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la Mostra del cinema al Lido: ragioni di an no e motivi di ana lot fa 

I cineasti per un contatto 
diretto con gli spettatori 

le prime 

L'obiettivo delle « Giornate del cinema itali 
della dialettica culturale senza la mediazione 
forza tenerli divisi - La «libera iniziativa» dei 

ano » e appunto quello di avvicinare tra loro i due protagonist] 
di chi, per fare la sua politica, i suoi affari o la sua mostra, vuole per 
produttori si traduce in un ferreo condizionamento del pubblico 

Cominciata ieri a 
Venezia la XXXIII 
Mostra del cinema 

Chaplin ha posto il veto alia proiezione di 
quattro suoi film — Alle dichiarazioni di Ron-
di fa eco quella del «comitato di lavoro» 

Dalla redazione 
VENEZIA. 21 

Oggi ha preso avvio la nu-
tritissima serie delle proiezio-
ni delle varie sottosezioni del-
la XXXIII Mostra d'arte cine-
matografica di Venezia. Si e 
cominciato alle 9 con Postchi 
(«II postino») di Daryous 
Mehrjul (Iran): si e prosegui-
to con Le grand sabarodage 
( d l grande affondamento »). 
di Alain Perisson (Canada), 
Salut Jerusalem di Hebry Cha-
pier (Francia). La nostra 
marcia, un documentario pro-
dotto dalla «Sovexportfilm > 
(URSS). Studenten auf Scha-
jott («Studenti al patibolo ») 
di Gustav Ehmck (Germania 
occidentale). Cabaret di Bob 
Fosse (USA). A queste proie-
zioni si sono aggiunte la mo
stra del documentario e del 
cortometraggio e. naturalmen-
te. la retrospettiva di Chaplin. 

A proposito di quest'ultima 
va segnalato che lo stesso 
Chaplin ha posto il veto alia 
proiezione di quattro pellicole 
che si trovavano gia a Vene
zia: si tratta di Pay Day 
(1922), Snnnyside (1919) e A 
Day's Pleasure (1919) oltre 
che del piu nolo The woman 
of Paris (1923). un'opera che 
piacque molto al grande regi-
sta sovietico Pudovkin. Non 
si conoscono ancora con pre-
cisione le ragioni del « veto» 
posto dal grande Chaplin alia 
proiezione di questi suoi film. 

« Venezia non e dunque — 
non lo e quest'anno. e ci si 
augura che non lo sia per il 
futuro — una esposizione pri-
va di responsabilita, una ras-
segna equivocamente " ogget-
tiva ". una manifestazione a 
carattere corporativo. L'am-
bizione di questa Mostra e 
che sia rettamente inteso il 
sun discorso critico unitario >. 

E' questa una dichiarazione 
del comitato di lavoro della 
XXXIII Mostra del cinema. 
«Venezia — prosegue la di
chiarazione — e una mostra 
degli autori, e vuol porsi co
me strumento al servizio de
gli autori. che hanno una ag-
gressiva necessita di dire 
qualcosa. sul terreno linguisti-
co. ma soprattutto su quello 
piu propnamente ideale o an-
che ideologico >. 

Una dichiarazione della 
quale non si sa se apprezzare 
il candore o il cinismo, tan-
to piu che essa viene impu-
dentemente resa pubblica do-
po il rifiuto opposto da Gian 
Luigi Rondi al film algenno 
Dicembre. Un rifiuto. come 
e noto. motivato da ragioni 
politiche. poiche si tratta di 
un'opera ispirata alia Resi-
stenza algerina e che ha il so
lo torto (ma per Rondi si trat
ta di un torto capitale!) di di-
ipiacere alia burocrazia cine
matografica francese. cui lo 
ttesso Rondi e legato a dop 
pio filo 

Ma Rondi non ha evidente-

mente il senso del ridicolo. In 
una dichiarazione rilasciata 
oggi egli afferma infatti di 
aspettarsi molto da questa 
Mostra perche. egli aggiunge, 
«credo nella formula nuova 
di una manifestazione in cui 
non si fanno piu scelte auto-
ritarie con pochi film selezio-
nati da poche persone; al con-
trario. molti film validi (qui 
la sintassi traballa. per re-
sponsablita che non si sa be
ne a chi addebitare. n.d.r.) 
scelti attraverso prospettive e 
ottiche diverse >. Quasi che 
il problema della Mostra fos
se quello di un aggiustamento 
dei cnteri di scelta secondo 
un garbato pluralismo di cri-
teri estetici e non piuttosto 
quello di un radicale rinnova-
mento in senso democratico 
delle strutture stesse nelle 
quali si organizza la produzio-
ne cinematografica e il suo 
rapporto con il pubblico. con 
i destinatari, con le masse. 

