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II XIII Festival jugoslavo del documentario 

Particolarmente prege-
voli i cortometraggi gi-
rati in un isolato paese 
montano, nella casa del
ta madre di un eroe del-
la Resistenza e in una 
clinica per la rieduca-
zione dell'udito • La ma-
nifestazione si conclude 

questa sera 

Un confine che sta solo 
nella mente * 

le prime 
Teatro 

Svenami 
con un chiodo 
(arrugginito) 

da 30 
Dopo avor ofTprto a! puhblico 

La coda del time (una autcntica 
commcdia * pop», tanto che 
L'isola di Fabio Mauii si live-
Java immedhtamente un timi-
do gioeo da cducande) la « Com-
pagnia giovani attori associati » 
ha proposto ieri sera al puhblico 
un nuovo spettacolo «sperimen-
tale » In duo tempi, idcato e 
realizzato anrora da Francesco 
AIufTl. Giorgio Maulini e Salva-
tore Siniscalchi: Svenami con tin 
chiodo (arrii(ifiimto) da 30. II ti-
tolo, chilometn'co (inniigurati piu 
o meno da Arthur Kopit. oggi i 
titoli lunghi snno «di moda *: 
hanno perso. nuindi. tutta la lorn 
carica polemical. avrebhe an
che un sottotitn'o: liuliUercnza 
delta societa alio snecchio. 

I.o spettacolo. infntti. prcten-
de stigmatizzare l'« indifTerenza > 
e il «disimpegno» della societa 
presente e passata nttra verso 
una catena di scene emblemati-
che. «stnriche». nelle qiiali si 
innesta. in un continuo contrap-
ptinto. il « ritmo > della vita di 
oggi. dove gli tiomini aliennti e 
travolti dalla futilita delle cose. 
si perdono in un totale oblio di 
se stessi: dai tempi dell'antica 
Roma all'« eresia > impenitente di 
Giordano Bruno, dalla incompre-
sa rivoluzione sessunlp di Wil-
helm Reich alia «bella confu-
sione > di Cinecitta. dairnvvento 
del fascismo alle tragiche gior-
nate di Dallas e alia morte di 
Oswald. Si aggiungano anche. 
tra un anello e l'altro della ca
tena. Ie cifazioni di brani musi
cal! € classici » e « moderni »: 
dal caos sonoro ahbiamo isolato 
c La cavalcata delle Valchirie > 
e * La morte di Violetta ». 

Pur lontnno da qualsiasi ten-
tat ivo * pop ». lo spettacolo. piut-
tosto insolito e fantnsioso. si po
ne senz'altro sul piano del libcro 
sperimentalismo. Certo 1'estro 
e l'invenzione linguistica non 
mancano per conferire al testo 
una assufda corposita. a volte 
traaica o grottesca. Ma il piu 
delle volte, si tratta soltanto di 
effetti priv! di un reale contenn-
to. realizzati per far mcravielia-
rc. se non semplicemente diver-
tire. lo spettatore. I .a simbologia 
satirica. quella critica sociale 
che avrebbero dovuto essere alia 
base dello spettacolo. sfumano 
facilmente nel puro. troppo « li-
bero» divertissement nrniggini-
to. Tra gli attori ricordiamo Gof-
fredo Matassi. Pino Prcte. Rer-
nardina Sarrocco. Daniela Caro-
11, Ornclla Ferrari. Xenio del Fa-
ledro. e tutti gli altri piu o meno 
«impegnati >. Si replica al Tea-
tro Bclii. 

vice 

Cinema 
Un'idea per 
un delitto 

Jim, uno dei tecnici piu pre-
parati ed cfTicienti dello stabili-
mento per ricerchc spaziali. di-
retto dal signor Benson. dopo 
aver salvato dal suicidio la mo-
glie del stio stesso direttore. fi 
nisce per intrccciare con lei 
una relazione d'amore. l.orry. la 
graziosa moglie di Benson. ben
efit? viva nel lusso piu raffinatn. 
c tembilmente infelice: non ama 
suo marito. che la considera ne 
piu ne meno che un oggetto Cio 
nonostante. e incapace di abban-
donarlo. fino a quando Jim non 
Ie propone di architettare un 
delitto perfctto: I'uccisione di 
Benson, da parte di Jim stesso. 
il quale cerchera pero di far 
credere a tutti di aver agito in 
preda a una grave crisi di pa
ranoia. II piano, aggiungiamo. 
e stato sugecnto inconsapevol-
mente a Jim dallo stesso diabo-
lico Benson, che voleva libera r-
si di lui licenziandolo da Ho sta 
bilimento proprio come affetto 
da paranoia acuta, una volta ve-
nuto a conoscenza del tradimen 
to della moglie. 

