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Interrogazione 

al Senato 

II PCI per 
piu stretti 

rapport! tra 
RAI e Enti 
del cinema 

I compagnl senator! Mam-
mucan, iviuueicni, nodiuiu e 
Cianquinto hanno presentato 
al President© del Consiglio, al 
minisiro del Turlsmo e dello 
Spettacolo, al rnmistro delle 
Foste e Telecomunicazioni e 
al mirustro delle Partecipa-
zioni statali, un'interrogazione 
per sapere se il governo non 
luenga iieueooanu cue aid n.t 
lizzata in modo continuo una 
strettlssima collaborazione tra 
la RAI e Cuiecitta, l'lstituto 
Luce e l'ltalnoleggio; e che 
siano create le condizloni af-
finche le attrezzature tecniche 
degll Enti cinematografici dl 
Stato possano essere utilizzate 
da associazloni cultural! e de-
mocratiche, da organizzazioni 
pubbliche, da clrcoll giovanill. 

Tra i motivi che li hanno 
indotti a presentare l'interro-
gazione i compagm Marmmu-
carl, Maderchi, nodano e Gian-
qulnto indicano l'insufficienza 
cronica dl mezzi di cul soflre 
tutta la rete delle associazlo
ni cultural!, l'esigenza per la 
RAI dl sviluppare i program-
mi e dl moltiplicare le ini-
ziatlve, la crjsi In cui versa-
no gli enti cinematografici dl 
Stato e la necessita dl assi-
ourare 11 posto di lavoro ai di-
pendenti di Cinecitta, del Lu
ce e dell'ltalnoleggio. 

X X V Festa del Teatro 

Un oratorio 
western a 

San Miniato 
«L'erba della Stella dell'alba» di Micozzi e Aste 
evoca la tragedia del popolo Sioux attraverso il 
personaggio di Alee Nero, disarmato profeta 
della tolleranza • Una iniziativa da rimeditare 

Dal nostro inviato 
SAN MINIATO, 27 

La Festa del Teatro dl San 
Miniato tocca in questl gior-
ni il venticinqueslmo anno: 
nacque nell'ormai lontano 
1947, e da allora ha tenuto 
fede inlnterrotta ai suol ap-
puntamenti estivi e anche, con 
alti e bassi, alia sua vocazione 
origlnaria: la ricerca, la pro-
post a non di un «teatro pu-
ramente devozlonale ed edifi-
cante », ma di un «teatro 1m-
pegnato sul problem! e sulle 
inquietudini spiritual! del no
stro tempo». Non e un caso 
se, ostacolata da certe auto-
rita ecclesiastiche, l'inizlatlva, 
di ispirazlone religlosa e cri-
stiana, ha trovato compren-
sione e appoggio in un Co-
mune rosso della Toscana 
rossa. Oggi, alia svolta del 
suo primo quarto di secolo, 
la Festa del Teatro richiede 
senza dubbio non solo ai ge-
nerosi promotori. ma altresl 
a tutte le forze cultural! del 
luogo e della regione, un ri-
pensamento, che concerna la 

Oh che bella 
nonna e Liz 

NIZZA — Non appena saputo di essere diventata nonna, alia 
eta record di 39 anni, Liz Taylor ha interrolto una crociera 
• si e recata immediatamenfe a conoscere il nipotino, figlio 
del prlmogenito di Liz, Michael Wilding jr., che e diventato 
padre appena diciottenne. Ecco Liz fotografata con il marito 
Richard Burton, all'arrivo a Nizza 

Dal 2 a l 5 settembre 

Dedicato alia Romania il 
III Festival di San Marino 

La Romania sara ospite, que-
st'anno — dopo l'lndia e il Se
negal — del Festival teatrale 
del popoli, giunto alia sua ter-
za edizione. che si terra a San 
Marino dal 2 al 5 settembre. 

Questa edizione tende a met*-
tere in evidenza l'amicizla fra 
un paese di altissime tradlzio-
ni umanistiche e latine e l'Eu-
ropa nella sua umta e globa-
lita. 

Nel programma del Fe
stival, alle manifestazioni se-
rail nei teatri all'aperto, si al-
terneranno manifestazioni di 
piazza, parate, concert!, gare, 
stand, mostre-mercato, degu-
stazioni, convegni cultural! e 
scientific!. 
II festival si aprira con la 

eerimonia ufficiale di giovedl 
2 settembre alle ore 18 nel Pa
lazzo del governo. Alle 18,30 al 
Palazzo del Congress! ed al Pa
lazzo Belvedere si svolgeran-
no le tavole rotonde e le con
ference sul teatro, la letteratu-
ra, la poesia, la mostra di ar-
ti decorative applicate; al Pa
lazzo Belvedere, al ridotto del 
teatro Titano le mostre d'ar-
tigianato e gli stand di pro-
dotti gastronomici. In serata 
avra luogo lo spettacolo Inau-
gurale, divlso in due parti: 
nella prima musiche pollfoni-
che del Medioevo e del Rlna-
sclmento esegulte dal coro 
Madrigal, uno del piu famosl 
in Europa, ma non ancora 
noto in Italia; nella seconda 
Un recital in onore della Ro-
•aanla su Ovidio. II poeta la

tino, eslliato e morto a Tomi, 
viene considerato dai romeni 
come un «loro» poeta, sim-
bolo dell'unione fra 11 loro 
paese e il mondo latino e 
mediterraneo. Ne saranno In
terpret! Anna Proclemer e 
Giorgio Albertazzi. 

