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Incontro tra dirigenti comunisti 

e una delegazione di cineasti 

Per le Giornate 
del cinema pieno 
impegno del PCI 
Comunicato dell'ANAC e dell'AACI sulla par-
tecipazione alia manifestazione deqli autori 
di film prodotti o coprodotti dalla RAI-TV 

Una delegazione di autori ci-
nematografici dell'ANAC e del
l'AACI, formata da Amldei, 
Monicelli, Scarpelli, Prezza, 
Andrloli, Scola e Lauriello, si 
e incontrata venerdl, presso 
la direzione del Partlto comu-
nlsta italiano con il compagno 
Galluzzi della segreteria e con 
i compagnl Chlarante e Galli 
del Comitato Centrale. Nel 
corso dell'lncontro gli autori 
cmematografici hanno espoato 
il programma delle Giornate 
del cinema, che si terranno a 
Venezia dal 29 agosto al 7 set-
tembre e che saranno caratte-
rizzate sia da un vasto pro
gramma di prolezioni clnema-
tografiche, sia da un'intensa 
attivita di dlbattiti. semlnari, 
incontri sul problem! delle 
strutture cultural! e della li-
berta di comunicazione. 

I rappresentanti del nostro 
partito hanno rlbadlto l'ade-
sione del comunisti all'inizia-
tiva delle Glomate del cine
ma ed hanno assicurato l'im-
pegno e l'appoggio del PCI per 
la plena riuscita dell'impor-
tante manifestazione. 

Le association! degl! auto
ri clnematografici hanno in-
tanto ieri ribadlto la loro po-
sizione in merlto alia parte-
cipazione alle Giornate ve-
neziane dl film prodotti di 
rettamente o coprodotti con 
privatl dalla RAI; cI6 in se-
guito ad un comunicato con 
il quale l'Ufficio stampa del-
l'Ente radiotelevisivo ha vo-
luto ricordare che la declsio-
ne di non partecipare a ma 
nifestazionl esterne e stata 
presa gia nel febbralo saorso 
dal Comitato direttlvo e che 
1'unica rassegna nella quale 
saranno proiettatl program-
mi televlsivi, fuori concorso, 
sara, quest'anno, !1 Premio 
Italia, che si svolgera a Ve
nezia del 13 al 24 settembre. 

La RAI-TV — precisano 
ANAC e AACI in un comuni
cato — non e mai stata diret-
tamente invitata a partecipare 
alle Giornate del cinema ita
liano a Venezia, ma, nell'ambl-
to della manifestazione, il co
mitato organizzatore ha deciso 
dl lncludere nel programma 
una serle di opere prodotte In 
proprio o co-prodotte con pri
vatl dalla RAI-TV, 1 cui autori 
siano interessatl e disponlbill 
ad essere present!. 

« Del resto — ricordano 1 ci
neasti nel comunicato — il di-
ritto a partecipare e acquisito 
per gll autori televislvi fin 
dallo scorso anno quando, in 
seguito ad un incontro tra la 
direzione dell'Ente ed una de
legazione della AACI e del
l'ANAC. il vice direttore, Leo
ne Piccioni, rilascio una di-
chiarazione alia stampa in cui 

si affermava che la RAI la-
sciava liber! gli autori di par
tecipare — a titolo personale 
— alle Giornate del cinema 
italiano ». 
' L'AACI e l'ANAC rltengono 

che la recente presa dl post-
zione della RAI sul Premio 
Italia e sui festival non sia in 
contrasto con la dichlarazlone 
del vice direttore generale; 
hanno pertanto invitato I set-
tori interessatl dell'Ente ra
diotelevisivo a fornlre le co-
pie dei film participant! alle 
Giornate, per rendere effetti-
vo il diritto riconosciuto agll 
autori di partecipare a titolo 
personale. 

Le associazioni, degll autori 
— continua il comunicato — 
ritengono che la frapposizlone 
di eventual! ostacoll da parte 
della RAI a questa richiesta 
costltulrebbe un'inconceplblle 
smentita all'operato del suo 
vice direttore e provocherebbe 
una insostenibile differenza di 
trattamento tra gll autori che 
non dispor.gono gia di una 
copia delle rispettlve opere e 
quelll che invece ne dispon-
gono. 

«Va inoltre sottolineato — 
conclude il comunicato — che 
la RAI • assumerebbe in tal 
caso un atteggiamento aperta-
mente contrastante con quello 
dell'Italnoleggio, societa in-
quadrata nell'Ente clnemato-
grafico di Stato. che invece ha 
deliberato ed opera in favore 
della libera autonoma scelta 
degli autori a parteciDare a 
festival e rassegne cinemato-
grafiche ». 

Decentrato 

il festival 

perugino del jazz 
PERUGIA, 11 

II programma del Festival 
del jazz perugino alia sua pri
ma edizione, e stato comple-
tato. Alia manifestazione 
prenderanno parte la «Big 
Band» di Thad Jones e Mel 
Lewis, il quartetto di Jackie 
McLean, il Weather Report, 
Les Swingers e la Solar Orke-
stra di Sun Ra. Nella rappre* 
sentativa italiana si esibiran-
no Gaslini, 11 Perigeo e il 
gruppo Misicom. 