«rUnitd» 
e Venezia 

Come £ gia avvenuto I'anno 
scorso, i critici cinematografi-
ci deZZTJnita sono solidali con 
le forze del cinema ilaliano. 
che hanno rifiutato di dare la 
loro collaborazione alia Mostra 
veneziana diretta dal recenso-
re del giornale fllo-fascista 
II Tempo Essi, pertanto, par-
teciperanno alle « Giornate del 
cinema italiano» promosse 
dall'ANAC e dalVAACI e alle 
quali hanno adento numerose 
organizzazioni sindacali e cui-
turali. Brevi e saltuari servizi 
di cronaca saranno, tuttavia, 
forniti ai nostri lettori, che po-
tranno usufruire di un'intor-
mazione sintetica ed essenzia-
le sullo svolgimento del festi
val veneziano. Con il loro ge-
slo. i critici cinematografici 
deWUnita intendono, fra Val-
tro, ribadire Vesigenza che la 
stampa in genere dedichi piu 
attenzione ai problemi relati
ve alto sviluppo di libere strut
ture atte ad apevolare la pro-
duztone e la diffusione di un 
cinema ispirato a intenti co-
noscitivi, invece di attenersi a 
una pratica pinrnalislica con-
dizionata — addirittura in ter
mini di spazio tipoqratico — 
da iniziatire che. anche quan-
do sembrano assumere le ra
gioni dell'arte e delta cultura, 
tendono a lasciar immutalo 
un ordine di cose volto a 
esclusivo beneficio di inte-
rcssi particolari. 

Nolo il figlio 
di Mike Bongiorno 

MILANO. 21 
E' nato OBgi. in una clinica 

milanese. i] figlio di Mike 
Bonciorno e Daniela Zuccoli: 
si chiama Mike junior. La 
sienora Boneiomo e il neona-
to stanno bene. 

in breve 

£' morto lo scenografo Roger Furse 
LONDRA. 21 

Lo scenogralo inglese Roger Furse. che insseme con 
gir Laurence Olivier, curd per il teatro tutto il repertono 
shakespeanano e morto per un male incurabile. a 68 anni. 
nella sua ab;tazione di Corfu 

Dopo aver creato per anni coatumi e scene per l'OJd 
Vic Theater di Londra. Roger Furse passo al cinema firmando 
scene di film come Ivanhoe, I cavalien della tavola rotonda 
•d Elena di Trota. 

Spettacoli polacchi alle Olimpiadi 
VARSAVIA, 21 

Tre fra i piu tamosi comple&si polacchi — il Laboratono 
teatrale di Grotoswski. il Teatro della Pantomima di Tomas-
zewski (Wroclaw! e il Complesso di canto e danza « Ma-
zowse» — si esib:ranno durante le Olimpiadi di Monaco II 
notissimo compositore Krzysztof Penderecki ha composto un 
brano di miLsica per i giochi Olimpici. 

I corsi airAccademia d'arte drammatica 
U 25 settembre scadono i termini per la presentazione 

delle domande di ammissione al concorso per allievo regista 
e allievo attore per I'anno accademico 1972-73 nella Accademla 
nazionale d'arte drammatica <« Silvio D'Amico». 

Per informazionl rivolgersi alia Segreteria in Via Quattro 
Itontane, 20 • Roma, 

IV 
Gli autori del cinema ita

liano che contestarono la mo
stra veneztana del 1968, I'ul-
tima della gestione Chiartni, 
furono aggredtti e picchiatt, 
sotto gli occht della polizta 
in tenuta da combattimento, 
immobile per non dire com-
ptactuta, da squadre fasciste 
sobillate e pagate dagli eser-
centt del Lido, t quali crede-
vano, con la compltcita di 
chi. per rimanere m sella, 
aveva ogni interesse a farglie-
lo credere, che i cineasti fos-
sero venuti da Roma per 
smantellare il festival e to-
gliere addirittura a Venezia 
il privilegio della sua antica 
e famosa istituzione culturale. 

Oggi, a quattro anm di di-
stanza, gli autori del cinema 
italiano. non piu divisi come 
allora, ma di nuovo rtuniti 
attraverso le loro due associa-
zioni (ANAC e AACl) nelVim-
pegno di una battaalia ideale 
e politica a largo respiro — 
che comporta t sacnftci di 
ogni resistenza democratica. 
ma e la sola che possa con-
trastare la prepotenza restau-
ratrice che si sta consuman-
do a Roma e al Lido — seel-
gono ancora Venezia per ri-
badire ragioni e proposte. 
problemi e prospettive nel
le loro giornate di informa-
zione e di dibattito, oltre che 
di presentazione di quel loro 
film che saranno riusciti a 
strappare al veto dei produt
tori e alle manovre congiunte 
dell'industria, della mostra e 
del governo. felicemente soli
dali nell'opera di repressione 
dell'iniztativa, 

Certt giornall hanno parla-
to di controfestival, di con-
tro-mostra, un po' perche i 
quotidiani, come si sa, hanno 
bisogno di titoli «gtornalisti-
ct», e un po' forse perche" 
gli autori non avevano chia-
rito a sufficienza fin dall'ml-
zio db che, col passar dei 
giorni, e apparso sempre piu 
evidente quale scopo prima-
rio della loro manifestazione. 

