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Un colloquio internazionale di critici ^ 

A Mosca breve incontro 
con il cinema dell'URSS 

Proposta alia discussione una scelta numericamente limitata, ma 
varia nei contenuti e nelle forme, dei prodotti recent! delle quin-
dici cinematografie nazionali sovietiche - Dalla storia all'attualita 

Dal nostro inviato 
MOSCA. 1 

Che Mosca e Leningrado 
non siano le sole capitali del 
cinema sovietico e cosa lar-
gamente nota. Meno diffusa, 
e certo piu difficile, e la co-
noscenza dell'identita delle 
singole cinematografie che 
fioriscono nelle quindici re-
pubbliche costituenti l'URSS. e 
la cui storia rlsale talora al 
periodo precedente la rivolu-
zione d'Ottobre (fin nel Ion-
tano Azerbaijan l'anno 1916 
vede la «prima» del primo 
film « nazionale», dal sinto-
matico titolo Nel regno del 
petrolio e dei milioni): anche 
se e proprio dalla rivoluzione 
che lo sviluppo dell'arte e 
dell'Industria cinematografica 
riceve l'impulso decisive 

Un colloquio di critici, dedi
cate appunto al «cinema so
vietico multinazionale». si e 
tenuto qui nei giorni successi-
vi al Festival di Mosca, a ini-
ziativa della FIPRESCI e del-
l'Unione dei cineasti sovietici. 
ospite cortese e premurosa. 
Tra i partecipanti — qualche 
decina, in rappresentanza di 
Paesi d'Europa. d'Africa, d'A-
sia e d'America — e'erano no-
mi di swicco. come lo statu-
nitense Jay Leyda. autore del-
la famosa Storia del cinema 
russo e sovietico, e, ora. di 
una Storia del cinema cinese, 
che crediamo unica al mondo 
per completezza e aggiorna-
mento. 

La proiezione d'una quindi-
cina di film, realizzati negli 
ultimi anni. ha permesso ai 
convenuti di gettare aopena 
un breve sguardo sui diversi 
aspetti di quel fenomeno com-
plesso e multiforme che era 
oggetto della discussione; la 
quale ha potuto svolgersi dun-
que con un minimo (ma solo 
un minimo) di fondamento. e 
per buona parte si e risolta 
sul pianc informativo. In 
URSS si producono ogni anno. 
in media, centoventi film, e 
la meta di questi fuori della 
Federazione russa: dalle re-
pubblii-he baltiche all'Arme-
nia. dalla Bielorussia e dall'U-
craina alle terre degli usbe-
ki, del turkmeni. dei tagiki, 
dei kirghisi. dei kasaki, dalla 
Moldavia alia Georgia, all'A-
zerbaigian. Per farsi un'idea 
approfondita di quanto si crea 
negli studi di Riga o di Tbi-

Al Festival 
di Pola premi 

a sorpresa 
BELGRADO. 1. 

Dopo che era stato ufficial-
mente annunciato dall'agenzia 
Tanjug. che al film di Stipe 
Delic, Sutjeska (nel quale il 
ruolo di Tito e affidato all'at-
tore Richard Burton), la giu-
ria del Festival di Pola aveva 
assegnato il primo premio. 
1"« Arena d'oro », un breve co
in unicato, diffuso qualche ora 
piii tardi, ha reso noto che la 
stessa giuria, dopo una seduta 
durata cinque ore, e ritornata 
guile sue decisioni, conferen-
do il primo premio al film di 
Matias Klopcic Fiore d'au-
tunno. 

II secondo ed il terzo pre
mio che erano stati in un 
primo tempo rlspettivamente 
assegnati al film di Predrag 
Golubovic, Bombasi, e a Vi-
vere d'amore di Kresco Gollc 
sono andati. in seguito ai cam-
biamenti decisi dalla giuria. 
al film La rappresentazione di 
*Amleto» nel ctllaggio Urdus 
Donja di Krsto Papic e a Stipe 
Delic, regista di Sutjeska. 

Nuovo film di 

Billy Wilder 
HOLLYWOOD, 1. 

Billy Wilder si sta prepa-
rando al primo giro di mano 
vella, di Front page ("«Prima 
pagina»), un Aim tratto dal-
I'omonima commedia di Ben 
Jiecht e Charles McArthur 
che sara cosl portata per la 
terza volta sugli scherml. Pro-
taflonlsti della pelllcola saran-
no Jack Lemmon e Walter 
Mattheu. 

lissi, di Kiev o di Baku, di 
Kiscinev o di Alma Ata, ecc, 
occorrerebbero mesi. 