I concerti si terranno, dal 
23 al 26 agosto, in local! al-
l'aperto. La scelta e caduta 
su piazza IV Novembre a Pe
rugia, sul Teatro Romano di 
Gubblo e sul lago di Piedilu-
co presso TernL 

discoteca 
La scienza 
di Josquin 

Se la produzione profana, 
di intonazione laica, coslitui-
sce un filone secondario delta 
musica fino al 'Slid inoltrato, 
e nella produzione rcliginsa 
cho — grazie al prcdominio 
che a\cva la Chiesa nella vi
ta publilica — trovianio le Ic-
filimonianze piu altc di que-
Bt'arle. 

Un composilore come Jo-
•quin Dcs Pres ad esernpio, 
vissuto Ira il 'J00 e il '500, 
fu alii\n soprallutlo nel cam-
po della musica sacra, in cui 
lascio testimnnianze allissime 
che Io pongono Ira i massimi 
musiristi del Itinasciineiilo. Un 
microsolco Archiv prt-scnta 
eci Motlrlli mnriani, e cioc 
coniposizioni tocali su tosli 
lalini \arianicnlc celebranli 
le lodi della niailre di GC-II 
Crislo. I-a poilcrosa jricn/a 
tnustcale di qucslo aiilorc idi 
cui Krasmo giiiMamentc- ilis*c 
die • le nole nelle sue coiu-
posizioni fanno qurllo che 
vuole lni. mentre di solilo 
ncgli allri composilori fanno 
quello che infliono loro») 
racgiunge in alcunc di que
ue pagine, ad esernpio in 
Alma Rcdcmploris mater, api-
ci c>prcssivi di straonlinaria, 
altnalisgima polenza. L'esecu-
zione del Montc\er<li-Chnr e 
di due coniple*si slrumenlali 
di Amburgo direlli da Jurpcn-. 
i corrcltamente affirfala a so
le \oci masrhili e 5a confe-
rire a quesli anlirhi brani 
una tibraziono e una ncchez-
za limbrica che li fanno ri-
there nella pienczza della lo
ro sostanza invenliva. 

Un altro disco della siesta 
casa ci presenia uno slralcio 
della produzione sacra di an 
grande aulore operanle un se-
rolo dopo Josquin, Claudio 
Monteverdi, forse piu nolo 
oggi per la sua produzione 
profana. II disro in parol* c 
dedicalo ad alcuni Concerti 
sacri, coniposti per soli, corn 
e slrumcnli nel periodo in cui 
Monlctenli era marMro <li 
cappella di San Marco a \ c-
nrzia. Si va dal pczzo mono-
dico per \oce e cembalo a la-
vori rli ben niaggiore ampiez-
za o colorilo. 11 sei Concerti 
sacri die qui ci intcrcssano 
•i avvalgnno delle nuovc lec-
niche del barocco (1'aria, il 

certato. la itiiizzacione te* 

tnatica) e richicdono ai soli* 
sti prodezze vocali impensa-
bili fino a pochi decenni pri
ma e oggi superabili con dif-
ficolla da cantanti abituati a 
musiche di ben diver so lipo. 
Ttittavia Dorothy Oorow, Bir-
git Nordin. Nigel Hogers, Ian 
Partridge. Christopher Keyte 
e Fricdhclm Hcssencruch. af-
fiancali dal Mnnteverdi-Chor 
di Amburgo e da un gruppo 
di solisli guidati dallo Jur-
gens, superano brillantementc 
il ' difticile compito. conlri-
buemlo aH'otiima riuscita com-
plc«si\a del disco. 

Bach e la 
« prova d'esame » 

Con un altro salto in avan-
ti di un sccolo, cccoci alia 
scsta puntata della pubhlira-
zione di tulte le Cantata di 
Barb curala dalla Tclefunken. 
In due dischi vengono qui pie-
senlale le Cantale N. 21, 22 e 
23 direlle la prima da Niko-
laus Harncourt a capo drl 
Conccntus Altisicus di Vien
na e le allrc due da Ixonhar-
dt Consmurt a capo del com-
plciso omonimo. La A'- 21 e 
una dello non numerose can-
tale sacre deliVpoca prece-
dente Tandata di Bach a l.ip-
sia, e forse per quesio essa 
rivela doti di fresellezza e di 
in\enli\a che qualche vnlia 
manrano a quelle del periodo 
malum, a pane il faitn che 
in qucMo caso ci troviamo di 
fronle a un'opera di propor-
zinni e ini|iegui grandio«i. «o-
pratlutlo per la prcsenza pre-
ponderante di efllcacissimi bra
ni corali. Î e Canlnle A'. 22 e 
23 furono senile da Bach |>«T 
la prova d'esame alia candi
dal ura di « Thomascanior » a 
Lipsia (1723). Egli srrisse in 
un primn momenlo Tatlaale 
iV. 23 (Ta tero Dio e figlio 
di David), ma in seguito la 
scarlo ritenendn che il suo 
caraiicre cameristico e raffina-
to non fosse il piu adatlo a 
daro una buona impressionc 
agli • esaminatori •. Nacque 
cosi Talluale A. 22 ((tern pre 
s« con $c i 12), una cantata 
ricca di effetli anche' eslerio-
ri - c di enntrasti facilmente 
apprezzahili, cho possiamo 
considerare come riuscitissimo 
pezzo d'occasione nel quadro 
dell'immcnsa produzione del 
maestro di Eisenach. 

g. m. 

