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Opera di un 

musicista 
sovietico dal 
Novantatre 

di Hugo 
LENINGRADO. 18 

II collettlvo del Teatro Ki
rov di Leningrado ha curato 
la messa in scena di una no-
vita assoluta, Novantatre. ooe-
ra lirica che Ghennadi Belov 
ha tratto dal noto romanzo di 
Victor Hugo. II trentaquat-
trenne musicista, allievo di 
Dimitri Sclostakovic e gia no
to per l'oratorio Poema di Le
ningrado su versi di Olga Ber-
gholz, dedicate alia eroica di-
fesa della citta sovietlca dal-
l'attacco delle truppe hitleria-
ne. Alio stesso te*na si ispi-
rano altre due comoosizieni 
di Belov il clclo vocale Pagi-
ne di diario e l'opera da ca
mera Novella leningradese 

Novantatre e la prima gran-
de opera lirica del composito-
re. Essa e stata molto aporez-
?ata da Sciostakovic. « Belov 
e un artista di talento, la sua 
composizione e contraddistin-
ta dallo slancio. Aspetto con 
impazienza il momento in rui 
l'opera andra in scena ». ave-
va detto il famoso musicista 
sovietico alia vigilia della 
"prima". 

L'autore ha fra l'altro attin-
to alle rlcchezze del folklore 
francese; l'opera contiene or-
ganiche citazioni di antichi 
canti bretoni e il tema della 
rivoluzione e contrassegnato, 
nel corso dell'opera. dai mo-
tivi della Carmagnola e della 
Marsigliese. 

Recitera sulle 
scene f rancesi 

Sinatra 
ha deciso 
di tornare 
a cantare 

LOS ANGELES. 18. 
Prank Sinatra e da ieri im-

pegnato nelle prove di uno 
special televisivo della durata 
di un'ora che. a quanto pa
re, porra fine ai due anni 
di assenza dal mondo dello 
spettacolo del noto cantante, 
il quale due anni or sono. 
aveva jnvece affermato di 
aver deciso di ritirarsi a vi
ta privata in via definitive. 

Uruco ospite della trasmis-
sione di Sinatra, che verra 
messa in onda dalla NBC il 
18 novemrbe, sara il cantan
te e ballerino Gene Kelly. 
La collaborazione artistica 
tra Sinatra e Kelly ha un 
precedente anche se ormai 
lontanlssimo nel passato. I 
due. infatti, lavorarono insie-
me nel 1948 nel film On the 
town che fu girato proprio 
negli stessi studi in cui e at-
tualmente in Iavorazione lo 
special televisivo. Sinatra, a 
quanto si e appreso, stareb-
be anche incidendo dei di-
schi. 

Un portavoce della compa-
gnia produttrice dello special 
non ha voluto dire quale som-
ma sia stata pagata a Sina
tra per la sua prestazione, 
ma un portavoce del c-intan-
te ha dettor oPenso sia esat-
to dire che si tratta indubi-
tabilmente della cifra piu al-
ta mai corrisposta ad alcuno 
per un solo spettacolo tele
visivo ». 

PARIGI - Valentina Cortese (nella foto) e stata scritturata 
dal Theatre National Populaire, il quale le ha affldalo una 
parte di rilievo nella « Dispute*), una commedia di Marivaux 
che sara messa in scena con la regia di Patrice Chereau. Le 
prove cominciano H 29 agosto a Villeurbanne, presso Lione, 
dove ha attualmente sede la prestigiosa istituzione teatrale 
fondata da Jean Vilar. Lo spettacolo sara portato in autun-
no a Parigi, alia Galte-Lyrlque. 

II regista in un ospedale svizzero 

Esami clinici per 
Vittorio De Sica 
Comprensibile riserbo dei familiari e dei sa-
nitari sulle condizioni di salute deH'infermo 

GINEVBA. 18 
La direzione dell'Ospedale 

cantonale di Ginevra, nel qua
le Vittorio De Sica e ricovera-
to da! giorno di Ferragosto, 
ha fatto sapere che il regista 
si sta sottoponendo ad una 
serie di esami clinici ma non 
ha ntenuto di fornire altri 

IZ in breve 
Guido Agosti alia Juilliard School 

SIENA, 18 
Guido Agosti. docente ail'Accademia Musicale Chigiana. e 

stato invitato a tenere una cattedra di pianoforte alia Juilliard 
School di New York, una delle piu presttgiose e qualificate 
istituzioru musicali degii Stati Uniti. 

Agosti. concertista di fama internazionale (ha suonato con 
Vecsey, Fburnier, Mainardi. Gazzelloni, con i Quartetti Lehner, 
di Budapest e di Roma) ha una notevole esperienza come do
cente, avendo insegnato ai Conservaton di Venezia e di Roma 
e per aver tenuto corsi di perfezionamento ail'Accademia di 
Santa Cecilia, alia Franz Liszt Hochschule. airAccademia di 
Helsinki, a! Conservatorio di Copenaghen ed aH'Accademia 
Chigiana. ove e presente anche quest'anno. 

