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Si svolgeranno a Venezia 

Anche quest'anno 
le «Giornate del 
cinema italiano » 
L'annuncio dato dagli autori in un messaggio 
di solidarieta ai dipendenti della Biennale 

Sciopero del 
cinema per 
lunedi (ma 
riprendono 

le trattative) 
La vertenza per il rinnovo 

del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro, che vede in 
quest! giorni in lotta i lavora-
tori della clnematografia (tea-
tri di posa, sviluppo e stampa 
di pellicole clnematogrofiche 
e doppiaggio, nolegglo e pro-
duzione), si apre ad una se-
rie di nuovl incontri per ve-
riflcare la esistenza o meno 
delle condlzloni per prosegui-
re la trattatlva tra la delega-
zione sindacale e quella pa-
dronale. 

Infattl un comunicato della 
FILSOGm della FULS-CISL 
e della UIL-Spettacolo rende 
noto che, nel corso di un in-
contro tra le rappresentanze 
delle due delegazioni, avvenu-
to mercoledl sera presso la 
Associazlone degli industrial! 
del cinema (ANICA), sono 
emersi nuovi elementl che 
hanno suggerito alle organiz-
zazioni sindacali di prosegui-
re I colloqul di approfondi-
mento delle questioni piu con-
troverse (inquadramento uni-
co — parificazione, ecc). 

Le organizzazioni sindacali. 
pur riconfermando le azioni 
di lotta in precedenza pro-
grammate — stato di agitazio-
ne nell'intero settore. sciopero 
generale per lunedi 4 giugno 
dalle ore 13 alle ore 24 e ma-
nifestazione alle ore 15 pres
so il Teatro Quirino di Roma. 
(Via Marco Minghetti) — han
no fissato per il 6 giugno in-
sieme alia delegazione indu-
striale l'incontro tra le parti 
per la ripresa delle trattative. 

Le assoclazlonl nazionali de
gli autori cinematograficl or-
ganlzzeranno anche quest'an
no a Venezia le « Giornate del 
cinema italiano». Ne danno 
notizia l'ANAC e l'AACI In un 
telegramma di solidarieta ai 
dipendenti della Biennale. 1 
quali — come noto — hanno 
ribadito. in sede di assembles, 
la loro decisione di riHutare 
ogni nuovo e possibilc com-
promesso per quanto riguarda 
la prossima edizlone della ma-
nifestazione venezlana. 

«Coerentemente alia lotta 
portata avantl durante que
st! ultiml anni dagli autori ci
nematograficl — afferma il 
telegramma — per un dlverso 
intervento dello Stato nelle 
Istltuzloni culturall e per 
il rinnovamento democratico 
della Biennale dl Venezia, la 
AACI e l'ANAC confermano la 
organizzazlone delle nuove 
"Giornate del cinema italiano" 
ed esprlmono tutta la loro so
lidarieta aH'assemblea del di
pendenti della Biennale, per 
I contenuti e la fermezza del
la lotta che stanno condu-
cendo ». 

Aperfo a Portorico 

il Festival Casals 
SAN JUAN. 1 

Pablo Casals ha inaugurato 
il nuovo Festival Casals a San 
Juan di Portorico. dirlgendo 
La grotta di Fingal di Men
delssohn. II noto violoncelli-
sta spagnolo, che ha 96 anni. 
e apparso in buone condizio-
nl, e rimesso da un attacco 
di asma che l'aveva colpito 
nei giorni scorsi. Nel concer
to di chiusura, il 15 giugno. 
Casals dirigera ancora un 
brano di Mendelssohn e poi 
la sua composizione Inno del
le Nazioni Unite. 

Ciclo di concerti a Roma 

Musica nuova che 
non va trascurata 
Giovani autori e strumentisti si sono alterna-

ti al Beat 12 per iniziativa di « Nuove forme 

sonore - Gruppo rinnovamento musicale » 

Lo slancio che nel mese di 
maggio hanno avuto a Roma 
talune iniziative intese ad in-
formare sulle nuove esperien-
ze musicali, ha trovato ancora 
un forte impulso nella breve, 
succosa stagione di concerti, 
promossa al c< Teatro Beat 
'72 », da « Nuove forme sono
re - Gruppo rinnovamento 
musicale ». 

La novita di questa torna-
ta era costituita dalla presen-
za prevalent© di «ottoni» 
(trombe e tromboni. per "oc-
casione), nonche dalla esibi-
zione raccordatnce e innova-
trice della cantante Micicho 
Hirayama la quale ora dedica 
esperienza e intelligenza alle 
nuove generazioni di composi
tor 1. 

II ciclo di concerti, avviato-
6i il 25 maggio. si e concluso 
l'altra sera. 

