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Qual e 
la vera 

paura dei 
mercanfi di 
celluloide 

Le llnee di attlvite dell'UC-
OA, l'associazione del clrcoll 
del cinema aderentl all'ARCI, 
rlbadlte nel recente congres-
&o, non sono placlute al re-
sponsablll delPAGIS. L'lpote-
si, In partlcolare. della costl-
tuzlone dl un clrcuilo demo-
cratlco quale alternatlva al-
l'lndustria culturale ha suscl-
tato la pesante Ironla del 
Giornale dello spettacolo. che 
si e affrettato a rlmproverare. 
gli « arciuccinl » di beneficla* 
re « delle normall riduzioni 
cinematografiche nell'aborrlto 
e contestato circulto commer-
dale ». 

Ciascuno e liberlssimo di 
giudicare come crede le r.zlo-
ni degli altri. ma dovere di 
correttezza impone che i pro
blem! vengano presentatl in 
tutti gli aspetti. Sgomberia-
mo. intanto, il campo dal di-
scorso sui «bollinl AGIS». 
L'ARCI ha ottenuto da qual-
che anno 11 diritbo per i pro-
pri iscrltti alia riduzione del 
prezzo del biglietto d'ingresso 
nel clnematografl. cosl come 
avviene da molto DIU tempo 
per gli aderentl all'ENAL. 

Per comprendere i termini 
della questione blsogna tener 
presente che gli esercentl ci-
nematografici concedono que-
ste riduzioni quasi seiapre in 
gioml di « bassa » afTluenza, 
cioe nel momentl in cul gli 
lmpiantl, abltualmente sotto-
utilizzati, ospitano un nume-
ro ridottissimo di spettatori. 
In altre parole blsogna tener 
present! sia i vantaggi per il 
pubblico, sia la maggior fre-
quenza determinata dalla ri
duzione in momenti in cui 
le sale sono praticamente 
vuote. Per quanto rlguarda 
in modo partlcolare l'ARCI. 
la rivendicazione del bollino-
sconto rlentra • in una linea 
politica che respinge ogni for
ma di discriminazione a dan-
no deirassociazionismo di si
nistra, cosl come aweniva an-
cora pochi annl or sono con 
la limitazione della conces-
sione al solo carrozzone sot-
togovernativo dell'ENAL. 

Tuttavia il problema non e 
qui e perdere tempo In scher-
maglie di questo tipo rischia 
di far dimenticare il discorso 
di fondo. Bisogna cioe chie-
dersi per quali ragioni l'asso-
ciazione degli esercentl cine-
matografici si oppone all'ipo-
tesi di un circuito culturale 
pubblico e • demPcratico. RI-
manendo su un piano esclusi-
vamente economlco questa 
avversione appare del tutto 
immotivata. Chiunque sia do-
tato del minimo buon senso 
sa che sara impoasiblle, per 
ragioni di mercato e per fini 
istituzionali. chiedere alia ca
tena di sale ipotizzata dal 
congresso dellTJCCA di porsi 
su un piano concorrenziale 
nei confrontl dell'esercizio 
mercantile. 

La scelta tra le pellicole da 
programmare si basera, Der 
esempio, su opere come San 
Michele aveva un gallo. dei 
fratelli Tavlani, La torta in 
cielo, di Lino Del Fra, La 
villeggiatura, di Marco Leto 
o su film realizzati in forma 
autonoma ed artigianale dal 
movimento democratico e 
non sul Padrino, Joe Valacht 
o Anche gli angeli mangiano 
fagioli. 

In altre parole questo cir
cuito avra un senso se si in-
dirizzera verso le opere che 1 
mercati di Dellicole emargina-
no o rifiutano. Tenendo pre
sente questa osservazione si 
comprende come circuito de
mocratico ed esercizio mer
cantile operino in campi se-
parati e come l'azione del pri-
mo non possa riguardare. sul 
piano economlco. il secondo. 

Se resperienza di altri Pae-
si pud insegnare qualche co-
sa bastera guardare alia Re-
pubblica federate tedesca, in 
cui le sale cultural! gestite 
dalle amministrazioni locali, 
come rifensce lo stesso Gior-
iiale dello spettacolo, convi-
vono tranquillamente con i 
cinematografi commercial!. 

II pericolo paventato dalla 
AGIS non e di natura Imme-

diatamente concorrenziale. ma 
prospettica. I funzionari del-
I'associazione degli esercentl 
sanno benissimo che una vol-
ta realizzato un circuito de
mocratico pubblico saranno 
state gettate le basi per un 
modo diverso, nuovo, di col-
legare pubblico ed opere. 
spettatori ed autori. Infatti il 
circuito democratico non si 
esaurisce nella rivendicazione 
di una catena di sale, ma 
Investe direttamente la loro 
gestione. punta alia realizza-
zione di una serie di sDazi 
liberi in cui sia possibile svi-
luppare lorme nuove d'utiliz-
zazione e (1 creazione cine-
matoerafiche. 

E" un processo di crescita 
qualitativa e quantitativa che 
1TJCCA propone all' intero 
movimento democratico e po-
polare ed e inevitabile che. 
una volta awiato, finisca col 
coinvolgere masse sempre oiu 
vaste di spettatori generallz-
zando il rifluto. oggi gia va-
sto. verso la degradazione e 
la mercificazione di questo 
vigoroso strumento di comu-
nicazione. 