La varieta delle opere fornl-
ta alia nostra visione, alcune 
delle quali del rcsto gia ap-
parse in rassegne speciulizza-
te. anche in Italia, sottolinea-
va comunque l'ampiezza del-
1'arco di interessi e di proble-
mi lungo il quale si muove il 
cinema sovietico: dal passato 
mitico. prelstorlco e storico al 
presente. dalla commedia al
ia tragedia. dallo spettacolo 
fastoso a un cinema che po-
tremmo dire «da camera »>. 
dalla riproposta dei temi del
la Rivoluzione al ilibattito su 
argomenti di attualita nella 
sfera sociale, civile, del co
stume. 

Questa sfaccettatura si ri-
flette all'interno di ciascuna 
cinematografia. o di ciascun 
gruppo «affine», con una 
piu o meno intensa caratteriz-
zazione nazionale-popolare: 
cosl. dalla Georgia ci potran-
no arrivare contf mporanea-
mente la spiritosa favola sur-
reale Una collana per la mia 
bella di Tenghiz Abuladze (dal 
racconto di Akhmajan Abu-
Bakar) e un film come Quan-
do fiorisce il mandorlo. nel 
quale una giovane donna re
gista. Nana Gogoberldze, cer-
ca di presentare in una pro-
spettiva critirn pero con cau-
tele o timidezze eccesslve. 1 
dilemmi morali e sentimental! 
delle nuovissime generazioni 
studentesche; cosl. se il cine
ma taeriko impegna «*rossi 
mezzi nella trascrizione per 
il grande sch°rmo a colori •**! 
Libro dei Re del poeta Fir-
dusi. quello Mirkmeno COP IJI 
nuora di Khojakula Narliev, 
salda insleme una specifira 
esperienza di linguaggio. un 
ambiente tipico. un slgn'fica 
to universale, e quello usbekn 
(Noi ti aspettiamo, ragazzo 
di Ravil Batirov) ci off re una 
vicenda conter.iporanea che. a 
parte le fattezze di qualcuno 
degli interpreti. sembrerpbbe 
potersi svolgere in qualsiasi 
altro luoeo deH'URSS negli 
stessi modi. 

Certo. vi sono molti motivi 
comuni a tutta la societa so-
vietica. ma in casi come que-
sto non e tanto l'unita di for
do de]le strutture sociali e DO 
litiche. o anche degli oripnta 
menti id°ali. a risaltare. 
quanto una pericolosa. gpne-
rale tendnnza ad ?ppiatt»r<» i 
contrasti e a ricucire ogni la-
cerazione col filo di un mnra-
lismo edificante. Noi ti asnet-
tiamo. raonzzo finisce con la 
partenza del protagonista per 
il servizio militare; analoga, 
di eguale intento oatriottiro 
e Dacificatorio. la conclusion? 
dpjla Strnda senza fine di Igor 
Dohroliubov (B'pIoru«wia): qui 
si tocca. o meelio si sfiora. 
un dra.nma familiar* rorni* 
in Ceneri sulla riva di Kalye 
Kivsk (Eston'a). dove la di 
f°sa di Drincipio del forolare 
domestico assume ton* da 
aoerta DroDienndT nntidivor 
Z'<=ta. A«rcji nmf*»rib1I«». da 
tutti 1 Dunti di vista e l'at-
teggiamento del regista ar-
meno Edmond Keosayan. H 
quale, nella sua « commedia 
eccentrica» Gli uomini, non 
pretende di regolare per leg?* 
i moti del cuore, ma irom>. 
za con un garbo piuttosto ra 
ro sugli sforzi grotteschi e na 
tetici che alcuni amici com-
piono. invauo. al fine di rnn 
quLstare l'amore di una ra-
gazza al piu giovane di lore 
spasimante infelice (e. a sua 
volta. fonce d'infelirita per 
un'altra fanciulla...). 

Abbiamo accennato prima 
alia Rivoluzione Quale ele 
nunto persistente d'ispirazio 
ne per II cinama sovietico. FT 
da nota re. al riguardo. comr 
un tema quasi identico. Ir. 
collettivizzazione agricola e la 
aspra lotta conlro I kulak. 
sia trattato nell'Vltimo valico 
di Kamil Rustambekov (Azer-
baigian) e in Ctunarsi dinnnzt 
al fuoco di Tolomush Okeev 
(Kirghisia); ma, mentre 11 
primo si artlcola su cadenzr 
piuttosto convenzionall. fatta 
salva una certa spregludica-
tezza nel considerare le figure 
dei nemici. il secondo Iavora 
la sua materia non nuova In 
nuove forme: la durezza dello 
scontro dl classe e espressa 
sema mezzi termini ma an 
che gll error! e le contraddi-
zionl della battaglia condottb 
dal Partito, e le loro. a volte. 
tragi che conseguenze. sonu 
propostl con forza alia medl 
tazione. 

