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Con una grande vari eta di giudizi 

Su Solaris discussione 
ancora aperta nell'URSS 

II dibattito sui significati e sui risultati dell'opera di Andrei Tarkovski 
continua su giornali e riviste con articoli, interventi e lettere dei lettori 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 3 

«La rlvoluzione tecnko-
scientific.*! non e fatta solo di 
astronavi, computer, vi'U'O-
cassette. E' anche 11 compll-
carsl dei rapporti social! del-
I'indlvlduo. e la questione dei-
la misura in cui 1'uomo par-
tecipa delle sort! del niondo: 
e anche tutta una -.ene di 
mutamenti psicologici m-lla 
coscienza dell'uomo. E\ Infi-
ne, il problema dei valori 
moral! eterni e dell'.tspetto 
che essi oggl assumDno. E 
dunque e il problema CJPH'U-
manesimo. Non a caso il re-
gista Tarkovski, girando So 
laris, ha cosi largamente am-
pliato i termini artistici del
l'opera letteraria cui si a lspi-
rato; per Tarkovski. ?io che 
non c'era, del tutto o quasi 
in L»sm. e divenuto il punto 
centrale: la Terra e l'uomo 
su di essa ». 

Cosi, con questa nota icria-
zionale, la rivista dell'Unlone 
degli scrittori sovietici, Vo-
prosy literatury, coneludeva 
un ampio dibattito (da noi a 
suo tempo riassunto su que-
ste colonne e dedicato appun-
to all'ultima opera del f*-:nia-
le regista sovietico) r.l quale 
avevano preso parte cntici, 
scrittori. cosmonaut!, r-ociolo-
ghi. che si erano impegnati 
in un esame approfonilito del 
contenuto e della forma di 
Solaris. II dibattito, da alloia. 
e andato molto avanti ed ha 
lnvestito varie Istituzioni cui-
turali. riviste, giornali. rubri-
che radiofoniche e televisive, 

dimostrando, appunto. I'inte 
resse del pubblico sovietico 
nei confront! di un'opera cho 
pone vari interrogatlvi sullo 
sviluppo del progresso tecni 
co-sclentifico e morale. 

I giudizi. owiamente, si .no 
statl e sono vari. A volte op 
post!, a volte resl a scredi'a-
re 11 regista. Spesso, pero. 
caratterizzati da osserviv.-oni 
profonde e valide. Eccone un 
rapido panorama. 

Solaris — sciive sulla So-
vietskaja kultura il critico V 
Scialunovski — e un'opera di 
grande classe, la quale r've-
la «buon gusto e -sen^o di 
misura » che sono le Joti p-'n 
cipali del regista. Tarkovski 
— nota il critico — e an «fe-
nomeno»: la sua splceata ori
ginalita provoca dispute * di 
vergenze. «La sua formazlo-
ne intellettuale lo porta A svi-
luppare la ricerca nel campo 
df*i problem! etici. ad n.-»ninl-
nare Vuomo nei vari arr.bien-
ti: da Ivan a Rubliov. s»no a 
Snaut, Kelvin. Sartorius. Cha 
ri, Kris, che sono I "rotiffo-
nlstl della vita a bcrdo della 
stazione cosmica». 11 film -
sostlene Scialunovski — di-
mostra che «la somma veri 
ta consiste nella <rtta. nel 
trionfo della luce, della ra-
gione e della giustizla>«. 

II film di Tarkovski - scri 
ve invece sulla rivista lituana 
Kino 11 critico Romas Guriai-
tis — ci ha deluso. L'idea ini-
ziale — e cioe che l'uomo, pur 
incontrando ! misteri pin stra-
ni dell'universo. resta sempre 
figlio della Terra — e stata in 
un certo senso tradlta. Ti film 

Proiettato a Savona 

Un Woyzeck che 
sullo schermo 

non perde grinta 
Giancarlo Cobelli e riuscito a mantenere, nella Ira-
sposizione cinematografica del dramma di Biichner, 
fuffa la violenla carica di denuncia dell'origWe 

Nostro servizio 
SAVONA. 3 

George Biichner. autore te-
desco, morto a soli 24 anni 
nei 1837. scnsse il Woyzeck 
ispirandosi ad un episodio 
realmente accaduto (un sol-
dato e condannato a morte 
per aver ucciso la sua donna). 
Nonostante questo avvio «rea-
list!co» 1'opera ha un respiro 
che supera di molte spanne 
la ncostruzlone verista per 
giungere ad una denuncia. in 
cui s'intrecciano l'orrore per 
la condizione in cui sono co-
stretti gli umlli e 1'analisi dei 
meccanismi che presiedono 
alia trasformazione dell'uomo 
in oggetto. 

