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II cinema 
i \ . '. 1 

indipendente 
portoghese 
alia Nostra 
di Pesaro 

Sara dedicata al cinema in
dipendente portoghese la ter-
za delle rassegne monografi-
che che saranno presentate 
a Pesaro, nell'ambito della 
Mostra internazionale del 
nuovo cinema. 

Nel corso della manifesta-
zione pesarese — informa un 
comunicato — verranno in-
fatti proiettati — accanto ai 
programmi della rassegna 
monografica dedicata al ci
nema indipendente USA ed 
a quelli della rassegna lati-
no-americana — quattro lun-
gometraggi portoghesi: 11 pas-
sato e il presente (« O passa-
do e o presente >) di Manuel 
de Oliveira, il piu recente film 
di un regista che ha firmato 
opere di ispirazione e livello 
espressivo notevolissimi: Una 
ape nella piogaia (< Uma 
abelha na chuva») di Fer
nando Lopes, del quale a Pe
saro nel 1965 fu proiettata 
l'opera prima Belarmino; 
Perduto a cento U Perdio por 
cem»), film d'esordio del 
giovanissimo Antonio Pedro 
Vasconcelos; Vilarinho das 
furnas. primo lungometrag-
gio documentario di Antonio 
Campos. 

L'intento della rassegna 
monografica «Cinema indi
pendente portoghese > — pro-
segue il comunicato — e di 
informare e documentare con-
cretamente non soltanto sullo 
stato di una cinema tografia 
scarsamente conosciuta ed in 
cui pochi autori si trovano a 
operare in condizioni politi-
che. strutturali e cultural!* no-
toriamente difficili, ma an-
che sullo sforzo operativo 
compiuto da un gruppo di ci-
neasti portoghesi. i quali si 
sono associati in un centro 
unitario che attua la promo-
zione, patrocina la produzio-
ne e tutela la distribuzione 
delle opere cinematografiche. 

L'ultima e la piu breve del
le rassegne monografiche del
la IX Mostra internazionale 
del nuovo cinema comprende 
tre produzioni realizzate nel
l'ambito del * Kleine Fernseh-
spiel ». che potrebbe esser de-
finito come il settore «spe-
rimentale » del secondo cana-
le della televisione della 
Germania federale. I tre film 
che compongono questa breve 
rassegna cinematografica te-
dpsca sono Willow sprinqs di 
Werner Schroeter. Shirley 
Chisholm for president di Pe
ter Lilientahl e Himexen di 
Ulla Stockl. 

PARIGI - L'Olytnpia, il piu 
prestigioso lempio della mu-
slca leggera e del variela di 
Francia, celebrera ml carso 
della stagione 1?73-74 i suoi 
vtntl anni di vita. II fameso 
locale parlg'no apri i suit bet-
tent! nel febbraio del 1954 con 
un recital di Gilbert Becaud, 
il quale si ripresentrra p»r 
I'occasione fullo strsto pi'co 
scenico. Di un gr ' tsi sp tta 
celo sara protagon sta Mireil-
le Mathieu fnella foioi ma 
futti I piu grand! nomi d'sl'a 
canzone d'oltralpe partec pe-
ranno alle celebrazioni. 

Per I'apertura del Festival dell7" Unita » 

Incontro con Milano e 
la sua cultura popolare 
II1 settembre un significativo spettacolo cui daranno vi
ta, tra gli altri, Strehler, la Vanoni, Carraro, Parenti, 
Scotti, la Volonghi, Milly — Crivelli curera la^regia 

Dalla nostra redaz?one 
MILANO, 24 

Festa a Milano d un titolo 
forse poco orlginale, ma re
sts comunque il titolo giusto 
per il grande spettacolo di 
prosa, di canti e di poesla 
che aprira sabato primo set
tembre 11 Festival nazlonale 
dell'Unita. 

E' il titolo giusto non tanto 
e non solo perchS esso inten-
de rendere slgnlficatlvamen-
te omagglo. per dlrla • con 
Umberto Saba, a «questa 
umana citta dolorosa», ma 
soprattutto perche con lo 
stesso spettacolo si vuole ce-
lebrare adeguataraente Tin-
contro generoso e solidale del
la Milano popolare e antifa-
scista con tutta la moltitu-
dlne di comunisti, di lavora-
tori. di democratic! uniti at-
torno al simbolo del nostro 
partlto e del nostro glornale. 

