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Convegno 
indetto 

dall'AIACE 
sugli Enti 

del cinema 
Promossa dall'AIACE (Asso-

clazlone Italiana amlcl del cj-
nema d'essai) si svolgera a 
Roma, nel pomerlgglo dl mar-
tedl 29 nella Sala delle Confe-
renze a Palazzo Valentin!, una 
manifestazlone sul tema: « Gli 
Enti di Stato nel settore della 
cinematografia: eslgenze e pro-
spettive dl sviluppo ». 

L'urgenza di un nuovo esa-
me del probleml connessl con 
10 sviluppo deH'attlvitii degll 
Enti dl Stato, che tenga anche 
conto degll elementl scaturltl 
nel corso del Convegno orga-
nizzato dal Sindacato nazio
nale crlticJ cinematograflcl Ita
lian!, deriva soprattutto — a 
parere dell'AIACE — dalla 
non procrastinablle necessita 
di offrire, nel momento in cui 
sono in discussione le linee 
general! della politica italiana, 
un contrlbuto all'approfondl-
mento della situazione di un 
settore il quale, sia sotto il 
profilo culturale che sotto 
quello dell'occupazione, rive-
ste un partlcolare interesse. 

«E' evidente, InfattJ — si 
afferma in un comunlcato del
l'AIACE — che 11 modo come 
saranno affrontatl 1 numerosi 
problem! degll Enti dl Stato 
costituira un indice significati
ve della formazione di un'au-
tentica volonta politica omoge-
nea rivolta a creare nuove 
prospettive all'Intervento e al
ia presenza dello Stato non 
soltanto nel campo della clne-
matografia, ma in quello piu 
vasto della diffusione della cui-
tura ». 

« La manifestazlone organlz-
zata dall'AIACE — conclude 
11 comunlcato — e presieduta 
dal presidente dell'Associazlo-
ne, Alberto Lattuada, sara in-
trodotta da una relazione col-
leglale dell'AIACE e seguita 
da un dibattito che dovrebbe 
essere utllizzato dal rappre-
sentanti del partitl dell'arco 
costltuzlonale, delle assoclazlo-
ni cultural!, degli autorl. del 
sindacati del lavoratori del 
settore, come libera tribuna 
per un civile confronto di ODI-
nlonl e dl orlentamenti che 
consenta, com'e auspicablle. 
un'amDia convergenza per la 
formulazione di una llnea che 
assicuri lo sviluppo in senso 
democratico dell'attlvita degli 
Enti di Stato nonche il loro 
sucoesso ». 

/ / i // Rischiatutto 
la Migliari 

vince nel finale 
Maria Lulsa Migliari, la 

« gastronoma » di Calice 14-
gure, si e nuovamente confer-
mata camplonessa di Rischia
tutto, titolo che detiene da 
sette settimane. Questa sua 
ultima e stata forse la vitto-
ria piu sofferta. Contrariamen-
te al solito, ha inciampato su 
due rischi (ne ha avuti addi-
rittura quattro su sei) e, ad 
un certo punto, si e ritrovata 
persino con sole diecimila lire 
a disposizione, mentre i due 
sfidanti navigavano l'uno a 
quota 230 mila e l'altra a po-
co meno di mezzo milione. 

Piano piano, aiutata da una 
buona dose di fortuna (ha 
avuto dalla sua anche tre Jolly 
e un Superjolly) la Migliari 
e riusclta invece a rimontare 
10 svantaggio e a vincere. Con 
11 milione e 860 mila lire che 
si e portato via ieri sera, 11 suo 
«incasso» complessivo e sail-
to a 21 milioni e 240 mila lire. 

Dopo aver fomito una prova 
di un certo livello nella pri
ma parte della gara, i due sfi
danti Paola Piori (mitologia 
greca) e Carmelo Casarella 
(archeologia)). sono finiti en-
trambi malamente a zero nel
la prova finale; ed entrambi 
hanno dovuto accontentarsi 
del premio di consolazione di 
100 mila lire. -

Stasera si chiude il XXVI Festival di Cannes 

Non sono molti i film 
nelle mani della giuria 

II piu nuovo e « La mamaii et la putain », ma anche Ferreri e in lizza - Vincera 
un americano nell'« anno francese »? - Dovizia barocca nella « Clinica del 
tempo » del polacco Has presentato nelTultima giornata valida per il concorso 

Dal noitro inviato 
CANNES, 24. 

C'e un Kafka polacco che 
si chlama Bruno Schulz. Pic
colo ' ebreo sormontato da 
una grande testa, scrisse tra 
le due guerre una serie di 
racconti molto autoblografici, 
lncentrati sulla flgura di suo 
padre, un mercante dl tes-
sutl, e sulla cittadina natale 
in Galizla (austrlaca prima 
del '18, polacca dopo). Tra-
dusse 11 processo dl Kafka 
nel 1936 e fu ucciso nel 1942 
da un nazLsta. con un colpo 
alia nuca nel ghetto. 