Micicho Hirayama, gia re-
centemente interprete (vocal-
mente piu che scenicamente 
splendida) di alcune pagine 
di Giacinto SceLsi, che sta 
trovando al « Beat '72» una 
sua rivincita, nel corso del
la rassegna e stata apprezzata 
In Lingucl (1972) e in Elegy 
for B. A. Zimmermann (1971). 
di Eugene O* Brien, neila 
Tocota (1968) per soprano e 
flauto, di Harry Freedinan, 
in Kuyas (1967), di Harry 
Somers. 

Lo Scelsi. di cui dicevamo, 
ha avuto in Antonello Neri 
un prezioso interprete di quat-
tro dei Cinque incantesimt, 
per pianoforte, e in Francis 
Marie Uitti un'attenta esecu 
trice di Trtphon (1956). per 
violoncello. 

Tra i solisti ha ben figurato 
Fernando Grillo. contrabbassi 
sta di formidabile bravura 
(il « Gazzelloni » del contrab-
basso moderno). che ha pre 
sentato una sua novita. ag 
giornata e freschissima. Pa 
peroles (1973) Grillo doveva 
tenere a Roma anche un altro 
concerto nei giorni scorsi ma 
il contrabbasso. appoggiato al 
muro, e scivolato in terra, 
spezzandosi l'osso del colio. 
cioe il manico che si e frat-
turato in tre punti. ma e in 
via di rapida guarigione E" 
emersa anche la bravura del 
la flautista Anne Beate Z.m 
mer, mentre tra i p,u g.ovani 
composuori sono venuti alia 
ribalta Giancario Schialfini 
(ottimo anche quale diretto 
fe e trombonUta). autore di 
una curiosa Salsa sarasme-
scha (1973), Michele Jannac-
cone, percussionista dl gran 
talento e interprete, con Gian-
c=ris Schiafftni. di un suo 

Dialogo (1973), per trombo
ne e percussione, Sergio Ren-
dine, allievo di Domenico 
Guaccero, assai piu che pro-
mettente, autore di una as-
sorta e intensa Memoria, per 
pianoforte, suonata splendida-
mente da Antonello Neri. 

Questo inquieto musiclsta 
— Antonello Neri — che ha 
perduto un po* di barba e ac-
quistato, se e possibile, una 
maggiore consapevolezza — 
ha dato ancora una prova del 
suo talento acre e a volte 
dissacratore, con il brano in-
titolato La carriera di una 
nota Ubertina (1973) e con 
una trascrizione. per sette 
strumenti a fiato e contrab
basso, della Giga op. 25, di 
Schoenberg. 

Un All right (1973), di Vit-
torio Gelmetti ha riportato la 
presenza del compositore che 
si e ritirato a meditare sui 
destini del mondo e della mu
sica ai piedi dei monti Saba-
tini. sulle rive di un lago, in-
torno al quale, pero (e il lago 
di Bracciano) sta sorgendo 
una certa attivlta concertisti-
ca, cui forse il Gelmetti non 
e estraneo. 

II gruppo degli a ottoni», 
oltre che nell'Ottetto di Fe-
trassi (1968) — quattro trom
be e quattro tromboni — si 
e fatto valere nel Quadruplum 
(anch'esso del 1968), del no
stra Giacomo Manzoni (due 
trombe e due tromboni). che 
e pagina di alto virtuosismo. 
ma anche di alta pregnanza 
musicale, in cui i suoni Urn 
bricamente preziosi si accom 
pagnano ad una intensita 
espressiva delta quale certa 
nuova musica ha proprio per
duto la traccia. 

Non e mancata una serata 
di musica ex machina. con 
Guaccero. Alvin Curran e Ser 
gio Rendine alle prese con 
apparecchi elettronici e Syn
thesizers, ne* una puntata al-
Velettric-iazz. 

Qualche cosa cl sara sfug-
gita, ma ci pare che risultino 
abbastanza evident! l'impegno 
e 1'importanza deH'inizlativa 
degna del tutto di figurare al
ia luce del giorno. anziche di 
essere relegata in un clima 
catacombale. Vogliamo dire 
che musiche, autori e inter
pret} quali si sono sentiti in 
quest! giorni, possono costi-
tuire la risorsa di enti musi
cali che fanno sempre finta 
di non sapere dove mettere le 
man! per accostare II nuovo 
alia routine prediletta, peral-
tro, sempre sovvenzionata. 

. a. v. 