La glomata del 3 settem
bre sara caratterizzata da 
spettacoli e manifestazioni 
popolari. I romeni si esibiran-
no con il loro balletto fol-
cloristico nazionale, al Tea
tro della Cava Antica, sia nel 
pomeriggio sia in serata. Nel
la stessa giornata le mostre 
mercato di prodott! romeni, 
le sfilate di moda. 

Venerdl 4. al Palazzo del 
Congress!, comincera la proie-
zione del film In anteprima: 
Una guerra troppo grande per 
un bimbo troppo piccolo; La 
mattinata di un giovane sag-
gio; Vadolescente malizioso. 

Nella serata di venerdl 4, 
al teatro Titano o al teatro 
della Cava Antica, anteprima 
del complesso dl prosa rome-
no formato di 28 giovanl. pro-
venienti dalla citta di Piatra 
Neamt; il gruppo interpreters 
Harap Alb. un testo ricavato 
da un narratore romeno del-
l'Ottocento. Jon Creanga, spet
tacolo prevalentemente visl-
vo e mimico, con voce reel-
tante In Italiano. 

Nella serata di domenlca 
sara eseguito il secondo pro
gramma del coro Madrigal, ed 
uno spettacolo-recital di poe-
ti romeni 

sua possibiie continuity nel 
tempo e nello spazio, prima 
e dopo la tradizlonale setti-
mana (poco piu poco meno) di 
rappresentazionl. Troppi spet
tacoli, fra 1 tanti qui prodot-
ti, hanno avuto una vita dav-
vero chlusa, isolata, sterile, 
senza irradiare stimoli ad at-
tivita piii durature ed artico-
late, negll stessi immediati 
dlntorni di San Miniato, sen
za trarre spunti e impulsi da 
realta vlcine, rlconosclbili, 
pressantl. , 

E' evidente che, anche par-
lando degli indianl d'America, 
e della loro odissea d'un se
colo fa, si pub parlare di 
noi e di oggi. Ma il rischio 
di evasions § forte; e anche 
il sospetto, nel caso specifico, 
che si sia voluto sfruttare in 
qualche modo la popolarita ot-
tenuta, pur in Italia, dai mi-
gliori esemplari cinematogra
fici del «western autocntl-
co» d'oltre oceano (si pensi 
al recente Piccolo grande uo-
mo). L'erba della Stella del
l'alba, dl Amleto Micozzi e 
Marcel lo Aste, evoca, dunque, 
la tragedia del popolo Sioux 
e, in genere, del pellirosse, at
traverso il personaggio princi-
pale di Alee Nero, guerriero 
valoroso ma piu spericolato 
sognatore, che inclina a un 
accomodamento con i bianchi 
ormai vincitorl. A sostenere 
Alee Nero (come, si direbbe, 
gli autori del testo), piu 
che una prospettlva storico-
politica, e una visione spirl-
tuale, un'ansia messianica, 
un'idea di armoniosa tolle
ranza universale, simboleggia-
ta appunto dall'« erba della 
stella dell'alba». AU'atto pra-
tico, Alee Nero (ben diversa-
mente dal defunto padre Ca-
vallo pazzo) si sforza di con-
vincere i suoi fratelli ad ac-
cettare la clausura nelle «ri-
serve»; acconciandosi, poi, a 
far da figurante nel «circo in-
diano » creato da Buffalo Bill, 
e da cestui portato in giro 
per TEuropa. 

La nostra « civilta». tutta-
via, gli rimane estranea, qua
le si esprime nel paternalismo 
colonialista della Regina Vic
toria, a Londra, o nei piii com-
plessi atteggiamenti degll ami-
ci che Incontra a Parlgi: un 
pittore malato di esotismo, 
Paul (Gauguin, supponiamo), 
che in Alee Nero vede solo 
un smodellon per l'artista; 
una ragazza, Jeanne, che ver
so 11 « buon selvaggio» ma
nifests un interesse piu uma-
no; l'operaio rivoluzionario 
Stephane, figlio di un comu-
nardo caduto sulle barricate, 
che lucidamente (troppo luci-
damente) profetizza la a di-
visione del lavoro» tra genl-
tori brutal! e figli floreali, tut-
to in funzione dell'oppressione 
sociale, e Indica nelle mode 
stravaganti, nelle suggestion! 
del primitivismo, una peri-
colosa deviazione dalla lot-
ta. Deluso, confuso. Alee Nero 
torna fra la sua gente quasi 
dlstrutta, ma seguitando a nu-
trire una pallida speranza nel 
riscatto finale deU'umanita. 