La fortuna letteraria di 
Bruno Schulz ha conoscluto 
una ripresa in Polonia negli 
anni Sessanta. Anche In Ita
lia alcune sue novelle sono 
apparse in • una raccolta. II 
regista che ora lo porta sul-
lo schermo, in una slntesl 
della sua opera, e Wojclech 
J. Has, cui gia era toccato 11 
prlvilegio di far conoscere al 
pubblico clnematografico quel 
fantasioso scrittore che fu 
Jan Potocki e 11 suo Memo 
scritto trovato a Saragozza. 

II nuovo film, la cui ante-

prlma mondlale e avvenuta 
oggi a Cannes, e intltolato in 
polacco II sanatorio sotto ta 
clessidra e si potrebbe rlbat-
tezzarlo La clinica del tem
po. L'inizio e misterioso co
me quello del Manoscritto. 
Sceso da un treno carlco di 
umanlta dolorante e di clan-
frusaglie, II glovane Jozef ap-
proda, per vedere suo padre 
che vi e rinchluso, In una 
strana villa corrosa dagll an
ni e plena dl ragnatele, 11 cui 
portone, una volta aperto, Im-
mette in una casa dl cura 
dove 11 tempo si e fermato. 

Tutto elb che Jozef vlve in 

Suella dlmora di manichlnl e 
i fantasml e un mondo del 

subconscio e del ricordo, lo 
unlverso di Bruno Schulz col 
suo barocchlsmo esasperato, 
la sua sensualita torva, 11 suo 
masochlsmo e decadentismo 
e le sue indlstruttlblli sensa-
zlonl d'infanzia. Come in 
un caleldoscoplo cl viene. re-
stltulta la formlcolante esi-
stenza di Drohobycz, il paese 
galiziano divenuto centro di 
tutte le allucinazlon! e le 
frustrazioni dello scrittore. 
con gll ebrel del ghetto e le 

Si dedica al 
«poliziesco» 

PARIGI — Mylene Demongeot (nella foto) ha praticamente 
abbandonato ogni alfro genera di cinema per dedicarsi esclu-
sivamente al «polizie$coi. Questa sembra essere rinevifabile 
conseguenza del matrimonio della bella atlrice con Marc Sl-
menon, figlio dello scrittore Georges, il popolare creatore 
del personaggio del commlssario Maigret. Mylene si appresta 
ad interpretare, con la regia del marito, due film: «Les 
assassins etonnes » e « Rapt» 

Alia BARCACCIA espone 
GIAN PAOLO BERTO 

Oggi, ore 19, inaugurazfone alia Galleria La Barcaccia, via della Croce, della 
mostra personate di Gian Paolo Berto. La mostra e visibile a tutto l'8 giugno. 

Catalogo in Galleria con presentazione di Dario Micacchi. 

memorle tra 1 due secoll (la 
fine dell'Otto e l'inizio del 
Novecento), con gll amicl di 
infanzla e 1 sognl orlentali, 
con le figure del padre e del
la madre e le prime esperien-
ze dl sesso, con 11 destlno dl 
Massimillano In Messlco e i 
personaggi della corte : dl 
Vienna. 

Non spera forse 11 bambino 
dl trovare qualche * segreto 
sotto 11 letto, non vl si rifu-
gia talvolta splnto dalla pau-
ra o da una sua ossesslone 

Eartlcolare? Ebbene e quan-
> fa Jozef, che non e piu 

bambino, ma nel quale rlaf-
fiorano le sensazlonl di alio-
ra, e che vediamo carponl, 
anche lul personaggio kaf-
klano, alia scoperta dl altrl 
personaggi che la sua lm-
maginazione fa sbucare da 
qualsiasl luogo e, nel momen
to in cut 11 Inquadra, rende 
reall. 

II film e di una dovizia ba
rocca probabllmente senza 
eguali. Al dlrettore della fo-
tografia a oolorl Wltold So-
boclnskl, agli soenografl Jer-
zy Skarzynskl e AndrzeJ Plo-
ckl, alia segretaria di edizio-
ne Urszula Orczykowska, si e 
richlesta una fatlca che non 
trova precedentl. Polche 11 
regista Has non aveva di 
fronte, questa volta, una no
vella che tirava l'altra, come 
in Saragozza, ampliandosi 
nello spazio; bensl una di-
menslone circolare. dove tut
to ritorna frequentemente su 
se stesso, un'altalena onirica 
tra la realta. della clinica e 
quella del subconscio, 