Saranno ancora molti gli 
spettatori disposti a farsi ir-
retire dalle favole In techni
color quando sara dimostrato 
a llvello di massa che 11 cine
ma e un mezzo caoace di tra-
smettere esperienze ed Idee, 
unificare momenti di lotta 
geograficamente lontanissiml, 
documentare e chiarire le ra
gioni. la necessita della lotta 
per il superamento dell'attua-
le assetto sociale? 

E* di tutto eld che hanno 
paura i mercanti di celluloi
de ed e per questo che tuo-
nano contro la creazione. gia 
prevista dalla legge e reallz-
zabile con costi esigui (si 
pensl at molti cinema di pro-
prieta degli Enti locali e da 
quest! appaltati ad esercentl 
plvatl). di un circuito che 
•atnsenta agli autori ed agll 
spettatori di essere un po* 
pKl liberi. 

Umberto Rossi 

La preparazione della manifestazione 

Gestione unitaria per 
le Giornate del cinema 

E' moschettiera 
oppure monaca? 

Catherine Spaak si traveste da moschettiere in una scena di 
«Storia di una monaca di clausura a, che si sta girando a 
Roma con la regia di Paolo Dominici. II travestimento e tanfo 
piu singolare In quanto I'atfrice interprefa nel film proprio 
la parte di una suora. 

Bach 
«leggero » 

Net quadro della mu«ica 
o d 'ar le D dei scroll scorsi esi-
ste un f i lnne di musica per 
cosi d i re a leggera », dcsiina-
la a un ascollo non parlicolar-
mcnle impegnalo ma pur sem
pre parlccipe d i un clinia cul
turale comunc. a difTcrenza 
della musica di consumo dei 
nostri g iorn i . Anche Bach stet-
le al gioco. e pubblico una 
raccolta per clavicembalo di 
pezzi vari a e altre galante-
r ie D che testimoniano la sua 
adesione a un garbalo rococo 
per i l solito estraneo al suo 
spir i lo . 

D i questa raccolta facevano 
parte le Partite, di cui in un 
disco R C A i l pianista Luis Ha-
calov ci fa ascollare i l n . 5. 
pcrfettamentc adatto a testi-
moniare i l lato galante appun-
to del la produzione bachia-
na. I A* stesso disco contiene 
anche la Suite inglcse n. 2 in 
la minorc . faccnte parte d i a l -
tra raccolta ma di spiri lo non 
cosi dissirnile dal le Partite, 
anche se di concezione e strut-
tura p i6 robuMe e c o m p l e t e . 
I I giovane pianista argentino 
da dei due pezzi un' intcrprela-
zione vivace e gradevole. an 
che se per pezzi di questo ge-
nere sarel»be oggi p iu corret-
to I'uso del clavicembalo. 

U n secolo dopo Bach la mu
sica « di consumo • inenmin-

Tavola rotonda 
al Festival 

di Orvieto sulle 
arti popolari 

ORVIETO. 23 
Nell'ambito del IV Festival 

intemazicnale del film sul'e 
arti popolari e sul mestieri 
tradiziorwli. che si svolgera 
ad Orvieto. dal 16 al 21 otto 
ore, tra le manifesiazloni cui 
turali collaterali e prevista 
per il 20 e 21. una «tavola 
rotonda» cosl articolata: a) I 
arti, mestieri e tradizioni del 
mondo del lavoro nei test! 
dialettali umbri; 6; la seman-
tica del dialetto strumento di 
conoscenza delle arti, dei me
stieri e delle tradizioni del 
mondo del lavoro delle regio-
ni italiane. 

La relazione di base per la 
prima parte sara tenuta dal 
professor Francesco Ugolini, 
preside della facolta di Let-
tere della Universita dt Pe
rugia, mentre. per la secon-
da parte, sara tenuta dal pro
fessor Giuseppe Ferrero del 
quale sono noti gli studi e le 
esperienze innovatrici per lo 
insegnamento sistematlco del 
dialetto nella scuola. 

Alia «tavola rotonda* In-
terverra anche 11 professor 
Francesco Possenti, presidente 
della Asaociazione nazlonale 
poeU e acrlttoxl dialettali. 

cia ad afTermarsi in forma p iu 
consistente che nel passato: i 
valze'r viennesi sono un esem
pio tiptco di musica d i in l rat -
lenimento in un senso ben d i 
verso da quel lo che questo ter-
mine poteva avere ancora in 
Mozart . K a r l Bohrn dir ige in 
un disco del la Deutsche Gra in -
mophon una scelta d i pagine 
celebrt d i Johann Strauss j r . , 
come / / bcl Danublio blu, la 
Pizzicato-Polka, Annen-Polka 
a a l tro, e lo fa , a capo dei 
Fi larnionici d i V i e n n a , con 
quelPcIeganza e quel lo spi r i -
to viennesi che indicano in 
lui uno dei migl ior i interpre-
t i della grande tradizione au-
striaca. 