II piano di Jim funzioncra a 
meraviglia: Benson morira: 
l'omicida. dopo regolare proces-
so. sara ricoverato in una clini
ca neuropsichiatrica fino a gua-
rigione avvenuta. Ma qualcxvm 
non funzioncra nell'ingrar.acgio: 
Lorry, stanca di aspettare che il 
suo Jim uscisse dalla clinica. si 
o concessa qualche scappatella. 
Jim ne sara sconvolto. fara di 

tutto per « anticipare » le dimis-
sioni dalla clinica denunciando 
la sua guarigione. Fuggira addi-
rittura, ma sara ripreso e ricon-
dotto di nuovo in manieomio, 
questa volta veramente pre
da alia fullia. Dopotutto. e la 
morale di questo «gialln psico-
logico ». diretto da William Con
rad. e interprctato da JclT Hun
ter. Anne Francis. Dana An
drews e Vivec.i Lindfors. flove 
ogni fotogramma si presta ad 
essere < letto » in cluavc diret-
tainente psicnlogica per un ri'e-
vamento abbastan/a interessante 
della mistiflcaziono hollyvvnodia-
na operata su alcuni problemi di 
critica sociale che. pur lar** 
tamentc. rompaiono nel film. 
Jim riuscira si a uccidere Ben
son. il « mostro », ma rimarra 
impigliato nella rete tesa da lui 
stesso: e la fine inevitabile di 
tutti gli anticonformisti d'Ameri
ca. senibra dirci il film. K' chia-
ro. a questo ptinto. che un com-
plelo capovoluimentn dialettico 
della prospettivn, che non po-
trebhe certo avvenire per via 
« naturale ». nvrebbe conferito 
al film un indubbio i'lteresse. 
ma... sarebbe stato tutto un al-
tro film. 

Vagone letto 
per assassini 

Sul treno di Marsiglia trovano 
posto in uno scompartimento a 
cuccette tre donne e tre uumini. 
AH'arrivo a Parigi, la piu bella 
del gruppo viene strangolata. Le 
indagini della polizia si presen-
tano subito difficili. dato che i 
passeggeri « legali » avrebbero do
vuto essere solo cinque: la gio-
vane uccisa (che conduceva vita 
assai indipendente): un" attrice 
non piu verde: una ragazza alia 
sua prima occupazione: un im 
piegatuccio pieno di complessi: 
un taciturno gasistn. Ad essi s'e 
aggiunto, come « clandestino », un 
ragazzotto fuggito di collegio. Le 
cose si complicano aneor piu 
quando. a uno a uno. gli altri 
viaggiatori cominciano a cadere 
anche loro sotto i colpi dell'igno-
to. crudele assassino. 

Questa la situazione d'av\-io del
la storia gialla (tratta da un ro-
manzo). che il regista Costa Ga-
vras narra in modo stringato e 
con buon mestiere. avvalendosi 
egregiamente del fitto dialogo e 
delle godibili caratterizzazioni de-
gli attori. tutti di ottimo nome. 
da Simone Signoret a Yves Mon-
tand. da Jacques Perrin a Jean-
Louis Trintignant. da Michel Pic-
coli a Pierre Mnndy. Anche 1'esor-
diente Catherine Allegret (figlia 
della Signoret. cui somiglia mol-
tissimo) non sfigura ncll'insieme. 

vice 

Mozart 
e Haydn 

per giovani 
e adulfl 

Stasera alle 21.15 al Teatro 
Olimnico per la 5tag>one della 
Accademia Filarmonica. si pre-
*entera ai p'ibblico romano nel 
corso della sua prima lournce 
'tal:ana la Wiener Kammerorche 
ster. II celebre comp!es?o came-
nstico anstnaco. afTidato alie 
cute direz:onali di Car:o Zecchi 
e.seguira mus:che di Mozart e 
di Haydn. 

La Wiener Kammerorchester 
svolge a Vienna una mt«fisa at-
tivita con un cic^o dj concerti do-
mrtiicali al Konzerthaus che si 
svo'gono con Li pa r:ecipa z:one 
dei p.u celebrati solis:i mte^va-
zional:. ma e assai no'a anche 
all'estero in segj.to al'.e nume
rate tournces svolte nel corso di 
15 ann ; <ii n'en^a attivita nei 
pnncipa'.i paes\ d'E-jropa e di 
America. Sixiza con'are la stima 
che Torcho^tra Viennese ha sa-
p;ito conqu:s:arsi facervio cono-
scere la sua a.tiss;nvi classe 
esecutiva TI num^rosi mcsioni 

Per I'occa^ione. riprendendo 
una lnteressan'e xiizui'.iva. l'Ac-
cademia Fil.irmonica ha duspo-
s;o che il concerto della Wiener 
Kammerorchester venga e-eguito 
xi an'.epnma per gl: stiidcnti e i 
g:ovanT ^lfenori a: 18 ana: a prez-
zi ndottLssimi. 

dei burocrati 
Da! nostro corrispondente 

BELGRADO. 23. 
A meta strada tra lielgradn 

e 7.agabria. a pachi chilometri 
dalla arandp nrteria che. cor 
rendo su per giii parallela alia 
Sava. atlraversa quasi tutta la 
Jugoslavia, .sorr/e sulla riva 
sinistra del fiume. la citta di 
Slaranski Brod, uno dei piu 
importanti cetitri di una rcgio-
ne della repubblica di Croazia. 
la Slavonia. DaW altra parte 
della Sava, aldila di un mo-
demo ponte di ferro e cemen-
to. sta Bosanskl Brod. appar-
tenente alia repubblica della 
Bosnia-Erzegovina. Due repub 
hliche, due regioni. due pro 
vince. due comttni per due con 
qlomerati tirbani che. nella 
realta piu evidente e nel mo 
do di svalqersi della vita del 
le popolaziani, sono una citta 
sola. 