Has non si isplra soltanto 
alia prosa gia sovraccarlca di 
Schulz (in questo lontana da 
quella di Kafka, che invece 
e martellante ma sobria); 
essendo stato per tutta la vi* 
ta professore dl dlsegno, que
sto scrittore ossessionato dal
la donna e dal peccato lascib 
anche schizzi di prostitute 
nude in calze nere e cappelli 
di paglla, portate da un fia
cre attraverso la piazza del 
paese, o sedute svogllatamen-
te in poltrona mentre I ma-
schl le guatano con occhi 
febbrlcitantl. Per dare una 
idea piu preclsa del film, si 
pensl a un labirinto tlpo 
Marienbad, dove passato e 
presente coesistono, ma sti-
pato flno all'mverosimlle di 
creature, soprammobill e de
ll ri felllnlani. 

Ci si chiedera a che cosa 
conduce questa esposizlone 
ratilante e maniacale, dove il 
figlio si sforza di passare al-
l'eta adulta, la madre tende 
invece a mantenerlo nell'in-
fantilismo, mentre l'immaglne 
del padre, ricercata e acca-
rezzata con affetto, gli si pre-
senta a volte come una guida 
e un modello, e a volte nella 
sua crudele disfatta. E seb-
bene Jozef comprenda e com-
patlsca il papa Jakub. non rie-
sce comunque a comunlcare 
intimamente con lui, che fa 
parte di un mondo totalmen-
te scomparso. 

Probabllmente, ma non ne 
slamo certi anche perche trop-
pe allusion! ci sfuggono, e un 
po* l'owieta d! questo im-
planto sentlmentale. di questa 
ricerca del tempo perduto 
esegulta sull'onda di un ro-
mantlclsmo troppo convulso e 
privo di lucidita, che nuoce 
al film e lo appesantisce. Non 
che Has non faccia talora ri-
corso airironia, ma certo la 
sua rara presenza depuran-
te e autocritica e offuscata 
dal coacervo di motivi e di 
evocazioni, che annichiliscono 
lo spettatore piu che spianar-
gli il cammlno. Forse anche 
il regista e stato sommerso 
dalle suggestion! del testo e, 
per quanta magistralmente do-
mini una materia che fuo-
rie5ce in pareochie direzioni, 
non ce Ilia fatta a vivificarla. 

Ieri abbiamo visto, fuori 
concorso, un film di Franke-
nheimer, bruttissimo (talmen-
te brutto che il suo autore 
non ha osato presentarsi al
ia oonferenza stampa, dopo 
raccoglienza negativa in sa
la), intltolato L'oggetto im-
possibile, che sarebbe poi la 
vita. Ebbene. se vogliamo. la 
vita come oggetto impossi-
bile e descritta assai piu cor-
rettamente. nel suo aspetto di 
monumentale perizia a ritro-
so in un'epoca cancellata, dal
la clessidra del cineasta po
lacco. 

Cid non toglie che. a parere 
unanime, la Polonia avrebbe 
figurato a un livello molto 
piu alto nella competizione, 
se il festival avesse accettato 
Le nozze, l'ultima geniale ope
ra di Andrzej Wajda cui il 
regista pensava da anni, e 
che la commissione selezio-
natrice di Cannes ha invece 
respinto perche' «accademica». 
Cos! Le nozze e stato dirot-. 
tato alia Settimana del cine
ma polacco a Napoli, i cine-
fill ltianno dovuto rincorrere 
tra le montagne di proiezioni 
del mercato del film, e la 
giuria ufficiale, che dediche-
ra la giornata di domanl al 
dibattito conclusivo per i pre-
mi, si e vista sfuggire un 
candidato su cui, probabllmen
te, raccordo sarebbe stato piu 
facile. 

Scartando l'ultimo film in 
concorso. L'altra immagine di 
Antonio Ribas, • un trlangolo 
spagnolo di clechl dove non 
c'e neanche un orbo a salva-
re l'inconcludente pasticcio, 
conslderando che l'amerlcano . 
La signora canta i blues, 
omagglo alia cantante negra 
BlUle Holiday, chludera la 
lunga manifestazlone senza 
entrare in gara, e non dlmen-
tlcando che due dei mJgllori, 
Bergman e Truffaut, flgura-
vano fuorl competizione, non 
sono molti 1 titoli che la 
signora Ingrid Bergman e i 
suoi collaborator! si trovano 
in mano alia fine del gloco. 
E* innegablle che 11 cinema 
francese. entro i ranghl del 
quale si batte (con i contrast! 
che sappiamo) anche 11 no
stra Perrerl, ha dominate per 
quallta e per novlta, soprat
tutto con La maman et la 
putain che e stato. nella ras-
segna, la punta piu audace e 
origlnale; ed e altrettanto in
negablle che, per numero dl 
film eslbiti e potenza Indu-
striale, l'America non dovreb
be uscire a man! vuote, tan to 
piu che la Warner Bros ha 
qui celebrate il suo mezzo se-
colo dl attlvlta. Domanl. ad 
ogni modo, conosceremo il 
verdetto, che non scalfira ml-
nlmamente le nostre radica
te convinzloni sulla gratuita 
di queste operazloni dal pun-
to di vista culturale, nemme-
no nel caso che fosse fatta 
efnmera giustlzla. 