Un riuscito film di Vasili Sciukscin 

Contadini degli Altai 
scoprono la modernita 

In « Pecki lavocki» le avventure di una famiglia che, passando 
per Mosca, si reca in villeggiatura su una spiaggia del Mar Ne
ro - Le esperienze narrative e cinematografiche del regista 

Dalla nostra redazione 
' MOSCA, 1 

a Pecki lavocki»: e una e-
spressione tipica della zona 
degli Alta) alia quale ricor-
rono spesso i contadini co
me per dire nPerbacco, man-

naggia » Tradotta letteralmen-
te vorrebbe dire «Piccole 
stufe, panche». ma il senso. 
In russo, e molto piu bello 
e significativo. Ed e appunto 
rlfacendosi a questa espres-
sione che Vasili Sciukscin. un 

singolare personagglo del mon
do culturale contemooraneo. 
ha scrltto, diretto e interpre-
tato un film dedica to alia vi
ta contadina e ai proble-
mi dell'impatto con la realta 
urbana. 

II film — il cui tltolo e 
appunto Pecki lavocki — e 
stato prodotto dagli stud! 
«Gorki» ed e ora in circo-
lazione a Mosca, ma sino a 
questo momento e passato 
quasi inosservato. Non man-
chera comunque, ne siamo 
certi, di suscitare interesse 

Nato nel 1929 In un vil-
laggio della regione degli Al
tai. Sciukscin ha lavorato 
come edile In un colcos. poi, 
dopo aver concluso gli 
studi superior!, ha prestato 
servizio militare In marina e 
si e qulndi iscritto alia fa-
colta di regla dell'Istituto cl-
nematografico di Mosca diDlo-
mandosi soggettista. Nel frat-
tempo si e imoegnato n°lla 
narratlva, pubbllcando. per la 
prima volta nel 1961. un rac-
conto su Â oof Mir, la rivl-
sta di Tvardovskl. Rivelatosl 
scrittore e profondo conosci-
tore della vita e del lineua<»-
gio delle campagne russe ha 
continuato a scrivere sulle ri-
viste Molodala Gvardia. Ok-
tiabr e su Novi Mir sin'* a 
che. nel 1963. ha dato alle 
stampe il suo primo libra di 
racconti dal tltolo Gente di 
campagna Nel '64 — sempre 
continuando la produzione 
lettereria — e Dassato ad occu-
parsi anche del cinema scrl-
vendo un sosgetto dal titolo 
Vive un ragazzo cosl (dedi
cate alia vita di un autista 
di un colcos) e curandone dl-
rettamente la realizzazione ci-
nematografica. 

Al primo film ne sono se-
guitl altri due scritti, direttl e 
interpretati sempre da lui: 
Tuo figlio e fratello, dedica
te alia vita contadina in Si
beria e Persone strane, basa-
to su alcune vicende di un 
colcos. 

In tutt! I lavorl Sciukscin 
si e sempre occupato del 
a suo » mondo. delle a sue » 
campagne, del distacco tra la 
realta urbana e la profonda 
campagna russa. 

Ecco, quindi, che con Pe
cki lavocki Sciukscin affron-
ta nuovamente U giudizio del 
pubblico e della critica, nel 
momento In cui la cinema-
tografia sovietica e tutta te-
sa alia ricerca di nuove stra-
de. di nuove forme di espres-
sione e. sbprattutto. di tern! 
attuali 

A nostra parere Sciukscin 
ha ora colto nel segno. H 
suo Pecki lavocki e la storia 
di una famiglia contadina de

gli Altai che decide di raggiun-
gere una spiaggia del Mar 
Nero per trascorrere un bre
ve periodo di riposo. II viag-
gio sara lungo, affascinante, 
ma alio stesso tempo peri-
coloso. 

La famiglia (Sciukscin stes
so nella parte del ma rite 
Ivan e Ivana Rastorguieva in 
quella delli moglie Niura) la-
scia il villaggio dopo un «ad-
dio» commovente: c'e una fe-
sta tradizionale con balli, can-
ti e bevute. c'e tutto un mon
do contadino che sembra 
scomparso a chi vive in citta 
(diciamo. a Mosca), ma che 
Invece e piu che mai presente, 
reale, concrete 

H treno che porta i due e 
un mondo. Chiusi nel loro 

scompartimento hanno paura 
di tutti: temono i ladrl, gli 
sconoscluti. II dialogo e serra
te e mette appunto In luce 
le paure, le ansle, le verita 
di un mondo contadino che 
tanta importanza ha nella vi
ta attuale del paese. E co
sl, mentre 11 treno covre at-
traverso zone sconfinate, co-
mlnclano le avventure. Nel-
10 scompartimento entra un 
giovane di bella presenza (un 
« slgnore », uno « della cltta ») 
che vlnce la dlffldenza Ini-
ziale. Si passa all'amlclzla e al 
dlscorsi. Si beve anche e alia 
fine lo sconoscluto (che «1 
proclama progettlsta) scom-
pare dopo aver fatto alia 
donna un piccolo regalo: una 
elegante sottoveste tutta plzzl 
e merlettl. 81 scoprlra poco 
dopo che era un ladro. 