Ma la sorpresa piu lieta. nei 
quadro di questa nostra rapi 
da scorsa. e stata / commis-
sari dell'ucraino Nicolai Ma 
scenko: situato nel 1921. dopo 
la fine della guerra civile. 
quando la resistenza dei 
«blanchi» al potere del so 
viet e ormai degenerata in 
puro banditismo, mentre nu-
sce, con la NEP. una nuova 
classe di arricchiti e dl spe 
culatorl. il racconto cinema-
tografico drammatizza, co-
gliendone 1 tratti lluminanti 
in un momento storico esem-
plare. alcuni interrogativi che 
hanno il sapore della contem-
poraneita e che si accentra 
no in una questione essenzia-
le: come mantenere la chla-
rezza e l'intensita deirimpe 
gno. della milizia rivoluzio 
naria, nelle fasl «non erol-
che» della lotta fra progres-
so e reazione: quando posso 
no prevalere stanchezza, dl 
sgusto per le manovre degli 
opportunist!, degli arrivisti. 
dei corrotti, desiderio dl ap-
partarsi. Questa problematica 
sempre scottante si esprime 
poi senza enfasi, con un rigu 
re stilistlco alquanto straordi-
nario, con una invenzione di-
namica e figurativa (splendl-
do il «ballo dei commissa-
ri») che puo far pensare & 
Miklos Jancso. ma ne evita 
le esasperazioni tecnico-for-
mali, e pone un'attenta cura 
al rapporto tra immagine e 
parola. Mascenko ha studiato 
alia scuola di teatro. e pos-
siamo azzardare l'ipotesi che 
Cechov sia tra gli autori da 
lui prediletti. Comunque. egii 
prova qui di conoscere, e dl 
saper applicare in campo ci-
nematografico. la sua lezione 
di misura e di grazia. 

Aggeo Savioli 
NELLA FOTO: Una scena del 
film georgiano Quando fiori
sce il mandorlo. 

Sospesi gli 
scioperi 

continua a 
Santa Cecilia 
I'agitazione 
I lavoratorl della Gestio-

ne autonoma dei concert! di 
Santa Cecilia hanno deciso, a 
conclusione di un'assemblea 
generate che si e svolta lu-
nedl, dl sospendere le azio-
n! dl sciopero in corso, ma 
di continuare I'agitazione 
preannunciando manifesta-
zioni di protesta in coinci-
denza con la ripresa dell'at-
tivita concertistlca in autun-
no. 

La scelta di una tale li-
nea — si afferma in un co-
munlcato — mira anche a 
« dar modo alle autorita com
petent! di intervenire, nel 
frattempo, con la necessaria 
fermezza ed energia» per 
sventare «il tentativo, da 
parte del maestro Fasano, 
di assumere il comando to-
tale della gestione autonoma 
dei concerti e dei suoi mez
zi finanziari, masserizie e 
forze di lavoro comprese». 

I lavoratori ricordano nel 
comunicato come il presi-
dente abbia tentato di coin-
volgere «In tale strategia 
i forse non perfettamente 
edotti organi di governo del 
l'Accademia» (spesso costret-
ti ad apprendere dalla stam-
pa quotidiana notizie sulla 
espressione della loro «una-
nime volonta»), i quali sono 
peraltro invitati «ad espri-
mere il loro preciso, chiaro, 
definitivo parere sulla legit-
timita, o quanto meno sulla 
correttezza, di un'azione po-
sta in essere... in spregio 
dell'autorita conferita, nelle 
forme di legge, al commis-
sario del governo, dottor An
tonio Saifioti». II quale — 
ricorda ancora il comunica
to — ha ribadito ai lavora
tori che nessuno potra ma-
nomettere 11 bilancio della 
Gestione e che egli e deci
so ad assolvere 11 suo man-
dato nel rispetto delle aspet-
tative della Gestione e del 
suo personale; lo stesso com-
missario, esortando i dipen-
denti al ritorno al lavoro, li 
ha invitati a «credere nel 
rigore della legge». 