le prime 
V Cinema 

Mattatoio 5 
* v 

Ugo Casiraghi 

Insignlto un anno fa del 
«Premio speciale della giu
ria » al Festival dl Cannes, 
Mattatoio 5 (si cfr. la recen
sion© dl Aggeo Savloll appar-
sa sull'Unita del 18 magglo 
1972) dl George Roy Hill ap-
pare oggi sugli scherml na-
zlonall, e proprlo a fine sta
gione. Ma 11 film avrebbe me-
ritato un'usclta senz'altro piu 
favorevole, e non solo per 
l'lmpegeno civile mostrato dal 
regista, dopo Butch Cassidy, 
ma soprattuto per la comples-
sita della sua proposta lin-
gulstlca, che, purtroppo, non 
ha trovato nell'opera concre-
ta una plena reallzzazione. 

Mattatoio 5 — tratto dal ro-
manzo dl Kurt Vonnegut jr. 
— e la rappresentazlone di 
uno stato di perenne allucl-
nazlone vissuto da un ex com-
battente americano della se-
conda guerra mondlale, il 
quale non rlesce a separare 
11 passato dal presente, men
tre spesso rlesce a lmmagl-
nare persino la sua stessa 
morte. Questa perdlta del 

f senso del tempo » conferlsce 
al protagonlsta una dlmen-
slone cosmlco-eslstenzlale, e 
dal contrappunto Incessante 
tra le clrcostanze e gll awe-
nimentl del passato con quel-
li del presente (abbastanza 
rlusclti gli lncastri tra le lm-
maglni e le dlslocazlonl degll 
oggetti reall e lmmaglnati) 
emerge una flgura quasi Joys-
elana, un Ullsse alia ricerca 
della Terra Promessa, Dlstrut-
to nello splrlto dalle immagl-
nl della violenza della guerra 
(che si fondono con quelle 
apparentemente «felici» dei 
vivere quotldlano americano), 
Billy Pilgrim (Michael Sacks) 
tenta l'evasione nella «quar
ts dimensione» del planeta 
Tralfamagor, - « dentro » • la 
sensualita della fata Morgana. 

Merlto del film dl George 
Roy Hill e di aver sottollnea-
to la continulta nazlstlca tra 
la violenza teutonica e quella 
amerloana (con riferlmenti 
non troppo espllcitl, comun
que, alia guerra del Vietnam) 
attraverso una struttura nar-
ratlva oomplessa, densa di 

Assemblea di protesta a Romq 

Denunciato Pattacco 
del governo al teat ro 

autogestito e decentrato 
Ferma opposizione delle forze democrafiche e culfu-
rali ad ogni condizionamenfo della liberfa d'espres-
sione col ricatfo dei conffribciti e dell'agibilifa dei locali 

L'armunclata assemblea dl 
protesta — che, indetta dal-
l'ASST (rAssoclazlone slnda-
cale scrlttori di teatro), si e 
svolta pubblicamente l'altra 
sera a Roma al Teatro Bel
li — contro la decisione re-
pressiva del governo di non 
concedere, per la stagione 
1973-1974, 1 contribuU deUo 
Stato alle Compagnle teatrali 
che agiranno in sale private, 
si e conclusa con un comunl
cato discusso e sottoscrltto, 
oltre che dail'ASST. da ATER, 
ARCI, SAI, OIL, PILS. FULS, 
da Gruppi social! autogestiti, 
da teatranti e operator! cultu
ral!. quali il Teatro Nino De 
Tollis. l'Aleph, La Pede, II 
Teatro La Comunlta, il Tea
tro del Metavlrtuali, il Tea
tro Lavoro. Spazio Uno, l'Aba-
co. il Teatro Belli, Teatroggl. 
Giorgio Marini, Roberto Vel-
ler e Meme Perlinl. Pubbli-
chiamo, per intero, il comu
nlcato < elaborate daH'assem-
blea, presieduta da Dacia Ma-
rami, Renzo Rosso, Roberto 
Mazzucco e dal deputato del 
PCI Rubes Triva: -

