
r U n i t a / sabato 16 settembre 1972 PAG. 11 / spet taco l i -a r te 

La RAI-TV 
face sulla 
pubblicitd 

illegale 
Abbiamo documentato, mer-

coledl, la strana e grave coin-
cidenza dl tempi fra I'inchie-
sta televisiva Thrilling ed il 
lancio italiano del film II pa-
drino: rilevando come il la-
voro della Jiai si configuri 
obiettivamente come un caso 
di pubblicita indiretta per le 
ripetute citazioni del libro 
da cut & tratta la pellicola 
hollywoodiana e dei tcmi stes-
si che la animano (la mafia 
italo-americana) Chiedevamo 
j.n chiarlmento alia Rai: ma 
Vazienda ha taciuto. 

Peggio. Ieri il «notlzlarlo » 
ufficiale della Rai annuncia 
con queste testuali parole la 
seconda puntata di Thrilling 
che va m onda mercoledi 
prossimo, ventiquattr'ore pri
ma del debutto del filin: 
« Partendo dalla presentazlone 
a New York in anteprlma del 
film "II padrino", tratto dal 
romanzo di Mario Puzo, con 
l'lntervento di personality del 
cinema, il servizio passa pol 
ad analizzare.. », eccetera, 
eccetera. II film vena dun-
que clamorosamente « presen-
tato» sul teleschermo a mi-
lioni di candidati spettatori 
cinematografici e sostenuto 
dai positivi giudizi delle « per-
sonalitan intervistate. E' dif
ficile credere, a questo pun-
to, che la direzione della Rai 
sia distratta a tal punto da 
non capire come possa essere 
giudicato il suo gesto e quali 
possano esserne le . conse-
guenze. 

II nuovo cinema a Pesaro > 

Le immagini di un 
Giappone inquieto 

Due film di Nagisa Oshima, presentati insieme ad altre opere di 
registi nipponici, offrono un quadro della crisi ma anche dello 
slancio delle lotte popolari del paese asiatico negli anni sessanta 

Dal nostro inviato 
PESARO, 15 

La personale dl Nagisa Oshi
ma e stata l'anno scorso l'as-
se centrale della Mostra dl Pe
saro e ha rlvelato una presen-
za registica dl grande e origi
nate rillevo, in nessun modo 
connessa con le poche vallde 
lndlcazlonl Hnora offerte sul 
cinema glapponese dal nostro 
carentissimo noleggio eserclzlo 
(Kurosawa, Mlzoguchl, Ichl-
kawa). Questa volta 11 dlscor-
so e rlpreso e opportunamente 
allargato con due lnlziatlve af-
fiancate: il rlcupero di alcune 
opere di Oshima rimaste fuo-
rl della rassegna del '71 e 11 
loro lnserimento In un pano
rama della produzione nippo-
nlca degli anni sessanta, a me-
gllo chiarlre le prlnclpall ten-
denze dl quel perlodo e te 
maggiorl splnte culturall In 
cul Oshima e altri clneasti si 
sono venutl formando. 

Vasto e suggestlvo e 11 qua
dro cosl ottenuto perche sotto-
llnea, ben oltre la personality 
del singoli autorl, la battaglia 
sostenuta, in un momento dl 
preoccupante recesslone, per 

Al f ianco del 
grande Gatsby 

HOLLYWOOD — Ali McGraw (nella foto) lara la prlncipale 
interprete femminile deila versione cinematografica del « Gran
de Gatsby » di Francis Scott Fitzgerald; Robert Redford so-
sterra la parte del protagonista e la regia sara curata da 
Jack Clayton. Ali McGraw, che ha recenfemente divorziato da 
Robert Evans, si appresterebbe — si afferma a Hollywood — 
a sposare presto Steve McQueen. 

II famoso complesso pop a Roma 

Goliardismo 
degli «Who» 
A scl anm di distanza da 

un'« ep!ca » e clownesca appa 
rizione romana che siusc:to 
dubb: e scalpore — si era nel 
1966. in plena pop escalation 
— gli «Who» si sono ripre-
sentati ieri sera di fronte al 
pubblico del Palasport, dopo 
che il frastuono prodotto da-
gii olandes: « Golden Earring » 
aveva senamente traumatizza-
to I timpani deli'auditor'o. Un 
cosl rozzo antipasto — 1 «GoI-
den Earrings si esprimono con 
1 canoni di un hard eccessiva-
mente monocorde, impostato 
su una sezione ntmica caren-
te di mezz; acustici poliva-
ienti — puo pregiudicare la 
cem senza rimedio: ci6 che 
e puntualmente avvenuto. ma 
la colpa di tutto non pud esse 
re at tnbuita csclusivamente 
alia formaz.one di Amsterdam 

Pete Townshend, Keith 
Moon. John Entwistle e Roger 
Daltrey hanno deluso ogm 
aspettativa. dopo averc: fatto 
credere con un paio di recenti 
album (e, in particolare, con 
I'opera rock Tommy) di aver 
finalmente raggiunto una pie 
nn maturita espressiva, non-
che doti di linguaggio essen 
rial mente autonome da un fe 
nomeno muslcale che li port6 
in auge .senza che avessero 
tutte le carte in regola 