Oggi si chiude il Festival cinematografico 

A Locarno uno studente 
polacco che fa pensare 
Alto magistero nell'inquietatite «llluminazione» di Zanussi — Sorpren-
dente e felicissimo esordio del francese Benicheti col « Cugino Giulio» 

Dal nostro inviato 
LOCARNO, 11 

Nello scorclo finale a rldos-
so della premiazlone, 11 Fe
stival di Locarno ha rlpreso 
declsamente quota presentan-
do tra I film in concorso due 
opere di notevollsslmo livel-
lo: llluminazione del polacco 
Krzysztof Zanussi e 11 cugino 
Giulio del francese Dominique 
Benicheti. C'e da dire sublto 
che se Zanussi conferma plena-
mente con questo suo nuovo 
lavoro la meritata fama dl 
maestro, l'esordlente Beniche
ti, con la sua riuscita opera 
prima, ha, senza alcuna esa-
gerazlone, imbocoato la via 
per diventarlo in breve tempo. 

Con llluminazione Zanussi 
riesce a spostare ancora piit 
avanti e piu a fondo 11 la
voro dl rlcerca e dl scavo dl 
quella realta tutta popolata 
di personaggi dalla fisiono-
mla tormentata e dolente che 
e tanta parte della contem-
poranea fatica di vivere. Gla 
nella Struttura del cristallo e 
in Dietro la parete 11 clnea-
sta polacco aveva fornlto una 
probante testimonianza del-
l'acutezza, della sensibilita e 
della saplenza cinematografi-
ca con le quali sa affrontare 
anche i piu ostlcl probleml 
tipici dell'uomo d'oggi. Dal-
l'alienata e alienante condi-
zione dell'uomo a confronto 
con un mondo in rapida tra-
sformazione, alia consapevo-
lezza angosciosa della preca-
rieta delle energle e degll 
strumentl, cui fa ricorso lo 
stesso uomo nella corsa sen
za possiblle ritorno verso tra-
guardi sempre piu ambizlosi, 
e tutto un ostinato ripensa-
mento critico e autocrltlco 
che ribolle in questo crogio-
lo, dove la luclda cosclenza 
esistenziale si tramuta gra-
dualmente in stoica esortazio-
ne al coragglo quotidiano. 

In llluminazione, Zanussi si 
impegna anzi in maniera dl-
retta in questa grossa tema-
tica con un dlscorso di prin-
cipi che spazia dal rigore 
scientifico alia filosofica di-
sponlbilita. La vicenda di ll
luminazione, cosl come l'ha 
recentemente riassunta lo 
stesso Zanussi, e in tal senso 
indicativa: «II film e In cer-
to modo il rendiconto dl una 
parte della vita di uno stu
dente (dodici anni, dal liceo 
al dottorato) ossessionato dal
la ricerca tutta faustiana del
la verita assoluta. Ma eslste? 
Egli la cerca nella scienza 
(ma lo scienziato e sempre 
turbato dal dubbio), nel ml-
sticlsmo (ma l'approcclo con 
la morte e vlsto anche dal 
religiosi con angoscia e sgo-
mento), nella droga (ma l'eva-
sione provocata non e che una 
fugace soluzione), nell'impe-
gno politico (ma le relazioni 
umane sono spesso aleatorie). 
Egli passa da un'esperienza 
all'altra, di fallimento in fal-
limento, per ritrovarsi inflne 
al suo punto di partenza. Che 
deve fare? Accettare, lottare, 
vivere al risparmio o buttar-
si alio sbaraglio?... lllumina
zione non da risposte peren-
torie e pienamente esaurientl. 
E' una storia».' 

Una storia che Zanussi co-
strulsce e conduce puntlgllo-
samente fino alle sue estre-
me conseguenze, approdando 
ad un messaggio che non vuo
le avere ne la sufficienza del
lo schematlsrao scientifico, ne. 
tanto meno, la consolatoria 
suggestione dei sofismi filo-
sofici: il risultato piu impor-
tante cui llluminazione giun-
ge, anzi, e proprio la esigen-
za di rimettere in causa e 
in discus5ione, ancora e sem
pre, ognl peculiarita dell'uo
mo e del suo pensiero, in una 
visione del mondo permeata 
dl moderno e tutto razionale 
stoicismo. E qui il richiamo 
al goethiano Faust prende 
propriamente corpo e forma 
nel classico assioma che af-
ferma che 11 significato piu 
alto che si pud dare alia vi
ta e, puramente e semplice-
mente, quello di viverla con 
tutte le sue implication! e i 
suoi possibLU sbocchi. 

llluminazione segna anche 
sul piano specifico del lin-
guaggio e dello stile cinema
tografico un ulleriore passo 
avanti (anche per 11 calibra-
to e pertinente apporto del 
colore) della personalissima 
ncerca di Zanussi nel con-
testo di un lavoro espressivo 
in progresso e denso di po-
tenzialita per 11 future 

Ora, venendo a parlare del 
Cugino Giulio, sorprendente 
opera prima di Dominique Be
nicheti, la prima cosa che 
balza aH'attenzione e che, pur 
essendo il discorso contiguo a 
quello su un maestro come 
Zanussi, il giovane cineasta 
francese non ha alcun motivo 
di sentirsi in certo modo in 
secondo piano rispetto al piu 
noto e piu sperimentato col-
lega polacco. II suo e, lnfatti, 
un film bellissimo. tutto per-
vaso com'e di un amore au-
tentico per la vita semplice 
ed esemplare, nel suo corag-
gio d'ogni giomo e d'ogni cir-
costanza. di una vecchia cop-
pia di coniugi — un fabbro e 
la moglie ottantennl abbarbi-
cat! alia loro casa in un ango-
lo della campagna francese — 
che nel lavoro. nella comunio-
ne di tanti anni vissuti in-
sieme, nel misurato rituale 
dei gesti e delle parole danno 
una lezione di profonda cl-
vilta. 