Alia Juilliard School, il maestro Agost: era stato invitato a 
svolgere un corso di otto mesi, per la durata minima di tre 
anni; ma ha accettato di tenere la cattedra per un solo anno. 
II suo corso comincera il prossimo ottobre 

Settimana del cinema italiano a Bogota 
BOGOTA*. 18 

Con grande successo di pubblico si e svolta a Bogota una 
«Settimana del cinema italiano», nel corso della quale sono 
stati presentati film di Bolognini. Maselli, Uzzani. Comencim 
e Petri. 

La manifestazione si e svolta sotto l'egida dell'Istituto colom-
biano-italiano e della Cineteca locale. 

Film su un «incesto mentale» 
NEW YORK. 18 

II regista statunitense Guy Green dirigera un film defmito 
come «il racconto di un incesto mentale ». 

La pelhcoia e tratta dal romanzo di Jacqueline Susan, Once 
ts not enough <«Una volta non e abbastanza»); autori della 
sceneggiatura sono lo stesso Green e Jules Epstein. 

Quarantadue film a Perth 
PERTH. 18 

Un notevole successo sta otter.endo a Perth il secondo Festi
val cinematografico intemazionale che. inauguratosi una setti
mana fa, si concluded il 23 agosto. 

II programma della manifestazione prevede la proiezlone di 
42 film, 30 dei quail presentati in Australia per la prima volta. 
I paesi partecipanti sono una dozzina, fra cui gli Stati Uniti, 
la Frar.cia, ITJnione SovieUca, il Canada e la Germania federale. 

Festival cinematografico nel Canada 
OTTAWA. 18 

II IX festival cinematografico di Stratford, nello stato 
ajanadesc deU'Ontarlo. si svolgera dal 15 al 22 settembre pros-
olmi. Alia manifestazlone hanno gia dato la propria adeslone 
1'Ungheria, l'Olanda, la Germania federale. la Cecofilovacchta 
• gli Stati Unit!. 

Durante la rassegna verranno proiettatl anche sel film 
•estituentl una retrospettlva dedicata a Douglas Fairbanks. 

particolari. Ai giornalisti che 
gli avevano chiesto notizie sul-
lo stato di salute dell'infermo 
un sanitario ha risposto: 
«Non siamo stati autorizzati 
dal signor De Sica a dire al-
cunche. e non lo faremo». 

La moglie del regista. Maria 
Mercader, e gli altri congiun-
ti si sottraggono, dal canto 
loro, ad ogni incontro con i 
rappresentanti della stampa e 
con il pubblico. A colore che 
telefonano a casa De Sica. 3 
Roma, una tiomestica rispon-
de che « il commendatore » e 
fuori e che i familiari sono 
in villeggiatura. 

Questo comprensibile riser
bo ha contribuito in parte ad 
accreditare voci incontrolIaU* 
— e spesso diffuse con una 
certa leggerezza — secondo 
cui il regista sarebbe affetto 
da una gravissima malattia. 

Comunque. nelle prossime 
ore si potra sapere qualche 
cosa di precise: infatti Cario 
Ponti, produttore del Viag-
gio, — con Richard Burton e 
Sophia Loren. che De Sica 
avrebbe dovuto cominciare a 
dirigere in questi giorni — ha 
fatto sapere che prendera en-
tro mercoledl della settimana 
ventura decisioni sulla Iavo
razione del film. 

C'e da segnalare. lnfine. 
l'insorgere di una pesante po-
lem'ca tra lo ste>v> Pontl e 
55effirelli in merito all'eventua-
lita di una sostituzione di De 
Sica per la regia del Viaggio. 

Morto a Parigi 
il musicista 

Jean Barraque 
PARIGI. 18. 

II compositore francese Jean 
Barraque e morto ieri in un 
ospedale parigino dopo un In* 
tervento chirurgico. Aveva 45 
anni. 

Parigino di nascita, Barra
que era una delle persona
lity musicali piu original] del 
secondo dopoguerra. Allievo di 
Jean Langlais, aveva anche 
seguito i corsi di analisi te-
nuti da Olivier Messiaen al 
Conservatorio di Parigi. La 
morte gli ha impedito di com-
pletare la sua opera piu im-
portante. La morte dt Vir-
gilio, della quale restano solo 
tre important! frammenti. 

Lo stile di Barraque si basa 
su un superamento. estrema-
mente soggettivo, del seriall-
smo classlco. Egli fu fra l'al
tro 11 creatore di una forma 
musicale che voile chiamare 
delle «serie proliferanti», la 
quale gli permlse, come af-
fermb egli stesso, «un com-
mento lirico a se stesso*. 

L'ondata di film sul Kung-fu 

La violenza e 
il suo f ascino 
non discrete 
«Ci slete caduti come fes-

si. Infatti non li avevamo 
mica inventati per vol, quel 
film. Li avevamo inventati 
per i cinesi. Per rubarvi il 
pubblico che andava a vedere 
i western. E ora, grazie a 
voi, il cinema clnese e cosl 
apprezzato dai cinesi che pos 
siamo smettere di attirarli 
con le cretinate e dargli qual-
cosa di piu intelligente. I 
film della violenza, ormai, li 
facciamo per vol e basta»: 
cosl Yeh I Fang, sceneggia-
tore dei film «cinesi» di 
Hong Kong, a Orlana Fallacl 
inviata dell'Europeo (si legga 
il servizlo apparso nel n. 32 
del 9 agosto 1973) nel regno 
di Run Run Shaw per «sco-
prire cosa fossero e chi ne 
fossero i responsabili». 