Che cosa sono. dunque, que
ste Giornate del cinema ita
liano che si svolgono a Ve
nezia e nella seconda setti-
mana della Mostra al Lido 
per motivi che dovrebbero fi-
nalmente risultar limpidi a 
tutti? A Venezia per ricon-
fermare, diremmo clamorosa-
mente, che il rispetto per la 
grande tradizione cinemato
grafica della citta non solo e 
fuori causa, come lo era net 
'68. ma e ragione di ulterio-
re e piu avanzato impegno: 
e nel corso del festival (che 
non per nulla hit cercato di 
condensare nella seconda meta 
gli spettacoli a suo avviso piu 
attraenti e a competilivi») 
semplicemente per colma-
re, approfittando del momen-
to in cui la gente in Italia 
sembra tutta occuparsi di ci
nema, it vuoto ideale della 
Mostra e illustrare una situa-
zione cinematografica che gli 
awersari della iniziativa elo-
quentemente dimostrano di 
voter tenere nascosta. 

Prendiamo il primo tema 
di discusstone annunctato, a II 
diritto d'autore e la proprie-
ta del film*, che in qualsta-
si altro convegno potrebbe as
sumere I'asvetto di una 
divagazione teorico - giuridica, 
menlre le victssitudim patite 
da ogni stngolo autore, che le 
chiarira at pubblico. per alle-
stire la proiezione della pro
pria opera, lo renderannn 
drammaticamente pratico e 
vivo. Per chi lavora Vautore 
del film se non per il pub
blico che andra a vederlo? Ha 
Vautore, dunque, qualche di
ritto di scegliersi il suo pub
blico, oppure questo diritto 
deve essere esclusivamente ri-
servato al produttore o al di-
stributore. che gia ne fannn 
I'uso tncontrollato che sappia-
mo, ma vorrebbero ora tmporre 
anche la manifestazione cultu
rale cui mandare o non man-
dare un certo film? Lo stesso 
vicecommtssano alia Mostra 
ha dovuto. sia pure per moti
vi diplomatic! sugqentigh dal
le circostanze. proclamare il 
cnteno che nessun film vuo 
essere accettato senza il con-
senso del suo autore. Ora con 
quale giusttficazione. e in ba
se a quale legge. la Mostra 
e t sunt alleati. tra cui in 
prima fila i produttori, pre-
tendono dt tmpedire all'auto-
re Vesercizio dello stesso di
ritto. quando la manifestazio
ne e un'altra? 

Per codeslo ttpo di produt
tore. come per codesto ttpo di 
mostra. il pubblico. invece di 
essere I'mterlocutore piu tm-
portante. e visto sot tan to co
me destinatario passivo. co
me fonte e vittima di specu-
lazione Al contrario nella con-
cezione degli autori il pubbli-

I co. che e la fonte prima di 
ogni tspirazione e creazione, 
dovrebbe essere Vtnterlocuto-
re dialettico dt ogni film Se 
Bunuel. per fare un esem-
pio. vtnee a Venezia un Leon 
d'oro con Bella dl giorno. 
a parte il fatto che lo vin-
ce anche lui con qualche de-
cenmo di ritardo. vt sembra 
che questo leone abbia anco
ra qualche stgntficato serio. 
quando il pubblico e chiama-
to a vederlo con Vlnvito pub-

blicttarto al • film perverso che 
credevate dt non vedere mat»? 
Se gli autori non sono che 
raramente libert di fare i film 
che credono, in Italia il pub
blico non e libero mat rft see-
glierli e di godfirll come vuo
le. e come sarebbe suo diritto. 

Ecco perch6 i produttori ac-
campano sempre e dovunque 
le loro pretese alia propria-
ta del film. Da una parte pro-

mettono agli autori la liber-
ta assoluta che non conce-
dono mai, anche perchi sau-
no che i loro affari sono og
gi possibili, e in Italia in mo-
do speciale, grazie al talento 
di questi cineasti; dall'altra 
fanno della loro «libera ini
ziativa » un dogma che si pro-
lunga oltre la creazione del 
film, al momento della distri-
buzione in cui il pubblico 
deve subire il condizionamen
to piu ferreo. Potremmo dire 
che gli industriali del cine
ma offrono al pubblico solo 
l'lllusione della scelta, per 
quanto, a pensarci bene, oggi 
col governo che li sosttene, 
possono anche far a meno di 
creare I'illusione. 

Se dovessimo privilegiarne 
uno, tra i tanti periodi ne-
ri approntati al nostro cine
ma dalla politica gia ricorda-
ta, forse la crisi del 1954 fu 
la piu grave e foriera di con-
seguenze oggi intollerabiU. Fu 
allora infatti che. mentre alia 
superficie si importava la cac-
cia alle streghe dall'America, 
alle fondamenta si apriva la 
strada alia concezione amen-
cana dello spettatore cinema-
tografico, cominciando a 
smantellare e a vendere sotto-
banco i circuiti statali di sa
le (ENIC, ECI), patrimonio 
collettivo del nostro pubblico, 
e tanto piu insostituibile e 
preztoso, quanto piu fosse ere-
sciuta la sua richiesta cultu
rale. 