«I/Assemblea ha esamlnato 
11 progetto di circolare minl-
steriale per la stagione tea-
trale 1973-1974 e ha ritenute 
che tale circolare contenga 
delle norme repressive estre-
mamente pregiudizievoll per 
la stessa vita del teatro ita
liana, con partlcolare riferi-
mento a quello autogestito, 
sperimentaie, decentrato e 
cooperativlstico. Inoltre, ha 
rawisato, nella soppressione 
del contributi ministerial] ai 
circoli cultural!, un attentate 
alia liberta d'espresslone e un 
Tave atto censorio. Ha deli
berate airunanimita di pro-
muovere una battaglia alio 
scopo di impedire il dlsegno 
del governo. A tal fine, chie-
de dl tnvlare una delegazione 
ai Mlnistro del Turismo e del
lo Spettacolo. Intende investi-
re della questione, inoltre, i 
gruppi parlamentari democra-
tici e I consigli regionali, an
che in relazione all'approva-
zione della iegge finanziaria 
relativa alle sowenzion! per 
la prosa attualmente in sede 
di Commissione parlamenta-
re. La risposta del mlnistro 
determinera i'atteggiamento 
della prossima Assemblea che 
si riunira entro sette giorni *. 

E" ormai chiaro che questa 
«circolare* ministeriale — il 
risultato ufficiale di un pro
getto gia da tempo accarez-
zato — e ancora un passo 
avanti compiuto dal governo 
di centro-destra verso quella 

e USCITO IL DISCO E LA CASSETTA CON LE 
NUOVE CANZONI DEL 1973 

TRINCALE DALVIV0N.5 
riemvrlo, Invlara vaglia o anagno 

totdl In busta) a: FtAMCO 
S/A . JO 151 MNww 

TUMCALI . Via I 

PER LE FESTE DE L ' U N i T A ' 
TELEFONATE AL 02-45^2.121 - MILANO 

restaurazlone culturale globa-
le gestita dal potere borghe-
se attraverso l'accentramento 
istltuzlonale delle strutture 
teatrali, le quali possono esse
re meaho sottoposte a un con
tralto diretto e incessante. Con 
l'arma del ricatto economico, 
le Compagnle soclali e soprat
tutto le Cooperative, saranno 
costrette a utllizzare soltanto 
gli spazi cagibilia monopo-
lizzati naturalmente dal-
1'ETI e dai Teatri Stabili. 

E non e casuale che il gra-
vissimo prowedimento mini
steriale sia stato preso quan-
do il teatro libera (delle Coo
perative e del Gruppi dl spe-
rlmentaaione) cominclava ad 
ottenere un successo estetico 
(e, spesso, ideologico) e. per
che no, anche di «popolarIta», 
e proprlo quando falliva mi-
seramente l'operazione del 
Teatro di Roma protervamen-
te volta ad assimilare e inte-
grare un teatro sperimentaie 
na&cente e non ancora conso
lidate come fenomeno cultu
rale. Ed e naturale che il tea
tro - ufficiale. - l'accademia 
cstabUizzataa. veda 11 succes
so del teatro autogestito e del
la vii a sperimentazione come 
un elemento concorrenziale 
che pud essere soltanto bru-
ciato nella logica IdeologJca 
dei consumL 

H dibattito — a cui hanno 
partecipato Rubes Triva, Bru
no Grieco, Mariela Boggio, 
Franco Marchesani, 1'awoca-
to Amone, il regista Andrioli. 
Roberto Mazzucco, e altri — 
ha toccato, anche se non ha 
avuto la possibillta di appro-
fondirl!. un po* tutti i tern! e 
le conseguenze che il prowe
dimento repressivo comporte-
reobe: 11 prlvilegio esclusivo 
del teatro pubblico; la negm-
zione dei benefici economici 
ai circoli cultural!, alle case 
del popolo, e a tutti quel Iuo-
ghi teatrali liberi dove flno 
ad oggi si e sviluppata con 
estrema vivezza la cultura 
teatraie italiana; raumento 
del cost! di affitto dei Tea
tri « agibili» per la logica del
ta domanda e dell'offerta; la 
involuztone della politica cui-
turale govemativa: K> stroz-
zamento istltuzlonale della ri
cerca e della sperimentazione 
teatrali; il collegamento della 
situazione teatraie con quella 
cinematografica degli Enti di 
State; sul fermo di polizia, 
che trova nella «circolare» 
una sua preclsa appllcazlone, 
soprattutto come censura am-
ministrativa. 

Ma c'e da sottolineare, co
me momento della riflessione 
per una efficace azkme futu-
ra, 11 contribute critico di al-
cuni intervent! (per esemplo, 
quello di Marchesani), test a 
poire il problema della lotta 
politica in termini realistlcl e 
di coerenza • strategica, per 
cui non dovrebbe easerci piu 
spazio per gli error! di valu-
taztone e per i solitl ritardl 
(certi nodi, purtroppo, flnl-
scono per venire aempre al 
pettlne) che eompromettono 
ogm askme rinnovatrlee pet 
una nuova civilta teatraie. 