« Serenade » 
di Britten 

U n aspctto diverso delta m u 
sica d i consumo del secolo 
passato e dalo dal bal letto 
francese: un esempio proban-
tc c enstituilo da Coppelia d i 
De l i lies, pultblicato ora i n ve-
ste intcgrale dalla Phi l ips per 
I'effiraco direzione d i Anta l 
Dorat i a capo del l 'Orchestrs 
Sinfonica d i Minneapol is . 
Composlo nel 1870. i l bal let
to si ispira al fanioso raccon-
lo d i Hof fmann L'ttomo di 
sabhin: ma l*clem£nlo i r reale . 
demoniaro. della creazione di 
Hoffmann si perde per strada. 
e nasce una composizione gar-
bata. elegante, mr lnd io ja . un 
po ' slereolipata. eflicace sceni-
camente ma forse un po ' r i -
dnndante a l solo ascollo m n -
sicale. 

A I pari del le forme prece-
d r n t i . anche la serenata era 
i n origine una musica d i t ipo 
leggero, d i intrat tenimento. 
Qualcosa di questo spir i lo r i -
mane nella Serenade per te-
nore. corno e archi d i Br i t 
ten . che ha scclto una serie d i 
poesie classirhe inglesi d i T e n 
nyson. Keats c a l t r i per dar 
vita a nn lavoro ricco di chia-
rosrur i . d i rontrapposizioni 
efficaci. d i delicato senl imen-
to (si tenga presente che si 
Irat la d i una composizione del 
per iodn p in felice del compo
sitors inglesc. essendo slata 
scril la nel 1043). 

D i 4 anni precedenti sono 
le Illuminations, sa tesli scel-
l i dal le famose prose omoni -
me di R i m b a u d , che Br i t ten 
ha muMcato per tenore e ar
ch i . Anche questa ampia pa-
gina, indubbiamente a sua 
volta una del le rose mig l io r i 
d i Br i t ten , e interprct i ta in 
un disco Decco. con grande 
bravura e intensita. da Peter 
Pears, affiancato nella Sere-
node dal comista Barry T a c k -
H e l l ; d i r ige Pantore a capo 
per i l p r imo pexzo del la I^on-
don Symphony Orchestra e 
per i l secondo de l l 'Engl ish 
Chamber Orchestra-

9* n̂ * 

I rappresentanti dei la-
voratori della provincia 
di Venezia fanno parte 
del comJtato che organiz-
za proiezioni e dibattiti 

Si e svolto l'altro lerl a Ve
nezia un incontro fra 1 se-
gretarl provlnclall della CGIL 
CISL e UIL, i responsablli 
sindacali del metalmeccanici, 
chlmic! e ferrovlerl con 1 rap
presentanti degli autori. del-
l'ARCI, e delle altre Associa-
zioni rappresentate nel co-
mitato organizzatore delle 
Giornate del cinema Itallano. 

Nell'lncontro — lnforma un 
comunicato — sono statl di-
battutl 1 probleml relativl al 
necessarlo rovesclamento del 
rapporto tradizlonale con 11 
pubblico e in prima linea con 
la classe lavoratrlce, Intesa 
quale soggetto attlvo e parte-
clpe delle scelte politico-cul
tural!. 

Al termlne dell'incontro e 
stato costituito un comltato 
che curera 1* organizzazlone 
delle proiezioni In terra fer-
ma, la gestione del relativl di
battiti e la partecipazlone dei 
lavoratori delle Industrie lo
cali al dibattiti sulle struttu-
re produttive, al convegno or-
ganlzzato dall'ARCI sul cir
cuito democratico e al semi-
nario sulla «llberta di co-
municazione». . 

L'impostazione del lavoro 
di ciascuna gtornata del se-
minarlo, Infatti, vedra in pri
ma istanza la lettura delle re-
lazLoni redatte dagll organiz-
zatorl culturall, rappresenta-
tivi di ctascun settore; suc-
cessivamente avra luogo im 
largo e approfondito dibattl-
to con 11 pubblico presente: 
inflne. con le conclusion!, le 
dlrettrld d! lavoro emerse dal
la discusslone relative al te
nia svolto durante la glor-
nata. 

Come e gia noto tutti ! la-
vori del seminarlo verranno 
ritrasmessi . televlslvamente 
nell'apposlto stand dl Campo 
Santa Margherita per permet-
tere la massima partecipazlo
ne della popolazione all'esa-
me dl un problema che Inve
ste la stessa vita democrat!-
ca del Paese. 

Si delineano' Intanto con 
sempre maggiore chiarezza il 
programma. il contenuto e la 
struttura delle Giornate. che 
prenderanno 11 via a Vene
zia mercoledl 29 agosto. 

Nel corso della rassegna, 
che si artlcolera In divers! 
settori. saranno proiettati cir
ca novanta film. In partlco
lare, undid dl ess! saranno 
presentatl come - produzioni 
dell'industria privata (tra 1 
quali, i piu attesi sono La 
grande bouffe di Ferreri. La 
proprieta non e un furto di 
Elio Petri, le Sforfe scelterate 
di Sergio Clttl e Una breve 
vacanza di De Sica) e dodi-
ci nella sezlone rlservata al-
le produzioni degli Enti sta-
tali, (tra le quali opere di Van-
cuii, Bologninl, Marco Leto. 
Lino del Fra e, probabilmen-
te di Uto Schlpa Junior). 