Mentre durante la fioritura 
neorealistica il pubblico mi-
gliore. quello popolare. era 
protagonista accanto agli au
tori dei film piu belli (e n& 
Visconti ni De Stca vorran-
no smentirci, se ricordiamo 
di quei gtorni anche Vinten-
sita e. vorremmo aggiungere, 
la « creativita n delta loro emo-
zione), dalla grande svolta cle-
ricale in avanti tutto elb che 
poteva garantire al pubblico 
una presenza attiva e deter-
minante. una spinta dal bas
so essenziale non solo 
per qualsiasi democrazia, ma 
per qualsiasi cultura, fu spie-

tatamente tolto di mezzo. In-
somma ai moderni <icristiani 
del cinema» furono concesse 
solo quelle catacombe che si 
chiamano cineclub, cmeforum, 
cinema « d'essai », mentre le 
sale parrocchiali si trasforma-
vano in un fiorente eserci-
zio di evasiont. attesta volta si, 
nella « violenza » e nel « vizio ». 

Se dunque la congiura per 
disarmare gli enti e gli istitu-
ti di Stato della loro funzio-
ne culturale e stata sempre 
il segno di una politica che 
mirava e mira ad assicurare 
il predominio ai mercati, ta-
gliando fuori dal tempio sia 
gli artisti che gli spettatori. 
appare altrettanto logico che 
la politica degli autori e del 
pubblico, in concordanza con 
tutte quelle organizzazioni che 
si sono, con maggiore o mi-
nore efficacia. coerentemente 
battute per preservare alio 
Stato democratico il ruolo di 
garante delle liberta costitu-
zionali. debba essere dl se
gno evidentemente opposto. 
Sarebbe una politica suwida, 
se non lo fosse. 

Tutti questi argomenti, che 
vanno dalla liberta d'espres-
sione alia liberta di fruizio-
ne. dal delitto d'opinione alia 
repressione e restaurazio-
ne culturale, dall'inter vento 
dello Stato nel settore cultu
rale pubblico e nelle struttu
re tipo la Biennale e 9a Mo
stra di Venezia, alia situazto-
ne economica attuale del no
stro cinema in rapporto a 

?<uella europea, saranno svi-
uppati nelle Giornate del ci

nema italiano che. per quan
to osteggiate e boicottate co
me si conviene alle autenti-
che manifestazioni di lotta, si 
propongono (altro che con-
tro-festival!) di avvicinare tra 
loro i due protagontsti delta 
dialettica culturale, gli autori 
e gli spettatori, senza la me
diazione di chi, per fare la 
sua politica. i suoi affari o 
la sua mostra, deve per for
za tenerli divisi, 

Ugo Casiraghi 

Cinema 

Fango, sudore e 
polvere da sparo 

Dovremmo forse inlziare 
questo breve discorso sul film 
scritto e diretto da Dick Ri
chards, Fango, sudore e pol
vere da sparo, rllevandone la 
bellezza, meglio ancora l'unl» 
clta tra I westerns prodot-
ti in questi ultlmi anni. Al 
suo confronto, le ironiche 
bambocciate di Sergio Leone 
e di Corbucci scompaiono de-
classate al rango di puerili 
idiozie. Abbiamo scritto piu 
volte che il « genere » western 
e in via di estinzione come 
forma estetlca ormai inca-
pace di esprimere nuovl con-
tenuti: Tunica possibilita che. 
tuttavia, si offra al regista 6 
una riflessione storica sul 
« genere», e, quindi, non una 
sterile adesione mlmetica agli 
avvenlmentl, aU'intrecclo, ma 
rallontanamento nel tempo, 
nella storia, degli avvenimen-
ti colti nella loro pregnanza 
veridica al dj la del mlto. In 
breve, la regla. per offrire 
un'lmmagine verosimile del 
western, sara costretta a or-
ganizzare un processo di estra-
neazione. 

II film di Richards e un 
esempio convincente di come 
sia possibile condurre a ter-
mine quel processo di estra-
neazJone di cui sopra attra
verso una notevole compat-
tezza formale. Innanzitutto. 
lingulsticamente, Richards di-
strugge l'artificio delPa intrec-
clo» (e della suspense): c'e. 
invece, il flusso casuale e rea-
listlco degli avvenlmentl del
la vita quotidiana in cui-sono 
immersi un gruppo dl cow
boys impegnati a traslocare 
duemlla cap! dl bestiame in 
Colorado. E la verosimigllan-
za lievita, appunto, su questa 
casualita. su questa dolente 
oggettivita in cui agiscono uo-
mini «senza qualita» che 
fanno 1 cow-boys perche* «non 
sanno fare nient'altro nella 
vita ». 