Roberto AkmannD 

•allusionl e dl riferlmenti, te-
nuta insieme da un montag-
glo rigoroso e tuttavla non 
eufflclentemente strlngato. Ma 
cl6 che susclta perplesslta e 
la faticosa unlta stillstlca 
dell'opera, e soprattutto l'oscu-
rlta globale della - metafora, 
onde Yambiguita formale e 
ldeologlca della flgura, dl Bil
ly, amato e odiato nel dolce 
inferno del presente reale 
come anche nella • illusione 
della sua evasione, illumlnata 
da sottlle lronia. 

Quelli della 
banda Beretta 
Difficile scoprlre quale sia 

stato l'atteggiamento di 
Edouard Mollnaro verso 1 
suol «eroi» della banda Be
retta, al momento del prlmo 
giro dl manovella. II regista, 
attraverso la rlcostruzlone del 
giudlce Istruttore che introdu
ce e commenta l'azlone, nar-
ra le vlclssltudlnl «naturall-
stiche » della banda, composta 
di due uomlnl e una donna, 
Roger, Jourlin e Martlne. Al 
tre si aggiungera un quarto 
uomo, il marlto della proprle-
tarla dl un baretto di perl-
feria. Se Jourlin e speclaliz-
zato nel morseggio delle pro
stitute, in partlcolare dl quel
le «gestlte» da un certo Ce-
rutti (il quale, a sua volta, 
tentera di far fuorl invano il 
suo concorrente), gll altri so
no campion! dl aggresslonl in 
pieno giorno, di rapine a dan-
no di gaudenti, e dl assalti 
alle esattorle comunall. 

Quando Ceruttl — tenuta-
rio, con la consorte, anche dl 
una casa d'appuntamentl — 
sara assassinate da uno sco-
noscluto, la polizia parlglna 
sospettera dl Roger, ma pro
prlo durante l'istruttorla, 
Martlne (ex prostltuta dl Ce
ruttl, poi moglie fellce di Ro
ger), con un mirabolante col
po dl mano tentera di salva-
re II suo uomo e gll amlcl. Ft-
nira male, e alia polizia non 
resteri che brlndare alia for
tuna della.. polizia. 

«Girato» a color! (ma la 
immediatezza e ricercata nel-
l'uso appropriate di una pel-
llcola a grana grossa), il film 
(interpretato da Bulle Ogler, 
Daniel Cauchy e Gilles Segal) 
dl Molinaro non rlesce non 
solo ad evldenziare le possl-
bili ragioni soclali ma anche 
quelle esistenziall dei prota
gonist!, che rimangono astra-
zlonl romantiche nel contesto 
di una « mala » parigina delle 
piu inverosimlli. 

r. a. 
Campa carogna... 
la taglia cresce 

' «Citava Maometto ed era 
svelte di mano...». Cosl si pre-
senta Corano, il piu recente 
nato dei plstoleri del western 
alTitaliana giunto ormai agli 
ultimi gemiti. Non sapendo 
piu che cosa inventare, il re
gista Giuseppe Rosatf ha af-
fldato a questo couhboy mus-
sulmano le disperate sort! 
del suo filmetto, con chissa 
quante illusorie speranze. 

Un'improbabile ambientazlo-
ne di sapore secesslonlsta of-
fre alcuni pretesti alia storiel-
la e conferisce un fittizio ruo-
lo al nostro Corano: astute 
bounty killer, egli si servira 
del conflltti tra nordisti e su-
disti per acciuffare un mani-
polo di tagliagole asserviti ai 
confederati e, alia consegna. 
d! essere un aeroe», per di 
piu xicco sfondato. Campa 
carogna... la taglia cresce — 
interpretato da Gianni Gar-
ko, Stephen Boyd e Howard 
Boss, tutti sufficientemente 
inespressivi — approda al-
l'epilogo senza il minimo sus-
sulto, non riuscendo neanche 
ad offrire una benche magra 
ragione della propria esi-
stenza. 