Dramma e spettacolo — re-
gia di Marcello Aste, sceno-
grafia e costumi di Gianfran-
co Padovani — utillzzano libe-
ramente testimonianze della 
epoca (a cominciare dal no
to libro Alee Nero par la), ma 
non pare ambiscano a una di-
mensione documentaria: nella 
prima meta, nonostante il 
« realistico» panorama sullo 
sfondo (da schermo grande 
a colori), 1'andamento sem-
bra anzi quello d'uno stiliz-
zato oratorio, con aperture piu 
ariose costituite dalle azio-
ni mimiche, peraltro abba-
stanza convenzionali, ideate da 
Marise Flach; ove si rappre-
sentano imprese collettive o 
individuali: la battaglia di 
Little Big Horn, con relativa 
sconfitta di Custer, o la raz
zia di cento cavalli, che Alee 
Nero compie per acquistare 
la sua compagna, Luna Verde. 
Nella seconda parte, le solu-
zioni gestuali risultano for
se piii aggiornate, e anche il 
dialogo si fa sempre piii mo-
demo, fuor dell'insistite au
ra «poetica» dell'inizio, o 
comunque piii calzante a tern! 
attuali; ma l'insieme e mode-
sto, sbiadito nel disegno e In-
certo nella precisazione del 
nuclei dialettici della vicenda. 
Con l'aggravante d'un com-
mento musicale (di Piero 
Plccionl) che, per il rilievo 
attribuitogli, avrebbe dovuto 
impegnare un po' di piu il 
compositore. Tra gli attori. il 
peso maggiore lo ha sulle 
spalle Giulio Brogi. che se la 
cava con dignita. Degli altri, 
ricordiamo Guido Lazzarini, 
Grazia Maria Soina. Edda Va-
lente, Anna Menichetti, Atti-
lio Cucari. Ugo Maria Moro-
si, Esmeralda Ruspoli. Seba-
stiano Tringali Successo, e re-
pliche sino al 2 agosto. 

Aggeo Savioli 

Tomos Milian 
diventa 
registo 

Seguendo l'esempio di altri 
noti attori Italian! e stranierl, 
anche Tomas Milian si pre-
para a debuttare nella regia 
cinematograflca. II film, il cul 
tltolo ed il cui argomento 
Milian vuole per 11 momento 
mantenere segretl, sara «gi-
rato» nel prossimo autunno. 
81 sa soltanto, ora, che lo 
stesso Milian ne sara 11 prin
cipal lnterprete assieme a 
Glancario Zampettl. 

Due film rialzano i l tono del Festival di IWosca 

A vele spiegate 
Cuba e Senegal 
« Emitai» di Sembene e «Los dias del agua» di G6mez affrontano entrambi il peso della tradizione 
feticistica e religiosa in rapporto alia battaglia pe r I'affrancamento dall'oppressione - Le cinemato-
grafie dei paesi fino a ieri sottosviluppati si impongono a quelle dei grandi paesi ex colonizzatori 

reai $ 

controcanale 

Dal nostro inviato 
MOSCA, 27. 

Svolta decislva al Festival 
di Mosca a cavallo tra la pri
ma e la seconda settimana. 
Dopo quello italiano, un film 
senegalese ed uno cubano si 
sono susseguiti a costituire 
un trio che non potra lasciare 
indifferente la giurla. Con 
Emitai dl Ousmane Sembene 
e Los dias del agua di Manuel 
Octavlo G6mez, l'Africa e la 
America latina entrano in liz-
za per i prem! principal!. 

Curiosamente le due opere 
presentano tra loro un'ana-
logia fondamentale. Entrambe 
si rivolgono a un passato sto
rico ed entrambe si diffon-
dono a considerare il pe30 
della tradizione feticistica e re
ligiosa in raDporto alia batta
glia per I'affrancamento dal
l'oppressione. Sembene dedlca 
esDressamente il suo film a 
tutti coloro che combattono 
ancora oeel per la liberta del-
l'Afrlca nera. 

Per quanto lul stesso sia 
noto da temoo come il miglio-
re cineasta africano. non e che 
in Senegal 11 suo lavoro venga 
molto agevolato. Gli ex pa
droni francesi dominano tut-
tora 11 mercato con due po-
tent! societa che monoDolizza-
no la distribuzlone. e gli scher-
ml rlgurgitano dl western e 
di sesso. Ognl due o tre annl 
Sembene riesce a glrare un 
film (che deve pol andare 
a svllupoare e stamoare a Pa
rlgi ): negll Interval", cerca 
in tuttl 1 mod! dl diffondere 
la cultura cinematograflca tra 
11 suo poDolo. 