Un settore sara dedicato al 
film cosiddettl a emarginatl» 
dal circuitl normal!: si trat-
ta di ventlquattro pellicole 
— tra corto e lungo metrag-
gl — reallzzate dal reglstl ap-
partenentl a quella che po-
trebbe deflnlrsi l'avanguardia 
della nostra cinematografia, 
tra cui Bernardo Bertoluccl. 
Tinto Brass. Dacla Maraini. 
Giuseppe Fma, Valentino Or-
sinl. Ugo Gregoretti ed altri. 

Parteciperanno anche ope
re frutto di co-produzionl tra 
l'lndustria privata e la RAI 
TV. Su precisa richiesta del-
l'ente radiotelevisvo Itallano 
saranno gli autori ' dei film 
perd che presenteranno. nello 
ambito delle Giornate, la lo
ro opera, omettendo dal «tl-
toli e, comunque. dal mate-
iiale illustrativo dei lavori tut
to quanto possa indicare la 
partecipazlone dell'Ente radio-
televisivo alia produzione del-
1'opera: tra quest! film do-
vrebbero essere Stregone in 
citta di Gianfranco Bettetini, 
Cancer di Glaber Rocha, La 
citta del Sole di Gianni Ame-
lio. San Michele aveva un gal
lo di Paolo e Vittorio Tavia-
nl. II vostro amore e come 
il mare di Gianni Amico. ed 
altrL 

Nell'ambito della rassegna 
veneziana e prevista anche la 
proiezione, di « spezzoni» trat-
ti da film attualmente hi la-
vorazione (Giordano Bruno 
di Giuliano Montaldo. Vado, 
sistemo VAmerica e torno di 
Nanni Loy e Teresa la ladra 
dl Carlo Dl Palma). 

Un altro settore della ma
nifestazione sara dedicato al
ia proiezione di opere defi
nite al dl fuori degli scheml 
della cinematografia tradizio-
nale, basate su un cliche po-
litlco-anticonformlsta: in que
sta sezlone sara presentato, 
tra gli altri, un mediometrag-
glo su Vatpreda e Gargamel-
li, che e stato realizzato da 
una oooperatlva dl autori dl 
cul fanno parte Mario Moni-
celll, Nanny Loy. Ugo Pirro, 
Age e Scarpelli ed Ettore 
Scola. 

Alle Giornate del cinema 
parteciperanno, lnfine, in rap-
presentanza di paest stranie-
ri le opere dl reglstl, tra cul 
Louis Malle, Paul Bernard, 
John Huston, Pal Zolnay, Pe
ter Fleishmann e Mlklos Jan-
cso: ma aono atteae altre si
gnificative ade&lonl. 

Benigno 

decorso dello 
degenza di 

Vittorio 
De Sica 

GINEVRA, 23 
Rompendo il riserbo d'uso, 

' 1 medic! dell'ospedale canto-
nale (If Glnevra hanno ufficial-
menfe confermato a Maria 
Mercader, moglle di Vittorio 
De Sica che dagli esaml Isto-
logic! e effettlvamente rlsulta-
to che il reglsta itallano sof-
friva unicamente dl un granu
loma benigno. 

I medlcl si sono tuttavla rl-
scrvatl dl pubbllcare un co
municato lunedl prosslmo, In 
attesa d! conoscere 1 dati re
lativl ad altri esaml ancora 
in corso. « Tuttavia — ha an
cora uni. volta ribadlto Maria 
Mercader — cid non potri 
camblare questa felice realta ». 

Vittorio De Sica, rlcoverato 
il 16 agosto nella cllnlca chl-
rurgica dell'Ospedale cantona-
le di Ginevra dlretta dal pro
fessor Jean-Claude Rudler. e 
stato sottoposto martedl scor
so ad un lntervento chlrurgi-
co per « presunta cist! polmo-
nare» che, In deflnltiva, si e 
rlvelata un granuloma beni
gno. 

II reglsta itallano, che e 
oggetto In quest! giorni d! te-
stimonlanze d'affetto da parte 
dl amlcl e di ammiratorl, ha 
trascorso una notte tranquil-
la e non ha reglstrato alcuna 
linea dl febbre. dlmostrando 
che nonostante 1'eta la sua 
fibra ha facilmente soppor-
tato l'intervento chlrurgico. 

Secondo alcune dlchiarazio-
nl rilasciate stamane da Maria 
Mercader, la produzione ha 
declso dl rinvlare le . rlprese 
del film 11 viaggio e dl atten-
dere 11 rlentro In Italia dl 
Vittorio De Sica. A parere del 
medlcl curantl, il reglsta po-
trebbe Infatti rlprendere 11 la
voro a partlre dal prosslmo 
mese di ottobre. 

cinema 
latino-

amencano 
alia Mostra 
di Pesaro 

Un organlco panorama del 
cinema latino amerlcano sara 
presentato quesfanno alia no-
na edizione della Mostra in-
ternazlonale del nuovo cine
ma che si svolgera, come e 
noto, a Pesaro dal 12 al 19 
settembre. 