Dominique Benicheti — 
che ha realizzato questo suo 
Cugino Giulio nell'arco di cin
que anni, molto spesso con 
una corrispondenza diretta tra 
tempo reale e tempo di rap-
presentazione — non ha fat* 
to ricorso per l'occasione ad 
alcuna facile suggestione. An
zi, ponendo al centra della 
storia le stesse persone men-
tre la stanno veramente vi-
vendo, ha regglunto una di
mension© che e qualcoaa dl 
piu e dl diverso dal cinema-

verita o dal clnema-cronaca: 
cI6 che prende corpo e forma 
compiutl qui e proprio la 
realta dell'uomo che vive la 
propria vita, amministrando 
con innata sapienza energie, 
gesti, parole, affettl, abitudl-
nl, plccoli placerl e rlcorren-
ti colpi della sorte, che non 
hanno blsogno di alcuna filo-
sofla perchd essi stessl sono 
la piu nobile filosofia. 

Certo che per fare un film 
dl tanta bellezza e intensa 
poesia Dominique Benicheti 
deve essere nato, crescluto e 
maturato proprio nel cuore 
di questo mondo che, per dlr-
la con Thomas Mann, nella 
sua Inimitablle sempliclta da 
ancora un esernpio dl quanto 
possa 11 «latte dell'umana 

bonta ». II Cugino Giulio non 
ha sicuramente bisogno. dl al
cun rlmando letterario per dl-
mostrare tutta la sua origi
nate forza, ma non di rado 
fa venire in mente i Ragio-
namenti di Alain, che del 
mondo e della anima popola-
ri ha saputo cogllere spesso 
aspettl e significati di com-
movente verita. 

La cronaca del Festival, 
frattanto, registra anche al-
cune prolezioni dl livello de
clsamente mediocre, se non 
proprio lrrilevante; mentre 
domani, infine, la manifesta
zione tocchera 11 suo culmlne 
con l'assegnazlone del varl 
preml in palio. 

Sauro Borelli 

JUDY HA 
PAZIENZA 

LQNDRA — Judy Huxtable (nella foto) e stata scritturata 
per interpretare la parte della regina Isabella di Spagna in 
un fllmone storico. Senonche I'inizio delle riprese e stato piu 
volte differito per contrast! flnanziari tra i l produttore ameri 
cano e i finanziatori spagnoli. Ma Judy 4 paziente e aspetta: 
pare che i l prlmo c ciak > sia stato fissato per novembre. 

Lt in breve 
La Moreau citata in giudizio in Brasile 

RIO DE JANEIRO, 11. 
Jeanne Moreau sara citata in giudizio dal produttore del film 

Joanna Francesa — girato nel nord del Brasile con la regia 
di Carlo Diegues, uno dei piu not! esponenti del «Cinema 
novo* brasiliano — per non aver mantenuto Timpegno di ve
nire a Rio de Janeiro per il lancio del film, nel quale ha 11 
ruolo di protagomsta. 

Secondo un comunicato del produttore, l'attrlce si era lmpe-
gnata a recarsl in Brasile per la « prima » del film, a rimanen-
dovi una settimana a disposizione dei giornalisti e in contatto 
con il pubblicoD. 

Adducendo una forte depressione nervosa, la Moreau ha 
inviato un telegramma da Parigi annunciando che non poteva 
venire. 

Si h sposato Anthony Perkins 
WELLFLEET, 11. 

L'attore Anthony Perkins si e sposato ieri a Wellfleet, nel 
Massachusetts, con la fotografa Berry Berenson. L'annuncio e 
stato dato dal pastore che ha celebrato le nozze. 

Anthony Perkins e Berry Berenson avevano gia annunciato 
di aspettare un figlio. 

Raymond Burr ricoverato in ospedale 
PUNTA DELGADA, 11. 

L'attore Raymond Burr, noto tra l'altro per aver interpretato 
II personaggio di Perry Mason In una serie di telefilm, e stato 
ricoverato ieri neU'ospedale della base aeronavale americana 
di Lagens, nelle Azzorre, in seguito ad una crisl cardiaca. 
L'attore si e sentito male mentre stava per salire a bordo di 
un aereo diretto a New York. Raymond Burr possiede nelle 
Isole di Pico e di Fayal alcune proprieta in cui alleva bestlame. 

Accoppiata VitthGirardot in un film 
Monica Vitti e Annie Girardot saranno le protagonlste dl un 

film Italo-francese che sara diretto da Georges Lautner. Si tratta 
dl una commedla gialla che vedra le due celebri attricl nelle 
vesti di due simpatiche furfanti: Le ladre e lnfatti 11 titolo 
del lavoro cinematografico. la cui sceneggiatura e stata scritta 
da Daniele Thompson. 

II «< Bruscello » oggi a Montepulciano 
MONTEPULCIANO, 11. 