Richards, attraverso una 
pensosa concatenazione di se
quence — scarne, documenta-
ristiche, quasi dei adagherro-
tlpi viventi» (straordlnario 11 
tono consunto del colore) — 
ci narra non solo le peripezie 
di questo lungo viaggio verso 
il Colorado, ma ci esprlme la 
tragedia di una esistenza ab-
bandonata all'inclemenza del
la natura e degli uomini. Spet
tatore innocente e indifeso e 
Ben. un ragazzo entusiasta. 
desideroso dl conoscere la 
«violenza» della vita a fian-
co di Prank Colpeper. il capo-
gruppo della spedizione. una 
sorta di Dio in terra, un di-
sincantato anti-eroe ma anche 
preoccupato soltanto che la 
sua mandria arrivi felicemen
te a destinazione. 

Fango, sudore e polvere da 

Si gira a Londra 

Tre donne nei Cari 
genitori di Salerno 

Concerto 
ne! XXVIII 

della Liberazione 
della Romania 

n XXVIII anniversario del
ta Liberazione della Romania 
sara celebrato questa sera alle 
ore 21 con un concerto nella 
sede dell'Accademia di Roma
nia in Roma a Valle Giulia. 
II soprano Virginia Manu. la 
violinista Maria Muresanu e 
il pianista Valentino Proczyn-
ski eseguiranno musiche di 
Enescu. Popovici, Pranck e 
Brediceanu. 

Nell'occasione sara inaugu
rate nella Sala della Biblio-
teca dell'Accademia, una mo
stra del libro di storia ro-
meno. 

LONDRA. 21 
Enrico Maria Salerno sta 

girando a Londra 11 suo se
condo film* Cart genitori. II 
primo giro di manovella e sta
to dato in questi giorni. In
terpret! principali sono Flo-
rinda Bolkan. Catherine Spaak 
e Maria Schneider. 

II film narra la storia d! 
una signora della buona bor-
ghesia romana. che non ha 
piu notizie della figlia di-
ciannovenne mandata in un 
«colleges inglese a studiare. 
Alia ricerca della figlia, ne ri-
percorre le tracce e ne rive-
de, indirettamente. le espe-
rienze Ma la ragazza. una 
volta rintracciata, si dichiara 
decisa a proseguire da sola il 
proprio cammino verso un 
mondo di verso, migliore; e la 
madre rinuncia al ricatto dei 
sentiment!, capisce, augura 
buon viaggio e torna a Roma, 
da sola. 

«La storia — dice Salerno 
— e un pretesto attraverso il 
quale vorrel contrabbandare 
alcuno Idee. Soprattutto una 

convinzione: siamo alia fine 
di un vecchio mondo, prossi-
mo a chiudere un'era e co-
minciame un'altra. La nuova 
era e in mano ai giovani. E 
per partire con la nuova ar
ea. 11 molo. dietro, deve esse
re pulito. Nessun ricatto fa-
miliare ». 

Nel ruolo della madre re-
citera Florinda Bolkan. che 
sotto la regia di Salerno ha 
gia interpretato Anonimo ve
neziano; 1] personaggio della 
figlia e stato affidato a Ma
ria Schneider (che ha recen-
temente terminato di girare 
L'ultimo tango a Pangi di 
Bertolucci); e fara parte del 
cast anche Catherine Spaak 
nella parte di una giovane 
intellettuale che accompagna 
la madre nel suo viaggio in 
Inghilterra. 

Nella foto: Catherine Spaak, 
Florinda Bolkan e Maria 
Schneider. 

Rai yi/ 

sparo e un ltlnerarlo della vio
lenza: c'e la violenza dl un 
mestlere mal pagato; la vio
lenza della repressione psico-
logica; la violenza del bleco 
opportunlsmo dl Prank Col
peper (che rifiuta il soccorso 
a una comunita religiosa per 
egoistiche necessita); ma c'e 
anche la violenza amblgua e 
sottile della stessa comunita 
religiosa « pacifista » che, pur 
alia ricerca di una «terra pro-
messa» per l deboli e gli 
sbandati, finisce per annien-
tare il suo sogno i neon tarn i-
nato e «innocente» In una 
astrazione colpevole concept-
ta da uomini 11 cui ideallsmo 
li trascinera fuori della vita e 
della storia; e c'e, infine. la 
violenza della gratuita della 
morte. 

Dopo 11 massacro finale, non 
restera in vita che Ben. dife-
so soltanto dalla sua vera in-
nocenza e dal suo elementare 
ma puro senso della giustizia. 
In questa forte ma semplice 
struttura Ideologlcoformale. 
Dick Richards muove 1 suoi In-
terpreti (Gary Grimes. Billy 
« Green » Bush, Luke Askew, 
Bo Hopkins, John McLiam. 
Geoffrey Lewis, Wayne Su-
therlan, Raymond Guth. Matt 
Clark e Anthony James) con 
estrema sobrleta\ e senza che 
11 loro « fasclno » si trasforml 
mal In «eroismo». 

