21,20) 
Per il settimo appuntamento con il ciclo aTotd principe 

clown » la televisione manda in onda questa sera II comandante, 
diretto da Paolo Heusch, ed interpretato da Toto, Andrelna 
Pagnani, Britt Ekland, Franco Fabrizi e Carlotta Barllli. Si 
tratta di una delle ultime caratterizzazlonl del grande attore 
partenopeo, qui nelle vestl di un militare in pensione, vittima 
dei suoi schemi mental!, relitto asociale di un mondo condi-
zionato da codici assurdi e dlsumani. 

programmi 
TV nazionale 
10,30 Trasmissionl scoia-

stiche 
12,30 Sapere 
13.00 Ore 13 
13.30 Telegiomale 
15,15 Trasmissionl scola-

stiche 
17.00 Gira e gloca 
17.30 Telegiomale 
17.45 La TV del ragazzl 

c H vero coragglo » -
c Amore matemo*. 

18,45 Opinion! a confronto 
19.10 Sport 

In ripresa dlretta da 
Salonicco (Grecia): 

telecronaca dell'in
contro di calcio Mi
lan-Leeds. 

21,00 Telegiomale 
21^0 Facce dell'AsIa che 

cambla 
a Hong-Kong: l'ulti-
ma frontiera ». 

22,30 Incontro con Nunllo 
Gallo 

23,15 Telegiomale 

TV secondo 
21.00 Telegiomale 
21,20 II comandante 

Film. Regia di Pao
lo Heusch. 

Radio 1° 
ClORMALt RADIO - Or* 7 , 
• , 12 . 13 . 14, 15, 17. 2 0 . 2 1 
• 23,15* • : Mattatfao • t r i » 
l*j «,42t a j n w m n . «.47i Co-

7,45t lar! ai 

»I | | MiO piMO-
fortat » ,15: Vol *4 lo* 10* 
S M d l i G * j 11,30t QMr te 
• t o n — mm, 12,44: Mao* ta 
Italyi 13.20: Corr—o «a» • 
• J C 14* Ouoimomo. C O M 
«t»?i 15,10s Par vol fievaaii 
10.4O: PraaraauM pm I a»c 
coll; 17.05t l l flrraaotei 19.10s 

19^St Noitla ata> 20,2Oi 
rftonw; 21,15t Do*o 

opailatlcot 23t 22.101 
OaaJ al 

Radio 2° 
Q I O f t N A L l RADIO - O n 0 \30, 
7 ^ 0 , *%30. 0 .30. 1 0 3 0 , 1 1 3 0 . 
1 2 3 0 . 13,30, 1 5 3 0 . 1 0 3 0 , 
1 0 3 O . 10.30, 22 .30 . 24 | Ot 
I I i i n a l w a i 7,40» laoaaiamot 
0.14» Masica flaaki I , 4 0 J ItV 
nofafl oaariattdi 0,15i OaoaJ 
a catarl o W u u a M l i a i » 3 5 t 
DafTlfafi* cawr^i 0,S0i I I ajro 
oal aioa4o la 0 0 afo?vJ al 
Jalaa Vantai I O . O S I Ua 4NMO 
par rattatai 1 0 3 * t Dalla «o> 

•tra aart*) 12.1 Or Trarniim—1 
raatonalU 12,40i I Malaliaaaai 
13.35: Caaxool par c—xonwai 
13,SOj COOM a partMj 14: Sa 
di airli 1430> Ti aiaimioal ra> 
lloaalii I S i Pualo latarroaativot 
1 5 ^ 0 : Cararait 1 7 3 0 i Spcdala 
CHi 17.45: CMaaiara Roma 
3 1 3 1 t 1 9 3 5 * U f l i M i w 
vtmof 20 ,10: I I convaano 4*1 
dnaoej 211 Soparsoaict 22 ,43: 
Tarzan 41 E4*ar Rica BorreoflMi 
23,05: _ E via tfratorrando; 
23,20: Mnsica laajara. 

Radio 3° 
Ora 9 3 0 : La Raalo par la 
Scaola; 10* Coaearto dl apar-
torat l i t La Radio par la 
Scaotai 1 1 3 0 : Masicaa Kalian* 
4*o*ah 12.15* La arasica nal 
tatapoi 1 3 3 0 * latanacao; 
1 4 3 0 * Ritratto faarora: Max 

15,10* Moska* dl 
iaaaaiiaa Bacbt 10.15* 
aora* Vaedrio arteaaa, 

oa alto 41 Oct*** Mirbaao* 
17,20* O a n a M k a j 17,35* 
Jan aiodarao a contaaipora-
aaoi 10* Nolitia dal Tartoi 
10,30: Mtnica laaoerai 10.45: 
Piccolo plaaalat 19.15* Concer
to Oatta aarai 20,15: Alkracht 
DArar. La vita a ramaianta* 
20,45* Ida* a tattl dalla ma-
•lea; 2 1 * I I stomal* 4*1 tano: 
5»tt* artli 21 .30: Alfrado Ca-
Mllai 22,25* DiKOfraHa. 