Ku-Fang 
il eiclone 

di Hong Kong 
Ku-Fang e una fanclulla 

orientate votata alle antiche 
lotte cinesi, speclalita nella 
quale eccelle tanto da essere 
considerata un vero e pro
prlo pericolo pubblico. Ma, 
per fortuna, le sue roicidiali 
arm! vengono riservate esclu-
sivamente ai ?attivi e ai po-
tenti, con grande beneficio 
della popolazione oppressa 
sotto il giogo di gangsters 
senza scrupolL 

Fiaba inoffensiva un po' fa-
scittoide (con la scusa del 
vivere onesti ma a testa alta, 
quest! giustizieri del kung fu 
e consimili firmano un para-
dossale genocidio alia salsa di 
pomodoro), questo ennesimo 
prodotto «made in Hong 
Kongv — diretto da Chang-
Mo ed interpretato da Wang 
Fu-Yuyu — mantiene inalte-
rate ingenuita e cialtroneria, 
fuse in un fosco e grossolano 
amalgama. I pochi spettatori 
che soprawivono alia baraon-
da accettano llnvito e si com-
portano come alio stadio. Ma
gra soddisfazione. 

d.g. 

/, 
Rai nj 

Assegnati 
i premi TV 

« Solsomaggiore » 
SALSOMAGGIORE, 24. 

I premi < Salsomaggiore TV 
1973* sono stati assegnati og
gi nel corso di una cerimonia 
svoltasi in un note locale cit-
tadino. 

II premio « Regia TV », che 
quest'anno e stato diviso in 3 
settori, e andato ai regista Pie-
ro Schivazappa per il settore 
< romanzi sceneggiati», a Vlt-
torio Cottafavi per il settore 
«rosa», mentre per urivista, 
varieta e musica leggera* il 
premio e stato attribuito ad 
Antonello Falqui. 

Sono inoltre state indirizza-
te due segnalazloni di merlto 
all'attore Bruno Clrino quale 
c nuovo attore TV — rivelazio-
ne dell'anno — > ed al settore 
di produzlone TV «Inchleste, 
documentari o servizi giorna-
listicl». • • 

Altri riconoscimenti sono an-
dati ad Ornella Vanonl per la 
trasmisslone L'appvntamento 
e ancora a Bruno Clrino per la 
sua interpretazlone in Diario 
di un maestro. 

oggi vedremo 
t-V' 

ORE 13 (1°, ore 13) 
La trasmisslone curata da Bruno Modugno e Dlna Luce 

affronta oggi i probleml che in genere frustrano la liberta • 
l'autonomla dell'adolesoente. In una nuova realta famlllare, 
11 ragazzo tenta dl esprlmersl con un linguaggio che spesao 
vlene fralnteso e non rlesce a trovare alcuna interpretazlone 
da parte di molti genltorl che spesso sono abltuati a conslde-
rare 1 flgli come proiezioni del proprlo penslero. 

GIORNI D'EUROPA (1°, ore 18,30) 
> Una delle forme in cui si esprime la glola deU'anlmo 

popolare e la musica. Proseguendo 11 clclo di trasmlsslonl 
dedicate alle testimonialize vlve del nostro continents in 
campo sociale e culturale, 11 perlodico d'attualita curate da 
Luca Dl Schiena presenta questa sera un servizio che lllustra 
gll aspettl piu rappresentativl e spontanel del gusto musicale 
europeo. Pur nella dlverslta delle manlfe3tazIonl — slano 
esse appuntamentl religlosl oppure feste tradizlonall o, ancora, 
rassegne dl recupero folclorlco — e sempre la stessa passlone 
a tener vivo un costume musicale che testimonla la continulta 
e l'evoluzlone del gusto popolare. 

ANDREA CHENIER (2°, ore 21,20) 
Per la «Stagione llrlca TV» va In onda questa sera 

I'allestlmento televislvo dl Andrea Chenier, il dramma storlco 
musicato da Umberto Giordano. Ne sono Interpretl Franco 
Corelll (nel panni del protagonlsta, Andrea Chenier), Plero 
Cappuccilli (Carlo Gerard), Celestlna Casapletra (Maddalena 
dl Coigny) e via via Glovanna Dl Rocco, Gabrlella Carturan, 
Luigl Ronl, Leonardo Monreale e Mario Chiappl nel restantl 
ruoli. Bruno Bartoletti e il dlrettore d'orchestra, mentre la 
regia televlslva e dl Vaclav Kasllk. 

programmi 
TV nazionale 
10^0 Trasmlsslonl scola-

- stiche 
12,30 Sapere 
13,00 Ore 13 
13,30 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francese. 
16,00 Trasmlsslonl scola-

stiche 
17,00 Colpo d'occhio 
17,30 Telegiornale 
17.45 La TV del ragazzi 
18,30 Giorni d'Europa 
19.15 Sapere 

19,45 Telegiornale sport • 
Cronache Itallane 

20,30 Telegiornale 
21,00 Stasera 
22,00 Adesso musica 

Classica Leggera Pop 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
10,15 Programma clnema

tografico 
(Per la sola zona dl 
Roma). 

19,00 Sport 
Giro d'ltalla. 