La dama rossa 
uccide 7 volte 

Dama ' rossa contro dama 
nera: cosl vuole un'arcaica 
superstlzlone teutonlca lega-
ta ad un lugubre maniero 
dove, si dice, ogni secolo le 
due mltiche fanciulle ripren-
dono vita, e con loro 1 ritl 
orgiastico-macabri che fanno 
parte della sangulnaria tradi
zione del castello. 

Questa storia si rlpete pun-
tual mente e, altrettanto pun-
tualmente. Testate cl amraor-
ba con film come questo, di
retto a colori da Emillo P. 
Miraglia e « interpretato » da 
Barbara Bouchet, Ugo Pagliai 
e Marina Malfatti. 

I senza Dio 
Non si capisce proprio chi 

siano, questi Senza Dio, giac-
che la vlcenda di questo film 
narra della lotta senza quar-
tiere fra due killers e una 
banda dl fuorilegge sudame-
ricani. Come al sollto, il sini
stra motivo del conflitto fra 
malviventi e la prospettiva 
della taglia che alletta molto 
! due « ragionieri del crimi-
ne» El Santo e Minnesota 
Clay. Alia fine, e una vera 
ecatombe, a cui non scampa-
no di certo i malcapltati spet
tatori. Ha diretto Roberto B. 
Montero, mentre Antonio Sa-
bato, Chris Avram, Erika 
Blanc e Pilar Velasquez sono 
i protagonisti. Colore su scher-
mo largo. 

Acquasanta Joe 
Senza dubblo, il gia fin trop-

po mitico bounty killer sta 
diventando ormai una vera e 
propria divinita. Dopo quell! 
dell' « ave Maria », dello « Spi-
rito santo», del «Pater no
stro » e del «Cosi sia». ecco 
che arriva anche « Acquasanta 
Joe » ex-chierichetto divenuto 
pistolero professionista. cac-
ciatore di taglie, meticoloso e 
avido giustiziere. II nostro 
«Acquasanta» e proprio un 
killer modello, giacchfe ripo-
ne i suoi a sudati» risparmi in 
una banca dell'ovest, che sa
ra poi saccheggiata da rapi-
natori senza scrupoli. A que
sto punto, Joe monta su tutte 
le furie alia ricerca dei malvi
venti, che verranno debellati a 
suon di pallottole. Noioso ed 
esasperante, questo film d'am-
bientazione secessionista non 
offre nemmeno le consuete, 
timide evasioni di un cinema 
tipicamente consumistico. Re
gista di Acquasanta Joe e un 
certo Mario Gariazzo, che ha 
voluto come protagonisti gli 
scialbi Ty Hardin. Lincoln Ta
te e Richard Harrison. Colore 
su schermo largo. 

Cosi sia 
II «western ridanciano» 

sembra essere l'ultimo grido 
di un far west « made in Ita
ly ». A dir la verita, sembre-
rebbe proprio un grido di do-
lore. giacche il filone «west
ern-spaghetti » conta sempre 
meno adepti, e sta scivolando 
verso il totale esaurimento del
le pallide idee espresse finora. 

Anche in questo film, che 
vorrebbe rlsparmiarcl disgu-
stosi spargimenti di sangue. 
non c'e un briciolo di origi
nal ita e tutto si risolve in gros-
solane scazzottate ed equivoci 
piuttosto scontati. Una paro-
dia come tante altre. diretta 
con brio ma senza guizzi di 
sorta da Alfio Caltabiano e 
interpretata dai poco espressi-
vi Luc Merenda e Alf Thun
der. affiancati dalla graziosa 
Sydne Rome. Colore su scher
mo largo. 

vice 

Concorso 
per ^orchestra 

del Teatro 
dell'Opera 

n Teatro dell'Opera di Ro
ma bandisce un concorso na
zionale per esami ai seguenti 
posti in orchestra: un posto 
di prima viola, di terza viola, 
di primo corno, quarto dei 
violin! primi; sette posti di 
violini. quattro di viola, due 
di violoncello, due di contrab-
basso. tutti di fila; un posto 
dl seconda arpa, Le domande 
In carta legale con i documen-
tl dl rito, dovranno pervenire 
all'Ente autonomo romano 
(via Firenze, 72) entro 11 25 
ottobre del corrente anno. I 
concorrenti non dovranno su-
perare il trenticinquesimo 
anno di eta, salvo la protra-
zione di tale limite prevista 
dalle vigenti disposizlonl dl 
legge. Per altre informazionl 
gli interessati possono rivol-

• gerel al Teatro dell'Opera. 