Festa a Milano e, in que-

sto senso. uno spettacolo tut-
to nuovo, tutto da inventare 
— dice II noto regista teatra-
le Pippo Crivelli, che ne cu
rera rallestimento —: da Or-
nella Vanoni che cantera in 
apertura la bellisslma canzo
ne Ma mi (il filo rosso che 
unlra l'intera rappresentazio-
ne), a Giorgio Strehler. che 
interpreters nel finale lo stes
so motlvo come un appello 
coerente dl lotta inlnterrot-
ta, sara un succedersi incal-
zante di oantanti e di attori 
che proporranno di volta in 
volta testi politic!, branl let-
terarl, canti ed evocazloni 
storiche. tutti ispirati agli 
umori piu genuini e alia tra 
dlzlone piu viva della cultura 
pooolare milanese. 

Tino Carraro, Franco Paren-
t!. Tino Scotti, Lina Volon
ghi, Milly, Carlo Cataneo. 
Plero Mazzarella. Maria Mon
ti. Franca Valerl, Anna Noga-
ra, Alberto Rossetti. Giuliana 

In corso il Festival 

NelPUmbria 
jazz che non 
e da museo 

Qualche concessione alia «cassetta» non inficia 
il carattere di novita del cartellone della rassegna 

Dal nostro inviato 
TERNI. 24 

In riva al lago di Piedilu-
co, vicino a Terni, si e aper-
to leri sera il primo Festi
val umbro del jazz, una ma-
nifestazione inconsueta, e per 
lo scenario e per un cartel-
lone che. finalmente, cerca di 
puntare su novita, e non esclu-
slvamente sul pezzi da mu
seo, come e avvenuto in tut-
te le altre manifestazioni del
la stagione e in gran parte 
dei festival degli ultimi anni. 

Questa sera, il Festival si 
e subito trasferito a Perugia. 
dove, nella belllssima piazza 
TV Novembre, verr& concluso 
domenica sera con l'Arkestra 
di Sun Ra, che sabato. in-
vece. sara di scena a Gubbio. 
Tutti i concetti, come gia si 
e avuto modo dl scrlvere. so
no gratuiti, aperti a tutti. 

Stasera, a Perugia, il piat-
to forte e stato costituito dal 

f ruppo Weather Report con 
'ex sassofonista di Miles Da

vis, Wayne Shorter, sulla cui 
musica riferiremo megllo do-
manl. 

In comune, 1'odierno con
certo e quello del iago dl Pie-
diluco hanno avuto la grossa 
orchestra capegglata dal 
trombettista Thad Jones, di
scontinue personaggio del 
jazz degll anni '50, e dal bat-
terista Mel Lewis, che alcu-
ni ricorderanno di aver vi-
sto e ascoltato. parecchi anni 
fa. in Italia nelle file dell'or-
chestra di Stan Kenton. 

La compagine di Jones e 
Lewis propone una musica 
che si riallaccia, con qualche 
velleitaria attualizzazione. so
prattutto nel repertorio, alia 
tradizione delle orchestre 
di consumo dell'epoca dello 
swing. Nel complesso. quin-
di. una specie di inutile Ius-
so nostalgico. senza eccessive 
esigenze. 

Fortunatamente. questa or
chestra ha voluto rappresen-
tare la sola concessione a 
eventual! ipotesi di «casset
ta » prudenzlalmente calcola-
te dagli organlzzatori del Fe
stival. anche se. come abbia 
mo gia detto. non esiste bi-
glietto di ingresso a pa-
gamento 

La rassegna umbra ha. in-
fatti. ben altre pretese e car
te da vantare. a cominciare 

Oggi a Posifano 
la consegna 
dei premi 

per la danza 
POSITANO. 24 

I premi Positano per 1'arte 
della danza saranno consegna-
tl domani sera 25 nel corso 
di una cerimoma che si svol 
gera a Palazzo Cura. La ma 
nifestazione. giunta alia qu!n 
ta edizione, sara preceduta da 
uno spettacolo di balletti of 
ferto dai danzatori premiati: 
Luigi Bolino. Lia Calizza, Si 
mona Cesaretti. Bel Camboio 
e Anna Razzi. 