La « rivelazione» di Yeh I 
Fang e tra le piu crude che 
clrcolano sul fenomeno, e an
che tra le piu inquletanti 
sulla « dlalettica » del merca-
to cinematografico intema
zionale, della progressiva cor-
ruzlone geometrica del cine
ma inteso come amusement 
nell'accezlone adorniana. Al
ia violenza «fredda» dei 
Ringo e dei Bond, il campio-
ne di kung-fu oppone la pas-
sione della vendetta, la rivln-
cita del « cameriere » oppres-
so che combatte in nome del-
l'indivldualismo anarchico, e 
tuttavla, sempre all'interno 
dl un sistema soclale da con-
servare dove la consuetudine 
del kung-fu vuole essere «un 
modo dl vivere, una filosofia 
pratica per creare cittadlni dl-
scipllnati». 

Nato per partenogenesi in 
Oriente dai «generi» ooci-
dentali, quasi per concorren-
za, II cinema asiatico ritorna 
in Occidente attraverso quelle 
fluttuazioni dei fenomeni 
deH'industria culturale che si 
producono e si espandono nei 
cinque continenti. E non e 
un caso che il produttore 
Run Run Shaw — proprie 
tario di quel campo dl ster-
minio delle cosclenze che 
sono gli Studios di Kowloon — 
sulle colline di Water Bay 
— dichlari alia giornalista 
occidentale che non si sente 
« colpevole o non piu di quan
to vi sentiste colpevoli vol 
con James Bond. Non c'e bi-
sogno di guardare i miei film 
per imparare a uccidere. Dac-
ch6 il cinema esiste. voi oc-
cidentali ve la siete cavata 
assai bene nelFinsegnare la 
arte di uccidere. I vostri me-
todi erano piu raffinati. i 
nostri sono ' piu sanguinosi, 
ma il risultato e il mede-
simo ». 

Ma II cinlsmo del signor 
Run Run Shaw, di un uomo 
il cui impero economico non 
sembra avere confini. rivela 
tutta la sua passione con-
servatrice e reazionaria quan-
do tenta di offrire giustifi-
cazicfii estetico-sociali alia 
sua attivita di carneflce della 
coscienza: «II cinema non e 
arte, forse? Ebbene. all'arte 
non si devono porre limiti. 
preoccupazioni morali. Se si 
rapDresenta il sesso, sia sesso 
e non mezzo sesso Se si rap-
presenta la vio'enza. sia vio
lenza e non mezza violenza... 
Gu-ardiamoci negli occhi: gli 
uomini amano la brutalitan. 

Al di la di qualsiasi consi-
derazione linguistica circa la 
forma dei film di Hong Kong 
(eviteremo di chiamarli «ci
nesi » non solo a scanso di 
ogni equivoco. ma anche per-
ch§ la Cina Popolare non ha 
acquistato i film di Run Run 
Shaw) — una forma tuttavia 
che va studiata per mettere 
a nudo la mistificazione del
le sue componenti struttura-
li — c'e da mettere in luce 
la giustificazione ideologica 
che i reeisti di Kowloon of-
frono della violenza. una vio
lenza che r>er Chang Cheh 
(un comunista «deluso»> si 
flddice a alia nostra epoca. 
alia nostra societa ». una vio-
Ipnza che sarebbe una «vir
tu » inutile in Occidente do
ve si nuoterebbe a nella co-
modita. nella liberta, nella 
speranza ». 

Oggi. l'indust.^a culturale 
coltiva come mai nel passato 
l'«amore» per la violenza, 
confondendo e mistificando 
non solo il senso ideologico 
della violenza ma le sue stes-
se forme, in modo che al
l'interno del dominio econo
mico capitalistico la violen
za rivoluzionaria per la tra-
sformazione del mondo possa 
apparire simile alia violenza 
gratuita e repressiva della 
reazione. Ci riferiamo, in par-
ticolare. a certi film che pre 
tendono giustificare la vio
lenza « morale » come reazio
ne a un'aitra azione violenta 
c primaria che avrebbe le 
sue radici nel corpo sociale 
del paese. Per quanto ri-
guarda la violenza espressa 
nei film di Hong Kong, essa 
iende ad attecchire nella co
scienza manipolabile del pub-
bliri. alienato nella sua im 
possibilita di «azione creatri-
ce e responsabile» (come 
sottolineava acuta mente Ed-
gard Morin), e la volontaria 
o imokmtaria ironia dl al-
cune situazioni (ma c'e 
anche da tener conto della 
diversitA della culture oriert-
tale rispetto alia occidentale) 
non altera II signlficato della 
violenza espressa nella *fa-
volas: si ride non della vio
lenza, ma con la violenza. 