«P°r l'ennesima volta — 
cl dice — abbiamo riorolet-
tato in lunero e in lareo per 
il Daese Ladri di biciclette. 
E" forse il film che la nostra 
gente caoisce di r»iu. Credo 
che lo caoisca addirittura me-
gl'n di vol italiani! ». 

Ex portuale a Marsiglia, ex 
sindacalista a Dakar, ex al
ii evo di Donskol. scrittore dl 
racconti nrofondamente afri-
cani. auest'uomo ha gia dato 
al cinema opere imnortant! 
come La Noire de... e Le man-
dat. Ci parla con grande pas-
sione. e con il caratteristico 
umorismo che e un dato pre-
zioso del suo temperamento 
artistlco. del futnro di un ci
nema africano liberate dalle 
Ipoteche e dalle vergognose 
pr«"wionl neocolonialiste. 

E* per illumlnare questo fu-
turo che Sembene, cineasta 
di temi contemDornnei, ricor-
re per la nrima volta al pas
sato in Emitai. Tin passato. 
del resto. non molto lontano 
e pluttosto sienificativo anche 
npr oggi: auando i francesi Hi 
P6tain. occupatl dal tedeschl, 
occupavano e ODorimevano a 
loro volta. servendn<!i rfi truo-
pe colonial!. I senetralesl. La 
AODoressione deU'oppresson e 
11 tema, vlsto con ironia dallo 
autore. che si mescola agll al
tri, cantati con nobilta e liri-
smo. della difesa de! costumi 
nazlonali e della silenziosa lot-
ta per la dignita e la liberta. 

Emitai e il nome di un dio, 
una specie di Marte e di Vul-
cano insieme. II bosco sacro 
dl una tribu che parla 11 dla-
letto djola (e i cui membri 
non avevano ma! visto un film 
In vita loro) torna al centro 
della vicenda tutta ambientata 
In un villaggio, 1 cui guerri-
glieri devono anacronlstica-
mente affidare alle lance le 
loro ragioni, contro I fucili e 
le mitragliatrici del nemico. 

La reiterazione del motivo 
feticistico e data in modo spi-
ritoso: i saggi che s! radu-
nano attomo al dio, e cercano 
di ingraziarselo con preghlere 
e sacrifici, si accorgono alia 
fine che e meglio 11 vecchio 
adagio «alutati che il ciel 
tl aiuta». Ricorrono dunque 
aU'astuzia popolare. specie al-
1'astuzia delle donne cui e ri-
servata la raccolta del rlso e 
che si rifiutano di consegnarlo 
agli oppressori, scatenando la 

loro vendetta. II film si chlu-
de, laconicamente, sull'ordine 
«fuoco a volonta! », che da 
inizio alia represslone, ma 
dopo avere illustrato che la 
liberazione pud e anzi deve 
venire anche dalla fedelta 
alle proprle tradizioni, oltre 
che dalla fiducia in se stessi 
e nella giustezza della propria 
causa. 

II colore pastoso e quasi fe-
stoso induce Sembene a trat-
tenersl con serena gloia sullo 
splendore dei volti e del co
stumi femminili, sulle rughe e 
sul gesti degli anziani pleni 
di carattere, sulle sculture del 
corpi pronti a scattare come 
per levarsi di dosso la schla-
vltu. Gli «ascarl» si pavo-
neggiano nelle loro dlvise e 
nei loro fez rossl, e vengono 
compatiti per la loro cecita, 

per la loro funzione di mac-
chine senz'anima al servizlo 
sciocco dei bianchi. Lo stesso 
regista indossa l'uniforme di 
un soldato che allegramente 
commenta il passaggio da Pe-
taln a De Gaulle e prende, si 
direbbe, le proprle dlstanze 
sarcastiche dai colonialist! di 
qualsiasl stampo. 

Una certa staticlta, una cer-
ta predilezione per le belle 
forme, un certo inslstlto gio-
co delle rlpetlzioni, nuocciono 
un poco al •> film, che forse 
da qualche taglio riceverebbe 
maggiore lnclsivita, Autore 
ormal affermato Sembene co-
mlncla a compiacers! della 
propria bravura, per quanto 
rimangano intatte le sue virtu 
di acume e dl freschezza. 