Tuttoc:6 ben lo ha com-
preso Giancarlo Cobelli che 
ha tratto dal dramma di 
Buchner il film da, titolo 
omonimo presentato a Savo 
na nel corso della rassegna 
o Momenti del cinema ita.ia-
no contemporaneo». I rap
porti tra cinema e teatro non 
sono mai stati molto sempli-

ci ed e merito non trascurabile 
di Cobelli i'aver saputo ripro-
porre un Woyzeck cne si aJat-
ta perfettamente ed original 
mente al nuovo strumento di 
comunicazione. 

Tipica e l'attenztone che il 
regista ha rivolto all'aspetto 
figurativo del testo. affidando-
si ad una fotografia che ac-
centua il bianco ed il nero 
e ad una recitazione che 
amalgama al limite della per-
fezione. *oni naturalistic! e ge 
sti allusivi. ne e nato un film 
molto bello in cui I'essenza 
dell'opera trova compiuta 
espressione cinematografica e 
Woyzeck diventa il prototipo 
degii sfruttati 

Alio stesso modo i perso-
naggi di contorno (il capita-
no, Maria, il medico militare, 
il tamburo maggicre) entrano 
alia perfezione in un mosaico 
che ne fa. ad un tempo, le 
vittime e i carnefici. Giralo in 
un paesino del Mendlone. tl 
film trae ulteriore fascino da 
un paesaggio, sapientemente 
colto dalla fotografia. che n-
flette ed esaspera la dramma-
tica umiliazione del personag-
gio. In altre parole il Woyzeck 
di Cobelli ha lo spessore di 
un apologo sullo sfruttamen-
to in cui si bilanciano sof-
ferta partecipazione e lucida 
analisi di meccanismi social-
mente a:ienantt 

Minore interesse ha invece 
suscitato, sempre a Savona. 
la proiezione del film di Urn-
berto Silva e Mtchele Man 
cini Come ti chtami amore 
mio? Couaboraton dl una ri 
vista particolarmente attenta 
ail'analisi linguistics, Silva e 
Mancini hanno messo assieme 
un opera o cricsiiau .su una 
logica che ha per base l'«or-
g i.zzaz <me >• naie. iali fil 
mici». Un cinema che parla 
di cinema, dunque. e la cut 
princ;paic rag.one dessere ri-
posa sulla dimhtificazione 
•tgll stereotipi filmici. 

Un discorso intercssanle. 
questo ma che nschia in piu 
puntl dl autogiustificarsi per-
dendo di vista i legami che 
MkUno il cinema alia restan-

te realta. In questo modo si 
rischia di deformare il giudi 
zio. facendo del film l'asse 
portante di ogni valutazione 
politica o sociale il che. quan-
to meno. e abbastanza par-
ziale 

Umberto Rossi 

Stanziamenti per 

il teatro di prosa 
La VII Commissione del Se

nate ha approvato I'altra sera 
in sede deliberante. il disegno 
di iegge che prevede una mag 
giorazione di un miliardo e 
750 milioni di lire e uno stan-
z.'amento fisso a partire dal 
1973 in favore delle attivita 
teatrali di prosa. 

II provvedimento. che era 
stato a suo tempo approvato 
dalla Camera dei deputati. e 
divenuto cosi definitivo. 

rimane astratto e i dLiloghl 
« filosofici » sono cifrail. Fee-
cato, perche Tarkovski 6 un 
grande regista. 

Critiche al film vengo.no an
che dalla scrittrice Amdna 
Gromova dalle colonne della 
Literaturnaja Gazeta. II regi 
sta — sostlene la scrltfrlce 
— ha forzuto il tema -lffron-
tato da Lem. nel senso che ha 
voluto stabillre paragoni cor 
la Terra. Non solo, ma Tar
kovski ha teorizzato questa 
scelta credendo di « nugnifi-
care» la Terra, mostr.uidci'i 
solo «una piccola dacia, un 
corso d'acqua, una -̂ olUna >/. 
E questa sarebbe In Terra 
tanto amata da Tarkovski?, 
chiede la scrittrice, .'he subi-
to aggiunge: «E l'uomo? clip 
figura fa? Prendiamo Kris 
Perche torna sulla Terra? Chi 
e? Di lui sappiamo solo che 
ha un padre, una zia. una da
cia e un cavallo in gat-age. 
Non ama. non ha amici». 
Praticamente — sostlene la 
scrittrice — il film e -an •( m-
no » all'uomo che « ima rnol-
to la Terra», ma e tssoluta-
mente « indifferente » riei con
front! deli universo. Ed e ap
punto questo 11 limite dl Tar
kovski che ha cercato «di 
trattare il romanzo 1i Lem 
come un blocco di areilla 
e l'argilla «sl e rifiutata di 
farsi plasmare! ». 