Nessuna indignazlone mo-
ralistica per 11 kung-fu In 
Occidente, quindi. ma soltan-
to lucida e critica compren-
sione per un fenomeno in-
•amazionale provocato dal 
l'industria culturale e ispi-
raso dal potere capitalistico 
la cui violenza reale non do-
vrebbe apparire piu discreta 
agli occhi dello spettatore. 
Rimane soltanto l'orrore per 
il lager dl Kowlocn, dove 
gli studios dl Run Run Shaw 
lavorano a pieno rltmo, gior

no e notte, mentre gli atto-
ri e gli scenegglatori che vl 
sui.o internati rlmangono co
me «polll» a completa di-
sposi?lone della produzione. 
Kowloon e rimmagine ag-
ghiacciante del massacre del 
cinema del future, dove la 
efficienza produttlva fiorisce 
sulla morte dell'uomo. Dalla 
colllna dl Water Bay fumano 
le cirr.inlere di questi nuovi 
form cremator! dove la vio
lenza nasce dalla violenza, in 
un perfetto e chluso clclo pro-
duttivo: 11 cinema del future 
e gia cominclato. 

Roberto Alemanno 

«La grande 

abbuffata » 

segnalato 

dai critici 
• La grande bouffe di Marco 
Ferreri, che verra presentato 
in Italia nel corso della sta-
gione 1973-74 con il titolo La 
grande abbuffata, e stato « se
gnalato » dalla critica italiana. 

II film di Ferreri e il quarto 
segnalato quest'anno dai cri
tic! cinematografici Italian!. 
Gli altri tre sono stati Corpo 
d'amore di Fabio Carpi. Tre-
vico-Torino d! Ettore Scola e 
II fascino discreto della bor-
ghesia di Luis Bunuel. 

Com'e noto, le segnalazionl 
del Sindacato nazlonale dei 
critici cinematografici italiani 
(SNCCI) hanno un fine pro-
mozionale: esse si prefiggono 
di attirare l'attenzione del 
pubblico suH'uscita del film 
dl maggiore livello • qua
litative. 

Milva ad 
Edimburgo 
col recital 
brechtiano 

LONDRA, 18 
Milva (nella foto) chiude-

ra il Festival di Edimburgo 
di quest'anno. che si svolge
ra nel capoluogo scozzese da 
domanl all'8 settembre con 
Milva sings Brecht. il recital 
preparato per la cantante ita
liana da Giorgio Strehler. Mil
va terra cartellone nelle ul
timo tre serate del Festival 
e il suo spettacolo sara. se
condo le prevision!, uno tra 
quelli di maggior rilievo di 
una manifestazione che que
st'anno si presenta in tono 
minore rispetto al passato 

L'unica novita di rilievo del 
Festival fe Morte a Venezia 
di Benjamin Britten, dal-
1'omonimo racconto di Tho
mas Mann, che andra in sce
na il 4 settembre. Per il re-
sto la manifestazione sembra 
colpita da uno di quei riflussi 
conservatori che penodica-
mente affliggono l'arte in 
Gran Bretagna, soprattutto 
nel campo musicale (mentre 
la prosa, almeno a Londra, 
resiste). 

Al ritmo medio degii spet
tacoli e dei concert! di un Fe

stival, il programma di « Edim
burgo T3» potrebbe essere 
svolto in una settimana. con 
1'eliminazione delle repllche, 
se non addirittura dell'esecu-
zione di concert!, il cui dl-
rettore e il cui programma so
no disponibill in qualsiasi ne-
gozio di dlschi ormai da anni. 
Ed anche questo ri propone la 
questione deH'utllitA di festi
val cosl fatti: in altre parole, 
se valga la pena dj andare ad 
Edimburgo per risentlre come 
Zubin Mehta dirige Mozart 
o come Georg Solti lnterpre-
ta Beethoven. 

le prime 
Cinema 

Casa di bambola 
Presentato quest'anno al 

Festival di Cannes. Casa di 
bambola di Joseph Losey esce 
in pleno agosto sugll scherml 
nazionall come «anticlpazlo-
ne» della prosslma stagicne 
clnematografica. Probabilmen-
te, U film di Losey non rl-
saosse a Cannes il successo 
sufflclente per un'uscita ono-
revole: me i distributor! Ita
lian! sono forse dotati di quel 
razloclnlo sufflclente per po-
ter giudlcare 11 valore dl una 
opera clnematografica? I fat
ti stanno a dimostrare 11 con-
trarlo, e la clrcostanza che 
Casa di bambola sia tra 1 film 
meno risolti dal regista di II 
servo e, qulndl, del tutto ca-
suale. 