Di questo curioso stato di 
cose si occupa spiritosamente 
una delle piu applaudite tra 
le pellicole presentate finora al 
Festival del documentario e 
del cortomelragaio juqoslavo. 
ahmto ormai alia tred'wesima 
edizinne. nella qrande sola 
delta Cnvn dei Sindncnti n Pel-
grado. 11 fdm si intitola appun-
to Ipak jedan grad (« Eppure 
6 una sola citta >) e mostra, 
soprattutto per mezzo di un 
felicissimo commento. tanto la 
effettiva «unici ta t> della vita 
cittadina quanta Vassurdita 
che in essa e intradotta dalla 
sopravvenuta suddivisione. Sim-
bolo di questa sono quasi le 
due auto innaffiatrici che, in 
una sequenza bnfflssima. si 
muovono Vuna contro Valtra 
dai due estremi del ponte. 
ginngono fronte a fronte come 
due generali nemici, fieri dei 
loro baffi a spruzzo. e se ne 
retrocedono con altrettanta al-
tezzosita lasciando s e r a p r e 
qualche metro all'asciutto 

Naturalmente tutto questo 
stato di cose comporta anche 
Vesistenza di problemi ben piu 
sen che la pellicola non man 
ca di dacumentare. sia pure 
rapidamente. 11 fdm termina 
con la enrsa di una autoambu-
lanza che trasporta una parto-
riente a tutta velocita perche 
I'evento non si compia prima 
che la fatale meta del ponte 
sia stata oltrepassaia: il figlio 
potrebbe nascere in una re
pubblica che non e quella do-
re risiede la sua famiglia. Al
ia fine, il neonato fr'tgna tra 
le mani di una infermiera. La 
voce del commentatare doman-
da: « E hi. cosa sci: bosanak 
oppuro slavonak? *. e conclu
de: « Non ha imporianza: quel
la che conta c che quando sa-
rai cresciufo. questo film non 
sia piu di attualita >. 

Questi film, nei quali sono 
variamente indagate ed illu
strate le condizioni e i proble
mi. grandi e piccoli. della vi
ta del paese. continuano a co-
struire la comrtonente che 
magqiormente caratterizza il 
Festival di Belgrado. perch* 
ri compaiono regnlarmente in 
buon numero rispetto a quelli 
di diverso arqomento e anche 
di orientamento esclu sir amen 
te formalistico. e soprattutto 
perche tra di essi fiqurano 
sempre le opere migliori. U 
zavjetrini vremena (« Al ripa-
ro dal tempo ») e forse il do
cumentario che ha finora la 
pifi grande prohabilita di suc-
cesso finale: descrire. in una 
serie di immagini inten^amen-
te espressire. la rita degli a-
bitanti del villagpio Lukarac 
sui monti di Bjelasnika. La lo-
calitd e a una rentina di chi 
lometri da Saraiero. la capi 
tale della Bosnia, ma Vabitato 
di Lukarac e cost inerpicato 
sulle montagne. co*i rintanato 
senza strode, senza comunica 
zioni. che rire una vita pro 
pria. al riparo dal tempo, ap-
punto. che altrove trascorre e 
modifica cose e rapporti. Ln 
vita del rillagqio e ripresa nel 
periodo piu duro. quello inrer-
nale. e il film si apre con una 

primavera dell'organismo 

S A L I D I F R U T T A 
A L B E R A N I 

effervescent!, digestivi, lassativi, rinfrescanti 

immagine di un muro di neve 
dal quale a pneo a poco esce 
prima la punta di un badile e 
pot. dal foro che il badile va 
allargando, un rolto: una don 
na intenta a spalare la neve 
sulla porta di una casa. Da 
altrettante fessure nella neve 
altri uomini e donne usct 
ranno e farmerunno una 
colonna — perche I'esperien-
za ha insegnato loro a 
non affrontare mai la neve 
da soli — che si mette in mar-
cia per arrivare agli arbusti, 
alle frasche. al fieno di cui ca-
richeramto le slitte per far ri-
torno ed accendere il fuoco e 
a dare da mangiarc alle be 
stie. a compiere i lavori di fi-
latura e tessitura, che sono 
comuni tanto agli uomini che 
alle donne, esperti nell'intrec-
ciare variopinti calzari. aunn 
ti. tappeti. Vivono isalati lassu 
e si sono creati lorn abitudmt. 
un loro costume, che perpe 
tuano da secoli. La macchina 
da presa ce li mostra anche 
nelle ore e nelle giornate di 
ozio. mentre si intrattengono 
in giochi fatti con gli stessi 
oqqetti del loro lavoro e con 
versano. giovanotli e ragazze. 
seduti su due divprse file di 
panche paste I'una di fronte 
all'altra, sulla distanza rego-
lamentare, che viene stabilita 
con cenni della mono dall'av-
veduta padrona di casa. I vec-
chi discorrono voco; non pos-
sono nemmeno riandare ai 
tempi di una volta quando las
su — dice il commentatore — 
era come adesso. 

ftlolto apprezzato $ stanto an
che un cortometraggio sulla fi-
gura di Milena Mitrovic, ma
dre di un eroe della guerra di 
liberazione. Ratko Mitrovic ed 
eroina essa stessa. per tutte 
le sue lotte. ma soprattutto per 
il comportamento tcnuto da-
ranti alia morte del figlio. 11 
film si intitola Mnjka. sin, 
unuk. unuka (« Madre. figlio. 
nipotino e nipotina ») ed & ap-
punto sui racconti della ma
dre stessa — la quale parla 
del figlio eroe e degli altri 
congiunti -~ che e intessuto il 
documentario. 