I poveri contadini degli Al
tai vedono confermate le lo
re «teorle» e sospettano an
che dl un eminent© profes-
sore che entra poco dopo 
nello scompartimento. Ma que
sta e la volta buona, perche 
11 nuovo venuto comprende la 
situazione, parla a lungo e 11 
lnvita a Mosca in casa sua. 
A Ivan e Niura la cltta appa-
re come un mostro impres-
sionante: Mosca e presentata 
nelle ore di punta, con le 

auto che sfrecclano nelle Im
mense arterle, con la Huma
na dl gente che sclvola lun
go la via Gorki o che si in-
golfa nel meandrl del Gum. 
Impressionatl dl tutto, tlmo-
rosl e ostlli 1 due sono co-
strettl a «recltare» la parte 
dl contadini « verl» venut! da
gli Altai. II professore, addi-
rlttura, convince Ivan a tene-
ro una conferenza dl fronte ad 
un gruppo dl linguist! per far 
ascoltare loro 11 vero Unguag-
Ulo degli Altai. Ma la conferen
za e un fallimento. Ivan par-
la a slogan, con frasl huro-
cratlche, false. 

II vlagglo cosl prosegue ver
so 11 mare, ma la tanto at-
tesa spiaggia e una bolgia. 
Non c'e posto nell'albergo del 
elndacato e, poi sulla rlva si 
accalcano centtnala di mi* 
gllala di persone. Ma lo splrl-
to di adattamento e grande e 
cosl Ivan e Niura rlescono a 
bagnarsl. II ritorno negll Al
tai, dove c'e tanto spazlo, 
tanta calma e tanta serenita 
awlene In tutta fretta. Ed 
Ivan, seduto su una colllnet-
ta che s! staglia su una pla-
nura, guarda il pubblico e sor-
ridendo ci dice a Che fare? 
E' proprio cosll ». 

Carlo Benedetti 

La ragazza 
del barcone 

PARIGI — L'attrice tedesca Sabine Glaser, da tempo tra-
piantata in Francia, ha appena finito di inferpretare il film 
• La sconosciuta della Senna». Mode riprese si sono svolle 
in un barcone ortneggiafo sul flume, che e piaciulo a Sabine 
tanto da indurla a sceglierlo come sua abitazione permanente. 
L'attrice — qui fotografata sul barcone — sta collaborando 
con il suo fidanzato, il noto violinista Ivry Gitlis, nell'orga-
nizzazione di un festival di musica classica nella Francia del Sud 

Rai v!7 

controcanale 
SCACCO AI PATTI — E' ac-

caauto qualcosa, questa setti-
mana, in Italia e nel mondo? 
Sono emersi problemi che 
mertterebbe appro/ondire in 
rapporto alia cronaca? Dopo 
aver assistito aWultimo nume-
ro di Stasera, siamo autorizza-
ti a dubilarne. II sommario del 
settimanale contemplava, in-
Jatti, questa volta: la destilu-
zione di Costantino di Grecia, 
un ricordo della morte di Pa
pa Giovanni, il «tifo » per l'in
contro Ajax-Juventus. il « pon
tes, i piani spazxali dopo lo 
Skylab. La clamorosa crisi del 
centro destra, Vesistema di un 
governo che non ha piu nem-
meno la sua ristretta maggio-
ranza? Non interessa, evidente-
mente. II crescente movimento 
popolare contro il carovita? 
Meglio sorvolare. II processo 
di concentrazione delle testa
te e Vagitazione dei lavoralori 
deU'informazione? Roba da im-
ziati. Le continue rivelazioni 
sulle attivita terronstiche, sui 
piani eversivi, sui legami in-
ternazionalt della destra neofa-
scista? Bazzecole. Le ripercus 
sioni nel mondo della scuola 
deWaccordo contrattuale della 
legge appena approvata? Pro
blemi marginalL 

La situazione in Vietnam, 
in Argentina? Cose di un altro 
mondo. Ecco come Stasera 
concepisce U suo compito di 
allargare e appro/ondire I'in-
formazione televisiva. 

L'unico servizio di un certo 
impegno, legato ad un avvenl-
mento di attualita, era quello 

di Frajese e Meucci sulla pro-
clamazione della repubblica 
dittatoriale in Grecia. Vedi ca-
so, si trattava dell'unico awe-
nimento di cui, una mezz'ora 
prima, anche il Telegiornale 
aveva parlato con una certa 
ampiezza. Stasera, peraltro, ha 
costruito una semplice crono-
logia degli ultimi fatti, senza 
portare alcun contributo di 
analisi. L'impostazione era ge-
nericamente corretta: ma non 
e'era nemmeno un accenno ai 
legami tra U regime fascista 
di Papadopulos e il MSI, cla-
morosamente confermati dai 
documenti rivelati dal nostro 
giornale. La Grecia & la Gre
cia: ma per quanto riguarda 
VItalia & un'altra cosa. 
• I sertnzi sulla trasferta dei 
«tifosi» a Belgrado e sul 
« ponte » avrebbero, comunque 
pqtuto of/rire un'occasione per 
discorsi di costume di una cer
ta consistenza, • 