Arduo stabilire la necessita 
di una «riduzlone» clnema
tografica dl un classlco come 
Casa di bambola (1879) dl 
Henrik Ibsen quando la tra-
sposizione rivela soltanto 
preoccupazioni di ordlne am-
bientale. II « formallsmo » del 
film (a colori) dl Losey e tale 
che le «forme» espresse ap-
paiono completamente astrat-
te dalla traccla letteraria: la 
descrizione puntlgliosa delle 
immaglnl non lega con la pre-
gnanza del dlalogo, anche se 
per «necessita» ovvlamente 
manipolato. Gli «esterni» 
nevosl non sono altro che In
termezzi inutili che sospingo-
no la narrazlone verso le 
secche del « giailo » a suspen
se, mentre si congela quel mo-
vimento interiore, quella ten-
sione profonda che dovrebbe 
sostenere dal principio alia 
fine rorco drammatlco e dia-
lettico della presa di coscien
za di Nora, una « bambola » 
costretta dal marito, Torvald, 
a pensare ccn la testa del pa
drone dl casa. 
' E cl sembra paradossale che 

Losey, dopo aver firmato uno 
dei piu convincenti saggi sul
la servitu della nostra epo
ca, II servo, oggi abbia fal-
lito proprio con un film che 
pone ancora in primo piano 
i rapporti di schiavitii tra 
l'uomo e la donna. A parte 
l'attualita o meno del mes-
saggio ibsenlano, a parte la 
critica Interna alia struttura 
del dramma che e sempre 
possibile e lecito fare, c'e da 
rilevare che Losey si e rive-
lato incapace di dirigere una 
attrice come Jane Fonda nei 
panni di Nora. Jane Fonda 
non e stata «troppo fatua » 
o <c troppo autocodelente » (co
me temeva Losey), ma sem-
plicemente inconsistente e im-
ponderabile nel ruolo di «gat-
tinan che finge indifferenza, 
disbrazione, estroversione, nei 
confronti del suo ruolo e nei 
rapporti con il prossimo. Nul-
la fa presagire la sua evolu-
zione dialettica (negativo l'a-
dattamento di David Mercer), 
e la ribellione all'ordine fa-
miliare ci appare come una 
piccola scossa nella sua gri-
gia esistenza. Senza dubbio 
piu efficace e corposa la figu-
ra della signora Linde, deli-
neata con estrema sicurezza 
da Delphine Seyrig. Ricordia-
mo ancora Edward Fox, Da
vid Warner (1'awocato Elmer) 
e Trevor Howard. 

Piccioni 
Tratto da un racconto di 

David Boyer, il film di John 
Dexter e un tenero e dispe-
rato apologo sull'esistenza di 
un uomo, Jonathan, che e 
troppo vecchio per essere un 
hyppy e abbastanza libera per 
non essere un integrato nel 
sistema della grande metro-
poli, di una New York sco-
perta attraverso i vetri di un 
taxi. Jonathan, laureato. fa il 
mestiere del tassista e si sen
te come un «evaso» da quel 
carcere che e la 6ocieta ame-
ricana, con i suoi mlti e i 
suoi falsi valor!. 

John Dexter ha tentato di 
<tgirare» un a documentario » 
esistenzialista sulla vita di u-
no sradicato e dintomi: c'e 
la triste ed efficace presen-
tazione della sua famiglla, c'e 
rimmagine orgiastica dei par
ties progressist! e conservato
ri, c'e la figura deH'amlco in
capace d'inserirsi nella ctnor-
malita », e c'e soprattutto la 
figura genuina di Jennifer, 
patetica ma anche vitale e 
cosciente della tragedia quo-
tidiana e della necessita di 
ritrovare se stessi (magari in 
due) in un mondo che schiac-
cia ogni tentativo di libera-
zione. 

Agile, fresco, umoristico, de-
scrittivo. sarcastico e spesso 
pervaso di un giovanile liri-
smo, Piccioni (a colori, ma la 
fotografia e immediata e fe-
licemente documentaristica) 
— interpretato con notevole 
impegno da Jordan Christi-
pher e Jill OUara — e un 
film convincente. anche se 
non privo di momenti aned-
dotici e di situazioni «clas-
siche». 

r. a. 

II terrore viene 
dalla pioggia 

Alia fine del secokt scorso 
sensibili mutamenti portano 
lo scompiglio nella vecchia 
Europa. «La scienza cambia 
volto alia storia»: James ed 
Emanuel, due fratellastri di-
vis! da un antico rancore, se 
ne awedono e percorrono le 
strade della ricerca e della 
sperimentazione, animati da 
un delirante narcisismo che 
stravolge gli umanitari inten-
ti della lore opera. 

II primo e un sedicente 
«psicologo» ante Utteram, 
raziocinante torturatore dei 
suoi pazienti — ridotti alia 
impotenza da primltlvi ordl-
gni che precorrono l'invenzio-
ne dell'elettrochoc — sosteni-
tore delle tesi oscurantiste 
che presumono le radici bio-
logiche della pazzia. Emanuel. 
invece, scontata una dolorosa 
esperienza matrlmoniale, va-
ga per il mondo inseguendo 
la nascita deU'uomo. 

Come si vede, c'e on dla-
bollco sentore nella vlcenda 
e il male non tarderi a mi-
nare situazioni e personaggi, 
sotto le sembianze di una mi-
tologioa profezia afrlcana: 
Emanuel, infatti, approda ad 

una strabiliante scoperta che 
mette In discussione la legit-
timlta delle fondamentali teo-
rle legate all'uomo di Nean
derthal. Lo studioso britan-
nico porta alia luce un loss!-
le umano dl inusitate propor-
zioni, capace per chissa quale 
prodlglo di rlcomporre i suoi 
tessuti con l'ausilio dell'acqua: 
l'emblema del male, una vol
ta rlacquistata la vita, punira 
chi troppo ha osato... 