Ancora una volta. e bene r: 
dimens:onare le grand. star 
nate negli anni sessanta «ec-
cezion fatta per gl: ecrellent: 
Rolling Stonesi all'insegna del 
lo spontanejsmo. nel quadro di 
un'opcra/ione commerciale di 
vaste proporzioni. Giullarl sim-
pat:ci ma naltroni, gli « Who » 
isstano fcrmi alia gTfltulta ag-

jvita di My Generation, 

senza possibility di nnnova-
mento alcuna. paghi dei loro 
giochi Istrionici e del n tmo 
sch:zofrenico di un solismo 
sterile ed esasperato. Pete 
Townshend, longilineo trapez:-
sta improvvisatosi chitarra-
gulda dopo la defezione stru 
men tale di Daltrey. organizza 
il sound degli «rWho» senza 
troppa convinzione, badando 
piu che altro ad effetti squl-
sitamente coreografici. mal 
coadiuvato dalrimpassibile 
John Entwistle, basso di co-
modo. Mentre Roger Daltrey 
riesce ad emergere soltanto a 
tratti fra gli impasti vocali ma
le impostati. 1'unico che svetta 
e il poliedrico Keith Moon, 
batterista poderoso. protagoni
sta dl un background trasci 
nante. senza alcuna concessio 
ne al cVscutibile stile dei com 
pagm. II giovane Keith — in-
contrastato dommatore del 
percu&sionusmo beat teso e po 
tcnte, aheno da ogni caden 
za consuetudinsle — e il solo 
che sfugge alia baraonda fi 
nale, nel frastuono di stru-
menti distrutti e ampliflcatori 
che rovinano sul palco 

In sostanza, uno show fer-
mo nel tempo, che ci riporta 
al goliardismo musicale degli 
« Who » anni 'fiO, in una atmo 
sfera oggl quanto mal falsa ed 
evanescente. E, purtroppo. non 
e ancora suonata l'ora della 
resa dei conti per un mlto 
fragile come quello di que 
sto complesso-. gli «Who» 
contmueranno a proporcl de
licate c raffinate incision), del 
tutto lnverosimili. senza che 
nessuno ne rlvcndichl la pa 
ternlta, 

d. g. 

difendere la liberta d'esprea-
sione, la voce dl un cinema 
democratico e le raglonl dl 
un'arte travagllata. Sostanzlal-
mente, agll inizi del Sessanta 
11 dramma del dopoguerra in 
Giappone non poteva ancora 
dirsi finlto. Alia rlpresa Indu-
striate avviata sotto l'egida del 
neocolonialismo americano fa 
riscontro la grande protesta 
operaia e studentesca. mentra 
1 nuovl monopoll si forgiano 
suiresempio statunltense. A 
sua volta la sinistra giapponp-
se, la cosiddetta « notte e neb-
bia». ha conoscluto le crisi 
del 1953 e del '56 che hanno 
provocato 1 prlml mot! extra-
partiticl. 

Nella rettlflca delle prospet-
tive non si assiste soltanto a 
una violenta lacerazlone gene 
razionale tra i rituall distrut
ti dalla guerra e le nuove real-
ta soclall, ma anche a una ml-
stificazlone del valori « glova-
nl» originate dallo sbanda-
mento dl quegli anni e dalla 
masslccia supergestione USA. 

Di tall lncertezze si fanno 
portatorl dlversi registi cine
matografici, a volte arrischlan-
do il dibattito politico diretto, 
a volte trasfondendolo poleml-
camente nel filoni commer-
clall sostenutl dal mercato fl-
no a esasperarli, a « sabotarll» 
per eccesso ed oltranza. Spes-
so respedlente ha breve dura-
ta e altera 1 registi piu corag-
giosi sfidano il licenziamento 
e si mettono In proprlo, dl-
ventando produttorl dl se stes-
si, o riunendosi in coopera
tive. VI e pol, staccato da tut
te le .strutture convenzlonall, 
l'autehtlco cinema mllltante 
che lavora su lnchleste dl tlpo 
glonialistlco, su documentarl 
di protesta e dl controlnfor-
mazlone. presents sempre do-
v'e In corso una lotta popo-
lare. Questo materiale, Ingen-
te nella quantita e di grande 
interes.se, non usufrulsce del 
circultl dl proiezlone normall 
e deve istltulrli caso per ca
so. Alio scopo dl presentare a 
un pubblico piu numeroso 
possiblle lo sconvolgente Mi 
namata: le vittime e il loro 
mondo su alcune popolazionl 
di pescatori colpite da malat 
tia per inquinamento indu-
striate, il regista Noriakl Tsu-
shimoto e il suo gruppo Hlga-
shi hanno girato tutto il Giap
pone noleggiando un giorno 
dopo l'altro una sala di proie-
zione in ogni citta o villaggio, 
non solo raggiungendo cosl 
una cospicua cifra di spetta
tori ma mobilitandoli. con la 
forza delle loro immagini. In 
comitati e associazioni. 

Entro te forme della conta-
minazione politica-spettacolo. 
Oshima ha riconfermato una 
vocazione che non trova molti 
raffronti nel cinema mondla-
Ie. Speclalmente indlcativi so
no apparsi i suoi due film pre
sentati quest'anno a Pesaro. 
che fanno capo a due moment) 
nevralgici della recente situa-
zione ideologica nipponica: il 
primo, del 1960, Notte e neb-
bia del Giappone. e in parte 
autobiografico e si richiama 
alia lotta nazionale contro il 
patto di slcurezza nippo-ame-
ricano firmato in quell'anno; 
1'occasione era sembrata pro-
plzia per la riunificazione dei 
movimento rivoluzionario do
po I contrast! post-staliniani 
e il rafforzamento delle «set-
te» studentesche della cosid
detta nuova sinistra. Oshima 
sottopone a serrata dialettlca 
11 momento di questo tenta-
tivo e i suol retroscena. con i 
cravi residui della burocrazia 
del potere e d'altra parte con 
i velleitarismi machiavellici 
della contestazione est rem is ta. 