L'assemblea — si afferma 
ancora nel comunicato — 
«pur apprezzando la chia-
rezza di tale fermo interven-
to», ha ribadito la valldita 
e rirrinunciabilita delle so-
luzioni piu volte auspicate 
dal personale della Gestione 
autonoma dei concerti, tra 
le quali la piu urgente e la 
sollevazione del maestro 
Renato Fasano dall'incarico 
di sovrintendente e di di-
rettore artistico. I lavoratori 
ricordano che all'attuale stato 
di crisi si e giunti dopo le di-
missioni di venti tra i piu 
prestigiosi accademici, del 
Consiglio di amministrazio-
ne della Gestione, di un com-
missario straordinario e do
po le censure di un altro 
commissario e si chiedono qua
li altre possibilita si offri-
rebbero al personale, se tale 
imponente espressione di sfi-
ducla non dovesse portare al
ia piu dovcrosa e legittima 
delle conclusioni. Nel comu 
nicare che gli ultimi due 
concerti (con le relative re-
pliche) della stagione estiva 
alia Basilica di Massenzio si 
svolgeranno regolarmente, i 
professori d'orchestra, gli ar-
tisti del coro e gli impiega-
ti dichiarano di attendere 
con fiducia il «preannuncia 
to incontro con 1'attuale mi-
nistro del Turismo e dello 
SDettacolo, col quale verra 
ulteriormente approfondita la 
situazione ». 

Si riparla 
di divorzio 

Divorziano, non divorziano? 
E' una tro/ata pubbltcitaria 
o la verita? Questi interroga
tivi riguardano, ancora una 
volta, Liz Taylor e Richard 
Burton, i quali, stando agli 
amici, avrebbero dato man-
dato a! loro awocati di co-
minciare le pratiche per il di
vorzio. La celebre coppia, che 
si e incontrata di nuovo a 
Roma dopo aver annunciato 
una separazione seguita, co
me sempre, da una rappactfi-
cazlone, si trova in questi 
giorni nella capitale itallana. 
Fino all'altra sera, anzl, era 
ospite della villa dl un noto 
produttore. Ma ierl l'attri-
che ha preferlto prendere tA-

loggio in un appartamento 
del Grand Hotel, anche per-
che piO comodo per il suo la
voro: Liz sta, infatti, giran-
do Identikit per la regia di 
Giuseppe Patron! Griffi e mol-
te scene, in cui e impegnata, 
si svolgono in quartieri del 
centro della citta. 

Comunque, divorzio o non 
divorzio — e la cosa riguar-
da esclusivamente 1 due in-
teressati — Burton lascera 
presto Roma per la Sicilia do
ve interpretera, subito dopo 
Perragosto, un film diretto 
da Vlttorio De Sica. 

NELLA FOTO: Liz Taylor in 
una scena di Identikit. 

Per la prossima stagione 

Lo Stabile 
di Torino 

cerca un re 
In allestimento, tra I'altro, uno spettacolo sha-
kespeariano — II PCI vota contro il bilancio 
che disattende le esigenze del decentramento 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 1. 

Goldoni sotto la pioggia, 1'al-
tra sera, al Parco Rignon. do
ve, a causa dl un minaccioso 
acquazzone, la Compagnla del 
Teatro del Girasole, diretta da 
Giancarlo Cobelll, e stata co-
stretta a sospendere, verso la 
meta del secondo tempo, la 
rappresentazione dell'/mpresa-
rio delle Smirne. Peccato per-
che questo spettacolo goldo-
niano, giunto a Torino dopo il 
successo ottenuto a Borgo 
Verezzl, ben meritava di chiu-
dere, diciamo pure In bellez-
za, una stagione estiva co-
minciata ai primi del luglio 
scorso, che, almeno sotto 
l'aspetto qualltativamente tea-
trale, di occasioni del genere 
ne aveva offerte decisamente 
poche. 

La ormai conclusa stagione 
del Rignon in quanto a parte-
cipazione di pubblico e stata, 
comunque, senz'altro un suc
cesso. Circa ventimila spetta-
tori in oltre un mese di pro-
grammazione. Ma la cifra com-
prende anche gli spettacoli da-
ti al Regio — il balletto geor
giano. le due rappresentazioni 
dei mimi spagnoli Els Joglars 
e II Barbiere di Siviglia di 
Rossini. — Oltre alle rassegne 
cinematografiche organizzate 
dall'i4/ace di Torino (film di 
Rosi. Vancini. Chaplin e del 
giapponese Nagisa Oshima 
presentati da vari critici tra 
cui Aristarco) svoltesi alia 
Galleria d'arte moderna e al-
l'aperto al Rignon, sempre con 
vasta partecipazione di pub
blico. A questo pubblico. in 
gran parte nuovo, si possono 
e si devono proporre spetta
coli non necessariamente sbra-
cati o anche soltanto qualita-
tivamente carenti. come awie-
ne solitamente nelle stagiom 
estive e come puntualmente e 
awenuto in questa — cl rife-
riamo agli spettacoli teatrali 
visti al Rignon — organizzata, 
con indubbia buona volonta 
(ma non basta...) dall'asses-
sorato alia cultura del Comu-
ne in collaborazione con 11 
Teatro Stabile di Torino ed 
altri enti cultural! cittadini. 