Si tratta di film realizzati 
da cineastl argentlnl, brasllla-
nl, cilenl, cubani, panamensi, 
uruguaianl e venezuelanl. tut 
tl orlentatl In direzione dl un 
forte lmpegno nella millzla po
litica e nella testimonianza 
dei conflitti social!, politic! 
e ideologicl che travagliano, 
nella fase attuale, 11 contlnen-
te sudamerlcano. Tradizlona
le punto dl riferlmento euro-
peo dl questo cinema, la Mo
stra dl Pesaro Intende docu
mentare la svolta che emerge 
dall'insieme di quest! film e 
che si presenta come partlco-
larmente elgnlflcativa nell'at-
tuale momento. 

Ecco l'elenco del lungome-
traggi: Giron dl Manuel Her-
rera (Cuba); Viva la repub-
blica dl Pastor Vega (Cuba); 
Los traidores (« I tradltorl ») 
dl un collettivo argentino; La 

• tierra prometida («La terra 
promessa») dl Miguel LIttIn 
(Cile); Venezuela, tres tiempos 
dl Carlos Reboiedo (Venezue
la): Cuando despierta el pue
blo («Quando 11 popolo si rl-
desta») dl un collettivo cl-
leno; Informes y testimonies 
• La tortura politica en la 
Argentina (1966-1972) dl un 
collettivo argentine 

Saranno - inoltre : presentatl 
numerosl cortometraggi dl va
ri paesl, tra cui alcunl diret
tamente realizzati da gruppl 
di lotta armata, 

Sara anche proiettato U do-
cumentarlo Tupamaros rea
lizzato dal reglsta svedese Jan 
Llndqulst In Uruguay, In col-
laborazlone con 11 movimento 
dl llberazlone nazlonale. 

Un genere in voga 

I f ilm sovietici 
di spionaggio si 

ispirano alia realta 
Vasto successo della serie dedicata 
aU'agente segreto Serghei Krylov 

MOSCA, 22 
II pubblico sovietlco ama 1 

film d! spionaggio, e la pro
duzione corrente non e avara 
in questo senso. Si tratta di 
film Ispirati a vicende vere, 
generalmente svoltesi duran
te la seconda guerra mondia-
le. e portate sullo schermo in 
forma romanzata, ideologi-
camente ben determinata, 
ma in manlera non dlfforme 
sostanzialmente dalla realta. 

II personaggio piu popolare 
e probabilmente Serghei Kry
lov, che fu uno del piu noti 
agentl segreti sovietici, in
filtrates! negll ambient! te-
deschl col nome di capltano 
Kramer. A Krylov sono gia 
statl dedicati due film, e ora 
e stato ultimate un terzo, do
ve perd la fantasia prevale 
sulla realta. Si immagina ora 
che Krylov, dopo le sue pro-
dezze nei primi anni della 
guerra, penetri nelle organiz-
zazloni di spionaggio Utitul-
te dopo il conflitto hi Ger-
mania. 

II princlpale elemento dl 
lnteresse del film e forse la 
descTizlone di Reinhard Geh-
len, il famigerato capo del 
servizi segreti tedeschi, an-
dato in pensione qualche an
no fa. Gehlen si occupava gia 
di spionaggio sotto l nazlsti, 
ed era specializzato in que
stion! dell'Europa orientate. 
Per questo motivo gli ame-
ricani lo mantennero in ca-
rica, ed egli riusci pot ad 
assumere la direzione dei ser
vizi segreti tedeschi. non sen-
za dare origine a polemlche 
e rivalita. 

La tesl sovletloa su Geh
len e precisa: it suo posto 
avrebbe dovuto essere fra 1 
criminal! nazlsti processati a 
Noiimberga. Era oertamente 
un uomo abile, ma nel fondo 
era un bruto, un awoltoio e 
un assassino. qualita che non 
poteva celare sotto le mftnie-
re rafflnate e i discorsi inneg-

gianti alia fratemlta. II per
sonaggio dl Gehlen e Inter-
pretato - nel ' film dall'attore 
estone Mat! Klooren. 

Battaglia dopo la vittoria 
e II titolo del film In questio
ne, e lo ha diretto Vilen A-
zarov. In esso si • Immagina 
che Krylov, rinnovando nel 
dopoguerra le prodezze belli-
che, si trovi In Germania e, 
pur avendo perduto 1 contat-
tl con 11 centra a Mosca, rie-
sca a lnflitrarsl nell'organlz-
zazlone di Gehlen. In mezzo 
a uocisionl, raplmenti. tra-
vestiment! e inseguimentl, e-
gli riesce. con l'aluto di mol
ti antifascist! tedeschi, a In-

- formare in tempo utile i suoi 
cap! deU'esistenza dl un com-
plotto neofascista contro l'al-
Iora neonate Repubblica de-
mocratica tedesca, comunl-
cando anche la data in cui 
il piano contro la RDT do-
veva scattare. e consentendo 
cosl di prendere le adeguate 
contromisure. 

Nonostante le awenture cui 
Krylov e esposto siano nume-
rose e spettaoolari, si accen-
tua 11 fatto che egli non e un 
superuomo. ma soltanto un 
uomo, owiamente molto uv 
telligente e devoto alia sua 
causa, ho stesso vale per il 
suo superiore immediate. 11 
generate Timerin. Non man-
cano nel film intermezzi ro
mantic! che contribuiscono 
alia sua presa spettacolare 
sul pubblico. ma 11 messaggio 
politico, come lo ha riassun-
to il reglsta Azarov, e che 
K finche esiste il fascismo e'e 
sempre pericolo per il mon
do ». 