Saranno altresl premiati lo 
scenogra/o-costumlsta Nicola 
Benols, II muslcista composi
tor* Luciano Berio. 11 crIUco 
di balletto Vittoria Ottolen-
ghi. 

La targa speclale « Una vita 
per la danza » andra a Giulia
na Pezzi, mentre quelle di 
« Messaggera per la danza ita-
liana nel mondo» sara conse-
gnata a Uliana Cost, gik pre-
miata con il Premlo PosiUino 
nel 1969 Nella stessa serata sa
ranno consegnati riconoacl-
menti alia danzatrice Gabriel-
la Coen e al critico dl ballet. 
to ungherese Gedeon Dienev. 

da quella di Sun Ra. E, d'al-
tronde, anche il complesso ita-
liano ascoltato nel concerto 
inaugurale dl leri rientra in 
questa proposta di novita. I 
Musicom, infatti. radunavano 
alcuni giovani solisti. prove-
nienti da gruppi e pratiche 
different!, legati da un comu
ne atteggiamento di ricerca 
sul terreno del free jazz: fra 
loro. rlcordlamo 11 planista Li-
guori e il sassofonista Urba-
n!, membro deil*ultimo quar-
tetto di Giorgio Gaslini. 

Gaslini e in cartellone do-
man! sera a Gubbio. in un 
concerto che punta sul nome 
delPaltosassofonista J a c k i e 
McLean, per la prima volta 
in Italia. CI saranno inoltre. 
gli Swingers francesl. altra 
presenza « perdonabile » al Fe
stival, musicisti che operano. 
nel confronti dello swing an
ni '30. una cattiva ricostru 
zlone tipo quella che un tem
po il Dixieland aveva pratica-
to nei confronti del primo 
jazz 

Daniele lonio 

Altri film 
vietati 

dalla censura 

brasiliana 
RIO DE JANEIRO .24. 

La censura brasiliana ha 
vietato la proiezione nelle sale 
cinematografiche del paese di 
un film e di un telefilm. Si 
tratta dei francese « Tumulto » 
e del telefilm statunitense del 
la serie « Mod Squad > 

La commissione di censura 
ha motivato la sua decisione 
affermando che i film in que 
stione sono «offensivi per la 
morale pubblica e conten?ono 
scene di crudelta che pos«ono 
inriurre ad alti di violenza. 
istigare al vizio e a compiere 
atti contro il governo costitui
to e dannoggiare la dignita e 
gli interessi della nazione». 

La censura ha inoltre dea'so 
di far sequestrare nelle edi-
cole e nelle librerie le copie 
di « Ultimo tango a Parigi > di 
Robert Allev 

Barabaschl, Cino Bottelll, An
na Priori costltulscono, oltre 
a Strehler e alia Vanoni, 11 
folto gruppo che dari vita 
alio spettacolo Festa a Mi
lano: un appuntamento, que-
sto, che si presenta fin d'ora 
ricco di motivi appasslonan-
ti sla per coloro che ne sono 
1 protagonist!, sia e ancor piu 
per il clima di calorosa par-
teclpazione popolare nel qua
le esso viene ad essere calato. 

Inoltre, i component! di 
questo eccezionale complesso 
artistlco sono tutti sperimen-
tati e notlssimi professioni-
stl che hanno tra dl loro una 
lunga consuetudine dl lavoro, 
dl stima e di amicizla. tan-
to che non ci sara alcun pro-
blema di futlli priorita dlvl-
stlche o tantomeno dl parti 
prlvilegiate neU'economla del
lo spettacolo: ognuno di essi 
fornir^ infatti il suo specifi-
co contributo proprio in fun-
zlone delle particolarl esigen
ze della rappresentazione se
condo la saplenza scenica. la 
matrlce culturale e. al llml-
te, anche secondo la passlo-
ne civile e polltica che sentl-
rh come propria. 

II tessuto connettivo di Fe
sta a Milano si sostanzierft 
cosi di varie component!, tut-
te ispirate comunque a quelle 
che sono la tipiclta, l'estro. la 
fantasia, la tradizione. Tiro-
nla del mondo popolare mila
nese ora evocato attraverso 
canti e ballate original! (in-
centratl sul momenti della vi
ta quotidiana e su quelli del
la lotta civile, soclale e poli-
tica. dal Risorgimento alia 
Resistenza). ora rivissuto at
traverso la mediazione colta 
di scrittori e poeti quali 
Carlo Porta (inutile dire, re-
citato da Franco Parenti). 
Carlo Emilio Gadda (L'Adal-
gisa), Salvatore Quasimodo 
(Ai quindici di piazzale Lo-
reto), e Alfonso Gatto (25 
aprile), ecc. 