II secondo film. Sulle can-
zont sconce giapponesi (1967). 
radicalizza i conflitti di clau
se delle varie posizioni giova-
nili di fronte al problemi del
la guerra imperialista. dell'ur-
banesimo oppressivo, della fal
sa educazione scolastica, sul 
filo di canzoni popolari usate 
come specchio di vecchie e 
nuove responsablllta: per cui 
vediamo. .ad esempio. un ri-
tornello suite prostitute corea-
ne (del tempo in cui il Giap
pone occupava la Corea). can-
tato a sfida da una studentes-
sa immigrata. mettere a tacere 
iJ We shall overcome del dis 
senso americano. intonato da-
gli universitari borghesi di To 
kyo come facile scarico di co-
scienza. 

Altrove, rlpetiamo, 1 vuot! 
morali e politic! del Giappone 
contemporaneo sono racconta-
ti in forme piu eccentriche e 

La VII Sagra 
musicale 
di Prato 

PRATO. 15 
Dal 6 ottobre al 28 novembre 

si terra a Prato la settima Sa 
gra musicale che comprendera 
otto concerti. II primo sara 
tenuto dal pianlsta Sviatoslav 
Richter che suonera brani da 
Mendelssohn. Chopin. Scrla-
bin. Seguiranno, poi: sabato 
1 ottobre: Orchestra Filarmo-
nica di Varsavia; dlrettore Wi-
told Rowicki; martedi 24 otto
bre: Orchestra Pilarmonica di 
Varsavia; direttore Andrzej 
Markowski; giovedl 26 otto
bre: Berliner Slnfonie Orche-
ster. direttore Kurt Sander-
ling. martedi 31 ottobre: Re
cital del piamsta Maurizio 
Pollinl; giovedl 9 novembre: 
Recital del pianlsta Riccardo 
Risaliti; giovedl 16 novembre: 
Orchestra Pilarmonica dl Le-
ningrado; direttore Alcksandr 
Dmitnev; martedi 28 novem
bre: Recital del pianlsta Niki-
U MAgalof. 

deliranti. Hanno destato sen-
sazione le pellicole dl Shohei 
Imamura che, partendo da 
grosse invenzioni romanze-
sche, si definiscono via via in 
Hgurazioni barocche dove l'uo-
mo — travolto da inesorabill 
scadenze dell'lstlnto: llbidlne, 
ferinita. fame, ignoranza, su-
perstizione — diventa fragile 
oggetto nella bufera, «laset-
to » strlsciante su sentieri sco-
nosciuti. Questa dimenslone 
entomologlca dl un falllmento 
individuate che cela pero al-
l'origine motivl socialmente 
concretl (e in cul la fatallta, 
mistica o terrestre che ap-
paia, ha sempre un solo no-
me: potere) e Ulustrata con 
crescente maestria in Crona-
che entomologiche giapponesi 
(1963), Rosso desiderio omict-
da (1964) e II profondo desi
derio degli dei (1968). 

Quanto a Kojl Wakamatsu, 
regista che si dice abbia fat
to parte in gloventu dl una 
banda dl gangsters, la sua for
mula si basa su una disperata 
esaltazlone del binomlo eros-
delltto: ma nel film Su, su 
due volte vergine (1969) e chia-
ro che la sanguinosa corsa al-
l'annullamento rappresenta so-
prattutto l'oltraggio a una so-
cleta imbastardlta e tradltrice. 

Tino Ranieri 

Sugli schermi « Nel nome del padre » 

Ribellione 
in collegio 

Bellocchio, nell'intento di presentare il microcosmo di un istituto ge-
stito da religiosi come lo specchio di una intera societa, ha reallzzato 
un'opera di tutto rispetto che ha dovuto superare diff icolta di tipo censorio 

Si e aperto il BITEF 

L'avanguardia teatrale 
in rassegna a Belgrado 

Nel nome del padre dl Mar
co Bellocchio esce sugll scher
mi a breve distanza dalla 
sua fulmlnea sortita alle Glor-
nate del cinema Italiano in 
Venezla. Ma giovera rlcorda-
re rhe. pronto da un anno. 
il film ha trovato non poche 
dlfficolta lungo il cammino 
verso gli spettatori; e se 1' 
Italnoteggio (impresa pubbll-
ca per la distrlbuzione cine
matografica) lo ha accettato 
nel suoi listini. cl6 e stato 
solo a segulto dl un'azione 
energica e solldale degli au
torl e del lavoratorl del set-
tore. contro i dinieghl dl sa-
pore censorio oppostl dai rap 
presentanti democristianl nel-
l'ente statale. 