Freddie Francis, in cerca 
dl nuov! orizzonti per II ci
nema a sensazlone, abbando-
na vamplrl. streghe e llcan-
tropl per esorcizzare un con-
testo illuminlsta con grotte-
sco misticlsmo, estrapolando 
11 maglco male della finzione 
orrorlflca da un male — al-
trettanto artificioso e ben piu 
slnistro — assoluto di sospet-
ta provenlenza. scloccamente 
dogmatlco ed ammonitore. 
L'innovazione, dunque, si ri
vela alquanto pretestuosa e il 
film rientra presto nei piu 
vietl scheml dellViorror, so-
stenuto a fatlca dall'lnterpre-
tazlone dei « veteranl » Peter 
Cushing e Christopher Lee. 
rei di eccesslvl omaggi al 
Grand-Guignol. 

Mondo erotico 
Incredlblle collage dl bran! 

pseudo-documentarlsticl dedi-
cati ai costumi sessual! d'ogni 
contlnente, questo Mondo e-
rotico si traveste goffamente 
con i caratter! dell'lnchlesta 
soclo-antropologica. In realta, 
si tratta dl materlale cochon 
di rozza fattura, reperito ne
gli archivl della pegglore pro-
duzione pornografica. dl quel
la « fermoposta», per inten-
derci. II tutto corredato dagli 
ebetl e grottescamente pre-
sontuosi interventi di Renzo 
Arbore, chiamato ad illustrare 
11 filmato con Interventi e 
considerazionl che non sfigu-
rerebbero nella rubrica radlo-
fonica Alto gradimento e sia
mo certi che l'ilarlta suscl-
tata sarebbe dl gran lunga 
superlore alle quotldiane bag-
gianate di Buttiglione e soci. 
Peter Rusch presta il suo no
me all'assurdo pastrocchio: 
contento lul... 

d. g. 

L'ho sorpreso 
a letto 

- con un'aitra 
La protagonista (Carol Le-

bel) del film a colori di Jean-
Louis Van Belle assiste, non 
vista, alia violenza che sei in-
dividul perpetrano su sua so-
rella. Cresciuta con tale ter-
ribile ricordo e fattasi bella 
e padrona delle proprie gra
zie, all'eta di vent'anni deci
de di partire alia ricerca de
gii stupratorl, incurante di 
passare attraverso le piu de-
gradanti esperienze pur dl 
raggiungere un ben preciso 
scopo. Ad Amburgo, Parigi, 
Londra, Roma e Berlino, la 
ragazza trova i colpevoli, e 
con pistola, bomba ad orologe-
ria. acido solforico, forbicl e 
auto da corsa (uno morira In 
mare da solo) compie la sua 
vendetta. 

Questa la tra ma (dipanata 
per altro, con estrema mono
tonia) e. oltre alia pelle co-
stantemente in mostra della 
protagonista. non c'e altro da 
scoprire o da capire. L'unico 
mistero risiede nel titolo. il 
quale non e'entra per nlente 
con la vicenda raccontata. 

Sempre vielate 

in Grecia 

le composizioni 

di Theodorakis 
' ATENE. 18. 

La prevista revoca della leg-
ge marziale in Grecia - non 
comportera una automatica 
abolizione dell'interdizione cui 
sono sottoposte nel paese le 
opere del compositore greco 
Mikis Theodorakis. Lo rileva 
la stampa ateniese precisando 
che le composizioni di Theodo
rakis dovranno. in base ad una 
recente disposizione govema-
tiva, essere riesaminate dalla 
commissione di censura della 
presidenza de! govemo. 

Quatfro noli 

registi britannici 

al lavoro 
LONDRA, 18 

Quattro noti registi britanni
ci sono tornati dietro le mac-
chine da presa dopo un lun-
go periodo di inattivita. 

Jack Clayton, dopo essere 
rimasto in ombra per circa 
cinque anni, e ora impegnato 
nelle riprese degii esterni di 
Great Gatsby ( d l grande 
Gatsbyx); Karel Reisz, anche 
egli assente dal set da moltl 
anni. sta dirigendo The Gam
bler («n giocatore»). 

Dal canto suo Clive Donner 
sta girando Vampirella, una 
satira dei film «deU'orrore» 
con David Niven come prota
gonista, mentre il popolare 
regista di Tom Jones, Tony 
Richardson, e tornato al la
voro con Dead Cert (nCertez-
za assoluta »), una storia am-
bientata nel mondo dell'ip-
pica, 
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controcanale 
L'ALLENZA ANTIFASCI. 

STA — Di nuovo, nella secon-
da puntata del programma 
'43 l'anno della svolta, Arrigo 
Petacco ha sfogliato il libro 
della storia, proponendocl 
due o tre problemi di capi
tate importanza e poi esau-
rendoli nel breve arco di una 
rassegna di opinioni. 