Sul filone rievocalivo si col-
loca. con bella incisivita, an
che 27 marzo. una data tanto 
poco nola quanto significativa 
nella storia della Jugoslavia: 
siamo nel 1941; in tre giorni. 
ad autentico furor di popolo, 
viene spazzato via il governo 
che areva firmato il trattalo 
di amicizia con le polenze del-
VAssc. 11 film ricostruisce gli 
arrenimenti dal 25 marzo. 
giorno della fir ma del trattato 
scellerato. alia costituzione. il 
27, del governo che doveva poi 
entrare in guerra contro la 
Germania e Vltalia. 

Un'ultima segnalazione tocca 
al pur elogiatissimo Ciujes li 
me f< Mi senti? >) dedicato al-
V attivita per la rieducazione 
dell'udito. attraverso la utiliz-
zazione della fascia ossea. 
svolta dall'istiUito del profes
sor Petar Guberina. La mac-
china da presa. quasi sempre 
nascosta, coqlie sul viso dei 
pa:ienti il dramma dello sco 
raggiamento iniziale. lo sforzo. 
la gioia per Vemergere ina-
svettato dal silenzio. Merari-
gliaso e pure come I'obiettivo 
riesce a dare Video del patri-
monio di costanza. abnegazio-
ne. intelligenza che si richiede 
agli educatori in questa opera 
che li porta a operare sui bam
bini come sugli adulti e sui 
recchi. sull'indiriduo pronto a 
capire e su quello assoluta-
mente tarda. Alcwm dei ca^i 
sono appena moslrati. per cer-
ti loro momenti particolarmen
te significativi: altri seguono 
passo passo. dai primi mono 
sillabi scanditi dnW educatore 
dietro all'arecchio p snJ/e mani 
di un paziente. fino alia con 
clusione che pore un trionfo. 
un sogno. E il film rende que 
sta progressinne. fino alia poe-
tica risione finale del bambino 
che areramo risto non offer-
rare le sillabe di * lata > e di 
mama» ed ora trariamo as 
sorto. con la cufjfia e cor. la 
mano appogqiata alia parete 
posfcriore di un arnnde radio 
qrammofono. mentre nscnltn 
una celeste melodia bachiana. 

11 Kill Festival del docu
mentario e del cor',ometraan':ri 
si cancludera. con la premia 
zione, domani sera. 

Ferdinando Mautmo 

Nella fnto del titolo: un'in-
qu.idratura del documentario 
< Al riparo dal tempo ». 

Ha messo 
k.o. 007 

PAKitii. -a 
Nelle statistiche ufficiali dei film che nelle sale par.mue hanno 

totalizzalo. dall'inizio della stagione (15 agosto) fino ad ougi. un 
maggicr successo di puhblico e in testa L'tiomo di Dio. diretto da! 
regista Denys de la Patelliere e interprctato dali'infattcabtlp Jean 
(Jabin (neha foto). L'uomo di Dio ha richiamato nel.o spazio di 
otto rnesi ben 765 mila spettaton. Immcdiatamente dopo Jean 
Gabin e Sean Conneiy. al secondo posto con il suo ultimo t:|m 
Opera:wne luono: al terzo posto il film Viva .Worm, di Louis .Malic 

Alia Casa della Cultura 

Libero confronto 
di idee sulla 

cultura sovietica 
La « Casa della cultura » ha of-

ferto, ieri sera, i propri locali 
come sede di un dibattito. che si 
e rivelato estremumente nutrito e 
stimolante. tra i delegati italiam 
partecipanti alia recente «tavola 
rotonda > sul cinema che ha avuto 
ltiogo a Mosca e il puhblico pre-
sente in sala. Paolo Alatri. Giulio 
Cesare Castello, Nanni Loy ed 
Elio Petri, oltre a fornirci alcu
ni elementi che avrebbero dovuto 
far comprendere meglio tutti 1 
problemi sollevati in quel con
fronto d'idee abbastanza schietto 
che e stata la « ta\ ola rotonda > 
sovietica. hanno ris|>osto. cioc. a 
una serie di domande piu o meno 
ptecise che il puhblico. numero-
sinsimo. ha posto durante il dibat
tito. Ne e scaturita una libera dia-
lettica mollo vivace, attraverso la 
quale si sono messi a fuoco. ol
tre i problemi s|>ecifici di argo-
mento strettamente cinematogra-
fico. problemi di online generale 
e metodologici di iwlitica cultura 
le e di hberta dclla critica e riel-
1'artista sia nei paesi socialisti 
che in quelli * occidentali >. con 
particolare riferimento all'Italia. 
c\ identt'iiientc. 