controcanale 
LE AVVENTURE DI CON

RAD — Domenica, la Rai lia 
avviato un tipico ctclo televi-
sivo da coproduzione: quattro 
racconti di Conrad, realizzati 
da altrettanti registi, con atto-
ri di varia nazionalita e con 
i quattrini (e le esigenze 
spettacolari-commerclali) del-
I'ltalia, della Francia e del
la Germania Occidentale. II 
rischio del debutto di questa 
bizzarra serie — che teori-
camente dovrebbe proporre al-
meno quattro diverse rilettu-
re televisive dell'autore bri-
tannico — 6 toccato ad un 
italiano, Vittorio Cottafavi: un 
regista che, purtroppo, sta 
lentamente consumando la 
buona reputazione che si era 
costruita pazientemente negli 
anni scorsi. Cottafavi, infat
ti, ha sviluppato in questo pri
mo incontro esattamente il 
peggio che ci si poteva aspet-
tare: e, pur riconoscendogli 
le attenuanti dei condiziona-
menti coproduttivi, il giudi-
zio deve essere decisamente 
negativo. 

Vediamo un po'. Al regista 
e~ stata affidata la riduzione di 
La follla di Almayer, vale a 
dire del primo testo scritto da 
Conrad fra il 1889 ed il 1894. 
E Cottafavi ha dovuto lavora-
re sulla sceneggiatura stesa 
dai francesi De la Rochefou
cauld e Guilloux. Per di piii 
le esigenze produttive gli han
no anclie affidato un attore 
difficilmente malleabile come 
Albertazzi ed una diva, Rose
mary Dexter. Con questi ma-
teriali Vimpresa di un buon 
lavoro era forse difficile. Ma 
non mutano, certamente, le 
responsabilita dell'averla ac-
cettata e flrmata. 

La follla di Almayer non b, 
forse, una delle opere miglio-
ri di Conrad, anche se con-
tiene in sintesi buona parte 
di tutta la sua successiva poe-
tica. Tuttavia il personaggio 

centrale del racconto, nella 
sua lucida follia di emargi-
nato che non accetta la sua 
condizione e sogna una impos-
sibile rivincita sociale, ha una 
sua indiscutibile validita. Sep-
pur macchiata di romantici-
smo, la figura di Almayer si 
prestava anche ad un cauto 
aggiornamento: forse come 
stmbolico rappresentante di 
un colonialisino destinato al
ia sconfitta storica. 

Per far questo, tuttavia, oc-
correva che la sceneggiatura 
venisse liberata da quelle fan-
tasticherie folkloristiche con-
radiane che spesso appesanti-
scono I'opera dello scrittore. 
Si e~ fatto, invece, il contrario. 
Lentamente la figura di Al
mayer si 6 stemperata sullo 
sfondo di una vicenda che 
vede emergere un clima 
«orientate» sempre piu ap-
prossimativo e sconnesso, con 
risvolti addirittura comici in 
alcune sequenze (dalle quali 
sarebbe dovuta emergere, for
se, la descrizione di un Orien-
te misterioso. tenebroso e, per-
chi no?, corrotto). La povera 
Rosemary Dexter, alle prese 
con un personaggio indubbia-
mente difficile, ha fatto nau-
fragio accanto ad un invero-
simile Paul Barge travestito 
da figlio di Rajah malese. E 
al loro flanco Giorgio Alber
tazzi si & sbizzarrito in una 
serie ininterrotta di «scene 
madri», togliendo il flato alto 
spettatore, fl.no a non lasciar-
gli piu scampo per alcuna 
sorpresa: talche' la tragedia 
finale lascia assolutamente in-
differenti, fatta salva la soddi-
sfazione di veder arrivare ta 
parola fine. 

Dopodiche', tuttavia, altre 
tre domeniche ci aspettano. 
Cambieranno regista ed atto-
ri, questo 6 vero: ma la for
mula produttivoculturale sa
rd la stessa. Non v'e da spe-
rare in molte positive novita. 

vice 

oggi vedremo 
SE SCOPPIA LA PACE (1°, ore 22) 

Ultima puntata dell'mchlesta condotta da Raffaele Malel-
lo, tesa ad esamlnare 1'eventuale, auspicabile, fine dell'esca-
lation mondiale agli armamenti atomic!. La trasmlsslone di 
questa sera si intitola Vn impegno di tutti e riassume, in 
un certo senso. anallsi politiche, social! ed economiche intro-
dotte nel precedentl servizi. Avremo cosl un quadro com
plete delle differenti, spesso contrastantl tesi sull'argomento, 
emerse durante il programma In alcune interviste con esperti 
militarl. sociologhi, e uomini politic! di tutto il mondo. 

LA CASA NEL BOSCO (1°, ore 21) 
Quinta puntata dello sceneggiato televislvo francese rea-

llzzato da Maurice Pialat. 
Gli ospitl della «casa nel bosco» fanno rltorno alia fore-

sta, dopo essere statl costretti alia fuga da una incursione 
aerea sferrata dai tedeschl. La vita riprende cosl, come se 
nulla fosse accaduto, in un'atmosfera pastorale fuori d'ogni 
dimensione. del tutto improbablle, tanto lontana dal rombo 
del cannone. 