Evidentemente non manca-
no, in Italia, le vedove (nel 
senso spirituate e politico, sia 
ben chiaro) dl Pio XII. L'ul-
timo scorclo del pontificato 
e la morte dl papa Pacelll 
(anno 1958). l'lncerto avvio 
del contrastato periodo sue-
cesslvo sono infatti il quadro 
pertinente del racconto, che 
si svolge quasi tutto all'inter-
no d'un collegio retto da re
ligiosi. dove i figli dl molte 
brave famiglie borghesi. nfiu-
tati da ogni altra scuola del
la Repubblica — come dira il 

Cinema 

II Maestro 
e Margherita 

Non e nemmeno il caso dl 
sollevare, a riguardo del Mae
stro e Margherita, il vetusto 
problema del rapporto tra 
certi adattamenti cinemato
grafici e le loro fonti lettera-
rie. Qui siamo infatti dlnan-
zi, nella piu benevola delle 
ipotesi, a un vero e proprio 
infortunio sul lavoro, da cui 
e stato colto il regista jugo-
slavo Aleksandar Petrovlc nel 
metter le mani. per conto di 
una infelice «produzione as-
sociata» tra il suo paese e 
il nostro, sul famoso roman
zo di Michail Bulgakov. La 
ricchezza tematica e stllisti-
ca del testo originate (la cui 
stesura occupd il decennio 
precedente la morte dell'au-
tore. avvenuta nel 1940. men
tre la pubblicazione e di po-
chi anni or sono) si riduce 
a un troncone sconnesso. ma-
lamente significativo anche 
nel senso di quella polemica 
contro la burocrazia intellet-
tuale sovietica del'.'epoca sta-
liniana. che e certo uno dei 
motivi ispiratori dl Bulgakov, 
ma che per Petrovic diventa 
un ossessivo quanto grezzo 
punto di riferimento assoluto. 

Cosl l'« umorlsmo satlrico » 
dalle «forme e proporzioni 
addirittura apocalittiche » (Lo 
Gatto). che ha fatto apparen-
tare Bulgakov a Gogol, scade 
qui in un brontolio querimo-
nioso. totalmente incapace dl 
dllatazione fantastlca. Assistla-
mo dunque alle disavventure 
dello scrittore Nikolai, owero 
il Maestro (ma in esso si fon-
dono poco accortamente due 
dlversi personaggi dell'opera 
narrativa). che ha scrltto un 
dramma su Ponzio Pilato (in 
Bulgakov si trattava di un 
romanzo) e non riesce a ve-
derlo andare in scena, per le 
abiette manovre di colleghi 
invidiosi e autorevoli. A con-
solarlo e la dolce e devota 
Margherita; ma a compiere le 
sue vendette e Satana in per
sona. giunto con alcuni bef-
fardi assLstenti a Masca. per 
effettuarvi uno sconfortante 
scandaglio sullo stato della 
nuova umanita. 

Petrovic ha voluto identi-
ficare in larga misura il pro
tagonista della vicenda e lo 
stesso Bulgakov, come prova-
no gii sDunti derivanti non 
solo da altre opere. ma anche 
dalla biografia del romanzte-
re. Spunti. del resto. semplifi-
catl e manipolati sino al li
mit! di una estrema rozzez-
za: per cui la temperle cul-
turale contraddittoria e lace-
rata, ma autentica, nella qua
le si svolse il travac?l:o uma-
no e artistico di Bulgakov. 
precipita qui in un clima di 
pura cialtroneria. dl ottusita 
dilagante (ma altera, che co-
sa rappresentano tutti que! 
bei manifest! dell'avangtiardia 
graftca russa?). fuor d'ogni 
verosimiglianza storica e di 
ogni utile connessione con il 
dibattito attuale. 

A cio si aggiungano l'assen-
za di qualsiasi aura masica, 
l'apnrossimazione ambientale. 
la fiacchezza delle immaeini 
(anrhe se e discreta la foto-
grafia a colori di Roberto Ge-
rardi) e la scarsa pertinenza 
dl Ugo Tognazzi — il quale e 
pur quel valido attore che 
sappiamo — nella parte prln
cipale. Mimsy Farmer e poco 
piu d'una gentile sembianza. 
e perfino Alain Cuny non of-
fre il megllo dl se; piii effi-
caci. nel contorno. alcuni In
terpret! jugoslavi in funzio-
ne di caratteristi. 

ag. sa. 

... e poi lo 
chiamarono 
il Magnifico 

Ritorna airassalto il a wes
tern satiricon, sull'onda del 
successo di Trinita e com pa-
gnia bell a, Btavolta, l'ormal 
*peci«iiz»ito Terenca Hill ve-
ste 1 p«nni dl un ulfttocr*tlco 

damerino anglosassone, il qua
le per la prima volta si reca 
nel West a conoscere te verdl 
praterie che furono dimora di 
quel gaglioffo di suo padre, 
tagliagole di fama internazio-
nale. II nostro giovane amico 
lascia il college per l'avven-
tura, spalleggiato da tre sim-
patici lestofanti che gli inse-
gneranno come si diventa un 
«uomo». Dopo una certa ri-
luttanza. il « piccolo Lord » si 
adegua brillantemente alia ru
de vita di cow-boy, pur senza 
rinunciare alle buone maniere 
ed al suo fore aggraziato. 