Dopo un'introduzione di Mino 
Argentieri, Alatri ha posto I'ac-
cento sullc mutate condizioni in 
cui si e svolto l'ultimo confronto 
d'idee con i cineasti sovietici. da 
quelle che persistevano ancora du
rante le « ta \o le rotonde» mo-
scovite del R2 e del "63: mag-
giore articola/ione dello schiera-
mento. differenziazione e awici-
namento di una vasta gamma di 
punti di vista e. particolarmenie. 
una vasta eco del dibattito sulla 
slampa sovietica (eco assente nei 
due dibattiti precedent!). A M& 
sea. ha agciunto Alatri. si c 
discusso hboramente della « fun 
7ione * delKattivita artistica. del 
rapporto tra artista. societa e pa 
tere politico, come anche dei prir 
blemi estetici. morah. e sociolo
gies Comunque. Alatri. pur ri-
conoscendo i passi avanti compiu-
ti dal cinema sovietico che sta 
svincolandosi dalle scone agio-
grafiche del passato. ha rilevato 
come le < posizioni teoriche » ge
nerali siano p.u mdietro di quan
to non sia la stessa produzione 
cmcmatocrafica sovietica. L'ela-
borazione teorira risulta meno 
avanzata delle opere reah: vi e 
meno consapcvolezza teorica (una 
vecchia ta ra) : ancora una difesa 
dpi «buoni sentiment! ». ancora 
una subordinazione dcll'artp e del
la cultura alia moralp sociale. che 
ri^chia dimnoverire i nsultati 
raggiunti concretamonte dalle ope
re dei singoli rccisti. 

D'altra parte, ha cosi termi-
nato Alatri. bi^osna sempre tener 
prescnte e considera re serena 
mente la «pecuharita » di una 
cultura. di una tradizione cultu-
rale che. come aveva affermato 
Romm a Mosca. e intrisa di spi-
nto « pedagogico *. 

Su questultima proposizione di 
Alatri si e access un appassionato 
dibattito che ha raggnmto a volte 
punte di non he\e tensione. ma 
dove la libera dialettica ha t r a 
\a to ampio spazio per mamfestar 
si. Alatri ha quindi nspo«to alio 
domande concernenti latteggia 
mento regativo (eccettuata la soli 
t ana difesa di Kutztev) dei sovie 
tici nei confront! de 1 pugm in 
tasca di Marco Bellocchio. e po-
sitivo invece verso Giulieffn deoFi 
5pirifi. Alatri ha precisato che 
I'attoggiamento dei sovietici verso 
Givlietta e stato in realta cauto 

e abbastanza cquilibrato. mentre 
ha riconosciuto che il film di 
Bellocchio ha trovato una concre-
ta opposizione: « sconcertante » e 
dannoso e stato infatti giudicato 
dalle autorita locali. Alatri. pen"). 
non ha potuto fare a meno di de-
nunciare il veto che e stato posto 
alia libera circolazione in Italia 
al drammatico film di Romm /( 
fascismo ordinario. Da qui una 
serie di interventi sui problemi 
scottanti suscitati in Italia da una 
censura cieca che fa sempre pu'i 
un uso indisenminato delle sue 
forbici. 

Prendendo lo spunto dalla cita-
zione di Romm. si e osservato. 
da parte del puhblico. che una 
tradi/ione «didascahca » Parte 
sovietica non l'ha mai avuta («i 
veda. per esempio. la feroce cri
tica di Gogol), e che oggi in 
Unione Sovietica si tende a dare 
dei falsi giudizi a posteriori sui 
classici del passato. I*oy ha poi 
accennato. dopo alcuni rilevamenti 
IMisitivi di Castello sui film visti 
a Mosca. alle funzioni della cri
tica c degli intellettuali che. nel 
loro rapporto con il potere. a dif-
feren7a di quanto dovrebbe avve
nire in un occidente borghese. do-
vrebl>ero cs«cre invece di < so-
stegno i in un mondo socialists 
Petri ha dctto che la < situazione 
drammatica > del mondo sovietico 
e 1'effetto incontestable di una 
fusione tra « partito » e « stato ». 
tra « condizione sociale * e * con-
dizionp umana >: ne deriverebbc. 
per I^oy. una mummificazione del 
marxismo: occorre anche una re 
visione radicale dell'estetica mar-
xista. per I,oy. osgi inadeguata ai 
nuovi compiti della critica. 

Dopo una giusta denuncia. sem 
pre proveniente dal puhblico. della 
sir.golare e di-ctitibile - rn^.i » dei 
film italiam invinti a Mo«;ca fche. 
in genere. non rappre--pntano cer
to il meglio della nostra « produ 
zione *). Arcentien ha concluso il 
dibattito ponendo un prpci«^i p 
nccpsvirio. dopo le affermazioni 
di I^iy. accento sulla differenza 
specifica tra <estet:ca marxista > 
(che. particolarmente ocgi. \iene 
continuamente \i\ificata da ulte-
rion rieIabora7ioni interne che 
pongono decisamente all'avan-
guardia la rifIes?:one estetica 
mantista>. e «pohtica culturale 
sovietica *. la quale soltanto ri-
schia di diventare un mdebito 
stn;mento di c Mrapotere ». men 
tre per il pensiero marxiMa e 
inaccettnhile una critica che cam 
mini <;;ii bman prpstabiliti della 
dolce pace delle fornu:!e 

r. a. 