Anche / giorni dell'acqua 
avrebbe probabllmente biso-

MOSCA — L'attore sovietico Donatas Banionis (a sinistra) 
scambia alcune diverlenti battufe con due rappresentanti del* 
la delegazione della* Repubblica democratica del Vietnam al 
VI I Festival cinematografico infernazionale di Mosca: I'attri-
ce Chiui Van e il regista Nguyen Liong Dik 

Sempre in auge alia RAI la censura 

Pasolini vietato 
ai telespettatori 

Ieri sera alle 22 la teleoi-
sione avrebbe dovuto manda-
re in onda, sul programma 
nazionale, la consueta punta-
ta settimanale di Terza B: 
facciamo l'appello, dedicata, 
questa volta, a Pier Paolo 
Pasolini e ai suoi vecchi 
compagni di scuola a Bolo
gna; invece & stata trasmessa 
la cronaca registrata deU'in-

In corso a Polo il 
Festival del cinema 

POLA, 27 
Si e aperto Ieri a Pola, con 

la proiezione del film Le spi-
gne rosse del regista Zivojin 
Pavlovic, il diciottesimo Fe
stival del cinema jugoslavo 
al quale partecipano, in con-
corso. tredici pellicole della 
piu recente produzione jugo-
slava, selezionate da un'appo-
sita giuria. I lungometraggi 
avrebbero dovuto essere quat-
tordici ma. benche selezionato, 
il film W. fi. / misteri del-
Vorganismo, prodotto dalla 
casa cinematograf ica Neoplan-
ta di Nov! Sad, con la regia 
di Dusan Makavejev. e stato 
escluso dalla rassegna in se-
guito al parere negativo 
espresso dalla pubblica accu-
sa della Repubblica federate 
della Serbia in attesa che il 
film in questione venga ulte-
riormente vagUato in tribuna-
ne «per lndividuare 1 suol si-
gnificati piu evident! e piu 
reconditi». In un primo tem
po era stato deciso che il 
film — 11 quale e stato pre
sentato In margine al Festi
val di Cannes — venisse dato 
a Pola in concorso senza tut-
tavla esser proietteto all'Are-
na, sede della rassegna, ben-
si nella «Casa dell'armaU 
popolare Jugoslava». 

Gia In precedenza 11 film 
aveva suscltato discussion! 

con pareri nettamente divl-
sl: mentre alcuni lodavano 
la pellicula altri chiedevano 
di metterla decisamente al 
bando. 

Questa sera sono stati pre-
sentati in concorso II seme 
nero di Kiril Cenevski, pro
dotto dalla Vardar Film di 
Skopje, e Chi canta non pen-
sa male di Kreso Golik, pro
dotto dalla Croazia Film di 
Zagabria. Seguiranno, nei 
prossimi giorni, II ruolo della 
mia Jamiglia nella rivoluzio-
ne mondiale di Bate Cengic, 
e Sere, di Dimltri Osmanlj; 
Pro/umo. oro e incenso di An
te Babaja e La trappola per 
il generate di Miki Stamen-
kovic; La scommessa dl Zdra-
vko Randic e Sul valico di 
Vojco Duletic; Colazione col 
diavolo di Mika Antic e II pa-
store di Bakir Tanovic; Sulla 
montagna cresce un pino ver-
de di Anton Vrdoljak, e 
Knock out di Bora Draskovic. 

Fuori concorso alia rasse
gna sara, lnoltre, presentato 
il film di Florestano Vancini 
Bronte, « girato » viclno a Pa-
renzo dove e stata ricostrul-
te la cittadlna slclliana di 
Bronte, teatro della vicenda 
ambientata aU'epoca dello 
sbarco del garlbaldin! In SI-
cilia. • 

contro di pugilato Clay-Ellis. 
Fin qui, tutto normale lo 
quasi, percM si potrebbe obiet-
tare che alia stessa ora, sul 
secondo canale era in pro
gramma un telefilmetto della 
serie L'amico fantasma, che 
avrebbe potuto essere benis-
sitno rinviato). Ma la RAI si 
& premurata di far sapere che 
la trasmissione di Terza B: 
facciamo l'appello i stata can-
cellata non per fare posto 
all'incontro di pugilato, ma 
perchi Pasolini — com'i no
to — i sotto processo per aver 
accettato di essere direttore 
responsabUe di un giornale U 
quale — a prescindere dalle 
opinioni che si possono avere 
sul suo contenuto — & stato 
fatto oggetto di un brutale 
attacco da parte di coloro che 
vogliono affossare la liberta 
di stampa in Italia. Ecco qui 
— sembrano dire i soloni del
la RAI — noi siamo imparzia-
IL- abbiamo ritirato le teleca-
mere dal Festival di Napoli 
perchi tutta la vicenda della 
manifestazione canora parte-
nopea e al centro di una azio-
ne giudiziaria tuttora non 
conclusa; e, poichi & in alto 
un procedimento penale con
tro Pasolini, non facciamo tn-
giustizie e proibiamo pure 
Terza B. Se le cose stanno 
cosi. doppiamo dire che le or-
gomentazioni della RAI non 
sono affatto convincenlL In-
fata, non crediamo che nes-
suno possa confondere tra una 
vertenza legale insorta per 
truffa, pratiche camorristiche, 
minacce, che vede alle prese 
due contendenti, i quali af-
fermano entrambi dl avere 
ragione fcom'i il caso della 
m guerra» scatenatasi per la 
sagra canora partenopeat e un 
processo per reato d'opinlone 
tntentato contro un illustre 
scrittore, poeta e regista, il 
quale, tra Valtro. fino a che 
non sara pronunciata la sen-
tema, i considerato non col-
pevole dalla legge. 