Festa a Milano, dunque, vi
sta ancora e sempre dalla par
te popolare. perche il quadro 
nel quale e inserita tale rap-
presentazlone vuole essere, 
anche al di la di una fraterna 
kermesse, il ricupero non oc
casional di tutto un patri-
monio, una cultura, una sa-
pienza che sono tanta parte 
del coraggio, della indomabl-
le volonta di lotta del movi-
mento operaio e progressista. 
In questo senso. emblemati-
che suonano le parole della 
notissima ballata Ma mi, do
ve un anonimo figlio del po-
polo, vittima di tutte le an-
gherie e le sopraffazioni piu 
brutali. butta in faccia ai 
suoi aguzzini una fiera invet-
tiva rivendicando. intatta, la 
sua dignita di uomo: «Qua-
ranta dl. quaranta nott — 
sbatu de su sbatu de gi6: — 
mi sunt de que! che parlen 
no. — Mi parll no! ». 

E se nelle storle di Ma mi 
vibrano tutta l'incontenibile 
rabbia e la Indlenata dispe 
raz'one deirumiliato e offeso 
di sempre, nella lirica di Qua
simodo i4i quindici di piazza
le Loreto la solidale oleta del 
poeta si fa alta e civile ele* 
gia: «...O caro sangue nostro 
che non sporca — la terra, 
sangue che inizia la terra — 
nell'ora dei moschetti. Sulle 
spalle — le vostre piaghe dl 
piombo ci umlliano: — trop-
po tempo passo. Ricade mor-
te — da bocche funebri. chie-
dono morte — le bandiere 
stranlere sulle porte — anco
ra delle vostre case. Temono 
— da vol la morte. credendo-
si vivi. — La nostra non e 
guardia di tristezza. — non e 
veglia di lacrime alle tombe: 
— la mort^ non dft ombra 
qunndo e vita ». 

Festa a Milano vuole e sa-
pra essere. dunque. piu che 
un estemporaneo saluto. un 
momento d' incontro vero e 
orofondo tanto degll artisti 
democratic! quanto del pub-
blico oopolare con le radicl 
storiche e civil! della pro
pria cultura. della propria 
orecisa identity sociale e po-
litlca. 

Una festa. o'oe. che nella 
eloin di ritrovarsi insieme da 
eguali. nel rinnovato impe-
eno d! affrontare con coerente 
coratrtrio le lotte di oegi e di 
domani. fa suo e esalta pro
prio il messaeglo del poeta: 
• La nostra non e guardia d! 
tristezza — non e veglia di la-
crime alle tombe: — la mor
te non d& ombra quando e 
vita». ^ 

Sauro Borelli 

in breve 
A Londra il film «Jesus Christ superstar» 

- . LONDRA, 24 
Jesus Christ Superstar, versione cinematografica della for-

tunata commedia musicale rocA:. e stato presentato con suc-
cesso leri sera a Londra in prima europea. Gli esperti dello 
spettacolo prevedono per t produttori un buon flusso di mi-
lion!, come finora ne sono scaturiti in quanttta (cento, in 
doliar:? dalla vcndita dei dlschi (cinque mliioni di copie). 
dalle tournee in molti paesi e dalle repliche del musical in 
numerose capitali. 

Dalla vendita dei blgliett!. leri sera, sono statl ricavati 
quindici mllion. di lire che andranno in beneficenza. 

Tavola rotonda su « Molifcre e Tltalia» 
VENEZIA, 24 

Una tavola rotonda sul tema «Mohere e l'ltallao, si terra 
a Venezia net giornl 18 e 19 settembre prosslmi. I lavori del 
convegno. organlzzato dall'Istituto internazionale per la ri
cerca teatrale, in collaborazlone con la Fonda2lone Giorgio 
Cini, saranno presieduti dal professore Carlo Bo, rettore del-
lUnlver&ita dl Urbino. Alia tavola rotonda e previsU la par-
tecipazione di numerosi studios! italiani e stranieri. 