Protagonista del film e 
Mikhail Volkov. che ormai 11 
pubblico identifica sempre 
piu strettamente con Krylov, 
affiancato da Gheorghi Zhe-
nov, Liudmila Mattsakova, 
Liudmlla Shaposhnikova e 
Oleg Prokopovlch. oltre al gia 
ricordato Mati Klooren. 

in breve 
Film diretto da Bertrand Blier 

VALENCE, 23 
Lo scrittore e reglsta Bertrand Blier. figlio del piu noto 

Bernard, si appresta a cominciare le rlprese dell'adattamen-
to cinematografico del suo romanzo Les valseuses («Le dan-
zatrlc! di Valzern). Ne! cast del film figurano Jeanne Mo-
reau. Patrick Dewaere, Isabel le Hubert. Jacques Chailleux e 
Christian Allers. 

Festival del cinema ad Atlanta 
ATLANTA, 23 

Un Festival cinematografico lnternazionale e in programma 
dal 7 al 15 settembre press!mi, ad Atlanta in Georgia. Le dc-
mande di partecipazlone alia rassegna sono gia numeroslsslme. 
Alia manifestazione saranno rappresentate piu dl quaranta na-
zlonl fra cut Italia. Gran Bretagna, Francia, Israele, Canada, 
Unione Sovietlca, Jugoslavia, Sud Africa, Polonla, Ungheria, 
Svezla, Braslle e Germania federate. -

Tutte le proiezioni. In e fuori concorso, saranno aperte al 
rappresentanti dell'induatiia clnematograflca, agli studentl ed 
al pubblico. Per tutta la durata del Festival si svolgeranno ognl 
glorno semlnarl apeclallzzatl con la partecipazlone dl reglstl, 
produttorl, scrittorl ed espertl. 

Paolo sara 
accusata 
di aver 

assassinato 
il marito 

Paola Pitagora (nella fo-
to) sara protagonista dello 
scenegglato televislvo «II ca-
so Lafarge», che andra in 
onda ogni domenica sera, nel 
mese di settembre. La bra-
va attrice, ricomparsa sul vi
deo durante Testate con la 
replica del a Promessl sposi », 
sara dunque nuovamente al 
centra dell'attenzione dei te-
lespettatori: accanto a lei 
reciteranno Cesare Balbetti, 
Evi Maltagllatl, Franco Gra-
ziosi, Anna Maria Gherardi, 
Giorgio Bonora. • Marisa Bar-
toli e Gianfranco Barra. 

La Pitagora sara nello sce
negglato diretto da Marco 
Leto una donna glovane e af-
fascinante portata : In --tribu
nate sotto l'accusa di uxori
c ide . II «caso Lafarge» e 
stato, infatti, un autentico 
episodio di cronaca che a suo 
tempo divise la Francia e 11 
resto dell'Europa tra colpe-
vollstl e innocentlsti: vedre-
mo dunque Paola Pitagora sul 
banco degli imputati. alle pre-
se con un personaggio com-
plesso ed Impegnativo. 

• Luis Bunuel 

al lavoro per 

un nuovo film 
, - MADRID. 23 

'• Luis Bunuel, sebbene anco
ra sofferente per una disfun-
zione aH'apparato digestlvo, 
sta alacremente preparandosi 
alia realizzazione dl un altro 
film, che si Intitolera 11 fan-
tasma della liberta. 

II celebre reglsta ha dlchia-
rato che la nuova opera, co-
stituita dl cinque o sei storie 
diverse, sara prodotta da Ser
ge Silbermann, il quale ha gia 
collaborate con Bufiuel nella 
realizzazione del Fascino di
screte dtlla borghesia. Alia 
stesura della sceneggiatura ha 
partecipato Jean-Claude Car-
riere. 

di jazz dei 
Novi Singers 

polacchi 
nel Lozio 

I «Novi Singers* dl Varsa-
via, un glovane ma gia noto 
quartetto Jazz si eslbira per 
la prima volta in Italia, lune
dl 27 agosto al Sunbay Park 
Hotel di Civitavecchia. 

II concerto — lnforma un 
comunicato — sara presentato 
da Carlo Loffredo, nell'ambito 
delta RFesta delle arti delta 
Polonia», promossa dairasses-
sorato al Turtsmo, Spettacolo 
e Sport delta Reglone Lazio 
e dal Teatro Club. 

I «Novi Singers» (11 no
me «Novl» e nato dalle inl-
ziali delle parole «New Ori
ginal Vocal Instruments»), 
eono al tempo stesso cantan-
ti, strumentisti e improwisa-
torl; diplomatist all'Accademia 
di musica di Varsavia, debut-
tarono nella stessa citta nel 
1985, con una serie di con
cert! nella Sata della Filar-
monica. Da allora il quartet
to ha partecipato con succes
so a molte Importanti manl-
festazioni musical! internazio-
naU. 