LE METAMORFOSI DI UN 
SUONATORE AMBULANTE 
(2°, ore 21,15) 

Si conclude stasera il ciclo dedicato al teatro di Peppino 
De Pilippo con una farsa all'antica in un prologo, due parti 
e cinque quadrl intitolata Le metamorfosi di un suonatore 
ambulante. 

Questa commedia di De Pilippo, che vuole Inserirsl nella 
classica tradizione della «Commedia deU'Arte», narra di 
un suonatore ambulante, ex-attore di origine partenopea, 

improwisatosi sensale di matrimoni per pieta di una giovane 
donna tenuta in scbiavltu dal meschino tutore. 

programmi 
TV nazionale 
18,15 La TV del ragazzl 

• II raccontafavole», 
a La plccola regina 
bianca ». 

19,45 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

20.30 Telegiornale 
21,00 La casa nel bosco 

Quinta puntata del
lo sceneggiato tele-
visivo realizzato da 
Maurice Pialat. In
terpret!: Pierre Do
ris. Jacqueline Du-
franne, Agathe Na-
tanson. F e r n a n d 
Gravey. Alexandre 
Rignault, Paul Crau-
chet, Herve Levy, 
Michel Tarrazon, Al
bert Martinez. 

22,00 Se scoppia la paca 
«Un impegno di 
tutti». 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 II teatro di Peppino 

De Filippo 
a Metamorfosi di un 
suonatore ambulan
te ». Farsa in un 
prologo, due parti e 
cinque quadri di 
Peppino De Filippo. 
Interpreti: Peppino 
De Filippo, Angela 
Pagano, Angela Lu
ce, Gennaro Di Na-
poll, Mario Castel-
lani, Annalisa Fier-
ro, Gianni Nazzaro. 
Luigi De Filippo, 
Dory Cei. Vittorio 
Congia, GIgi Reder, 
Nicole Tessier. 

Radio 1° 
CIONALE RADIO: ore 7 , 8 , 
12. 13 . 14. 17. 20 e 23 ; 6: 
Mattutine musicale; 6,30: Cor* 
so di lif^ua tedesca; 6,54: Al-
maaacco; 8,30: L« canzoni del 
mattino; 9 . I S : Vol «d io; 10s 
Mare orsi; 12,10: Vetrina dl 
• Un disco pw I'estate >; 13,15: 
Le ultim* 12 letter* dl ano 
scapolo vianiatore; 14: Zibal-
done italiano; 16: Programma 
per I rasazzi; 16,20: Per vol 
giovani • Estate; 18,20: Co
me e percM; 18,40: I taroe-
chi; 18,55: Pezzo di araruraj 
19,30: Ooesta Napoli; 20 ,20: 
Nabucco. musica di Giuseppe 
Verdi; 22 .20: Andata • r l 
torno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: or* 6 .30 , 
7 .30. 8 .30 . 11.30, 12 ,30 . 
13,30, 15.30. 16,30. 17 .30 , 
19,30 • 22 .30; 6: I I matti-
niere; 7 .40: Baoneiorno; 8.14: 
Musica espresso; 8 .40: Soo-
ni e colori dell'orcliestra; 9 ,14: 
I tarocchi; 9,50: Toa per senv 
pre. Claudia; 10,05: Vetrina dl 
• Un disco per restate >j 
10.30: Aperto per rerie; 12.10: 
Trasmissioni regional); 12,40: 

Alto gradimento; 14: Vetriaa 
di c Un disco per restate m 
14,30: Trasmissioni regional!; 
15: Discosodisco; 16: Cararai; 
18: Hobby musica; 18,35: Loot 
Playing; 19: Monsieur le prav 
fesseur; 20 ,10 : Andata • r l -
torooj 20 ,50: Supersonic! 
22 .40 : La priudpacM Tarafcar 
nora; 73 ,05: La stattetft 
23 ,20 : Musica 

Radio 3° 
Ora 10: Concerto dl aperrurai 
11,15: Musiche Italian* <rog-
gi; 11,45: Concerto oarocxoi 
T2.10: Franx Schubert; 12,20i 
Concerto del Trio Casella; 13* 
Intermezzo; 14: Salotto Otto-
cento; 14,30: II disco in »•-
trina; 15,30: Concerto sinfav 
nico, direttor* Witold Rowickii 
17.20: Fogli iTalbum; 17,3* 
Jazz oggi; 18: Musica leggeraa 
18,15: Selezione da « II garro-
pardo >, musica di Angeto Ma-
sco; 18,45: I perkoli deiram-
bient* per ruomo modeinoi 
19,15: Concerto di ogni sera; 
20,15: Le sonata 41 Gaetano 
Pugnani; 21: Giornale del T*r-
zo - Sett* arti; 22,15: L* •»• 
nat* per pianoforte dl Franx 
Joseph Haydn; 22,55: Ubrl ri-
cevuti. 

LIBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 

• Via htie&t Ovcure 12 lUma 

# TutrJ i Ubd e t-iitcki italuai ed eueri 
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