In difesa del film - sem
pre sulla Literaturnaja Ga
zeta — interviene il Lritico 
Maja Turovskaja: « Solaris ci 
obbliga a pensare e Gta qui 
forse il suo difetto (secondo 
alcuni che non lo compren-
dono!) e il suo limite». II 
film, invece, e importante e 
sollecita lo spettatore a porsi 
tutta una serie di interroga
t e sulTuomo. sui presente. 
sui futuro. 

Una piu attenta e profonda 
analisi dell'opera di Tarkovski 
e poi quella fatta dalla rivi 
sta Iskusstvo Kina. «II regi
sta — scrive il critico Adolf 
Urban — cerca di lormulare 
il pensiero con i mezzi c;ne-
matografici, ma ha paura di 
inculcarlo rlcorrendo ai sillo-
gismi narrativi, a! monologhi. 
al pathos. Cade cosi in una 
compllcata situazione che por
ta alia rottura dei contatti tra 
il film e una parte dol pub
blico. Questo e. quindl. il pun-
to che deve essere anali'.zato 
e sui quale si e discusso trop 
po poco. Solaris resta ptro 
un'opera d'arte. un lavorc 
meraviglioso di un grande ar-
tista ». 

Altro Intervento intere.ssan-
te quello del critico J Ka-
niutin pubblicato sui quotidia-
no dei giovani comunlsti Kom-
wmolskaja Pravda: « Tarkov
ski non si e interessafo al 
problema dell'lgnoto, ma al
l'uomo. II viaggio che H mo-
stra nello schermo £ in ving 
gio cosmico negli angoll piu 
lontani dell'animo. Non va'e 
quindi il paragone con iVpe 
ra dl Kubrick, 2001. Citissea 
nello spazio. che e un inno al 
progresso tecnico. II nostro 
regista invece punta robietti-
vo sull'uomo e sui valori del 
Vumanith Potrenimo conclu 
dere dicendo che 11 film di 
Kubrick e uno sguardo Ian 
ciato dalla terra nello spazio, 
mentre quello di TarknvsKi e 
uno sguardo da) cosmo alia 
Terra. 11 film Solaris -\ rlcor-
da quindi che ci wno sltua-
zioni dove lo scienziato devi-
essere. in prlmo luogo. '.OT»»O» 

II dibattito. come ibb'imo 
detto. va avanti e si arricchi-
see ozni giorno di nuovi con 
tributi. Vi parteclpano anche 
numerosi lettori di giormli r» 
riviste che. come fa rii»vare 
Sovietski Ekrnn scrivnno quo 
tidianamente lettere ron i eiu-
dlzl p'u svariati. 

Carlo Benedefti 

[ in breve 
A Santo Domingo si gira « Noa-Noa » 

II regista Ugo Liberatore. lo scenogralo Sergio Canevan e 
il a:rettore della fotografia Dario Di Palma sono partiti ieri 
per Santo Domingo, dove tra qualche giorno cominceranno le 
rip'eje di Noa-Noa. 

V. film commcia dove la storla degli ammutinatl del 
« Bounty». divenuta Ieggenda per la letteratura, il cinema e 
W. sente di mare, in apparenza finisce. Noa-Noa intende. in 
fatii raccontare cio che accadde agli ammutinati :ngk'Si 
dopu che i] loro vascello. il 12 gennaio 1790 getto 1'aficorj 
nei fondah di un'isola sperduta a sud del tropico del capri-
corn-J. 

Cinema messicano ad Avipone 
PARIGI. 3. 

II «Panorama del cinema messicano > e stato uno dei 
principal! punti di interesse della qumta edizione degli In 
c^ntn cinematografici del Festival di Avignone ». in corso da 
due £«ittimane nella «Citt-a dei Papi» I film messicani ver 
rarj-.o presentati. al primi di ottoore. anche a Pangi. 

La proiezione dei sedici Him selezionati ha mostmto — 
affermano concordemente i critici — che. dopo aver attra-
v>rsatc alcuni anni fa una profonda ens:, il cinema mess:-
cano e oggi estremamente vivo e dinamico. 

Commemorato a Fano Ruggero Ruggeri 
PANO. 3. 

Leonardo Bragaglia ha ricordato a Fano Ruggero 
Ruggeri nel ventennale della morte del grande a t 
tore La confeienza - dibattito faceva parte delle ma-
r-.testazionl artistiche e cultural! predisposte a cura dell'Am 
m'.n;strazione comunale e della locale «Biblioteca federicia 
na». AI palazzo malatestiano e stata anche inaugurate una 
mostrd di document! e cimeli ruggenani. Di Ruggero Rug 
ger: sta per essere pubblicato. inoltre, il cTaccuino segre-
to» cura to dallo stesso Bragaglia. 

Mostra dei cimeli di Enrico Caruso 
VERONA, 3. 