In Italia 1 «Novl Singers» 
dopo Civitavecchia si esibl-
ranno ad Anzlo, a Corl, al Ter-
mlnlllo, a San Donato dl Val 
Comlno, a Fluggl e a Brae-
clano. 

—reai ^j———-

controcanale 
IL REGNO DEL SUD — Al-

tra puntata piena, la quarta 
di Traglco e glorloso '43, cu-
rata da Massimo Satti e Ren-
so Ragazzi, con la consulen-
za del professor Alessandro 
Roveri. , : v 

L'impostazione della rievo-
cazione questa volta. e stata 
dlversa da quella delle pun-
tate precedentl: hanno pre-
valso i documenti, il com-
mento parlato sulle testimo-
nanze di base; alcune parti 
erano anche rlcostruite su 
un abbozzo di sceneggiatura. 
Questa diversity ha avuto un 
peso: tuttavia, non diremmo 
che, nel risultato complessi-
vo il discorso sia andato fuo
ri registro. Sta perchi le in-
formazioni e le descriziont 
erano molto circostanziate, 
sia perche il commento ave
va un taglio critico molto 
prectso. 

La ricostruzione dell'arrivo 
a Brindisi dei Savoia e di 
Badoglio, fuggiaschi con pic
colo seguito, e delle prime 
settimane del Regno del Sud, 
e stata molto viva, mantenu-
ta sul fllo di una ironia che, 
se si soffermava sulle nota-
zioni di costume, non dimen-
ticava il quadro - complessi-
vo della tragedla della qua
le Vittorio Emanuele e il suo 
apparato erano direttamente 
responsabili. A momenti, 
emergevano perslno aneddoti 
farseschi • (opportunamente 
sottolineati dalla colonna so-
nora elaboraia da Benedet
to Ghiglia), ma quasi sem
pre la farsa si rovesciava 
bruscamente in dramma. Del 
resto, alcune notizie (come 
quella che la famiglia reale 
si rifece il guardaroba di-
sponendo dei fondi della 
Banco d'ltalia) avevano un 
valore storico ed emblemati-
co non marginale. 

Per altro verso, il profon-
do distacco del re e di Ba
doglio dalle masse; la loro 
preoccupazione di difendere 
i privilegi anche privati; la 
loro avversione per le forze 
antifascist^ e la loro tenden-
za a mantenere la continui-

*ta con il passato, del quale 
erano stati artefici fino in 
fondo, sono emerse bene nel 

racconto. Anche " attraverso 
osservazioni ed esempi con-
creti che indtviduano la so-
stanza di quel che andava 
accadendo: come quando, 
per spiegare quali fossero le 
conseguenze dirette del man-
tenimento al loro posto di 
podestd fascist!, Sani ha mo-
strato e letto la lettera del-
I'ex confinato che chiedeva 
lavoro. 

Interessante e stata anche 
I'indagine sui rapporti tra 
Vittorio Emanuele, Badoglio 
e gli anglo-americani: qui, 
perd, si 6 avvertita di piu la 
carenza dell'analisi. Non solo 
e non tanto per quanto atte-
neva at piani dello pseudo 
governo brindisino, quanto 
rispetto alle intenzione ed al
ia condotta degli alleati. Un 
serio approfondimento delle 
posizioni delle potenze allea-
te (Unione Sovietica com-
presa) sarebbe stato molto 
utile: e avrebbe largamente 
compensato anche I'eventuale 
sommarieta di alcune parti 
del racconto. Con quelle po
sizioni, infatti, avra a che fa
re ben presto — come ha 
documentato Pietro Secchia 
in uno dei suoi studi — la 
Resistenza: e, del resto, tut
ta la politica delle forze an
tifascists al Nord ed al Sud, 
dovra fare i conti con quel
le posizioni. In questo senso. 
anche la scelta da parte di 
Badoglio del pochissimi in-
terlocutori al dt fuori della 
cerchia mttitare sabauda (nel 
viaggio a Napoli, ad esempio) 
avrebbe meritato un'analisi, 
perche owiamente non era 
casuale. 

La scarsezza delle testimo-
nianze di base, invece, si & 
avvertita nella ricostruzione 
della prima attivita del nuovo 
esercito, e, soprattutto, a 
proposito della cacciata dei 
tedeschi da Bari. Su questo 
episodio, assai poco conosciu-
to, sarebbe valso soffermar-
si di piu, proprio per marca-
re con maggiore forza la dif-
ferenza — non solo di atteo-
giamenti quotidiani — tra la 
posizione dei vtregnanti nel 
Sudn e le masse popolari 
meridionali. 

g. c. 

oggi vedremo 
GLI SPECIALI DEGLI ALTRI 
(1°, ore 21) 

Questo ciclo del programma curato da Ezlo Zefferi pre
senta questa sera un servizlo speclale dedicato alia Germania. 
II programma di oggi- realizzato dal glornalista tedesco 
Oswald Toppel, si intitola Un domani migliore ed esamina la 
vita nelte zone di confine, sulla linea che divide la Germania 
federate dalla Repubblica democratica tedesca. La superfi-
ciale aretorica del muro» dovrebbe esservi abbondantemente 
profusa; si spera comunque che 11 servizlo tenti almeno dl 
mettere in luce anche i complessi fenomeni politici e specu-
lativi che prosperano sul lato occidentale del rigido confine. 