Conclusasi, quindi. la «sta
gione estiva 1973 ». per coloro 
che rlmarranno in citta, e so
no parecchi. si prospetta 11 
vuoto di agosto. in attesa del-
l'annunciato « Settembre tori-
nese», di cui ancora si co-
nosce poco. 

Cominciano, invece, a trape-
lare le prime notizie sul car-
tellone della prossima stagio
ne 1973-74. 

Lo Stabile di Torino allesti-
ra tre spettacoli di rilievo: Re 
Giovanni di Shakespeare, un 
Nerone dell'ungherese Hubay 
(pubblicato da Cappelli), re
gista di entrambi Aldo Trion 
fo, anche direttore artistico 
del TST. e Turandot di Carlo 
Gozzi; regista ospite Virginlo 
Puecher. II Re Giovanni sara 
pronto verso la meta di otto 
bre e Inaugurera il « Regio» 
al teatro di prosa. Vi e da 
augurarsi che non si tratti di 
un'altra a inaugurazione» in 
pompa magna, come quel la 
delta scorsa stagione per / Ve-
spri, con i maggiorenti nazio 
nali in abito da cerimonia e la 
polizia fuori, scatenata sui 
molti esclusi e sugli sdegnati 
contestatori. Comunque que
sto spettacolo sta gia creando 
qualche difficolta ai dirigenti 
dello Stabile. Difficile trovare 
il protagonista Era stato in 
terpellato Raul Grassilli, ma 
sembra che l'attore abbia ri-
chiesto centoventimila lire al 
giorno. II a calmiere» con-
cordato tra i vari teatri Sta-
bili, parla invece di novanta-
mila lire giornaliere; cifra. 

del resto, gia piu che ragguar-
devole... Attualmente si fanno 
i nomi dl Gianni Santuccio e 
Giullo Bosetti. Chi sara 11 
« re » scesplrlano? Per il per-
sonaggio del «bastardo» tut-
to a posto: lo fara Corrado 
Pani, che pare abbia accettato 
le novantamila al dl. A questo 
punto vi sarebbe da chiedersl 
come si sia giunti a queste 
scelte del nuovo cartellone; 
scelte come al solito vertici-
stiche; o prendere o lasciare! 

Intanto siamo venuti a co-
noscenza che nella rlunione 
del consiglio dl amministra-
zione del TST. tenutasi 11 30 
luglio scorso, sul bilancio pre
ventive 1973-74. il rappresen-
tante del PCI, compagno Ma
rio Zanoletti, ha votato contro 
tale bilancio in quanto giudl-
cato In contraddizione con un 
precedente ordine del giorno 
sul «decentramento» votato 
all'unanimita dallo stesso co-
mitato ammlnistrativo. Tale 
contraddizione riguarda Tim-
postazione generale delle spe-
se, la quale, anziche* ridurre 
quelle per il teatro di reper-
torio a vantaggio dl quelle per 
il decentramento, rivela sol
tanto una llnea dl tendenza 
"judicata dal nostro rappre-
sentante «lenta» e quindi 
«non accettablle». Nei con
front! dello stesso bilancio si 
sono ostenuti 11 rappresentan-
te del PSI e Pamministratore 
delegato dpllo Stabile. 

Nino Ferrero 

Glenda 
Jackson 
apprezza 
il cinema 
italiano 

E' giunta a Roma l'attrlce 
Glenda Jackson, la quale si 
appresta ad interpretare II 
sorriso del grande tentatore, 
con la regia di Damiano Da-
mianl. Durante un incontro 
con la stampa romana. 11 re
gista e l'attrlce hanno leri 
minuzlosamente illustrato 11 
soggetto del film (dl cui ab
biamo gia amplamente parlato 
neWUnita del 20 luglio). e 
Glenda Jackson ha espresso 
il suo parere riguardo al pro
blem! dl grande attualita. 

In partlcolare. l'attrlce ha 
affermato che non si pu6 « vi-
vere in Europa senza cono
scere l'ltalia, «al di \k del-
l'informazione turistlca» e ha 
dichlarato che « l'industria del 
cinema mondiale deve molto 
al cinema italiano. che ha 
saputo spezzare l'egemonla 
statunitense neirimmedlato 
dopoguerra ». 

Glenda Jackson — dopo aver 
terminate di interpretare // 
sorriso del grande tentatore 
sara protagonista di Good 
morning midnight, un nuovo 
film diretto da Michael ADted. 
lo stesso autore dl Triplo 
eco — ha inoltre dichlarato 
che si sente profondamente 
parteclpe delle battaglle legi
slative condotte dal movimen-
ti dl llberazione femmlnile in 
tutto il mondo. 