E' stata tnaugurata al Palazzo della Gran Guardia di Ve-
ror.A la mostra dei cimeli dl Enrico Caruso. La rassegna e 
s u u piomossa dall'Ente llrico Veronese nell'ambito delle ce-
ieb-jz:onl del centenario della nasclta del noto tenore na-
polciano 

La vita dl Enrico Caruso, con le sue affermazlonl artisti
che ed i suoi aspettl umanl, e descritta in questa mostra 
attraverso una serie di document!, fotografie, caricature e og-
getti. per un totale di oltre quattrocento pezzi. 

Per Linda 
amore a 
lieto fine 

Sui treno 
con Romy e 
Jean - Louis 

LONDRA - Romanzo d'amore a Roma per 
Linda Hayden (nella foto). La ventunenne al-
trlce inglese si appresta a partire per la ca
pitate italiana per interpretare accanto a Steve 
McQueen, nel film a Roman », la parte di una 
giovane turista che si Innamora di un indu-
striale americano in missione d'affari. L'uomo 
e gia sposato, ma non esltera a divorzlare 
per restare accanto a Linda 

PARIGI — Laurence de Monaghan (nella fo
to), di nobile famiglia parigina e attrlce gia 
nota in Francia, e stata scelta da Pierre Gra-
nier-Deferre per interpretare II film « II tre
no », che narrera la storia dell'inconiro tra 
una profuga ebrea e un professore francese 
durante la seconds guerra mondiale, di cui 
saranno protagonist! Romy Schneider e Jean-
Louis Trintignant 

Si e aperto ieri il XXVI Festival 

Locarno: meno spazio al 
cinema del terzo mondo 

La scarsa presenza di film africani, asialici e lalino-americani fa perdere alia 
rassegna svizzera il suo caraflere originate rispelfo alle altre analoghe mani-
festazioni europee — Olfimismo degli organizzatori e critiche della stampa 

Dal nostro inviato 
LOCARNO. 3 

Consumata. non senza im-
barazzo. la secessione messa 
in atto lo scorso anno verso 
i precedenti gestori della ma-
nifestazione. il Festival del 
film di Locarno ha imbocca-
to in questi giorni la strada 
della sua XXVI edizione. Ieri 
sera, dopo uno svelto discor-
setto di circostanza, il bel 
film dello svizzero Claude Go-
retta, L'tnvito (gia presen
tato con successo quest'anno 
a Cannes), ha dato il via a 
tutta una serie di proiezioni 
che si prospetta fin d'ora nu-
trita e non priva di qualche 
motivo d'interesse. 

Ben sei sono le sezioni nel-
le quali si articola la mani-
festazione: 1) il concorso in-
ternazionale al quale sono 
stati ammessi ventuno film di 
qumdici paesi; 2) la settima-
na allestita dalla Federazio-
ne internazlonale stampa ci
nematografica; 3) rinforma-
tiva sui cinema svizzero; 4) 
una retrospettiva dedioata al
ia produzicne cinematografica 
svizzera anteriore al 1945; 
5) la tribuna libera riservata 
alle opere che, pur non am-
messe in concorso. meritano 
a vario titolo di essere al me
no viste; 6) mercato del film. 
per agevolare contatti e scam-
bi tra produttori e distribu
tor! svizzeri. 

Questo a Iarghi tratti il volto 
del Festival di Locarno. Quan-
to ai suoi possibili sbocchi 
culturaii. se l'ottimismo degli 
organizzatori ci sembra un 
po* eccessivo, per contro non 
mancano voci abbastanza cri
tiche verso l'impostazione e 
le scelte fatte o eluse dall'at-
tuale ediz:one. L'inviato del 
giornale ""-a Suisse scriveva. 
ad esempio. ieri: a L'aspetto 
del Festival si e modificato 
Senza peraltro assumere al-
cuna formula di festival off. 
1 programmi si sono allarga-
ti... Per contro. e'e una ten-
denza gia constatata lo scor 
so anno che n6 il concorso. 
n6 le proiezioni com piemen ta 

ri riescono attualmente a ri-
baltare: una presenza deriso-
ria delle cinematografie afri-
cana, asiatica e latino-ameri-
cana... In tal modo Locarno 
sembra aver perduto cio che 
costituiva fino a qualche anno 
fa la sua originalita rispetto 
alle altre manifestazioni cine-
matografiche internazionali e 
cioe 1'aperture verso le cine
matografie in via di svi
luppo ». 

E a queste polemiche paro
le fanno eco quelle forse an
che piu acerbe del quotidia 
no elvetico Tribune-Lekatin: 
a Disponendo felicemente di 
mezzi inesistenti gli scorsi an
ni, i responsabili della mani-
festazione sembrano aver al-
lestito. per la competizione. 
una selezione abbastanza nu-
trita. Ma un Festival e per 
lo meno una rassegna di film 
le cui component! e la cui 
portata dovrebbero esser frut-
to di una scelta... Su questo 
terreno, ritomando nel mese 
d'agosto e alle serate sulla 
Piazza Grande, Locarno resta 
prigioniera di una formula 
che non corrisponde precisa-
mente a cio che potrebbe es
sere la sua peculiarita...». 