Piazza Grande di Montepulciano ospitera domani la trente-
sima edizione del «Bruscello». Come e noto, 11 «Bruscello* 
e una rappresentazione in poesia cantata, la cui trama e oosti-
tuita dl fatti che appartengono alia tradlzione e alle vlcende 
local!, n titolo dello spettacolo messo In scena quest'anno e 
Paolo e Francesco. VI prenderanno parte circa duecento attori 
dilettanti, tuttl del luogo. II « Bruscello» verra repllcato nelle 
aerate del 14 • 15 agosto. 

le prime n a i v!7 

Musica . 

Molinari Pradelli 
a Massenzio 

La staglone estiva alia Ba
silica dl Massenzio si b fell-
cemente conclusa l'altra sera 
con un concerto diretto da 
Francesco Molinari Pradelli, 
quello stesso che era stato 
preventivato per 11 26 lugllo 
e pol annullato per una ma-
lattla — cosl si e detto — 
della moglie del maestro. 
• In programma tutte musi
che italtane, con un partlco-
lare rlguardo ai popolari poe-
mi sinfonici dl Resplghl Le 
fontane di Roma e I pint di 
Roma — molto rlspondentl, 
tra l'altro, a eslgenze turistl-
che — precedutl, 11 prlmo dal-
Vlntroduzione all'« Agamenno-
ne» di Eschilo dl Plzzettl 
(con intervento del coro), e 
11 secondo dalla Suite dalla 
Giara di Casella (che ha vlsto 
la pregevole parteclpazione 
del tenore Antonio Savasta-
no); 11 tutto predlsposto In 
modo tale da far sfoclare il 
resplghiano trlonfo delle le
gion! romane sull'Appla nello 
entusiastico applauso finale 
del pubbllco. II che e pun-
tualmente avvenuto, con pie-
no merlto, occorre dirlo, del 
senslbile ed esperto direttore 
e dell'orchestra che, fatta una 
buona provvista dl acclama-
zlon!, se ne pub andare flnal-
mente in ferie, tenendo perd 
l'occhlo gia puntato sulle nuo-
ve battaglie per l'autonomia 
della gestlone che la attendo-
no in autunno. 

vice 

Cinema 
Luna arrabbiata 

Non vorremmo che, per iro-
nia della sorte, Malcolm Mc 
Dowell, 1'efficace protagonista 
dell'Arancia nieccanica di 
Stanley Kubrick, fosse tra-
sformato dagli lngranaggi del
la produzione commerciale 
proprio in una bella arancia-
ta. L'awenire e nell'ideolo-
gia, diceva spesso Brecht, ma 
oggi gli attori sono ancora la 
«categoria» piu alienata e 
sfruttata (nonostante anche 
certi fasti apparenti) del mon
do dello spettacolo. CI sono 
degll ottimi attori e delle ot-
time attrici che nascono e tra
montane nel giro di un-anno. 
Tuttavia, non ci aspettavamo 
che Bryan Forbes, un regista 
d! talento, desse il primo 
sgambetto a Malcolm McDo
well, stilando anche forse ap-
positamente per lui la sce
neggiatura di Luna arrabbia
ta, un film (a colori) tratto 
da un racconto dl Peter Mar-
chall. 

Teatro dell'idillio tra Bruce 
e Jill (Nanette Newman) e 
una «Casa per parallticin ge-
stita dalla Chiesa. Bruce, scrit-
tore in erba, sembra contesta-
re Dlo («lui ml ha fregato», 
dlr& al sacerdote che tenta di 
confortarlo), la Chiesa e 1 
benpensati ipocriti invitati 
alle mostre dei lavorl manua-
li dei paralitici. La sua irruen-
za e la sua perenne inquietu-
dine colpiscono Jill, ormai 
trentenne e fidanzata con un 
uomo che ha oer lei solo pie-
ta. L'amore sboccerft inevita-
blle, con la neve e I volatlll 
che si fanno la corte, con lo 
anello di fldan7amento. la pro-
messa di imtrimonio e il pri
mo bacio e la prima commo-
vente carezza sul seno. 

Peccato che la morte Im-
prowisa di Jill rompera l'in-
cantesimo di un film patetico 
e strappalacrime. povero dl 
immaginazione creativa e so-
prattutto di significati che va-
dano al di la del puro dato 
veristico e umano. 

La ragazza 
di via Condotti 
Sempre piu frequenti sono 

1 film prodotti (o commissio-
nati) per la rivalutazione del
le forze deH'«ordine». Sono dei 
film, come dire, per un «riar-
mo» fisico e morale della 
polizia, vista nella sua astrat-
ta funzlone in un sistema so-
ciale stabile, capitalisticamen-
te efficiente, di cui non si 
mettono in dlscussione non 
solo le contraddizioni ma nep-
pure la necessita di una «ri-
forraaj). Al massimo, si de-
nuncia, a parole, il alercio 
mestiere » del solerte pol!ziot-
to, abbrutito dalla « vita » che 
conduce a contatto del « ma
le». 