Riguardo al film, l'attrice 
ha definito 11 suo personaggio 
come «un'idea che 11 regista 
espone» e. pur lavorando a 
fianco di due giovani scono-
sciuti — Claudio Cassinelli e 
Lisa Harrow sono i suoi due 
partners — si e detta convin-
ta del brillante esito d! questa 
nuova esperienza. ricordando 
che «spesso. molti attori fa-
mos! non sono poi necessaria
mente dei grandi attor!». 

reai yi/ 

controcanale 

le prime 
Cinema 

Truman Capote: 
la corruzione 

il vizio e 
la viclenza 

Cerchiamo di chlartre: Tru
man Capote e Tautore del li
bro da cui il regista Tom 
Gries ha ' tratto questo film, 
intitolato nella versione origi-
nale La casa di vetro. Come 
nel romanzo-verita dello stes
so Capote A sangue freddo 
(portato pur esso sullo scher-
mo, anni or sono, da Richard 
Brooks) l'impianto e quello 
di un'inchiesta sociologica, 
quantunque letterariamente e-
Iaborata. Siamo in una pri-
gione amencana, un modello 
di pulizia e di nitore, se con-
frontata alle nostre careen. 
Ma dietro quella lustra fac-
ciata fermentano, effettiva-
mente, «la corruzione, il vi
zio e la violenza »: omosesstta-
lita forzosa, traffico di dro-
ga, contrasti e soperchierie 
razziali e sociali che si ripro-
ducono, dal mondo A di fuo
ri », esasperandosi fino al pa-
rossismo. Tre nuovi arrivati 
cercano in vario modo di com-
battere lo schiacciante siste-
ma di potere instaurato fra 
i detenuti, complici o indif-
ferenti i secondini e il diret
tore del penitenziario: sono. 
questi tre. un inteilettuale 
sensibile e bene intenzionato 
(deve scontare una condanna 
per omicidio preterintenzio-

nale, con larghe attenuantl), 
un ragazzo tossicomane, un 
poliziotto che, durante la guer
ra nel Vietnam, si e fatto una 
coscienza democratica; sara 
lui il solo superstite, e co
munque soonfitto, della lotta 
impari. 

Ambientata quasi intera-
mente «dentro». la vicenda 
ripropone temi e personaggi 
non nuovi nel cinema d'oltre 
oceano, e che anzi apparten-
gono a una sua antica tradi-
zione (basti ricordare il clas-
sico lo sono un evaso di Mer-
vyn Le Roy). Capote e Gries 
non superano, certo. i limiti 
di una coraggiosa denuncia 
civile; tuttavia rimmagine em-
blematica della societa che 
essi forniscono incide abba-
stanza profondamente nell'a-
nimo dello spettatore piii av-
vertito: in particolare il con-
flitto tra detenuti bianchi e 
neri assume qui un valore in-
quietante, giustamente sotto-
lineandosi come, per i neri, 
la reclusione sia soltanto un 
altro inferno. un'aZira giun-
gla, una forma tra le tante 
della condizione di alienati e 
di reietti che e loro imposta 
anche «in liberta ». 

«GLrato» a colori, in uno 
stile non molto personale, ma 
congruo all'argomento (di 
Tom Gries e da ricordare al
meno Costretto ad uccidere, 
un western nel quale i cow
boys erano visti, finalmente, 
come lavoratori impegnati in 
una fatica dura e ingrata). il 
film e interpretato con effi-
cacia, nelle parti principali. 
da Alan Alda. Vic Morrow. 
Clu Gulager. Kristoffer Tebo-
ri. Dean Jagger, Billy Dee 
Williams. 

con Unite Vacanze 

P A R I G I 
Fesfiral 4c Mimanite 
Dal 6 al 10 settembre 1973 
PARTENZA DA M1LANO: ORE 23 DEL 6 SETTEMBRE 
ARRIVO A AAILANO: ORE 7 del 10 SETTEMBRE 

Viaggio in treno con cuccette di seconda classe 

Visita della citta con guida 
e partecipazione al Festival 

Lire 77.000 

Dal 16 al 23 stittembre 1973 
Viaggio in aereo e pullman 

ITINERARIO: Gmnan - Porte T e r m . Atghero > Ghilarn - Orittano 
Barumlni . I fUt iat . Caejiarl - Orfetele • Nuere • Olbla - Ganora 

Visita alia casa di GRAAASCI e incontri con 
lavoratori e rappresentanti sindacali. 