Ma ogni speranza in que
sto senso, purtroppo, e andata 
delusa. II vpezzo* di Leoni 
e Mind sul viaggio degli ju-
ventini, si i risolto in una se-
rie di notazioni di « colore», 
concluse • dalle consuete ri-
flessioni tra stupite e mora-
ralisliche e da alcuni falsi 
interrogativi che giungevano 
persino a prospettare la pos-
sibilita che ci sia ormai «un 
nuovo benessere che inventa 
nuove vacanze*. Ma andia-
mo! Possibile che non si sia 
capaci di lasciare da parte 
almeno similt banalita? Eppu-
re un tentaUvo di tndagine 

nel retroterra di fatica e di 
sfruttamento dei lavoratori 
intervistati in treno, avrebbe 
probabilmente portato alia 
scoperta della esistenza di al
cune radici del tifo ben di
verse da quelle distrattamen-
le citate. 

Il servizio sul * ponte* era 
costituito dal frammento di 
un documentario della TV 
francese sulla ecalombe pro-
vocata dai giganteschi esodi 
festivi anche in Francia. Da 
quel che abbiamo visto, il ma-
teriale era interessante: scon-
volgente, in particolare, era 
la sequenza — girata in col-
laborazione con gli abitanti 
di una cittadina — che tende-
va a dare la sensazione fisica 
della strage mostrando piazze 
e strode addirittura pavimen-
tate di cadaveri (16 mila sono 
stati, in Francia, i morti per 
incidenti stradali nello scorso 
anno). 

Evidentemente. la TV fran
cese, almeno in occasioni co
me questa, si comporta con 
minore cautela delta nostra. 
Stasera, comunque, ha prov-
veduto a mettere in qualche 
misura le cose a posto: ridu-
cendo il documentario a po-
che immagini, privandolo del 
commento originale e intro-
ducendolo con un commento 
anch'esso di tono vagamente 
moralistico. Davvero, questo 
settimanale non perdona 

g. e. 

Cattolica: 
il giallo 

si macchia 
di nerofumo 

Dal noitro inviato 
CATTOLICA, 1 

Malgret vede rosso, 11 pub
blico vede giallo, ma nel com-
plesso non ci si vede chlaro. 
Questo per splegare un po' 
l'andamento della manlfesta-
zione intltolata « gran giallo ». 
L'avvio, come abbiamo avuto 
modo dl rlferlre In un pre-
cedente servizio, era parso dei 
piu • lnteressanti. Ora, perd, 
nel giro dl qualche giorno le 
cose si sono abbastanza smor-
zate. I film proiettatl in que
st© serate sono di un llvello 
oratorlale: tanto Maigret e il 
caso Saint Fiacre quanto Mai
gret vede rosso, infattl, clncl-
schiano maldestramente una 
materia che nel pur consue-
tudlnari canovacci dl Sime-
non aveva, • Invece, una sua 
ben orchestrata meccanica. 

Ci si aspettava per lo meno 
un salto dl quailta dalle «ta-
vole rotonde» dedicate, rl-
spettlvamente, al tema «I1 
giallo vlsto da...» e «I rap-
portl tra i clttadlni e la poll-
zla», ma anche In questa oc-
casione non possiamo nascon-
dere la nostra deluslone. Non 
tanto e non solo perche non 
siano state dette nel corso de
gli interventi cose raglonevoli, 
quanto per il fatto che la dl-
namica e l'implanto dl que-
stl Incontri — cui pure sono 
lntervenutl pedagogistl, giu-
ristl, docentl e giornalisti dl 
qualche notorieta — si sono 
svlluppatl secondo un agloco 
delle partis abbastanza pre-
vediblfe e scontato nel suo 
rltuale e anche nella sua por
tata. Quando, ad esempio, si 
viene a parlare del giallo co
me genere letterario dl comu-
nicazione di massa discettan-
do dottamente e con accentl 
radicaleggianti di indubbia 
suggestione, ma poi ci si 
dimentica dl dire che questo 
particolare settore e sempre 
stato. nell'ambito dell'indu-
stria editoriale. uno dei cam-
pi In cui con particolare ra-
f>acita si e badato a rastrel-
are profitti sulla pelle del 

lettore piu sprovveduto cul-
turalmente; allora davvero 
vien fatto di pensare che si e 
discusso soltanto sul sesso de
gli angeli e in gloria, ancora e 
sempre, dei boss dell'edltoria 
(Mondadori, Garzanti, ecc). 