La verita i che nessuno 
sbandieramento dl scrupoli 
perbenistid e mlegalitari* pud 
servtre a nascondere Forgo-
nica vocazione censoria e 
conservatrlce dei diriomti del-
VSnte radiotelevistvo di Stato. 

gno di un supplement) di po-
tatura. Ma per le ragioni op-
poste di Emitai, e cloe per 
un eccesso di dinamismo e 
di congestlone, dl turgore gra-
fico e coloristico, di ampllfi-
cazione barocca. Manuel Oc
tavlo Gomez aveva gia rea-
lizzato La prima cartca al ma
chete sotto il segno di un 
espresslonismo fotografico ori-
glnale. Qui, alia sua seconda 
prova nel lungometraggio, si 
supera in abilita tecnica e in 
impeto visionario, quasi som-
mergendo lo spettatore In una 
fervlda, incessante cascata di 
lmmaglnl. Se per Sembene 
si poteva fare 11 nome di 
Jancs6 (con tutta la distanza 
che naturalmente divide un 
senegalese da un magiaro), 
per G6mez e leclto pensare al 
Felllnl del Satyricon; su en
trambi, poi, sembra imprimer-
si il marchlo dl un Glauber 
Rocha. 

I fattl accadono a Pinar del 
Rio, estremo lembo occiden-
tale di Cuba, nel 1036, quando 
una certa Antonia, detta An-
tofiica, trascina a se le folle 
come santa guaritrice. Guari-
sce semplicemente con l'acqua, 
In grazia della sua fede In 
Dio e nella Madonna. Accan-
to al molt! disgraziati, accor-
rono a lei 1 profittatori, come 
a un gran carnevale, a una 
fiera dl sensazloni e di spe-
culazioni. E' una pacchia per 
1 commerciantl, per gli lm-
prenditorl dotati di fantasia. 
Antonica e Tunica a credere 
in quello che fa. 

N6 pud mancare, sul teatro 
dell'operazione. l'uomo politi
co, cui non par vero di ap-
poggiarsi alia popolarita di 
una simile donna e di sfrut
tare la fiducia dei suoi fedeli. 
per guadagnar voti e salire 
al potere. Prima difende la 
« santa » in tribunale, poi vor-
rebbe scaricarla quando lei 
si oppone alia sua escalation 
di violenze. E siccome, per 
debellarla. il neo-governatore 
le manda addosso le truppe, 
alcuni partiglani della gua
ritrice cominciano a capire 
anch'essl che, alia forza. non 
si pud rispondere che con la 
forza. 

Ecco, dunque, come anche 
da un movimento mlstlco- si 
pud passare, quasi insensibil-
mente, alia rivolta armata. 
Molto Importante per Cuba e 
questo recupero della religlo-
sita in funzione rivoluziona-
ria. Forse perfino con il suo 
colorismo traboccante, con la 
sua girandola di atti di fede 
e di azione gangsteristica, con 
l'inesausto mitragliamento di 
cattolicesimo e di paganesimo. 
I giorni dell'acqua serve a 
chiarire in larghi strati della 
popolazione cubana (e piu ge-
nericamente latino-americana) 
la collusione di certi interessi 
e gli sbocchi possibill di certe 
infatuazioni collettive o nella 
dlrezione piu reazionaria, o in 
quella di una presa di co-
scienza. 

Sorprendente per generoslta 
e ricchezza formale, non e 
opera che si possa classifica-
re a una prima visione: colpl-
sce e. insieme. suscita per-
plessita, forse anche dissenso. 
A no! preme per ora sottoli-
neare 1'alto livello, addirittu
ra il vertiginoso magistero, 
che gia abbondantemente flui-
scono da contlnentl ritenuti 
fino a ieri cinematograflca-
mente sottosviluppati. Cuba e 
il Senegal, attraverso due film 
comunque prestigiosi. sono en-
trati a vele spiegate nell'ocea-
no del Festival: e hanno mes-
so In ombra cinem«tografie e 
registi che una volta teneva-
no saldamente il dominio dei 
marl. Non rimane infatti soa-
z!o oer dire degli ultimi film 
dl Stanley Kramer f Siano be-
nedetti animali e uomint) e 
d! Marcel Carn£ fGli assas-
sini dell'ordine). Ed e giusto 
che questo soazio se lo siano 
preso I colonizzatl di un 
tempo. 

Ugo Casiraghi 

Huston vince 
gli «incontri» 

di Prades 
PRADES, 27 

La morte, 11 piu recente 
film di John Huston, ha vinto 
il gran premio della tredicesi-
ma edizione degli Incontri ci
nematografici intemazionali 
di Prades. 