Gli stessi organizzatori di 
Locarno *73 sono ben coscienti 
della fondatezza di questi 
addebiti se i! direttore del 
Festival. Moritz De Hadeln. 
sente il dovere di mettere le 
mani avanti affermando al 
proposito: «Prima che altri 
lo facciano notare. dobbiamo 

esprimere il nostro displace-
re davanti alia magra rappre-
sentanza dei paesi extra-euro-
pei. La commissione ha fatto 
di tutto per far partecipare 
questi ultimi. ma i responsa
bili hanno mostrato una man 
canza d'interesse preoccupan-
te. A torto o a ragione. sono 
persuasi di costituire un alibi 
di coscienza tranquilla per i 
festival europei di cui stima-
no inaccettabile il patemali-
smo (talvolta Incosciente)» 
Dichiarazione questa che. al 
di la delle bizzarrie del testo, 
ci sembra abbastanza rivela-
trice di una qualche quieta 
coscienza, e non vogliamo pro-
prio dire di una vistosa coda 
di paglia. 

Per il resto, almeno sulla 
carta, il XXVI Festival di Lo
carno qualche freccia al suo 
arco dovrebbe averla; pensia-
mo ad autori e a film desti-
nati a suscitare. comunque, 
la generate attenzione quali 
ad esempio gli italiani Sergio 
Citti e Gianfranco Bettetini 
con t rispettivi Storie scelle-
rate e Stregone in citta; il po-
lacco Krysztof Zanussi con II-
luminazione; lo svizzero Peter 
Ammann con 11 treno rosso, 
ecc. Comunque staxemo a ve-
dere. Stasera. intanto. il so
vietico Cerco i miei cari di 

Mikhail Boghin apre, con la 
proiezione in Piazza Grande, 
la competizione vera e pro
pria. 

Sauro Borelli 

le prime 
Musica 

Zecchi-Cohen 
a Massenzio 

II concerto dl questa eettl-
mana alia Basilica dl Mas
senzio — I'altra sera la « pri
ma », ieri la replica — e sta
to tutto dedicato a Beethoven. 
II motivo dl maggiore inte
resse delle due serate era lo 
esordio a Roma, in veste di 
sollsta del Terzo concerto, 
del giovane pianista brasilia-
no Arnaldo Cohen, vincitore. 
l'anno scorso, del «Premio 
Busoni». Artista agguerrito e 
sensibile, Cohen, che in un 
primo momento cl aveva da
to l'impressione di suonare 
con una nitidezza un po' rag-
gelata, ha poi dimostrato, in
vece, di avere un'autentlca 
stoffa poetica, soprattutto nel 
secondo movimento. Festeg-
giatissimo, 11 pianista non ha 
ritenuto, perd, di poter ac-
cogllere — almeno nella pri
ma serata — le insistentl ri-
chieste di bis. 

Alia testa dell'orchestra ce-
ciliana e stato Carlo Zecchi, 
bravo e autorevole come sem
pre. Eseguita in apertura la 
Leonora n. 3, cl ha fatto a-
scoltare — crediamo almeno 
per la ventesima volta — co
me egll Interpreta la Quarta 
Sinfonia; e cioe bene, come 
ha riconosciuto anche il pub
blico, che non ha risparmiato 
i suoi applausi. 

vice 

Cinema 

Mica scema 
la ragazza! 

Un giovane studioso indaga 
sulla «criminalita femmini-
le»; e gli capita fra le mani 
un bel soggetto, Camilla. Co-
stei ha iniziato la carriera 
togliendo la scala di sotto i 
piedi al padre, un manesco 
bifolco. Sbattuta fra orfano-
trofio e correzionale. evade 
da quest'ultimo, e regolariz-
za la sua posizione sposando 
un provincialotto mammone, 
mandrillo e ubriacone ftrop-
pe cose insieme. se voglia
mo). Ma si divide ben presto 
fra lui e un cantautore pop, 
cui si aggiunge un avvoca-
ticchio mozzorecchi, seguito 
da un derattizzatore baciapi-
le. Un po' attratta un po' 
disgustata dagli uomini. che 
comunque stravedono per lei. 
Camilla insegue il sogno di 
diventare una cantante di suc
cesso. Ci riuscira, dopo che 
dalla prigione l'avra tirata 
fuori lo scienziato investiga-
tore. provando l'innocenza del
la ragazza relativamente alia 
morte del derattizzatore, do-
vuta In realta a suicidio. Co
me accade. infatti, Camilla e 
stata condannata per l'unico 
reato non commesso (nel frat-
tempo. slla ha provocate la 
morte sia pure tardiva della 
suocera, e ha cercato di eli-
minare insieme il marito scoc-
ciatore e il leguleio malan-
drino). 