Perche\ tutti sappiamo, sen
za Invocare per questo alcun 
anatema moralistico ne alcu-
na censura, la paccotiglia 
che viene contrabbandata in 
migliala dl copie sotto l'lnse-
gna del giallo o del nero. 
Anzl queste colorlture di co-
modo sono rivelatrici, piu dl 
quel che non sembri, di una 
discrlminazlone culturale clas-
sista che, volta come e a con* 
seguire il maggior lucro con 
la minore spesa possibile (in 
tutti I sensi), mostra cosl II 
suo vero aspetto di imboni-
mento razzistico. 

Al limlte, cl si potrebbe 
chiedere: perche" questa cata-
logazione ostinata della let-
teratura «gialla» deve espri-
mersi ancora come un qual
che cosa dl separate dalla let-
teratura tout court1} Sono cor-
si, durante la dlscussione qui 
svoltasl, 1 nomi dl Dostoiev
sky Kafka, Conrand, Chester
ton e Poe, ma e stata vero-
similmente una chiamata di 
compllclta, questa, piu per 
fare effetto che per dare una 
vera e propria dimostrazione 
che tali scrittorl abbiano dav
vero qualcosa a spartire con 
le insulsaggini che oggi van-
no per la maggiore sotto l'e-
tichetta del giallo. 

Basterebbe, per contro, ri-
cordare quello che scrive 
Borges sui suoi precedent! di 
«giallista» in combutta col 
suo gxande amico Bioy Ca-
sares per sapere in maniera 
abbastanza precisa come an
che il giallo possa divenire 
portatore di qualche anticon-
formistico, non banale e non 
effimero. valore culturale: 
alnventare una nuova ma
niera di narrare storie mlste-
riose e repulsive consiste nel 
far intendere il loro carattere 
sinistra e il loro orrore essen-
ziale. mentre si gioca co! loro 
elementi umoristici: una spe
cie di innesto tra Alfred Hit 
chcock e i fratelli Marx a. 

Un discorso soltanto este-
riormente diverso merita, 
d'altronde, anche lo svolgi-
mento della tavola rotonda 
incentrata sul tema di bru-
ciante attualita « Rapporti tra 
i cittadini e la polizia*. In
fattl, pure qui — fatti salvl 
gli interventi del professor 
Chiavario e del deputato co-
munista Accreman — i re-
stanti interlocutori, dal depu
tato dc Bartolo Ciccardini al 
giornalista di cronaca giudi-
ziaria del Carlino. al dottor 
Scopelliti. si e tracciato un 
quadra ostinatamente catego-
riale. se non proprio corpora-
tlvo. dei problemi e della cri
si che travagliano polizia, ma-
gistratura e apparati statali 
in genere. Tanto che con l'im-
pudenza propria dei notabill 
democristiani, Ciccardini e 
giunto a polemizzare, anche 
se vivacemente «beccato» da 
un giornalista, con i vescovi 
lombardi asserendo che non 
esiste cviolenza delle istitu-
zionin. Cosa alia quale ha 
avuto modo di ribattere pron-
tamente il compagno Accre
man sottolineando che ogni 
Istituzione storicamente de-
terminata nel sistema borghe-
se e per se stessa violenta e 
repressiva, 

L'elemento di maggiore pre-
carieta, comunque, di questo 
confronto dialettico, ci e sem-
brato proprio il rituale secon
do il quale, anche qui. que
stioni estremamente impor
tant! quali il reazionario pro-
getto di legge governativo sul 
fermo di polizia, la riforma 
deU'ordinamento giudiziario, 
il riassetto del trattamento 
degli agent! di PS. eccetera, 
sono state pallegglate con bel
la grazia ma con scarso co-
strutto, per ediflcare al piu 
un uditerk) fin troppo bene* 
volente. 

La manlfestazlone, in ogni 
modo, prosegue ancora con 
frittatine alia Maigret, pre-
ml e menzionl a cineasti e 
scrittori per le loro bene-
merenze « gial lo . 

Sauro Borelli 

le prime 
» 

Cinema 

Chi ha ucciso 
Jenny? 

Non e stato Murphy, un 
magnlfico cane doberman, a 
uccldere la sua padrone, la 
signora Jenny Campbell, an
che se le circostanze sembra-
no, all'lnlzlo, accusare l'anl-
male, che infatti viene con-
dannato a morte. Lo salva la 
perlzla necroscoplca compluta 
sulla defunta da un abile me
dico legale. Meno abile, ben-
che attivo e volonteroso, il po-
liziotto Abel Marsh si lascJa 
piu volte fuorvlare, nel corso 
della sua Inchiesta, sia dalle 
manovre dl qualcuno che cer-
ca di confondergli le idee, sia 
dal suol stessi sentiment!: la 
gelosia lo spinge a sospettare 
Insanamente della ragazza del 
cuore. SI aggiunga, a compli-
care le cose, il conflltto tra 
le diverse forze dell'ordlne (la 
vlcenda si svolge sulla costa 
atlantlca degli Stat! Uniti: da 
noi, come s! sa, non accade 
nulla del genere), e si com* 
prendera perche, all'accerta-
mento della verita, occorrano 
una certa fatica e, soprattut-
to, un altro palo di morti. 