Fortunatamente, i film in 
questione sono ancora dei sot-
toprodotti, ma non sarebl*e 
una buona ragione per evi-
tare di esaminarli proprio co
me fenomeno sociale determi-
nato da circostanze storioo-
politiche. La ragazza di via 
Condotti — diretto a colori 
da German Lorente, e inter
pretato da Frederick Stafford. 
Michel Constantine, Fern! Be-
nussi, Alberto De Mendoza e 
Patty Shepard — oltre a tes-
sere l'elogio della polizia, nar-
ra, nel contempo, la storia 
delle indagkii dell'investiga-
tore privato Sandra Mattel, 
a cui hanno strangolato la 
moglie (da lui definite «di-
sgustosa». ninfomane insazia-
bile, quando lei era in vita, 
o meglio in preda ai fumi 
deU'alcool) in circostanze mi* 
steriose. Se, fin dall'inizio, la 

flgura dl Mattel appare ve
ramente (ma - involontarla-
mente) dlsgustosa, In seguito 
si rlvelera patetlca nella sua 
nuova funzlone dl «asslsten-
te sociale » per il « bene» dl 
Laura, una spogliarellista dl 
umlll natali ma ora a galla 
sulla schiuma della societa 
del benessere, dove nascono 
anche degli assassin!, pur-
troppo 

r. a. 

Simon 
re dei diavoli 

I diavoli a New York so
no «dl oasa» o/mai, e 1 dia
bolic! cultl fanno parte dl una 
« religiosita » tlplcamente sta-
tunitense. Il nostro Simon 
sembra un vagabondo qualun-
que, ma, in realta, 1 suoi ma-
glci poteri ne fanno un libe-
ro professlonlsta dell'orrldo. 
In polemlca con le varle set-
te che adorano Satanasso e, 
a volte, persino con le sue 
stesse «divinlta», il novello 
Erostrato decide dl mettersi 
in proprio, noleggiando le sue 
magiche artl al mlglior offe-
rente. In breve tempo, Simon 
lascia le fogne per I quartleri 
alti, laureandosi come il mo-
stro piu snob dl Manhattan, 
ma le sue ambizlonl sono ben 
altre... 

A cavallo tra miracolo e sar-
casmo, questo singolare Simon 
re dei diavoli di Bruce Kessler 
mette a fuoco (del tutto in-
volontariamente, purtroppo) 
una grottesca attuallta ame
ricana. L'allegoria e casuale 
e la vicenda abbraccia troppe 
volte le tesi della flnzlone 
spettacolare, celata da un'iro-
nia posticcia. Peccato per il 
simpatlco Andrew Prlne, che 
e Simon nel bene e nel ma
le, dlsperatamente colnvolto 
dalle incongruenze del perso
naggio. 

E non liberarci 
dal male 

Fumetto estivo pervaso dl 
un sordldo quanto rldicolo 
«erotismo», questo film dl-
pingc 11 perverso ritratto del
la provincia francese, con 1 
suoi nauseanti intrighi par-
rocchiali. La vicenda ha per 
protagonlste Anne e Lora. 
due giovanissime colleglall 
represse dalle ipocrisie della 
educazione monacale: durante 
le vacanze, le due infant! da-
ranno sfogo ai loro inibiti 
desideri, sempre sotto la 
«protezione» dell'abito tala-
re. Gioca oggi e gioca doma
ni, ci scappa 11 morto e le 
due fanciulle pagheranno con 
la vita per i loro trastulli. 

Incredibilmente rozzo e pa-
radossalmente antlclericale, 
E non liberarci dal male, di
retto la Joel Seria, prende a 
prestito ambientazioni cele
bri e suggestive (dal collegio 
alle sagre di campagna) nel-
l'intento di conferire chissi 
quale autenticita alia porno-
tragica storiella. La mistifica-
zione dura appena pochi i-
stanti, poi tutto naufraga nel 
pessimo gusto piu delirante, 
con la complicity di Jeanne 
Goupil e Catherine Vagener, 
due a lolite » ben poco atten-
dibili sotto ognl punto di vi
sta. Nonostante 11 magro esi-
to della loro avventura cine-
matografica, speriamo possa-
no riacquistare 1'orsacchiotto 
e 11 gelato. 

La morte dietro 
il cancello 

n cancello introduce in un 
manlcomio alquanto romanze-
sco dove sono ospiti quattro 
pazienti pericolosi e assoluta-
mente inguaribili. Al giovane 
dottore che si presenta per 
xm incarico di assistente, il 
direttore richiede subito una 
prova di acume professionale. 
II suo socio psichiatra ha da
to a sua volta segni di alie-
nazione mentale ed e ora uno 
dei quattro dementi rinchiusi 
al piano superiore. Stara al 
nuovo postulante di scoprire 
chi del quartetto egli sia, fa-
cendosi raccontare da ciascu-
no gli incubi da cui e tor-
mentato. Se lo Individuera, 
avra il posto. 

L'impostazione, come si ve-
de, e gia abbondar.temente ma-
nlcomiale, ma si sovraccari-
ca adesso di quattro eplsodi 
piii o meno terrorizzanti che 
occupano in pratica l'intero 
film. Alia fine il dottorino non 
risolve l'indovinello e male 
gliene incoglie. Tacciamo i det-
tagli ma, come di rito nella 
novellistica nera inglese, la 
storia cominciata sinistramen-
te finLsce in modo altrettan-
to luttuoso. 