Lire 110.000 

Per fnformazioni e prenotazioni: 

UNITA VACANZE 
Viale Fulvio Testi, 75 . 20162 Milano 
Teltfono 64.20.851 Inter no 225 on 

UOMINI E DELPINI — An
nunciato dalla consueta sigla 
muslcale, die ricorda quella 
di certi film western del pe
riodo d'oro, ha preso il via teri 
un nuovo ciclo in cinque puii' 
tate della serie L'uomo e il 
mare, curato da Jacques-Yves 
Cousteau. Da anni, ormai, Cou-
steau Iavora per la TV: i suoi 
«Diari marini» riscuotono 
grande successo presso i pub-
blici di tutti i paesi d'Europa. 
Meritatamente: perche L'uo
mo e 11 mare e una serie che 
accoppia una grande ejjicacta 
spettacolare, un preciso impe-
gno di indagine sctentifica su
gli abissi marini e i suoi abi-
tanti. 

Le puntate di questa serie 
sono certamente tin godimento 
per gli occhi: ma Cousteau e t 
suoi uomini — tra i quali va 
citato in primo luogo Albert 
Falco, responsabile delle splen-
dide ripresp. — non vantio mai 
esclusivamente alia ricerca 
del meravtglioso, dell'esotico, 
o dell'avventura per I'avven-
tura. II loro scopo e, soprat-
tutto, quello di conoscere piu 
a fondo la natura per com-
prenderla meglio. Di questo 
sjorzo di conoscenza le pun
tate della serie ci o/frono, 
appunto, un attento diario, un 
resoconto vivo e dettagliato 
che ci permette di seguire, di-
remmo dall'interno, il lavoro 
di gruppo svolto a bordo della 
navelaboratorio Calypso. II 
commento parlato di Andy 
White segue le fast delle di
verse operazioni con discre-
zione, cedendo spesso il pas-
so ai dialoghi di Cousteau con 
i suoi uomini, e sottolineando 
qua e la gli avvenimenti con 
affettuoso umorismo o con 
qualche riflessione generale 
destinata a ricordare sempre 
che anche la specie umana fa 
parte della natura. Talvolta, 
forse, lo spirito che pervade le 

puntate 6 un po' troppo otti-
misttco: ma la aerie non si 
stacca mai del tutto dalla ter
ra e dai suoi problemi, nem-
meno quando la Calypso na-
viga solitaria in alto mare. 

Questa prima puntata del 
nuovo ciclo, dedicata ai del-
fini, ci e parsa particoktrmen-
te feltce: sta sul piano della 
spettacolarita (basti ricorda
re la suggestlone delle ripre-
se delle evoluzloni dei delfi-
ni dinanzi alia nave e del bra-
no finale sulla pesca del mug-
gini in Mauritania), sia sul 
piano della ricerca sctentifica. 
Gli esperimenti volti a regi
strar e ad analizzare il Un-
guaggto e i modi di comuni-
caztone dl questi bellissimi 
cetacei, amici dell'uomo, a 
sono stati spiegatt con grande 
chiarezza: ed e stato davvero 
emozionante udire i sibili di 
richiamo del delfino prigio-
niero e paragonarli ai fischi 
con i quali alcune popolazio-
ni delle Canarie vomunicano 
attraverso i grandi spazi. 

Proprio in questa sequenza, 
come in tutto il brano finale 
della pesca in Mauritania, e 
venuto meglio in luce il 
« messaggio », potremmo dire, 
di Cousteau e del suoi colla-
boratori: che constste sempre 
in un invito a considerare con 
rispetto e con interesse soli-
dale, per comprenderlo, tutto 
cib che, a prima vista, appa-
re lontano e diverso da noi. 
Pensiamo, in questo senso, 
agli approcct sulla spiaggia 
tra gli uomini della « Calypso » 
e i neri abitanti della Mauri
tania che per la prima volta 
vedevano degli esseri umani 
di pelle bianca e dai capelli 
biondi: un incontro pervaso 
da una stupita allegria e ri
sotto in un abbraccio frater-
no, suggello di un reciproco, 
gioioso riconoscimento. 

g. e. 

oggi vedremo 
TRAGICO E GLORIOSO 1943 
(1°, ore 21) 

Lo sbarco In Sicilia e 11 titolo della seconda puntata del 
programraa curato da Mario Prancinl. La trasmissione pro
pone una serie dl testimonianze e document! legati alia 
situazione politics e sociale della Sicilia al momento dello 
sbarco delle truppe alleate. L'episodlo, determinante al fini 
della risoluzlone del secondo conflltto mondiale, rese piu che 
mai esplicita la frattura tra l'opinione pubblica itallana e 11 
regime fascieta. 