Questa volta, la puntata 
aveva oggettivamente un cen-
tro: I'alleanza antifascista tra 
Unione SovieUca, Stati Uniti, 
Inghilterra e Francia; la sua 
strategia politico e bellica, i 
suoi rapporti interni. Petac
co e gli storici e i diploma-
tici da lui interrogati sono 
tornati piu volte sul tema, 
affrontandone ora un aspetto 
ora un altro e fornendoci in-
formazioni e osservazioni di 
grande interesse: ma il di-
scorso non e riuscito mai a 
diventare organico, non si e 
mai elevato a vero e proprio 
dibattito sulla questione. 
Inoltre, la parte documenta-
ria — e non ci riferiamo sol
tanto alle immagini ma an
che ai dati, alia descrizione 
degii avvenimenti e delle si
tuazioni — e stata molto scar-
sa: appena un raccordo tra 
I'uno e l'altro blocco di di-
chiarazioni. Le quail dichia-
razioni, inevitabilmente, era-
no spesso contrastanti: ma 
non era facile trarne precise 
conclusioni, percte mancava-
no, appunto, i dati della real 
ta storica sui quali poter ve-
rificare i diversi giudizi, e i 
giudizi stessi erano ancora 
troppo perentori e generali. 

E dire che emergevano al-
cune novita importanti, ri
spetto alle rievocazioni sto-
riche che in passato sono ap-
parse in televisione. Finora, 
ad esempio, si era sempre 
prospettato sul video un qua-
dro dell'alleanza antifascista 
nel quale I'accordo Roosvelt-
Churchill si contrapponeva 
alle posiziont di Stalin: in 
questa puntata, finalmente, 
si e configurata una situazio-
ne meno schematica, nella 
quale, mentre Stalin e Roo
sevelt cercavano momenti og-
gettivi di accordo, Churchill 
sembrava gia preparare la 
rottura dell'alleanza e la 
guerra fredda. 

Una questione capitate, co
me si vede, che non poteva 
pert essere analizzata sem-
plicemente contrapponendo 
I'opinione di chi ancora pen-
sa a un Roosevelt se non «in-
genuo » quanto meno «ingan-
nato da Stalin» e quella di 
chi, piuttosto, ricerca le ra
dici della condotta dei tre 
«grandi» nel concreto pro-
cesso economico politico ve-
nuto a maturazione negli an
ni della guerra. Tra l'altro, 
in questo dibattito sono man-
cate del tutto le voci sovie-
tiche (che, invece, nella pri
ma puntata e'erano) e degii 
storici marxisti: che avreb-
bero potuto portare un con
tribute decisivo al chiarimen-
to di alcune questioni (per 
esempio, lo scioglimento del 
Comintern: lo sa Petacco che 
proprio in Italia vivono diri-
genti comunisti che a quella 
decisione contrlbuirono e 
parteciparono?). 

In questa puntata, inline, si 
e avvertito ancor piu che nel-
Valtra il danno del mancato 
coordinamento tra questo 
programma e Tragico e glo-
rioso '43. Non vi e dubbio. in
fatti, che la strategia dell'al
leanza antifascista e i suoi 
rapporti interni ebbero per 
le sorti dell'Italia, per quella 
delle forze antifasciste, e an
che per la lotta armata di Li-
berazione, una importanza 
decisiva. Qui lo si 8 potuto in-
tuire soltanto quando alcuni 
intervistati hanno spiegato 
come e percM fu scelta la 
Sicilia per il primo sbarco de
gii anglo-americani in Euro 
pa. Ma, ancora una volta, il 
discorso 8 rimasto poi a met-
z'aria, come quando & stato 
genericamente affermato che, 
forse. il ritardo dell'apertura 
del secondo fronte fu dovuto 
a «ragioni politiche». Che 
queste raaioni politiche oo-
tessero identificarsi nell'in-
tenzione delle potenze impe-
rialiste, in particolare dell'In-
Qhilterra, di lasciare che 
VUnione SovieUca si dissan-
guasse ancora un po' soste-
nendo la parte maggiore del
lo scontro con i nazi-fascisti, 
8 stato pudicamente sotta-
ciuto. 

g. c. 

oggi vedremo 
TEATRO-INCHIESTA N. 35 
(1°, ORE 21) 

Ricorda la Pueblo e 11 titolo di un originate televisivo di 
Ottavio Jemma che va in onda questa sera per la rubrica 
Teatro-inchiesta. Ne sono interpret! Franco Volpi, Franco Gra-
ziosi, Sandra Sperli, Marco Bonetti, Franco Odoardi, Mario Bar-
della, Gastone Bartolucci, Jole Fierro, Giorgio Bonora, Vittorio 
Sanipoli, Gianni Solaro, Giuseppe Fortis, Roberto Rizzi, Mario 
RighettJ, Pierluigi Zollo. Aldo Barberito, Nazareno Natale e 
Arturo Dominici, con la regia di Piero Schivazappa. 