Libera e ricca, la protago-
nista si concederebbe ora vo-
lentieri al suo salvatore; ma 
quel rompiscatole del coniu-
ge riappare in mal punto. e 
stavolta ci rimette la pelle. 
Incolpato a torto. al posto 
di Camilla, chi finisce in ga-
lera e il povero socio-psico-
logo. 

E ben gli sta. sembra dire 
il regista Francois Truffaut. 
che in questo suo film («gi-
rato» prima della Notte ame-
ricana, e tratto da un roman
zo di Henry Farrell) irride 
in modo aperto alia sociolo-
gia e alia psicologia. rivendi-
cando quasi la grezza e in-
forme vitalita della natura 
contro ogni tentativo di «si-
stemazione» culturale o ci
vile; non senza una certa ci-
vetteria autobiografica. oer 
chi sappia della travailiosa 
adolescenza del regista fran
cese. che qui si cita anche 
nella figuretta del piccolo 
cineamatore. Opera «perso
nate». dunque. ma in tono 
minore. dispersiva e spesso 
corriva. e inbrogliata oltre 
misura nel suo Drocedere: ove 
si smarrisce. fra l'altro. il 
motivo piii succoso. cioe il con-
trasto tra il linguageio sboc-
cato. ma autentico. della don
na. e la disumana astrazione 
di quello del suo infelice be-
nefattore. Bemadette Lafont 
ha occasione. tuttavia. di riaf-
fermare il suo malizioso fa
scino; le sono attorno Claude 

reai $j 

controcanale 

Gherassimov fa 

un f i lm su 
Pietro il Grande 

MOSCA, 3. 
Serghei Gherassimov ha co-

municato le riprese di un film 
sugh anni giovanili dello Zar 
Pietro I. 

Nell'affrontare questa nuo-
va opera il regista sovietico si 
e posto 1'obiettivo di mostrare 
come sotto l'lnfluenza dei 
tempestosi awenimenti della 
epoca, della lotta per il pote-
re si sia formato il carattere 
di Pietro il Grande e come 
gradatamente si slano forma
te le sue concezloni che eb-
bero grande importanza per 
i destini del paese. 

Uno dei tempi della pellico 
la e impemiato sulla lotta 
contro i Boiardi, che impedi-
vano alio Zar di attuare le ri-
forme. Per la sceneggiatura 
Gherassimov ha fatto ricorso 
al romanzo di Aleksei ToLstol 
nPietro In e alle opere di noti 
storicl sovietici. 

NOIA SVEDESE - Per la se
rie «Gli speciali degli altri» 
abbiamo assistito ieri sera a 
due servizi di un settimanale 
st€dese per giovani il cui ti
tolo & a Knuff», cioe a Spin-
fa*.- ma onestamente non ci 
& parso, almeno da quel che 
abbiamo visto, che il taglio e 
i conlenuti di questo program-
ma siano tali da mettere in 
moto alcunchi. II primo servi
zio si occupava di una scuola 
di tremila studenti. le cui pro-
porzzoni vengono considerate 
da allievi e insegnanti incom-
patibtli con una proficua atti
vita sociale e di studio. Pro
fessor* e ragazzi non riescono 
a intessere un dialogo, gli stu
denti stessi non riescono a co-
noscersi tra loro. Ne deriva 
una situazione di generale 
sconforto, di apatia, in qual
che caso anche di sorda ribel-
lione: che, pero, non sfocia 
praticamente in nulla. L'autri-
ce del servizio ha svolto tutta 
la sua indagine attraverso in-
terviste, senza offrirci alcuna 
immagine diretta della vita 
nella scuola: una rassegna di 
piccoli problemi e di lamente-
le che non si e mai aperta alia 
ricerca delle piu generali radi-
ci del male. Una sorta di sfo-
gatoio. Tra l'altro, da alcune 
interviste i emersa Vesistenza 
di un fenomeno molto grave: 
ogni anno circa ottocento ra
gazzi abbandonano la scuola. 
Perche? Dove vanno? Anche in 
questo caso le ipoiesi sono ri-
maste nel vago: eppure, sareb

be bastalo rintracciare qualcu-
no degli studenti che se ne 
erano andati per saperne 
di piu. 