Successo di 
« Capuleti 

e Montecchi» 
a Buenos Aires 

BUENOS AIRES, 27 
L'opera Capuleti e Montec-

chi di Bellini e state presen-
tete con grande successo al 
teatro Colon di Buenos Aires. 

La dlrezione del teatro ha 
voluto mettere In scena que
sta opera, in quanto aveva 
quale protagonlste Renate 
Scotto e il soprano Italiano 
ha conquistato il pubblico dl 
Buenos Aires con la sua voce 
e con la sua interpretazione. 
Con 1* Scotto hanno divlso 11 
successo 1 tenor! Renzo Ca-
sellato, nella parte dl Romeo, 
e Umberto Grilll In quella dl 
Tebaldo. La regia era affldate 
a Margherlta Wallman men
tre l'orchestra e state dirette 

I dal maestro Enrique Slvlerl. 

€ TROPPI PER POCO» — 
Ci si sono messi in tre per 
scrivere la sceneggiatura del
la prima puntata di questa 
nuova serie c giallo-rosa * « K 
2 + 1 »: Milizia. Hackney e 
Proietti. Poi, naturalmente, 
e arrivato il regista Luciano 
Emmer a tradurre il testo 
scritto in immagini aiutato, co
me e* d'uso, da scenografi, co-
stumisti, truccatori, operatori, 
tecnici vari. Infine, le gemelle 
Kessler, Jonny Dorelli e altri 
attori piu o meno sconosciutf 
hanno dato corpo ai diversl 
personaggi. Troppa gente dav-
vero per f risultati che abbia
mo visto sul teleschermo. Una 
storiella scombiccherata, che 
non aveva ni la suspense del 
€ giallo » ne* la presunta grazia 
del € rosa » ma era, soprattut-
to, soporifera al massimo. An
che gli autori devono aver avu
to il dubbio, a un certo punto, 
che i telespettatori si sarebbe-
ro addormentati: e hanno cer 
cato di riparare ambientando 
la vicenda a Montecarlo e in-
tercalando, tra una sequenza e 

Valtra. lampeggianli immagini 
di insegne al neon. Ma $ stato 
un tentativo vano. 

Del resto, Montecarlo 4 gia 
un luogo noioso al naturale: 
figuriamoci come sfondo d'una 
favoletta come questa. E non 
parliamo della recitazione del
le due gemelle, le quali, non 
potendo esprimersi con le gam-
be, questa volta, sono riuscite 
solo a maltrattare Vitaliano. 
Dorelli ha fatto qualche s for MO 
generoso per vivacizzare il tut-
to, ma francamente non & pro-
prio il tipo da cavarsela nel 
panni del mattatore. 

L'unica parte piacevole del 
telefilm, forse, avrebbe potuto 
essere quella musicale (grave 
anche agli arrangiamenti di 
Pocho Gatti): purtroppo, pe-
rb, per colmo di incoscienza. 
gli autori hanno pensato bene 
di nascondere questa parte 
sotto i cartelli dei titoli e dei 
nomi. 

Seguono altri episodi: una 
bella prospettiva per Vagosto. 

g. e. 

oggi vedremo 
QUEL GIORNO 
(1°, ore 21) 

II primo uomo nello spazio e le successive conquiste scien 
tifiche sono 11 tema della puntata odierna della rubrica di 
Leonardo Valente e Aldo Rizzo. Si ritorna quindi alio storico 
giorno, 11 12 aprile 1961, In cui il primo cosmonauta del mon
do, Yuri Gagarin fu lanciato nello spazio a bordo dell'altret-
tanto famosa capsula « Sputnik ». Da quel giorno sono passati 
soltanto dieel anni ma l'esplorazione del cosmo ha fatto pass! 
da gigante; ascolteremo intervlste di Von Braun, lo scienziato 
tedesco, che e considerato il padre della missilistica americana 
e del generale deH'armata aerea sovletica, Gheorghi Beregovol. 
Presentl In studio l'esperto spaziale msso. Leonid Vladimirov. 
II direttore deU'Osservatorlo di Bochum, Heinz Kaminsky 

IL QUINTO CAVALIERE 
E' LA PAURA (2°, ore 21,15) 