Tomcella ha finito « La vita nova » 
Edoardo Torrlcella, creator* di uno del priml gruppi d'avan-

guardia teatrale romani, uNon senso* sta per affrontare 11 
gludlzlo della critica e del pubblico, in quality di regista ci-
nematografico Egll ha terminate infatti, di girare La vita 
nova. H film, che affronta 1 problem! del potere e del mora-
lismo, e stato realizzato da una cooperativa cinematografica 
«II gruppo ». 

Josephine dolce 
eroina di Dumas 
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Ampia gamma 
di temi nei 

cecoslovacchi 

PARIGI — Conlinuano a Parigi, sollo la guida del regista 
Andre Hunebelle, le riprese del film « I tre moschettieri », 
tratto dal popolarissimo romanzo di Alessandro Dumas, del 
quale sono protagonist! i quattro Chariots. Nella parte della 
dolce Costanza Bonacieux recita Josephine Chaplin (nella foto). 

11 concorso polifonico 

Arezzo: meglio 
(come sempre) 
i cori stranieri 

Le prime eliminatorie - Oggi concert! dei comples-
si partecipanti in numerose localita della provincia 

Dal nostro corrispondente 
AREZZO. 24 

- Contlnua al Teatro Petrar-
ca di Arezzo, con vivo suc-
cesso di pubblico e di cri
tica. la ventunesima edizione 
del Concorso polifonico inter
nazionale « Quido d'Arezzo » 
organlzzato dagli « Amlcl del
ta musica ». 

L'annuale manifestazione 
aretina si presenta questa 
volta in edizione leggermen-
te rldotta e forse anche bi-
sognosa di un certo rllanclo. 
Per questo crediamo giusto 
quanto ha detto 11 sindaco 
della nostra citta nel suo di-
scorso dl apertura del con
corso: « Oggi per6 sembra che 
qualcosa tenda a rallentare. 
Arezzo e legata al suo "Po 
lifonico " e. non potrebbe cer
to passivamente assistere al 
suo declino. sla pure dovuto 
ai motivi deWauttenta ai 
quali oggi si fa spesso rife-
rimento... La stessa "immagt-
ne" del "Polifonico" venga 
rinfrescata per quanto alme-
no possa occorrere al suo 
ulteriore potenziamento e al 
suo sempre piu largo Iega-
me con le tradiztonl musica-
li del nostro popolo*. 

La competizione dl prima 
categorla (cori mist!) e sta-
ta vinta dal coro da camera 
della Casa municipale della 
cultura e pubblica istruzione 
di Bratislava (Cecoslovacchia) 
che ha vinto 11 premlo di 300 
mila lire della • Citta di Arez
zo ». Questo coro, nonostan-
te la sua breve esistenza (in
fatti e stato fondato nel 1971) 
ha ottenuto un alto livello di 
interpretazione. II direttore 
6 Anton Kallay. II secondo 
classiflcato e Ars Nova, cora-
le della university federale dl 
Minas Gerais di Belo Hori-
zonte (Brasiiei. e terzo il co-
to Ferenc Liszt della Cas? 
della cultura Szmti Kisfa-
ludy Veszprem (Ungheria). r« 
competizione d'obbllgo per la 
finale per tutti I cori 
era VAlleiuja di Randall 
Thompson. 
' GIA fin dalla prima compe

tizione, come ormai purtrop-
po e consuetudine al «Poli
fonico ». si e nettamente deli-
neato il netto scarto di valo-
ri che esiste tra le formazic-
nl stranlere. soprattutto quel
le del paesi socialist I. e i x> 
ri italiani. Da questo punto 
d! vista ci place riportare an
cora un brano del dlscorso 
Inaugurale del sindaco. Aldo 
DuccI: «Dobbiamo sincere-
mente ammettere che Arez
zo ha moito appreso In ven
ti e piu ann! di "Polifonico" 
e dl permanent* attlvita del
la Associazione "Amlcl della 
musica", mentre ancora poco. 
troppo poco. la nostra scuo-
la ha fatto per la formazlo-
ne di una cosclenza c sens! 
billta musicale fin dalla pri
ma, tenera eta*. • 

Sono statl ammessl alia fi
nale della terra categorla (co
ri femminlll): Coro polifonico 
di Darfo Bcarlo Terme (Bre

scia); Coro femminile di 
Manchester (Gran Bretagna>; 
Coro Ferenc Liszt della Casa 
della cultura Szmti Kisfalu-
dy Veszprem (Ungheria): Co 
rale Paul Constantinescu del 
Palazzo della cultura di Ploe-
stl (Romania). 