LA COMMEDIA DELL'AMORE E 
DEL CASO (2°, ore 21,15) 

Jean-Pierre Cassel, Danielle Lebrun, Claude Brasseur. Andre 
Luguet e Francolse Glret sono gli Interpret! della Commedia 
dell'amore e del caso dl Pierre Carlet de Chamblaln de Ma-
rivaux adattata per la televisione con la regia di Marcel Bluwal. 

La commedia prende spunto da una duplice sostituzione 
dl persona, alia quale ricorrono due fidanzati destinati dalle 
rispettive famlglie ad un matrimonio comblnato, prima che 
abbiano avuto modo di conoscersi e dl accertare definitive-
mente 1 propri sentiment!. Owiamente. soltanto un duplice 
matrimonio all'lnsegna della piu complete serenita potra con-
cludere lletamente la vicenda, rawivata da un sottile gioco 
di equivoci. 

CREOLA (1°, ore 22) 
Va in onda stasera la seconda puntata del varteta televislvo 

condotto da Carlo Loffredo e programmato dalla televisione 
dopo piii di un anno dl antlcamera. II comico pugliese Lino 
Banfi, la cantante creola Shawn Robinson, il trio femminile 
le dVoci blu» e Rossella Como partecipano alto spettacolo. 

. a Scarpantibus», Ninl Rosso ed Angela Luce saranno gli 
a ospiti d'onore ». 

programmi 
TV nazionale 
17,10 Universiadi di Mosca 

Gare di nuoto 
18,15 La gallina 

Programma per 1 
piu pIccinL 

18,45 La tv dei ragazzi 
a l l giornalino di 
Gian Burrascan. 
Terzo episodio 

19,45 Telegiornale sport 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
214)0 Gli speciall degli 

altri 
Programma a cura 
di Ezio Zefferi. 

22.00 Creola 

Seconda puntata 
22.45 Sport 

Ciclismo: in eurovl-
slone da San Seba
stian, telecronaca 
d e l campionati 
mondiali su piste. 

23,45 Telegiornale 

TV secondo 
18.45 Sport 

Ciclismo: in eurovi-
slone da San Seba
stian, telecronaca 

- del c a m p i o n a t i 
mondiali su pista. 

21,00 Telegiornale 
21,15 La commedia del

l'amore e del caso 

Radio T 

GIORNALE RADIO - Ora: 7 . S, 
12 . 13 , 14, 17 . 2 0 • 23; 6s 
MatfcrtlHO MsicaK; 9 ,91* Al-
OMMCCOI « .30: U> camoal 4tA 
m t t i a o ; • * Uscie • fcwoj 
»,13: Vol •* lo; 11,15: Riccrta 
MrtOMMtica: 11.30: Osorto pto-
l i i — i , 1 2 ^ 4 : S—pra, M O I -
pra, — p r » ; 13,20: U M COO> 
metfla In traMa mHMtt: RosMlla 
Ralk in « A n n Christi* ». dl 
E O O M M O'MeJI; 14: Corsia pra-
fcrenxiale; I S : POT woi oiovanij 
17.0S: Anteprima; 17.35: I I GK 
ra*ol«: 19.25: Aa4itoria«i Ra»-
teana dl giovani intarprati; 
20 ,20: Coocerto siafonico diret
to da trnao Madarna; 21,20: 
Fantasia masicale; 22^10: Miaa 
pteaantm: Andata a riterno. 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO • Ora: 0 ,30. 
7 ,30, S.30, 10,30. 12,30, 
13.30, 16.30, 17.30, 16.30, 
1 * ^ 0 a 22,30j 6: I I atattlaiara; 
7,40: Raoaglorao; 6,14: Tatto 

ritmoj 8,40: Come e percMi 
d,54: GaJIeria del melodraav 
ma; 9,35: L'arte dl arranjiare; 
13: Lelio Lattasi presenta: Hit 
Parade; 13,35; Ma voalianw 
schoraara?; 1 3 ^ 0 : COBM e par-
che; 14: Sm di airij 14,30: Tra-
•nisaioaJ raajooafit 15: • L'illa-
aioaa», di Federico 0* Ro
berto; 15,45: Cararai; 17.35: 
I raaaai dl « Ofrerta ipeciale » 
preaeataao ditchi par rotti i»-
•ieaM a Gianni Mecda; 19,55: 
Viva la arnica; 20,10: Mina 
presenta: Andata a rilorao; 
20.50: Snpersooic. 

Radio 3° 
ORE 9,30: Oeavenuto in llaliai 
10 : Concerto di apertura; 1 1 : 
I concert! di Ceora Friedrich 
Haeadel; 11,40: Mosicna ita-
nana d'oejl; 12.15; La imwlca 
nel tempo; 13,30: Intermeao; 
14,30: I I disco In vetrina; 
15 ,20: Coacarto dal pianista 
Wilftehn Keaipff, dal violinista 
Henryk Saarynf • del violoneei-
liata Plerra Fouraiet; 

LIBRBRIA B DISCOTECA RINASCITA 

• Vim Botitgbe OKUIC 1-2 lU-aa 

• Tutd I Hhri « rdbclii kaliaai ed everi 
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