Diretto con brio dal solito 
E. B. Clucher, ...e poi lo chia
marono il Magnifico ci riserva 
qualche novita d ambientazio-
ne. prendendo alcuni spunti 
da un Far-West fine Ottocen-
to. popolato di personaggi ana-
cronistici. Non prlvo di un 
certo gusto formate, il film e 
ben confezionato nonostante 
te gags un po' scontate e nros-
sime ad esaurirsi definitiva-
mente. Colore su largo schermo 

Scacchiera 
di spie 

Una cassa contenente 1'elen-
co completo delle spte e degli 
informatori che furono al ser
vizio di Hitler in tutto il mon
do, vlene ripescata !n un la-
ghetto austriaco. La notizia 
si sparge e subito i servizi se-
greti dell'intero globo. Cina 
compresa, cominciano a ron-
zare attorno "al prezioso re-
perto per venirne !n posses-
so. Naturalmente ci rimetto-
no la pelle parecchie perso-
ne; ma lui (Barry Newman) e 
lei (Anna Karina) si salvano. 

Si tratta di un guazzabu-
gllo spionistico diretto senza 
tante pretese da! regista Lee 
Katzin al quale, dopo La ven-
tiquattro ore di Le Mans, de
ve essere piaciuta 1'Europa; 
non si splegano, infatti. altri-
mentl le ragioni che lo hanno 
spinto In zone piu o meno 
suggestive d'Austria, Svlzze-
ra e dintomi. 

vice 

piil cosclente dl loro — su-
blscono con torva pass!vita un 
insegnamento gretto e melen 
so, tra costrlzioni disciplina
ry untuosita paternalistiche. 
enormita pedagogiche, in un 
clima sordido e maniacale. 
che In qualche modo egua-
glia alliovi e docentl. 

A rompere questa grlgla at-
mosfera e il giovane Angelo 
Transeunti. Un rivoluzionario? 
Certo no. Piuttosto un am-
modernatore del slstema, nu-
trito gia di miti tecnocratici. 
Egli sogna. In sostanza, una 
scuola piu «produttiva», e 
anche piu rigidamente gover-
nata. Perseguendo questo fi
ne autorltarlo. Angelo si ser
ve del suol colleghi. dall'ln-
tellettuale piu senslblle al so-
marl piu protervl. e 11 spln-
ge alia rlvolta, dl cui dovra 
essere molla e leva una re-
clta dlssacratorla. Alia ribel
lione del ragazzi s'intreccla 
quella del camerierl, del po-
verl dlseredatl e relettl che 
lavorano nel collegio per un 
pezzo dl pane; ma 1'alleanza 
tra 1 due movlmentl non si 
salda poiche dlvergono le ra
glonl dl classe. La duplice 
sommossa verra assorbita o 
repressa. E sia Angelo sia 
Salvatore. il piu attlvo del 
«servi», lasceranno la scuo
la; ma per questo si tratta 
d'inizlare una nuova tappa del 
calvario degli sfruttatl. per 
quello dl mettere forse a frut 
to 1'apprendlstato padronale 
compiuto nella fuggevole pre-
sa di possesso degli ufficl del
la direzione 

L'attegglamento del regista 
verso il personagglo dl Ange
lo sembra oscillare. In verlta. 
fra il distacco critico e pole-
mico nei confront! della fun-
zione negativa che. in misu
ra via via piu chiara. costul 
vlene esercitando e un'ambl 
gua slmpatla verso I slngoll 
attl eversivi o scandalistici di 
cui e costellato 11 suo tortuo 
so itinprario Non diversamen-
te, quanto nella storia e rl-
valsa autob'ografica. memo-
ria sempre dolente (e quasi 
volutta sadomasochlstica del 
triste rimembrare) raggiunge 
alti livelli di espressivita. con 
pn?ine memorabili per l'inten-
sita con la quale, pur attra-
verso la deformazione grotte-
sca e l'irrisione che ne deri-
va. si comunica l'angoscia di-
remmo anche fisica di una 
adotescenza vissuta e perduta 
ne! t)PZ2iore de! mod!, nel piu 
chiuso e ottuso degl! ambien-
tl: mpntre !'a«wetto idoologico 
che Bellocchio si sforza dl 
lmprimere alia materia risu! 
ta abbastanza esterno. cosl 
come e da discutere la tipi-
cita dpll'alleeoria: il microco
smo del collegio come spec
chio del mondo di fuori. del
la societa italiana alle soglie 
degli o anni sessanta ». 

Bellocchio ha rinunciato a 
proiettare nel tempo attuale 
la conc'iisione della vicenda: 
si direbbe comunque che eg!! 
preveda. tramite la figura di 
Angelo. una sorta di nuovo 
nazismo neocapitalistico ed 
« efficiente ». lucidamente ra
zionale. anche se fornlto di 
valvole di scarico in direzio
ne della follia (il domestico 
pazzo che si accompagna al 
protagonista) Col pessimismo 
deirintelligenza. non escludla-
mo nemmeno noi it rischio di 
una simile prospettiva. Ma e 
singolare come, nel mostrarci 
II vecchio universo clericale. 
l'autore dl Nel nome del pa
dre ne dia in fondo per scon-
tata la fine, o almeno un ri-
soluto aggiornamento. Eppu-
re. oggi. per dime una sola, 
abbiamo alia Pubblica Istru-
zione il bigot to e ultrareazio-
nario Scalfaro. e l'incubo gio-
vanite di Bellocchio mmaccla 
di tornare a farsi realta. Cer-

C in breve 
Gilbert Becaud attore del cinema 

PARIGI, 15 
Fra qualche giorno, comlnceranno a Parlgi le nprese del 

film Un homme libre, del quale e protagonista Gilbert Becaud. 
Deciso ad affermarsl solo ed esclusivamente come attore. 
Becaud non solo non canteri. ma non ha neanche composto 
la musica della colonna sonora, lasciando tale incombenza al 
suo collega Francis Lai. 