Questo sceneggiato televisivo esamina il « caso » della « Pue
blo » la nave statunitense catturata nel 1968 dai nordcoreani 
mentre navigava nelle acque territoriali della Repubblica de- -
mocratica. La « Pueblo» aveva a disposizione un vero e pro
prio arsenate per ricognizioni spionistiche, e la cattura suscito 
grande impressione ovunque perche gli Stati Uniti smascherati, 
non seppero replicare alle pesanti accuse loro mosse dall'opl- -
nione pubblica mondiale. 

II comandante della a Pueblo s, una volta fatto ritorno negli 
USA, venne addirittura processato per essersi arreso senza 
colpo ferire, per aver rinunciato a sacrificare la vita dei suoi 
uomini in nome deirimperialismo americano. 

IERI E OGGI (2°, ORE 21,15) 
11 varieta di Leone Mancini e Lino Procacci condotto da 

Arnoldo Foa ospita questa sera Uaria Occhini, Elio Pandolfi, 
Antonella Steni e Al Bano. 

RITRATTO D'AUTORE 
(2°, ORE 22,25) 

La replica del ciclo di trasmissioni dedicate aU'evoluzione 
dell'arte italiana in questo secolo presenta stasera tre pittori 
non figurativi. Afro. Burri e Capogrossi sono protagonisti del-
l'odiema puntata di «Maestri dell'arte italiana del '900». e 
vengono ricordati quali interpreti di una generazione che, 
dopo quella di Boccioni Carra e De Chirico. ha saputo conso-
lidare la rinascita dell'arte pittorica italiana alia fine della 
seconda guerra mondiale. 

program mi 
TV nazionale 
11,00 Messa 
12,00 Rubrica religiosa 
12,30 A come agricoltura 
16.00 Sport 

Ripresa diretta di 
un avvenimento ago-
nistico. 

18,15 Pippi calzelunghe 
18,45 La tv del ragazzl 
19,45 Prossimamente 
20,10 Telegiomale sport 
20,30 Telegiomale 
21,00 Teatro-inchiesta 

N. 35 
«Ricorda la Pue

blo ». Originale te
levisivo di Ottavio 
Jemma. Interpreti: 

22,15 La domenlca spor-
tiva 

23,00 Telegiomale 

TV secondo 
19.00 Sport 

Ripresa diretta di 
un avvenimento ago-
nistico. 

21,00 Telegiomale 
21,15 Ieri e oggi 

Varieta a richiesta 
22,25 Ritratto d'autore 
2235 Prossimamente 

Radio 1 
CIORNALE RADIO • Ort: S. 
13. 20 • 2i; 6: Mattatino mo-
sicat*; C.52: Almanacco; 7,20: 
LISCIO e boMO: 8.30: Via net 
campt; 9: Music* per arthft 
9.30: M«SM; 10.1S: Camoni; 
11,15: Tnttofolk; 12: Via col 
tfitcol; 12,22: Vatnna dl Hit 
P»ra««; 12,44: Scmar*. —m-
pre, • Mfiipra; 1 3 ^ 0 : Alacrto 
LiontlM con Valeria Valerii 14: 
Vetrlna dl on diace per restate; 
14.30: Caroaello dl dfachi; 16: 
femenflfie cen Mina; 17.20: 
Betto quattro: I t , 15; Concerto; 
19,10: Canzonl di qvalctie anno 
ts; 20,25: A tutto flaal; 21.10: 
« ProiWto per Ur*nla • ; 22,05: 
•alco di proacenio; 22,20: Au
dita • ritorno. 

Radio 2* 
CIORNALE RADIO • Ores 7,30, 
0,30. 10,30. 13,30, 17,30, 
10,30, 19,30 e 22,30; Ci I I 
mtttlnleret 7.40: loomlomoj 
0,14: Totto ritaw; t , 4 0 i I I 

giadiKBi; 9 ,20: L'arte di 
eiarc; 9 ^ 5 : Craa Varieta; 1 1 : 
Vetrina di on disco per Testate; 
11.30: Giecono estate; 12,15: 
Ma««9lie»to sdwrare?; 12,30: 
tin compiesso ooni domenica: 
Nomadi; 13: I I G a m m o . 13,35: 
Alto fradimento; 14: •oonttor-
no come sta?t 15: La Corrida; 
15,35: Sepcraonic; 17.30: Mo-
•ica e sport; 18.40: I maialin-
ena; 19,55: Vr*a la HMSica; 
20.10: Andata • ntorno; 20,50: 
Concerto; 21,40: Joe Ventvrl o 
il foo wiolino; 21.50: Patino da 
operette; 22,10: Mosica nella 
sera; 23,05: Roonanotte Europa. 

Radio 3° 
ORE 10: Concarto dl apertwra; 
1 1 : Mosicbe per ui | i *Q) 11,30: 
MoslcHe dl d a m a al ace-
na; 12,20: Itiaararl oparlsttctt 
13.05: Fofklera; 13,30: Inter-
meno; 1 4 ^ 5 : Concerto; 15,30: 
• Verso Daniasco • ; 17.35: Re-
cownaHeaacei 1t,10> I daasKI 
del fstnt 10,30: Anteloala dl 
interpreti; 19,13: Concerto della 
sera; 20,19: I I t lnraaii lo doRa 
sflmei 20,49t Maska 