Cinema: 
«tutto bene» 

secondo 
TANK A 
e Corona 

L'avv. Eitel Monaco c stato 
riclctto ieri presidente dell'As-
sneia/ione industrio cinemato 
grafiche (ANICA) al termine 
dcH"asscmb!ca generate svnl 
tasi a Roma. Alia scduta con 
rlusiva ha partecipato anche il 
ministro dello Spettacolo ono 
rcvole Achille Corona. 

La rielezione di Monaco con-
ferma che nel settore del l in 
dustria cinematografica nicnte 
mutcra e si continucra invece 
con la politica fin qui adottata. 
Recentemente. I'Unione dei pro 
duttori (che fa par te della 
ANICA) aveva dato una s\ol 
ta — almeno sulla carta — al 
la propria politica. eleggcnilo 
alia presiden/a Kianco Cristal 
di il quale andava a sostituiie 
Goffredo Lumbal do, sostituzio 
ne legata al falliniento della at 
tivita di un produttore che ave 
va finanziato ottimi film ma 
aveva poi dovuto cederc le ar-
mi di fronte a rcalizzazioni co 
stose e colossali. 

Di fronte alia situazione 
preoccupante. an/i decisamen 
te grave del cinema italiano. 
I'ANICA ha invece riconterma 
lo di voter continuale a bat 
tere la vecchia strada iMona 
co ha parlato del cinema ita 
liano come di un pa/iente com 
pletamente ristabihto. an/i in 
piena salute. Monaco ha dcltn 
che siamo al pnmo posto m 
Kuropa. che sono affhiiti nei 
cinema italiani (575 milioni di 
spettatori (19G5) ma ha dovuto 
ammettere che nel 19IJ4 la cifra 
era stata di fiHO milioni. Sono 
numentati gli incassi (da 151 
miliardi a ICO miliardi) e quin
di il prezzo dei biglietti La si
tuazione del cinema italiano — 
a detta di Monaco - sarebbe 
favorevnte dal momenfo rhe la 
quota d'inensso spettante ai 
film na7ionali e del 51,()"r con 
tro il 'VIA per cento della quo 
ta spettante ai film americani 
Monaco si e evidentemente di 
menticato di segnnlare che 
gran par te di questi « film ita 
Hani » sono in realta prodotti 
con denaro americano. II qua-
dro, dunque. non puo essere 
cosi ottimistico. Nessun accen 
no alia grave penetra/ ione ame 
ricana nel settore della produ 
zione. penetrazione che evi
dentemente non comporta no-
vita di rilievo per gli indu-
striall. 

Nepptire il ministro Corona si 
d occupato minimamente di 
questo problcma che pure do
vrebbe essergli ben prescnte. 
soprattutto dopo te recenti no-
tizie che riguardano Paccor-
do De Laurentiis - Haggiag 
(DEAR). Corona ha detto che 
il cinema italiano si e afferma
to in patria e all 'estero gra 
zie a due fattori: il potenzia-
mento dell 'industria cinemato 
grafica e le levamento della 
qualita del nostro cinema. Par-
lando dei rapporti tra industria 
di stato e industria privata. 
Corona ha aggiunto che essi 
non possono essere che sul 
piano di assoluta parita e com 
petitivita. Sulla censura. ha 
detto che « il problema deve 
essere risolto perche alia cui 
tura non si puo parla re che in 
termini di liberta ». senza tut-
tavia accennare ad iniziative 
concrete Nessun accenno, co 
me si e detto. alle « mani sul 
cinema italiano t da par te de 
gli americani. Sicche appare 
singolare anche il richiamo al 
la * assoluta parita e compe 
titivita * delTindustria privata 
c di quella s tatale. qii;nido p 
nnto ( P il ministro dovret)hp 
p.sscre il primo a saperlo) che 
I'industria privata e orrnai in 
cran parte sostenuta (e rnltti 
ralmente condizionat.O dnl l in 
tervrnto finanzinrio americano 
mentre quella s tatale c prali 
camente inesistentp e si tmva 
a competpre con i grandi ca 
pitali statunitensi. Insomma. 
una asscmblea aH'inspcna del 
* tutto va bene ». alia quale il 
ministro ha dato il suo ottimi 
stico consenso. 

A un fi lm 
senegalese 
il premio 

<c Jean Vigo » 
PARIGI. 23. 

II film senegalese La noire 
de... ha vinto il premio cinema-
tografico Jean Vigo. II film nar 
ra Ie dolorose vicende. che ter 
minano col suicidio della prota 
conista. di una ragazza senega 
tese impiegata come bambinaia 
in Francia. Regista del film 6 
Ousmanp Sembene. che da sea 
ncatore del porto di Marsiglia 
e divenuto scnt tore e rpsrista. 
una delle pcrsonahta culturah 
piu in vista di Dakar . 