21,00 Telegiornale 
21,20 Stagione llrlca TV 

« Andrea Chenier » 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Oret 7, 
8, 12. 13, 14, 15, 17, 20, 
21 • 23,15| 6: Mattutino mu-
•lcalet 6,42: Almanacco; 6,47i 
Come • p«rch£; 7,45i Ieri al 
Parlamantot 8,30: La eanzonl 
del mattino; 9,15$ Vol ed loi 
10: Speciale CRt 11,15: Ri
cerca automatica; 11,30s Quar
to programma; 12,44: Pia&eta 
musica; 13,20: Ua commedla 
in trenta minutl; 14: ZIbaldone 
italiano; 15,10: Per vol giova-
ni; 16,40: Onda *erdej 17,05: 
II glrasole: 18,55: Intervallo 
musicale: 19,10: Italia che la-
vora; 19,25: Itlnerarl operiitt-
ci; 20,20: Andata e ritornoi 
21,15: I concert! di Torino • 
Dlrettore Sei]i Ozawa: 22,35: 
Programma legsero: 23: O99I 
al Parlamento. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Oret 6,30. 
7,30, 8.30, 9,30, 10,30, 11,30, 
12,30. 13.30, 15,30, 16,30, 
18,30. 19,30. 22.30 e 24j 6: 
I I nuttiniere: 7,40: Buonglor-
noj 8,14: Tutto rock: 8,40: 
Galleria del melodramma; 9,15: 
Suoni e color! dell'orchestraj 
9,35: Copertina m scacchi; 9,50: 
Ritratto dl signora, dl Henry 

James; 10,05: Canzonl per tut-
ti| 10,35: Dalla vostra partet 
12,10: Trasmlsslonl regional): 
12,40: Un disco per I'estatet 
13,35: Canzoni per canzonare; 
13,50: Come e parent*; 14: Su 
di girl; 14,30: Trasmlwloni re
gional!; 15: Punto Interrogative; 
15,40: Cararaii 17,30: Speciale 
GR; 17,45: Chlamate Roma 
3131| 19,55: U via del suc
cesso; 20,1 Ot Un disco per 
Testate; 21: Supersonic; 22,43: 
Tarzan, dl Edgar Rice Bur
roughs; 23,05: Buonanotte fan-
tasma; 23,20: Musica leggera. 

Radio 3° 
Ore 9,30: La Radio per la 
Scuole; 10: Concerto dl aper
ture; 11: La Radio per le Scuo
le; 11,40: Musiche itallane dl 
oggi; 12,15: La musica nel tem
po; 13,30: Intermezzo; 14,30: 
Musiche di ballet to; 15.10: Con
certo del clarinettista Jacques 
Lancelot a del fagottista Paul 
Hongne; 15,45s L'opera sinfo-
nica dl W. A. Mozart; 17.45: 
Scuola Materna; 18; Notizie del 
Terzo; 18,30: Musica leggera; 
18.45: Piccolo planeta; 19,15: 
Concerto della sera; 20,15: La 
bioantropologia; 21: Giornate 
del Terzo • Sette artl; 22,30: 
Parliamo dl spettacolo. 

EDITORI RIUNITI 
NOVITA' 

L E N I N CERRONI 
Opere scelte 
in 6 volumi 

vo l l 

pp. 792- * L. 2.000 • Attualita 
del. pensiero di Lenin In una 
accurata edizione dei suoi 
scritti piu significativi. 

II pensiero di Marx 

CAVANDOLI 
Le origini 

del fascismo 
a Reggio Emilia. 

1919-1923 

Biblioteca^ del movimento 
operaio Italiano • pp. 280. -
L 2^00 -.Strutture economt* 
che. lotte di class* c poli
tica dei partiti in una pro-' 
vincia padana durante uno 
dei period* piu critic! della 
nostra storia. 

Letture - pp. 420 - L 1.509 -
Un'antologia essenziale djafV 
scritti di Marx destinata ai 
giovani. 

0UINI00 
Marxismo 

e informafica 

Universale - pp. 192 • L. 1JM0 
• I I calcolatore etettronico al 
servfido deH'oomo e dello •««• 
hippo-deffe forzti produtthraj. 

Le ragioni 
del social ismo 

PIRASTU 
II banditismo 
in Sardegna 

Aroornenti - pp. 176 - L 1^00 Prafariooe dl Ignaxlo' Dt4ef« 
- CoiitraddizkMii dal* capita- - II punto • pp. 160 - L IM.« 
Msmo • pianifkaxione socia- Storia • analisi socio :«ce> 
rrsta. al vaglio dl uno dai piu nomka di uno'del fanowasaj 
•Jttenti studiosi dall'cconomia piu inquietaml dtila 

l s ^ «. i \ J •-*- £>, . I 
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