Oggi s! sono svolte le com 
petlzioni eliminatorie di quin 
ta categorla (canti popolari) 
e la competizione di quarta 
categorla (cori di voci blan
che). Le final! della terza e 
della quinta categorla si svol-
geranno questa sera. 

Intanto. viva e I'attesa nel 
varl comuni aretini per la in!-
zlativa «H Polifonico in pro
vincia » che da alcuni anni 
viene ripetuta con il contri
buto - della Amministrazione 
provlnciale di Arezzo. e che 
si svolgera nella giornata di 
domani. Alle ore 17 si terran-
no concert! di musiche ipoli-
foniche eseguite da cori par
tecipanti al concorso nella 
Piazza della Repubblica di 
Cortona. nella piazza IV No
vembre di Montemignaio. nel 
castello di Gargonza. al tea
tro Verdi di Sestlno; alle ore 
21. nella sala del Poliambula-
torio di Badia Tedalda. nella 
chiesa di San N!ccoI6 dl Ser-
ravalle. nella chiesa parroc-
chlale di Carda. neU'abbazia 
San Salvatore di Soffena. nel
la piazza comunale di Capre 
se Michelangelo, nel teatro 
comunale di Castiglton FIo-
rentino. all'Ardenza dl Cavri-
zlia. al cinema Moderno di 
TagoIeto al teatro comunale 
di Laterina. al cinema Rosi-
nt di Lucitmano. al teatro 
Verdi dl Monte San Savino. 
alia Ca«;a del ber?ael!ere di 
Montevarchi. all'abbazia San 
Fedele di Poppi. alia chiesa 
parrocchlale di Stia. al cine
ma Guido Monaco di Talla. 
In piazza della Repubblica a 
Terranova Bracciolini. 

In collaborazlone con la Re-
«rinne marchl^Iana si avr4 an
che un concerto nella chiesa 
d' Sin Bia?!o dl Plan Mele 
to. in provincia d! Pesaro. 

Ivo Lisi 

Referendum 
a Vienna tra gli 

appassionati 
della lirica 

VIENNA, 24 
II «F;delio» di Beethoven 

e risuluta l'opera preferita 
dagli amatori viennesi della 
lirica, secondo 1 risultati di 
un'azione d'indagine condot-
ta negli score! mesl d'aprlle 
e maggio tra I frequentatori 
della «Staatsoper» median te 
la distribuzione di questiona-
ri. Seguono «I maestri oanto-
ri di Norlmbergas (Wagner), 
«Aida» (Verdi), «I1 cava-
Here della rosa» (Richard 
Strauss), «Carmen» (Blaet), 

PRAGA. 24. 
' La scelta dl una vasta gam

ma di teml caratterlzza l'at-
tuale produzione cinemato
grafica in Cecoslovacchia. Tra 
la fine del 1972 e 1'inizio del 
1973, sono statl completatl o 
cominciati film che vanno dal 
document© artlstico agll awe-
nimenti storici, dalla fanta-
scienza al genere pollzlesco, 
dal dramma contemporoneo 
alle opere per 1 giovani. 

La realizzazione piu impe-
gnativa a senza dubbio Dny 
Zrady, cioe «I glornl del tra-
dimento», film in due part! 
del regista Otakar Vavra, de
dicate al patto dl Monaco, che 
segn6 l'abbandono della Ce
coslovacchia al domlnio na-
zista. Nella pellicola, basata 
essenzialmente su document! 
storici autentici, appalono tut
ti I personaggi storici del
l'epoca. 

Un altro noto regista, Jirl 
Sequens, gira invece Kronika 
zhaveho leta, cloe «Cronaca 
d! un'estate ardente». che 
sulla base di un romanzo di 
Vaclav Rezec descrlve la sl-
tuazlone In una zona dl fron-
tiera ceca, fra il 1945 e II 1948. 
Ancora nel campo storico, ma 
senza riferimento all'ultima 
guerra mondlale e'e da segna-
lare un film di Dusan Klein 
che, nonostante lo strano ti
tolo (II segreto del Buddha 
d'oro) parla di lotte sindaca-
lj alia fine del secolo scorso. 
e un film di Ota Koval. che 
descrlve le avventure dl due 
bande di ragazzi a Pilsen. al
ia fine della prima guerra 
mondiale. Ancora ambientato 
al cavallo del secolo e il film 
II signor Legenda, ladro. do
ve si descrlve. per lnlzaitiva 
di Karel Stekly, come un gen-
tiluomo, Jindrich Legenda. si 
sla trovato costretto a fare il 
ladro. 