«Giallo» di pur discreta 
fattura, questo film a color! 
dl James Goldstone non si 
raccomanda per la particolare 
origlnallta dell'lntreccio, co
munque agglornato secondo la 
moda (c'e una storia di «aml-
clzle partlcolari» femminili), 
ma semmai per la scioltezza 
del ritmo, la cura posta nel 
quadra amblentale e le buone 
caratterizzazlonl fornlte, ac-
canto a James Garner, Ka
tharine Ross e Hal Holbrook, 
cui toccano i personaggi di 
maggior rilievo. da alcune vec-
chie glorie di Hollywood, 
esposte qui come in una pa-
tetlca galleria del tempo pas
sato: June Allyson, Peter Law-
ford, Tom Ewell, Arthur O* 
Connell, Edmond O'Brien... 

O ti spogli... 
o ti denuncio 

Benjamin Hoffman, un sl
gnore Inglese non piu troppo 
giovane, deluso da una disa-
strosa esperienza matrimonia-
Ie e sessualmente frustrato, 
ricatta la signorina Janet 
Smith con la minaccia di de-
nunclare 11 dl lei promesso 
sposo, Tom, complice in un 
ladroneccio di cui e stata vit-
tima la ditta presso la quale, 
a divers! livelli, tutti e tre 
lavorano. Janet, dunque, si re
ca a casa di Benjamin (all'in-
saputa di Tom, che la crede 
presso la nonna, in provincia), 
per mettergli a disposizione, 
durante una settimana, il pro
prio corpo. La ragazza, In ve
rita, recalcitra, piagnucola, 
cerca di sfuggire aU'esecuzio-
ne dell'lgnobile patto. Peral
tro, a parte qualche lubricita 
verbale, Benjamin si comporta 
da gentiluomo: conduce Ja
net al xlstorante, a fare pas-
seggiate, rinvia di continuo, 
con varie scuse, il previsto 
connubio. Al punto che, dap-
prima rassicurata e quasi in-
tenerita, la donna finisce con 
l'offendersi. Poi Benjamin con-
voca l'ignaro Tom, ponendolo 
di fronte al fatto compiuto, 
o meglio incompiuto. Gesto 
abbastanza vile. Ma Tom e 
sua madre si comportano in 
modo piu repuenante. soin-

fcendo loro, adesso, Janet nel-
e braocla di Benjamin, onde 

evitare 11 pegglo. La ragazza 
e 11 slgnore maturo, pero, so
no ormai pronti per trasforma-
re rinlquo contratto in onestl 
sponsali. -

Vecchlo gia dl alcuni anni, 
O ti spogli... o ti denuncio 
(regla dl Alvln Rakoff, sce-

neggiatura dl Ernest Gebler, 
da un suo proprio romanzo) 
ha sul princlpio qualche mo-
tlvo d'lnteresse nella - flgura 
del protagonista, manlaco dl 
stampo domestlco, non pri-
vo d*una autoironla tlplca-
mente britannica. Ma presto 
tutto annega nel sentlmenta* 
llsmo piu vieto e In una for
ma distorta, qulndi anche piu 
fastidiosa, di moralismo per-
benistico. Sviluppata con stra-
ziante lentezza, la vlcenda si 
glova poco deirinterpretazlo-
ne d'un Peter Sellers In tono 
minore. Quanto a Sinead Cu-
sack, e un'oca calzata e vestita. 

ag. sa. 

Un bianco vestito 
per Mariale 

Durante un'lntervlsta (ap-
parsa sul n. 62 dl Cinema 60, 
e a cura dl Franco Caldero-
ne), 11 regista Romano Sea-
vollni, alia domanda se con 
La prova generale intendesse 
«esaurlre la sua fase sperl-
mentale», cosl rispondeva: 
«Tutt'altro. Essa costltulsce 
una scelta precisa, una posi-
zione partigiana che rlfluta 
ogni accomodamento con 11 
sistema, con l'lntegrazione 
nei suol meccanisml e nelle 
sue stesse sovrastrutture. H 
cinema sperimentale e per 
me una scelta definitiva, dl 
princlpio; 11 resto 6 troppo 
facile, non mi interessa I». 