Prosegue con questo film dl Zbynek Brynych. girato nel 
1964, ma apparso sugli scherml italiani soltanto nel 1967. la 
rassegna dedicata al cinema cecoslovacco. Tra 1'altro, nella 
« manlpolazione» italiana, furono introdotte, a suo tempo, see 
ne che con Toriginale pellicola di Brynych nulla avevano a 
che fare, in nome forse del dilagante erotismo o pseudo tale: 
la scena del bordello per soldati tedschi, infatti, e introdotte 
ex-novo dai programmatori italiani, non essendovene traccia 
nel testo di Brynych. Questa premessa e necessaria. perche 
II quinto cavaliere 6 la paura e, al contrarlo, un film austero. 
pensoso, estremamente serio. E lo stesso eplsodio del lupanare 
si colloca tra gli altri «gironi» (un caffe frequentato da 
drogati, da nostalgic!, da disperati; un manicomio ecc.) d'una 
ldeale « discesa agli infer!»: quella che compie 11 dottor Braun. 
medico ebreo espulso dalla professione. alia ricerca affannosa 
di un palo dl flale dl morfina per alleviare le sofferenze di 
un patriota ferito e da lul fortunosamente operate e nasco 
sto. Vincendo 11 timore, l'angoscia, lo scetticismo che nascono 
al cospetto della bestia nazista trionfante, nonche della gene 
rale pavidita e degradazione, il dottor Braun rluscira a sal 
vare il partlglano e si dara la morte. con gesto di sflda e 
di riscatto dinanzi agli occhl gelid! deglt sbirri. 

Attorno agll sparuti eroi del dramma, dominano tutta via 
— con qualche patetlca eccezione — la vilta e 11 conformlsmo 
Brynych concede poche attenuantl ai suol personaggi e alluH° 
con evidenza al perdurare dl certi atteggiamenti. anche a' ^ 
la della concrete situazlone rappresentata. 

15 MINUTI CON BARBARA 
(2°, ore 22,45) 

Un mini-show dedicato ad una nuova leva della canzo-
nette italiana, Barbara, che cantera: Cosa conti tu, II viaggio, 
Una rondine ritorna e Vai con let 

prog ram mi 
TV nazionale 
18.15 La TV dei ragazzi 

II ritorno degli Anl-
matti, I ragazzi di 
padre Tobia. 

19.45 Telegiornala sport 

20^0 Telegiornala 

21.00 Quel giorno 

22,00 Mercoledl sport 

23.00 Telegiornala 
Oggi ai Parlamento 
Sport 

TV secondo 
21.00 Telegiornala 

21,15 II quinto cavaliere e 
la paura 
Film. Regia dl Zby
nek Brynych. Prota
gonist!: Miroslav Ma-
chacek. Olga Schein-
pflugova. 

22.45 Quindicl minutl con 
Barbara 

Radio r 
GIORNALE RADIO* ot« 7. • , 
12, \%, 14, IS, 17. 20, 23.05] 
6: Mattatino MOSical*i 7^«5t 
lari al Pmhmmmt^ S^Ot La 
Camoai 4* aiattiae: 9,1 St Vol 
•tf i d 10: M m ot»1? 11 ̂ O J 
Una voca par «ob taaor* PJa-
cMo Doilwao. I2,10i « la « -
ratta » «a via Ajlaaot IJ. ISi 
Cwfcatto <n ajdawto; 14: M o * 
ponwfiaaio; 16? ProaraaMM par 
I pkcelii I O ^ O J Par vol sio-
vani; I t . lS t La aocrra ercaa 
•tra tfi aiasica l i ip in . I t^Or 
I taraccki; IS^Si liaaco. roa-
•o, giallot 10> I pi o f paaitth 
Otcllo « Viaana; 19.30: Ma-
•ical; 20,1 S: Amtta. al fa 
•ara; 20,20: «Scnarara col 
fooco •; 21.SO: Coacarto dal 
pianist* Saraio Cafaro; 22,30: 
Taccaiao dl >iaaaio; 22.3S: Ri-
toraa Cosiaiot 23» Opal al 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO: ora 0,25, 
7,30, t ,30. 9,30, 10,30, 
11,30. 13^0. 10^0, 17^0, 
1R.30. 19,30. 22.30, 24| •* 
II BMMtniaro: 7.40i 

aio •nmij 9.14: Ma»ka 

•oj 9,40: Soonl m colori 
rorcbaotrai 9^0s m Urn 
rkaao a Loodia », dl 
CraoviUa Woodfeooaa; 
Vatriaa dl on ditco par 
tot 10.35. Otto ptotai 
Alto pradimaatot 14,05: 
airh 15,15: Mothri 
voi| 15,35: Midli dsllo 
10,05: Stadie apaim 
Loop Wajlm. 1935V 

19.15i Vi 
or raatara? 
21^0 . I I 

dairoporo: 22.1 Ot 
•Pcolto; 22^0: « La 
dalla Land* ». 

Radio 3° 
Ora 10: Coacarto dl 
111 Concarti dl Alatooai; 12i 
Llaforautoro 
12^0* M 
14.30: Opera la atataab « 
trico o aaaadattos. Opara dl 
Hoctar Oarttan IS^Oi RJrroV 
lo dl oatoras Gtovoaojl PPcV 
nit 10.15: Coacaite dal »»> 

a dal ctar!caaja*noto P. Va-
17^S: Maaka taari 

10^0. MoPteo lappa. 
m 19.4St Mookao di 
o ARtaMti 19,15: ~ 
opal aarai 20,45t Ma 
P. do Ciordlali 211 II Clomale 
#•1 Tofitv 
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