Rai 3/ 
controcanale 

Le confessioni 
di Zcno 

La seconda puntata della Co-
scienza di Zeno hu canfermato 
che questo teleromamo, per il 
suo significato e per il suo li-
vello. si collova in prima linea 
tra le pochissime produzioni 
valide che la TV ha mandato 
in onda. in questo vampo, du
rante la sua inticra storia (e 
si conferma, quindi. come una 
vera e propria «culpa » In 
.src'Jffl di coloro che hanno de-
ciso di non passare questo spet
tacolo nei giorni e sul canah*. 
piu frequentati dal puhblico e 
solitamente dedicati at telew-
manzi). Nemmeno in questa 
puntata si sono avute « scene 
madri » (anzi. in questo senso. 
la puntata e stata anche piu 
piano della prima): solo comu
ni episodi di vita quotidiana. 
che le vicende di 'Actio Cosmi 
sono tutt'altro che <, romance 
sche ». e le sue « avventttre » 
scatiirisconu dal suo continuo 
< inciantpare nelle cose ». c<>-
me e statu scritto. Ma non per 
questo lo spettacolo e stato me
no denso: al contrario. le con
fessioni del protagonista. le sue 
rievocazioni. il suo b'tlancio an-
tobiografico, era sbigottito o 
era ironico o era rabbioso. so
no materia della nostra stessa 
esistenza. fiita nel nostro tem
po. e il telespettatore. quiiid>. 
c stato portato a sequirli coil 
una attenzione e una partectpa 
zione (e, inveme. un distacm 
critico) quali. crediamo. « >;; 
trecci * a^sai pr'i affollatt di 
episodi c personn'im hen rort-
mente sunn riusctti ad ottencre. 

Anclic in questa puntata hi 
riduziane di Kezich ci c apprtr-
sa efficace e intellipcnte; giu-
sto il ritmo dato da D'Anza al
io spettacolo (forse. pen), que
sta volta meno fluida che nel
la puntata precedente: a mo-
menti spezzato da stacclti trop
po bruschi); cciellente la inter-
pretazione di Alberto LioneVo: 
tra l'altro. la straarditmria mn-
hilita espressiva di questo ut-
tore ci e parsa particularnten'e 
conqeniale al ri<l"o (ricordia
mo tutta la seipienza iniziale 
sul lettino dello psicanalista, 
prima dei titoli di testa) e ci 
ha dato la misura di quale par
ticolare «. comunicazione •» pos-
sa instaurarsi tra un attore e 
il puhblico attraverso la tcle-
visione. 

E proprio in questo senso di-
rem wo che sarebbe stato neces-
sario avere piu coraggio in que
sta versione televisiva del ro 
ntanzo di Svevo. Anche in que
sta puntata, si e seguita mol 
to dappresso la versione tea-
trale che della Coscien/a di Ze-
no ha dato lo Stabile di Ge-
nova: e cio. almeno per certi 
versi. era inevitabile. dal mo
menta che il testo. anche se am-
pitato, era il medesnno. che gli 
attori erano i medesimi. e le 
scene e i costttmi erano i me 
desinii. Ma ora sul tcrreno del 
la reg'ia. ci pare, che si potc-
va fare di piu: anzi che si 
poteva fare qualcosa di diver
so. Intanto, correggendo I'ec-
cessiva caratterizzazione di cer
ti personaggi (Carla. Kapler. Id 
ragazza dell'ufficio. lo stesso 
psicanalista) die gia sulla see-
na erano appar.si come elenien 
tt dt debolezza e che snl video. 
propria per la not lira del lin 
fluaqgia televisiva. hanno peso 
to ancnr „},) iieauiivamcnte Ma 
poi. id di la di questu. cercun-
do di sf rut ta re meglio le note 
vuli possibility che. secondo noi. 
il video offre a una narrazio 
ne condotta su diversi piani. 
secondo il .: flusso di coscien 
za » Invece. in certi moment!. 
la matrtce teat rale e apparsa 
anche troppo scoperta (ricor
diamo la scena nella quale 7.e 
no va dall'amante alia moglie. 
discurrendu dei suni rapporti 
cutt I'una e con I'uVra) c. m 
altri (le scene nell'ufficio. ad 
vsempin). nun si c andat* (il 
di In dclla corret'ii rtccrca d> 
un (imstu ntmo Solo in ijuaK he 
scena (.supraifutta in quella. 
bellissima. del colloquiu tra ?<* 
no e la moglie. a letto) e nel 
modo di rendere certi cstcini. 
e quando si e puntato sul di 
scorso diretto tra il pratanoni 
sta e il puhblico, ci pare si sin 
tcntata uiin via piii propriaiiien 
te televisiva. 