II film, diretto da un cileno da tempo resldente in Francla. 
Roberto Muller, descrive col tono della acommedia dolce-
amara» la crisi di un matrimonio. Accanto a Becaud. nella 
parte dl un architetto troppo prcso dal lavoro per occuparsi 
a sufficienza dl una moghe che d'altra parte non esita a 
consolarsl in altro modo, vedremo Olga Georges Picot e 
Christiane M'nazzoli 

« Scuola del comico » a Riccione 
RICCIONE. 15 

Si e aperto a Riccione II primo « corso di cultura suil'arte 
del comico». diretto dal regista Jos6 Pantien e organizzato 
in collaborazione con l'AICCA (Associazione Internationale du 
Cinema Comique d'Art) e del «Museo internazionale della 
risata ». 

L'AICCA ha Intenzlone di proporre al Ministero della Pub-
bhea Istruzione l'istituzione di una scuola permanente per lo 
studio deH'artc comica e di Lstituire una speciale sez.one per 
l'insegnamento del comico nelle scuole di tuttl i gradi. 

Due film per Al Pacino 
NEW YORK, 15. 

Al Pacino sara il protagonista del film Serpico, che verra 
girato In prlmavera a New York. II film e tratto da un 
l i bu di Peter Mas? dedicato a un agente di pohzia te cui 
rivelazioni cettarono una luce imprevista sulla corruzione in 
certi setton della polizia di New York. Al Pacino. l'anno pros
simo, sa»-a comunque anche II protagonist* del film II figho 
del padrino clie Mario Puzo e il regista Francis Ford Cop
pola stanno attuaimente scrivendo. 

Proibito in Pakistan il bacio « cinematografico » 
KARACHI, 15 

La societa «permlssiva» si sta afTermando anche nel 
Pakistan? Questa era l'imprcssione, dopo che la commissione 
di censura locate a Lahore aveva approvato un film dove, 
per la prima volta nella storia del cinema pakistano, viene 
presenUto un bacio. Ma 1'illusione e sUU dl breve durata. 
La commissione centrale di censura, a Rawalpindi, ha in
fatti ordinate 11 taglio dl questa acena coal audaco. 

to, la situazlone nel paese e 
cambiata... 

Per il resto, siamo davan-
tl a un film dl tutto riguar
do: talvolta deviante su mo
tivi secondarl, e col gusto del
la ghermlnella goliardica spes-
so in agguato; ma nell'insie-
me ben costruito, e severo 
nelle soluzionl principall, sic-
chfe l'acerba rabbla del Pugni 
in tasca appare qui non atte-
nuata. ma tradotta nelle for
me di un piu maturo linguag
gio. cul concorrono scenogra-
fia (Amedeo Fago), costumi 
(Enrico Job), montagglo 
(Franco Arcalll), uso del co
lore (direttore della fotogra-
fia Franco Di Glacomo). scel-
ta e condotta degli attori: 
Yves Beneyton. Renato Scar
pa, Piero Vlda, Aldo Sassl. 
Edoardo Torricella. Lou Ca-
stel, Laura Bettl, Marco Ro-
mizl. Ghlgo Alberanl, Teo 
Maestronl, ecc. 

ag. sa. 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO, 15 

Si e aperta oggi a Belgrado 
e si svlluppera flno al 7 ot
tobre, una delle piu Impor
tant! rassegne internazlonall 
delle avanguardle teatrali, il 
BITEF, che fe giunto alia sua 
sesta edlzlone. Dedicata al 
registi della «Nuova realta 
1972» avra la parteclpazlone 
dl quattordlcl complessl tea-
trail selezlonatl tra 1 migliori 
che esprimono le nuove ten-
denze drammatlche in tutto 
11 mondo. La rassegna fe stata 
inaugurate dalla compagnia 
Nuria Espert di Barcellona 
che, per la regia dl Victor 
Garcia, ha messo in scena Yer-
ma di Garcia Lorca. II Tea-
tro Cooperativa Tuscolano di 

Groucho Marx 

in ospedale 
HOLLYWOOD. 15 

L'attore Groucho Marx, che 
ha 81 anni, 6 stato ricoverato 
in un ospedale d! Hollywood 
per un controllo medico e per 
«estrema spossatezza». Ri-
marra In cura per circa due 
settlmane. 

La segretaria dell'attore ha 
detto che tra l'altro Groucho 
Marx fe stato tremendamente 
scosso dalla strage di Monaco. 

nai yj7 

controcanale 

Roma rappresentera I'Orestia-
de dl Eschilo per la regia di 
Luca Ronconi. Un'altra equl-
pe italiana, 11 Gruppo dl spe-
rimentazione teatrale, dara 
Moby Dick per la regia dl 
Mario Ricci. Gil altri spetta-
col! saranno dlretti dagll ame-
ricanl Merce Cunningham e 
Patrick Henry, dagll spagnoll 
Salvador Tavora e Alfon
so Himenez Romero, dal te-
desco Peter Stein (Torquato 
Tasso di Goethe), dal porto-
ghese Angel Facio. dall'un-
gherese Miktes Jancs6 (che 
dara espressione teatrale al 
suo famoso film Venti lu-
ccnti). dall'lnglese Peter Brook 
con 11 Sogno di una notte di 
mezza estate. Dall'Uganda il 
Teatro dl Kampala portera 
l'antica arte rituale e dal 
Giappone il Teatro di Toklo 
una delle piu antiche rappre-
sentazionl. 