II secondo servizio verteva 
sulla difficile situazione dei 
giovani nei quartieri dove si 
succedono le demolizioni e nei 
nuovi quartieri di periferia. La 
prima parte del servizio narra-
va la storia dei vecchi quartie
ri operai che si vanno trasfor-
mando in costose zone di af-
fari attraverso una serie di se-
gni cautamente salirici: una 
idea che, per risultare dawe-
ro efficace dovrebbe dar luogo 
ad un discorso assai piu mor-
dente. Allrimenti, la mediazio-
ne e sempre meno efficace del
la realta. Nella seconda parte. 
Vautnce raccoglieva le testi-
monianze dei ragazzi che si an-
noiano per le strode geome-
tricamenle squadrate della 
nuova zona residenziale, tra 
negozi chiusi e facciate mute: 
qui le immagini erano abba
stanza eloquenti e le domande 
della intervistatrice cercavano 
di indurre i ragazzi ad espri
mere fino in fondo le loro 
sensazioni e i motivi del loro 
disagio. Ma, in definitiva, an
che in questo caso Vindagine 
rimaneva chiusa nei conflni 
delta pura denuncia. 

Abbiamo appreso dal rapido 
coltoquio di Focella con Vospl-
te svedese (autrice dei due 
servizi), Margaretha Water-
slam, che nel primo e nel se
condo caso era stato scartato 
il ricorso agli aesperti* per-

chi 5i era convinti che i gio
vani stessi fossero i migliori 
conoscitori dei propri proble
mi. Giustissimo: senonchi poi, 
questa scelta non ha portato 
ne ail'analisi, ni a una consi-
stente discussione su quei pro
blemi. Forse per via di quel-
I'autocensura che, secondo 
quanlo ha dichiarato la Wa-
terstam, gli autori si impon-
gono anche in Svezia? La Wa-
terstam, ha detto anche che 
tavora con un gruppo relati
vamente autonomo, che sceglte 
da se i temi da trattare: qual-
cosa di simile, si direbbe, alle 
« unita di produzzone » auspi
cate dai lavoratori degli enti 
teletuswi in Francia e in Ita
lia. Sarebbe interessante ap 
prendere qualche cosa di piii 
sui funzionamento di questo 
gruppo, sui suoi rapporti in-
terni, sulla sua posizione ri
spetto alia realta del Paese: 
anche perchi a giudicare dal 
risultati, non sembra proprio 
che questa autonomia faccia 
gran differenza. 

II fatto i, tra l'altro, che in 
servizi cosi brevi sarebbe sem
pre assai piii giusto trattare 
fatti e problemi di stretta at-
tualita, lasciando a program-
mi di maggior respiro le inda-
gini su questioni piii generali 
di permanente interesse. Ma, 
forse. anche per la TV svedese 
i fatti che accadono giorno 
per giorno non meritano piu 
che una citazione nei notiziari. 

g. e. 

Brasseur, Charles Denner, Guy 
Marchand, Philippe Leotard e 
l'esordiente Andr6 Dussollier. 

ag. sa. 

Libero di crepare 
Un film insolito questo dl 

Martin Goldman, che ne ha 
curato anche la sceneggiatura 
insieme al produttore Larry 
G. Spangler. Senza dubblo, 
proprio per questa unita crea
tive, Libero di crepare — in-
terpretato decorosamente da 
Fred Williamson, D'UrviUe 
Martin e Don Pedro Colley 
— si presenta come un film 
d'autore, o rimpegno si rive-
la nel saldo impianto narra-
tlvo o nella precisione del 
montaggio (non secondaria la 
strlngatezza del dialogo, allu-
slvo e spesso ironlco). La sto
ria ambientata nel 1850, ha 
una sua originalita: dopo una 
sequenza « documentarlstica » 
(in bianco e nero) sulla na
sclta del protagonista, il « mu-
so nero» Charley, Goldman 
6eguira 1'itinerario della pre-
sa di coscienza di Charley at
traverso la lotta di classe 
« eterna », che condurra con
tro le belve bianche, pronte 
a dargli la caccia dopo che 
lui stesso si e llberato dalla 
schiavltu di uno yankee. 

Charley imparera a difen-
dersi nella misura in cui co-
mincera a conoscere la sua 
reale possibilita di essere li
bero, e la sua violenza, rispet
to a quella dei bianchi, non 
potra che essere inequlvoca-
bllmente diversa: Goldman 
non svende ambiguita, e il 
suo film appare ideologica-
mente chiaro, anzi forse trop-
po «chiaro». II limite del 
film dl Goldman e proprio 
quello di essere l'illustrazlone 
sempllcistica dl un sillogismo: 
Charley finisce per essere la 
rappresentaziono dell'eroe in-
vitto. il cui comportamento e 
mostrato senza contraddizio-
nl come lo e la sua raarmo-
rea esisfcanza rivoluzionaria; 
i suoi amici sono dei martiri 
votati al sacrlficio. 

II dldascallsmo di Libero 
di crepare emerge soprattut
to dalla sua ambiguita stili-
stica. dal suo linguaggio che 
non sa decidersi ad esprime
re la rievocazione storica o 
la simbologia di un dram
ma contemporaneo. Tuttavia. 
il film (a colori) di Goldman 
riesce a comunicare i suoi 
messaggi In tutta la loro cru-
dezza ed essenzialita: si pen-
si alia breve sequenza dello 
incontro incruento di Char
ley con gli indiani, dove lo 
indiano tocca il volto scuro 
di Charley quasi a verificarne 
l'autenticita. 