Sul primo cunale. per Ste 
ria sotto inehipstn. e andato :n 
onda un do-m^i'ittariu x>;"a 
hattnalia di M'dwnir ben en 
strvi'n nel vim'vnlc r"»'r"i> 
pi'itto tra commen'o e imri'U" 
ni ('/s-s-fii bitonn il r>":'<>r>Vi/,- ry< 
rcveiinrin uiit'fza'oi rss>* umt 
e andato. pero. at di 1t) di ' - "T 
awincente cronaca di tin ni; 

sodio di guerra. Ma non erano 
piu amhizinsi i propositi di 
questa serie? 

g. c. 

programmi 
TELEVIS IONE^ 1 

8.30 
9,55 

17,00 

17.30 

18,30 
19,00 
19,15 

19,50 

20,30 
21,00 

22,00 

23,00 

TELESCUOLA 
EUROVISIONE - Visita dellWrcivescovo di Canteibury -
Roma: rito celebrativo alle F'osse Ardeatine 
IL TUO DOMANI - Rubrica di mformazioni e suggcrimenti 
ai giovani 
LA TV DEI RAGAZZI: Fatti. notizie. curiosita c cartoni 
animati in « Giramondo > 
NON E' MAI TROPPO TARDI. 2«> corso di istruzione popolaie 
TELEGIORNALE della sera (P edizionc) - Gong 
QUATTROSTAGIONI. Settimanale del produttoie agncolo. 
a cura di Carlo Fuscagtu 
TELEGIORNALE SPORT - Tic tac - Segnalc orario Cio 
nache itahane - I.a giornata parlamentare - Atcobaleno 
Pievisioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera (2" edizinne) - Carosello 
PALCOSCENICO MUSICALE. Quarta puntata. La Commcdia 
tmi.MCale in Italia fino al 1 L'.lfj 
TRIBUNA POLITICA a cura di Jader Jacobelh. Dibattito 
fra la DC. e il P.C.I. 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2' 
21,00 TELEGIORNALE - Segnalc orario 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 CORDIALMENTE. Scttimanale di conspnndenza c dialogo 

con il puhblico a cura di Vittorio Bumcclli 
22,00 LA FIERA DEI SOGNI. Trasmissione a premi presentata 

da Mike Hongiorno 

RADIO 
NAZIONALE 

Gmrnale radio: 7, 8, 10, 12 .13, 
15. 17, 20, 23; 6,35: Corsi di 
lingua france-e; 7.45: II favo-
lista - Musiche del mattino -
Ieri al Parlamenlo. 8,30: II no
stro buongiorno. 8.45: Interra-
dio; 9,05: La liera delle va-
nita: 9,10: Fogli d album; 9,45: 
Canzoni. canzoni: 10,05: Antf̂  
logia openstica; 10,30: L An
tenna; 11: Cronaca minima; 
11,15: Kito ceielirativo nell an 
mver^ano dell eccidio alle Fos-
5e Ardeatine. 12.05: Gli amici 
riel!e U. 12.20: Arlecchino; 
12.50: /.i'4/..:g. 12.55: Chi vuol 
es'-tr litto.. 13,15: Carillon; 
13,18: I'unto e vircola; 13.30: 
Apjipuntamento con Claudio 
Villa; 13.55: (iiorno per giorno; 
15.15: Taccumo musitale; 15,30: 
I nostn successi; 15,45: Qua-
drante economico; 16: L'album 
delle figunne: 16^0: Conversa
zioni per la Quaresima; 16,45: 
It topo in discoteca; 17,25: Le 
qunttro stagiom; 18: La Comu-
nita umana. 18,10: Galleria del 
melodramma; 18,55: Piccolo 
conferto. 19.10; Cronache del 
la-.oro. 19.20: Gente del nostro 
tempo; 19.30: Motivi in gio^tra; 
20.25: II concerto ri: domani; 
20,30: Tropicana. 21: Concer
to rici tenore Fritz Wunderlirh 
e del p:ani-ta ifuhtrt GiCsen. 
22: Tnhiina pohtica 

SECONDO 
Gmrnale radio. 8,30, 9.30, 

10.35. 11.30, 12,15, 13.30. 14.30. 
15.30. 16.30. 17.30. 18.30, 21.30, 
22.30; 8,25: Buon viaKgio. 9.35: 
Sal tit i da... • La prima e I ul
tima; 10,35: Le nuove can/uni 
itahane; 11: II mondo di lei; 
11.05: Buonumnre in nuisita; 
11,25: II bnilante; 11,35: Il nio 
scone; 11,40: Per sola orclie 
stra; 12: Itinerano rcriiiantito; 
12,20: Trasmisiioni regionali -
Appuntamento delle l.{ - 14: V'o 
ci alia nbalta; 14,45: Nov ita 
discugrafic.be. IS: Momento 
iiiu.sicale. 15,15: Kuote e moto 
ri; 15,35: Concerto in minia 
tura: 16: Kapvodia: 16.35: Pa 
norama. 17,15: laMicra inter-
na/ionale; 17,25: Buon viaggio: 
17,35: Non tutto ma di tulto; 
17,45: La donna di trenfanni; 
18^5: Class* unica; 13.50: I 
vostri prefenti; 19.23: Zig Zag; 
19^0: Punto e virgola: 20: 
Ci«ik; 20,30: Microfono sulla 
citta: Urbino; 21: IM grandi 
stagiom d opera; 21,40: Musi-
ca nella sera, 

TERZO 
Giornale radio. 21; 18.30: La 

Ras«egn.i; 18,45: Ferruccio 
Busoni.19: L ongine deila vi 
ta; 19^0: Concerto di ogni se
ra: 20.30: Kivista delle nvi 
"•te: 20.40: Francis I'oulcnc: 
21,20: Max Rccer; 22,15: Fra 
telli. 22.45: La music a. osrgi 

SRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 
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