II contrlbuto Jugoslavo al
le correntl moderne del tea
tro europeo sara dato da un 
gruppo sperimentale dl Lu-
biana diretto da Dusan Jo-
vanovlc e dalla Compagnia po-
polare croata dl Zagabrla dl-
retta da Gheorghl Paro. 

A complemento del BITEF, 
11 Teatro 212 che ne fe 11 pro-
motore, ha organizzato an
che tutta una serie dl mostre 
di pittura, scultura, grafica, 
di concerti, dl spcttacoll hap
pening e dl manlfestazionl 
teatrali nelle strade che per-
metteranno di dare un qua
dro non unllaterale delle ten-
denze artistiche moderne. 

Arturo Barioli 

SILENZIO SUI MOTIVI — 
Gli special! del telegiornale, 
alle prese con la serie Se ne 
parlera domani (che intende 
presentare « in anticipo » quel
le situazioni scottanti del 
mondo intonio alle quali « do
mani» potrebbe essere neces-
saria una particolare atten-
zione) hanno debuttato con un 
servizio filmato da Emilia Fe-
de, un giornalista cui il mol-
to viaggiare al quale lo sol-
lecita la RAI non sembra di 
molto aiuto. 

Fede, infatti, ha affrontato 
il tenia del Sudan (titolo del-
trasmissione: Sudan un pae
se difficile) e lo ha fatto in 
modo da offrire molte notizie 
e nessuna spiegazione. Lo ha 
fatto, per di piu. in modo da 
sorvolare allegramente sui 
massacri perpetrati dal regi
me di Kartum contro i co-
munisti sudanesi. dopo i qua
li lo stesto regime ha trovato 
finalmente meriti sufficienti 
agli occhi degli USA per ri-
prendere con quel paese re-
golari rapporti diplomatici. II 
modo in cui la trasmissione 
ha accennalo — verso la con-
clusione e quasi di sfuggita — 
al recente massacro nel corso 
del quale, per ammissione del
le fonti piit diverse, sono sta-
li sterminati proprio i diri-
genti politici piu capaci e 
preoccupnti di poriare il Su
dan verso una pace reale e 
indicativo. infatti, nello stile 
del servizio. 

Per un'ora. ad esempio. si 
e parlato della a guerra di se-

cessione ignorata dall'opinio-
ne pubblica mondiale», ma 
senza mai spiegarcene le cau
se di fondo: a meno che per 
spiegazioni non si accetti pu-
ramente e semplicemente il 
termine « discriminazione » 
che ricorre continuamente nel 
servizio. II problema, insom
nia, d visto come un fatto 
di «incomprensione» e di 
« arretratezza »; e non a caso, 
mentre abbondano le cifre sui 
morti e sui profughi, non vi 
e accenno alcuno di cifre 
quando si parla di economia; 
mentre abbondano le descri-
zioni sulle differenze razzia-
li e religiose, non vi & cenno 
alcuno di indicazionl sulle 
componenti politiche e di clas
se del paese (che pure van-
tava una ricca e non recen
te tradizione del movimento 
socialista). 

La verita e che il servizio 6 
costruito piit per commuove-
re — con la facile commozio-
ne della tradizionate immagi-
ne di un bimbo m lacrime, 
anche se in questo caso erano 
soltanto lacrime di paura per 
una iniezione — che per aiuta-
re a comprendere uno dei 
« per che » del mondo contem
poraneo. E, nello stesso tem
po, con questa nuova serie la 
RAI spera di assolversi dal 
suo quotidiano peccato di di-
sinformazione. II Sudan? Ma 
ve ne abbiamo gia parlato, 
non ricordate? Un vcncrdl in 
un servizio speciale... 

vice 

organizznte una festa? 
vi servono orchestre o can-
tanti? Telefonate a: 

BALLANDI 
AGENZIA SPETTACOLI 

MUSICAL! 
Ufficl: BOLOGNA Via Leopar-
di n. 6 - Tel. (051) 232.570 -

235:991 
I migliori complessl ed I piu 
prestigiosi cantanti della Te-

levisione 

Ospedale 

S. Maria delle Croci 

RAVENNA 

Avviso pubblico 
per I'assunzione per 

incarico d i : 

15 INFERMIERI 

E PROFESSIONAL! 

Scadenza ore 12 del 
30 settembre 1972 

Per informazioni gli 
interessati potranno r i -
volgersi alia Segreta
ria deH'Ente in Raven
na, via Missiroli 10. 
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Una 
nelle 

nuova enciclopedia 
edicole 

La Societa Editrlce Miche
langelo di Roma (Via Taglia-
mento 9), dopo aver condot-
to una accurata indagine sul
la crisi delle pubblicazioni a 
dispense le quali, ormal, non 
risponderebbero piu alle esi-
genze dl mercato, sia per il 
complicato lavoro di raccolta, 
di riordinamento e di rilega-
tura dei fascicoli, sia per la 
lunga attesa occorrente al 
possesso dell'opera definitiva, 
ha deciso di risolvere tutti 
questi problemi, offrendo la 
propria Encyclopaedia Univer
salis, ordinata in maniera al-
fabetica generate, a volumi 
gia rilegati e gia pronti per 
la consultazione e la biblio-
teca. 