I! film, diretto da Roy Ward 
Baker, e interpretato da un 
nutrito cast, in cui fanno spic-
co i nomi di Peter dishing, 
Britt Ekland, Herbert Lorn, 
Barbara Parkins, Charlotte 
Rampling e Richard Todd; ma 
il peso maggiore e sopportato 
dal giovane Robert Powell, 
il candidato assistente. II tog-
getto. scritto dallo specialista 
Robert Bloch, gioca piii sugli 
effetti che sulle sorprese e 
spesso appare. e il caso di 
dirlo. squilibrato. Per esern
pio, tre scienziati pazzi in un 
solo film richiederebbero Tin-
tervento della legge contra gli 
sprechl 

controcanale 

d. g. 
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LA 8VOLTA PANORAMICA 
— Abbiamo gia sottolineato 
come sia stato assurdo ~~ 
— anche se del tutto natU' 
rale, dato il funzionmento 
della RAI-TV — ideare, rea-
lizzare e programmare due 
serie come Tragico e glorloso 
'43 e '43: l'anno della svolta 
senza nemmeno coordlnarle: 
come se i fatti e le questloni 
affrontati nell'uno e nell'altro 
programma non avessero al
cun punto di contatto. Ma fu 
forse per caso che tanti av-
venimentl capitali si conden-
sarono proprio nell'arco di 
quell'anno? 

Gia' fin da questa prima 
puntata abbiamo potuto con-
statare come '43: l'anno del
la svolta, che avrebbe potuto 
molto utilmente integrare la 
altra serie e allargarne l'o-
rizzonte, rischi di tramutarst 
invece in un elemento dl 
confusione. La rassegna di 
opinioni sulle tre grandi bat
taglie di El Alamein. di Gua
dalcanal e di Stalingrado. ad 
esernpio, avrebbe potuto illu-
minare meglio quanto abbia
mo visto nella trasmtsslone 
iniziale dell'altro program
ma, se si fosse lavorato in 
questa prospettiva: cosl, in
vece, ha semplicemente but-
tato II alcuni elementi che 
hanno contraddetto certe af-
fermazioni di Tragico e glo
rloso '43 sulla battaglia d'A-
frica senza approfondire nul
la. E pensiamo a quanto a-
vrebbe potuto essere interes-
sante anche soffermarsi „ in 
un'analisi della portata e^del 
significato che ebbero le ri-
percussioni internazionali de
gli scioperi del marzo e del
la guerra partigiana italiana: 
e, invece, in questo caso. si 
d trattato soltanto di accenni. 

Purtroppo, questo '43: l'an
no della svolta, curato da 
Arrigo Petacco per i servizl 
giornalistici, non va, perd. so
lo per conto suo: accusa an
che gravi limiti, che dipen-
dono in buona parte dal suo 
taglio assolutamente tradizio-
nale. Ancora una volta, si e 
deciso di costruire una.apa-
noramicav, facendo un elen-
co dei principali awenimen-
ti del periodo storico in que

stione e chiamando alcuni 
nespertin a esprimere il lo
ro giudizio. 

Ma serve davvero un simile 
metodo? Si dice: fornisce una 
serie di informazioni. Gia: 
ma il fatto e che ne fornisce 
anche troppe tutte insieme. 

Durante questa puntata il 
discorso ha galoppato dalla 
costruzione delle anni segre-
te Mtleriane e della bomba 
atomica neglt USA alia riti-
rata in Africa, alle grandi 
battaglie, alle guerre parti-
giane, alia situazione in 
ASIA. Una serie di questioni 
sono state affrontate e pol 
rapidamente abbandonate: co
sl che le notizie utili, i giu-
dizi anche interessanti, le pro-
spettive aperte su vari aspet
tl del processo storico e DO-
litico e militare che caratte-
rizzb il '43 sono rimasti alio 
stadio di lampi, magarl ab-
baglianti. ma non illuminanti. 

Eppure, la materia invitava 
a scelte qualificanti per un 
discorso organico e adatto a 
stimolare la riflessione. Pen
siamo, per esernpio, alia con-
siderazione del professor Se-
grh sul fatto che la forza 
scientifico deH'equipe che la-
vora alia bomba atomica a-
mericana, era anche il risul
tato della politico nazista che 
aveva scacciato dall'Europa 
i migliori scienziati. Ecco co
me la storia procede dialet-
tlcamente, per contraddizioni. 

Pensiamo, in questo stesso 
senso, al brano dedicato al 
ruolo che I'imperialismo giap-
ponese, suscitando con la sua 
occupazione una piii forte 
spinta all' indipendenza n*i 
popoli asiatici, pott oggettl-
vamente avere in rapporto al 
rapido declino di tutte te po-
tenze coloniali. 

Due questioni di grande in-
teresse: che avrebbero meri-
tato un autentico approfondi-
mento, attraverso un dibatti-
to reale e I'offerta di'un ade-
guato materiale documents-
rio, piuttosto che attraverso 
la solita contrapposizione del
le dichiarazioni di storict. 
scienziati, generali. 

g. c. 

oggi vedremo 
LE AVVENTURE DEL BARONE 
VON TRENCK (1°, ore 21) 

II prigioniero di Magdeburgo e il titolo della sesta ed ultima 
puntata dello sceneggiato televisivo realizzato da Fritz Urn-
gelter. Ne sono interpreti Matthias Habich, Nicoletta Machia-
velli, Rolf Becker, Giancarlo Bonuglia, Teresa Ricci. Alt 
Marholm, Elfriede Ramhapp, Jean Claudio, Lumi Iacobesco, 
Harry Hardt, Wolf Richards. Bernd Schafer, George Caisse, 
Bert Fortell. 