INCONTRO CON MARIA CARTA 
(1°, ore 22) 

Va in onda questa sera la replica di uno special dedicato 
alia cantante sarda Maria Carta, che presenta, durante questa 
trasm'ssione condotta da Rlccardo Cucciolla, un collage dl 
canti tradizionall della sua terra. Fra le piu autentiche inter
pret! del folk italiano, Maria Carta si e clamorosamente af-
fermata in questi ultimi tempi come una delle piu sensibili 
voci popolari: grazle a lei il patrimonlo culturale della Sar-
degna ha riacquistato la sua antica dignita e il suo prestigio. 

AUTORITRATTO DELL'IN-
GHILTERRA (2°, ore 22,30) 

Ultime illusioni e il titolo della terza puntata del program-
ma realizzato da Ghigo De Chlara e John Francis Lane. I do-
cumentaristi Edgar Anstey, Arthur Elton, Alberto Cavalcanti, 
Paul Rotha e Humphrey Jennings tentano di ricostruire 11 
clima ottlmlstico in Gran Bretagna negli anni trenta, svanito 
con l'annuncio della seconda guerra mondiale. 

programmi 
TV nazionale 
18.15 La TV del ragazzl 
19,15 Mare sicuro 

Quinta puntata 
19.45 Telegiornale sport -

Cronache italiane 
20.30 Telegiornale 
21,00 Tragico e glorioso 

1943 
«Lo sbarco in Si
cilia ». 

22,00 Incontro con Maria 
Carta 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,00 Sport 

Da Livorno: Cam-
pionati italiani as-
soluti di nuoto. 

21,00 Telegiornale 
21,15 Giochl senza fron-

tiere 1973 
Quinto incontro. 

22,30 Autoritratto dell'ln-
ghilterra 
« Ultime illusioni». 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore: 7. 
8, 12, 13 , 14, 17, 20 • 23; 
6,05: Mattotino mmicale; 6 ,5 I t 
Almanacce; 7.45: leri al Parla-
mento; 8,30: Canzoni; 9z Van-
oa • sl> •uteri; 9,15: Vet e4 iot 
11,15: Ricerca automatical 
11,30: Quarto prosramma; 
12,44: I I sadamericanta; 13.20: 
ImprOTvisamente qoest'estate; 
14,10: Cortia preferential*; 15: 
Per vol giovaai; 17,05: I I fira-
sele; 18,55: Per tela orchestra; 
19.25: Dnerti d'amore; 20.20: 
La fabbrica del suoni; 2 1 : Alle-
gramenta in nrasice; 21,30: 
Antolesia dl interpret!; 22.20: 
Andata • ritorno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore: 6.30, 
7.30. 8 .30 . 10.30. 12.30. 
13,30. 16,30. 17,30, 18,30, 
19,30 a 22.30; 6: I I mattinio-
re; 7.40: Bttonejoroo: 8,14: 
Complessi d'estate; 8.40: Coma 
• percM; 8,54: Soon! • colori; 

7,35: Sentl die musica?; 9,50: 
Madamin; 10,10: Un disco par 
I'estate; 10.35: Special 039! coa 
C Spaak; 12,10: Regional!; 
12.40: Alio gradimento; 13,35: 
Buonsiomo sono Franco Cerri 
e woi7; 13,50: Come * perch*; 
14: Su di giri; 14.30: Regional!: 
15: La Certosa di Parma; 15.45: 
Cararat; 17,35: Otferta specia-
le; 19.55: Superstate; 20 ,10: 
Andata • ritorno; 20 ,50: Su
personic; 22 ,43: Toujours Pa
ris; 23,05: Mosica lesfera. 

Radio 3° 
ORE • 9,30: Benvenuto in Ita
lia; 10-. Concerto: 1 1 : Musicho 
di Veracini; 11 .40: Mosicne ita
liane; 12,15: Musica ne! tempo; 
13,30: Intermezzo; 14,30: 
Concerto; 16: Liederistica; 
16.30: Tastiere; 17,20: FoeJI 
d*album; 17.35: Artgolo dei 
Iszzj 18: Concerto; 18,30: Mo
sica leneia , 18,45: Avanguar-
dia; 19,15: Concerto seraloj 
20.15: La favola di Orfeo; 2 1 : 
Giomale del Terzo; 21 .30: Ame
lia al ballo. 

UN GRANDE SUCCESSO DEGLI 

EDITORI RIUNITI 

a cura di Robtrto Bonchto - prtfazforM di Eric Hobsbawm 

H panorafna dalla grandi rivoluzioni cha hanno cambiato W 
dastino dal mondo.* 
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