Rosamunda 
non parla spara 
I francesi hanno il riso fa

cile. ma certi film « comici » 
in patria (come questa « corn-
media gialla » ideata, scritta e 
direHa da Michel Audiard, 
che oggi riscuote in Francia 
un grande successo) in Italia 
si rivelano dei funerali di 
terza classe, e senza quel cor-
teo di spettatori che li han
no onorati oltr'Alpe. Parafra-
sando una celebre frase di 
Adomo. potremmo quindi di
re che la «comicita». e/o il 
gusto del comico sono oggi 
piu discutibili che mai. e che 
1'immagine di Bernard Blier. 
poliziotto «duro». alle pre-
se con Annie Girardot. sedut-
trice e proprietaria di un cam
po di sterminio che fabbrica 
« reliquie » (cioe ossa umane) 
per la gloria della Chiesa piu 
che spingere al riso provoca 
imbarazzo. Un imbarazzo che 
ni=fp nnn c r t a dalla violen

za ldeologlca della denuncia, 
ma dalla totale assurditb dl 
un « apologo » che non riesce 
ad essere una qualsiasl meta-
fora dl una circostanza stori
ca determinata. 

A parte la presentazlone dl 
una polizla naturalmente 1m-
belle e lmbecllle, Audiard, da 
brlllante dlaloghlsta, ci offre 
anche I'lmmaglne della «re-
denzione» del sottoproletari 
strumentl di Rosamunda, e 
di Rosamunda stessa. Autore 
del «miracolo» sara un gio
vane e «gentile » hippy, un 
biondo e barbuto Gesu, invia
to tra le bidonvilles a «paci-
flcarew gli animi del padroni 
e del servi. Nel finale, Rosa
munda cammlneri con Gesu 
sulle acque, ormal felice e 
«llberata»: l'importante e 
avere la «fede», perche si 
pud sempre riruscere con una 
«anima buona» quando si 
accetta il bacio misterloso 
dello straniero. Purtroppo, e 
proprio 11 nostro Michel Au
diard a non essere stato toe-
cato dalla grazia. 

r. a. 

La regi n a 
dei vampiri 

L'anatema dl un aristocra 
tico vampiro che soccombe 
per mano dei solitl rurali ben-
pensanti, armati dl sacre Im
magini e forconi, offre lo 
spunto a questo «sabba esti-
vo» firmato dal regista an-
glosassone Robert Young. Pur 
avvalendosi del contrappunto 
di un'ambientazione gotica ef
ficace e suggestiva, La regi-
na dei vampiri si rlvela in po-
che battute nulla piu che una 
ovvia confezione orrorifica ai 
limiti del dignitoso. Unica e 
labile trovata del film e un 
circo allestito da vampiri e 
loro adeptl per dlffondere il 
morbo della vendetta promes-
sa. Di morso in morso, il 
racconto approda cosi ai piu 
vietl luoghi comunl del ge-
nere, trascinondosi in una ten-
sione parossistica e monocor-
de a un epllogo scontato e, 
sotto certi aspetti, anche mo-
rallstico: la croce debella 1! 
demonio, nonostante l'orrido 
e turpe massacro. Gli inter
pret! — tra I quali figurano 
il giovanissimo John Moulder 
Brown (La ragazza del bagno 
pubblico) e Adrienne Corri 

(L'arancia meccanica) — non 
fanno molto per conferire tra-
gicita alia vicenda e si an-
nientano con ridicoli istrioni-
smi. Sembra quasi un moni-
to ai bambini cattivi: va se-
gnalato alia « TV dei ragazzi». 

Le favolose 
notti d'Oriente 
Turpiloquio ciociaro e ro-

manesco, nauseabondi aned-
doti tutt'altro che erotici so
no gli assl nella manica del 
regista Mino Guerrini, il qua
le anticlpa qui il plagio del 
piu recente film di Pasolini. 
Ad ogni modo, il piu che 
rozzo Le favolose notti d'O
riente si presenta quale sor-
dida antologia dello sfrutta-
mento commerciale delle o-
pere del Boccaccio, del Chau
cer, delPAretino ecc. Infatti, 
in un assurdo e nefando ca-
rosello di volgarita visuali e 
verbali, il film di Guerrini 
— interpretato da uno stuo-
lo di fijjuranti svestiti e tra-
vestiti: Renato Cecilia, Enzo 
Pulcrano, Henke Rorit, Bar
bara Marzano — espone sto
rie inverosimili carpite ad o-
recchio da testi ormai fin 
troppo avviliti, protagonist! 
loro malgrado di grottesche 
speculazioni. 

d. g. 
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