Trenck medita piii volte la fuga ma soltanto dopo lungo 
tempo verra liberate Una volta giunto a Vienna, il barone 
riesce ad ottenere una rendita, rinunciando per6 all'eredita di 
suo cugino. Un suo memorlale, troppo franco per essere accet-
tato dai potenti, lo costringe ad abbandonare ancora una volta 
la capitate austriaca. A Parigi Trenck trovera l'agognata fama 
e... la ghigliottina. 

IERI E OGGI (2°, ore 21,15) 
Alberto Lupo, Nada e Carlo Dapporto sono gli ospiti del-

l'undicesima trasmissione di Leone Mancini e Lino Procacci 
curata da Arnoldo Foa. La formula del programma e quella 
di sempre: I tre protagonist! invitati ripercorrono le tappe piu 
important! della loro carriera nel mondo dello spettacolo. 

RITRATTO D'AUTORE 
(2°, ore 22,25) 

Per la serie di repliche del ciclo intitoiato ai « maestri del-
l'arte italiana del '900», va in onda questa sera un filmato 
in due parti dedicato a Renato Guttuso. Nella fase iniziale del 
programma, inlatti, verranno proiettate alcune immagini rl-
guardanti l'infanzia e la giovinezza del pittore siciliano. mentre 
nella seconda parte c'e una lunga Intervista nella quale Gut
tuso spiega le differenze sostanziali tra 1 vari period! della 
sua pittura, dal prim! anni rlcchl di riferimenti autobiografici 
fino alia plena maturazione — intorno agll anni '40 — rappre-
sentata dall'adesione al cublsmo dl Picasso e all'espressionismo 
tedesco di ispirazione sociale. 

programmi 
TV nazionale 
11,00 Messa 
12,00 
1230 
18.15 

Rubrica religiose 
A come agrlcoltura 
Pippl calzelunghe 
Programma per i piu 
piccini. 

18,45 La TV del ragazzl 
« n mondo del rc-
mani» - «Professor 
Balthazar ». 

19,45 Prossimamente 
20.10 Teleglornale sport 
2030 Teleglornale 
21.00 Le awenture del ba

rone Von Trenck 
m U prigioniero di 
Magdeburgo » 

22,15 La domenlca spor-
riva 

23.00 Teleglornale 

TV secondo 
18,00 Sport 

Riprese dirette di 
alcuni avvenimenti 
agonistici. 

21,00 Telegiornale 
21,15 Ieri e oggi 

Varieta a richiesta 
di Leone Mancini e 
Lino Procacci con-
dotto da Amoldo 
Foa. 

22.25 Ritratto d'autora 
«I maestri dell'ar-
te italiana del '900: 
Renato Guttuso ». 

2235 Prossimamente 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore: 8 , 
13, 2 0 • 23 ; 6,05: Mattatino 
masreate; 6,52: Altnanaccoi 
7,20: Ltsdo • basso; 8,30: V'rts 
M i campi; 9z Musica par ar-
chh 9,1 Oi Mondo cattolico; 
9,30: Mess*; 10,15i Caaxoai 
sotto rombrellon*; 11,15: Tat-
to folk; 12: Via col disco; 
12,22: Hib Parade; 12,44: I I 
sndamericanta; 13,20: Lai Al
berto, lei Valeria-. 14: Ua disco 
per restate; 14,30: Carosello dl 
dischi; 16: Fomerfgfio con Mi

n i ; 17,20: Batto qoattro; 18.15: 
Concerto della domenlca; 19.05: 
Caraom dl qualche anno ra; 
20.25: A ratio fas! 21,30: 
Palco di proscenio; 21,35: Con
certo; 22,10: Prosiimamente; 
22,20: Andata a ritorno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ora 7,30, 
8,30: 10,30, 13.30, 17,30. 
18.30, 19.30 • 22,30; « : I I 
mattiniere; 7,40: Riionnjornot 
8,14: Cootptenl restate; 8.40: 
I I aantfadischi; 9,20: Sent! 
che mosica?! 9,35: Crao Va

rieta; 1 1 : Un disco per I'aeta-
te; 11,30: Giocone estate; 
12,15: Biionsiorno sono Fran
co Cerrl a voi? 12,30: Un conv 
pieaso oani dommica; 13: I I 
aambero; 13,35: Alto aradj-
mento; 14: Boonsiorno com* 
sta?; 15: La corrida; 15.35: 
Sapersonie; 17.30: Mustca a 
sport; 18,40: I Malalinsna; 
19,55: Soperestate; 20.10: An
data o ritorno; 20,40: Waas 
Montyomery a la sua orche
stra; 21.50: Pasine da Ope
retta; 22.10: Musica nella 
sara. 

Radio 3" 
ORE 10: Concerto; 1 1 : Musi
che per orgaitO} 11.30: Moai-
cha di daaza a di scena; 
12,20: Itinerari opertitici; 13: 
Folclora; 1 3 ^ 0 ; Intermeso; 
14.10: Concerto; 15.30: • I I 
veto sa Roma»; 16,40: Ma-
•iqaas saoderaes; 18: I dasel-
d dal p o i 18,30: Aatoloaia 
dl interprati; 19,15: Concerto; 
20,15: I I Sola • la altra atel-
le; 20,45: Foali r a laam; 211 
Giornala dal Term; 21,30: Oak 
d'escolto: 22,50: La voci dal 
Mnaa. 
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