II primo volume di questa 
nuova Encyclopaedia Univer
salis e gia nelle edscole di tut
ta Italia: e il ritmo di uscita 
sara, puntualmente, di un vo
lume ogni 15 giorni. per un to-
tate di 26 volumi. 

Ogru volume, di 200 pagine 
lnteramente a colori, e posto 
in vendita a 1.600 lire, un 
prezzo di vera competitivita e 
che e stato possiblle appllcare 
in vista deile alte tirature che 
I'opera si prefigge di raggiun-
gere. 

In effetti questa Encyclo
paedia Universalis, dal titolo 
tra classico e romar.tico. e vo-
lutamente illum:n.stico. rin-

Denis Diderot 

nova completamente il concet
to tradizionate del termine 
«Enciclopedia» o. quanto 
meno. lo arricchisce e lo at-
tualizza con formulazionl nuo
ve. Pino a qualche anno fa 
una enciclopedia era un be
ne per rlcchi, per biblioteche. 
per Istituti; una apeaa soste-
nibile soltanto da poche per-
•one; un cumulo di volumi pe-
santi e di difficile coiuulta-
alone. 

L'ambizione della Editrice 
Michelangelo e, invece, que
sta: offrire in volumi solida-
mente rilegati, ma alio stes
so tempo estremamente ma-
neggevoii e a un prezzo 
straordinariamente basso, tut
to il contenuto di una enci
clopedia tradizionate, garan-
tendo, pexb, uguaii serieta e 
rigore, ricchezza di dati e di 
notizie e, in piu. maggiore 
utilita. praticita, facilita di 
consultazione e di trasporto. 

Le novita esistono, dunque. 
e si inseriscono. oltre che nel
lo specifico contesto cultura-
le. anche nella intensa dialet
tlca sociologica esistente in 
questi anni nel nostro Paese 
intorno al prodotto librario. 

Cosa e una enciclopedia? 
Molte potrebbero essere te de-
finizioni, ma brevemente si 
puo dire: una enciclopedia e 
il mezzo di scambio del sape-
re. un tramite alia conoscen-
za, un insteme di dottrine per 
una educazione completa. 

Quando e perche nacque la 
prima enciclopedia? La pri
ma enciclopedia alfabetica 
moderna fu la Enciclopedia di 
Chambers pubblica ta a Lon-
dra nel 1728. ma la vera, pri
ma enciclopedia avente qua
si le stesse caratteristlche del
le grandi enciclopedie attua-
li, fu la famosa Encyclopedic 
ou Dictionnaire Raisonni des 
Sciences, des Arts et des Me
tiers pour une Society de 
Gens de Lettres pubblicata a 
Parigi, sotto la direzione di 
Diderot e di D'AIembert e 
con la collaborazione di Con-
dillac, Condorcet, Monte
squieu. Voltaire, Rousseau e 
altri, negli anni 1751-1772. con 
lo scopo di aiutare la societa 
a rinnovarsi. Fornita di 400 
tavole in rame, questa Ency
clopedic fu I'opera piu consul-
tata della seconda meta del 
Settecento e del primo Otto-
cento. anche perche i suoi 
lettori scoprivano per la pri
ma volta che si poteva impa-
rare con le immagini oltre 
che con le parole. 

Molte altre sono oggl perd 
le enciclopedie f a m o s e, 
(Meyer, Bruckhaus. Enciclo
pedia Americana, Enciclope-
dla Italiana, Enciclopedia Rri-
tannlca, Orande Enciclopedia 
Sovietica. Enciclopedia Uni
versale Spagnola). 

Un'enciclopedia d'oggi nasce 
dall'inteilisenza e dalla sen-
sibilita di decine di collabo
rate ri specializzati. di dirat-
tori di sezioni e direttori or-
ganizzativi. di centmaia di rt-
dattori, specializzati nei set-
tori piu disparati. Ogni voee 
nasce seguendo un percorso 
complesso, segue l'itlnerario 
di una scrivania. di uno aehe-
dario. di una biblioteca; via-
ne corrotta, controllata, corrt-
data da immagini. 

Jean Baptiste d'AlembtH 

Cunosita. occasione impr*-
vedibile, stimolo, un'enciclo
pedia ci informa sulla consi-
stenza del bestiame nel mon
do. sui poeti, sui films, sulle 
maniere di guidare, sulla 
scienza. su vecchi mobili, su 
tutto, in una vertigine bene-
fica che puo aiutare l'uomo 
a muoversi con maggiore di-
sinvoltura alia conoscenza del 
nostro tempo. 

La Encyclopaedia Universa
lis e nata veramente da tutte 
queste esperierrze e tenendo 
conto di tutte le piu illustri 
enciclopedie precedent!. In 
piu. e stata ideata e reallx-
zata per far fronte, veramen
te, alia conoscenza delle oo-
siddette «due culture»: in
fatti. tra i tantl requisiti, que
sta Encyclopaedia Universalis 
soddisfa con le sue migliaia 
e migliaia di voci tanto le 
richieste della cultura uma-
nistica, quanto quelle (indi-
speasabili per l'uomo di og
gl) della cultura scientiflca 
e tecnica. E*. cio6, una enci
clopedia che punta al futuro: 
e le sue migliaia di illustra-
zioni. tutte a colori, I gra
n d . gli scheml, I document!. 
dandole una caratterUtica di 
«vidcoenclclopedia», la ran-
dono partlcolarmente o M i e 
feconda per 1 fflovMt. 
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