A rileggexla, dopo qualche 
anno, questa dichiarazione 
«di princlpio » appare tragl-
ca piu che grottesca; tragica 
se la si rilegge dopo aver vi
sto l'ultlmo film di Scavollnl, 
Un bianco vestito per Maria-
le (con Evelyn Stewart, Lui-
gi Pistilli, Ivan Rassimov), 
dove 1*« autore » non riesce ad 
esprimere pienamente neppu-
re quella resa al cinema di 
consumo che era nelle sue 
intenzioni. Con Un bianco ve
stito per Mariate (a color!) 
Scavollnl propone un film non 
dell'assurdo, ma del non-sen-
so, dove la struttura narra
tlva combatte una guerra in-
cessante contro la possibility 
che qualche slgnificato, anche 
soltanto grammatlcale, emer-
ga dal caos dei fatti e delle 
parole. E questa assenza di 
senso e direttamente propor-
zlonale al cattivo gusto del 
linguaggio, un linguaggio che 
non e mai denuncid ironica 
di se stesso, cioe critica del 
cinema di consumo e di tutto 
un sistema culturale in nome 
di quel cinema sperimentale 
considerate) una volta (si con-
frontl ancora una conversa
zione apparsa su Filmcritica, 
n. 188, nel 1968...) «strumen-
to di mobilitazione e di 
lotta ». 

In realta, Scavollnl, con Un 
bianco vestito per Mariale ri-
nuncia al cinema, e non sap
piamo ancora se sia l'ultimo 
atto di una vocazione, oppure 
il risultato della manipola-
zione di una coscienza. I de-
litti che awengono nel ca-
stello dl Bellaria, dove Eve

lyn Stewart e sequestrata dal 
marito Luigl Pistilli, sono gra-
tuitl, anche se Scavollnl ten-
ta dl offrlre un quadro del 
vlzl e dello squailore altobor-
ghesl degli ospitl che improv-
visamente fanno Irruzlone nel
la dlmora solitarla del mar
ches!. C'e la rappresentazione 
dell'oscenita e della demenza, 
ma astratte e Intese eome In
gredient! di un « giallo » er-
metloo, chiuso a doppia man-
data. , 

I demoni 
' Forse l'unico spunto degno 
dl qualche interesse del film 
a color! dl Jerry Jameson, 
/ demoni (con Michael Fo
rest, Paul Carr, Lee De Broux 
e Nansy Harris), poteva es-
sere la clrcostanza « dramma-
tica » dell'lrruzlone della gang 
dei motoclcllstl sul set di un 
film dl consumo, un western 
con gli Indian! che attaccano 
un paeslno del West. Jerry 
Jameson, tuttavia, preferisce 
parteggiare seriosamente per 
la troupe e per la polizia, ten-
tando una rappresentazione 
della vlolenza e della volgarl-
ta dl zingari-assasslnl in mo-
toclcletta, 11 cui capo, asseta-
to dl vendetta, e alia ricerca 
dl un suo ex-centauro passa
to come « cascatore » alia pro
duzione hollywoodlana. Men
tre l'occaslone dell'impatto 
poteva almeno mettere in lu
ce alcune orlglnall situazionl 
ironlco-grottesche, la regla si 
croglola nell'eloglo incondizlo-
nato della cretineria e vilt4 
del cineasti, e soprattutto del-
Yordine produttivo. 

r. a. 

Premio di 
composizione 

« Montecarlo » 
MONTECARLO, 31 

Si sono conclusi i lavori per 
il Premio internazlonale dl 
composizione « Montecarlo », 
per l'anno 1973. La giurla, com-
posta da Nadia Boulanger, 
Emmanuel Bondevllle, Mar
cel Mihalovlcl (Francia), Len
nox Berkeley (Inghilterra), 
Narcis Bonet (Spagna), Vir-
gilio Mortari (Italia), Zymunt 
Myciellkl (Polonia) e Conrad 
Beck (Svizzera), ha esamina-
to composizioni pervenute 
da 17 paesi. 

II primo premio e stato as-
segnato al musiclsta polacco, 
Romuald Tardowkl, per 
l'opera Lord Jim. Nato a Wil-
no, nel 1935, Tardowki otten-
ne nel 1965 il premio di com
posizione per il balletto Les 
statues du sorcier e, nel 1968, 
quello per la musica sacra. 

La giurla ha poi assegnato 
tre « prime menzionl» ai com
positor! Luciuk Jiliusz (po
lacco), Hugh S. Robertson 
(americano) e Gabriele Bian-
chl (italiano). Due «secon-
de menzionin sono andate al-
l'italiano Irlando Danieli (Co-
mo, 1944) e al romeno Nico-
lae Brindus (Bucarest, 1935). 
E* stato eseguito, dopo la 
proclamazione dei vincitorl, 
il Concerto per flauto e or
chestra, di Daniele Zanetto-
vic (figlio del noto violinista 
del a Trio di Trieste»), vin-
citore del Premio «Monte
carlo» per il 1972. 

SIETE IN BUONE MAM 

. * «r*» 

erisparmiatesubitoconla 
polizza alsconto condizionato" ̂  
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