Al genere poliziesco appar-
tengono due film, IUIO di Va
clav Vorlicek e uno di Vladi
mir Cech. Fantascienza e spio-
naggio si fondono Invece in 
Operazione Bororo di Ota Fu-
ka. dove c'h una strana don
na. Interpretata da Bozidara 
Turzonova, che non si sa be
ne se sia un agente di splo-
nagglo industriale. o l'emis-
sario di un altro pianeta. II 
film adombra anche la figura 
del celebre etnologo Fric. zio 
di Martin Fric, uno dei piu 
notl registi cecoslovacchi, 
morto quattro anni or sono. 

Problem! di amore e lavo
ro sono al centro di Due cose 
per la vita (il titolo 6 appun-
to indicativo) di Jiri Hanibal 
e L'amore di Karel Kachyna. 

Di particolare interesse si 
presenta infine. Placu, proto-
ze jsem (piu o meno «Sto 
piangendo») dove il regista 
Antonin Kachlik parla del 
problema dei giovani che 
hanno avuto a che fare con 
la legge. e del mezzi per ri-
scattarli da quest! errori. 

Tutti I film citati finora so
no statl girati o sono in Ia-
vorazlone negli Studi Barra-
dov d! Praga. Sono cioe film 
cechl. 

Ma la clnematografia slo-
vacca non rimane Inoperosa. 
Fra le principal! opere degli 
studi Koliba. di Bratislava. 
cltiamo / gigli dei campi dl 
Elo Havetta. sulle sofferenze 
umane e social! di tutti colo
ro che. per ferite fisiche o 
traum! pslchicl. sono rimasti 
inesorabilmente toccati dalla 
guerra nella fattispecle la 
prima guerra mondiale 

Citiamo ancora Kapitan Jan. 
dedicato al capitano slovac-
co Jan Nalepka, eroe delta 
guerra partigiana. II film, in 
coproduzione con 1XIRSS. fe 
dlretto da Martin Tapak e in 
terpretato da Milan Knazko. 

Infine. con Javor a Juliana. 
cioe «L'acero e Giuliana». 
Stefan Uher ha fatto un film 
Ispirato dalle vecchie e tra-
dizionali ballate slovacche. e 
imperniato sulla storia della 
bella Giuliana che un sorti-
legio costringe a vivere nel 
tronoo di un acero. 

le prime 
Cinema . 

La polizia 
. incrimina, ,; 

la legge assolve 
Prosegue a pleno rltmo la 

produzione di « opere » edifi-
canti per il riarmo « morale » 
(e materiale) della polizia ita-
liana. Come abbiomo gia ac-
cemiato in precedent! note 
critiche, le « opere» sono an
cora dl bassissimo livello, 
ma l'ideologia oonservatrice, 
e in questo film a color! di 
Enzo G. Castellari — lnter-
pretato da Franco Nero, Fer
nando Rey, James Whit more, 
Delia Boccardo, Dullio Del 
Prete, Sllvano Tranqullli e 
Lulgi Dibertl — lnequlvoca-
bllmente fascist a. e «degna-
mente» espressa attraverso 
tutte le sue tlplche connota-
zionl. II Commissarlo Belli 
(Franco Nero) e 11 giovane 
lncorrettiblle della Hitlerju-
gend (casual! i suoi intensi 
occhi azzurri e 1 biondi ca-
pelll), manicheo nel gludlcare 
i « buon! » e 1 « cattlvl», in-
somma non certo un « furbo » 
come il Commissarlo Capo, e 
ben dlsposto a strlngere al-
leanza con esponentl della ma
fia «classlca» (quella dei 
« padrlni » con un « onore » da 
salvare) pur dl stroncare 11 
traffico della droga tra Gene
va e Marslglia diretto da ri-
conosciblli Industrial! del 
nord. 

Tra le altre connotazlonl il 
moralismo, che h sempre la 
arma spuntata della reazione; 
la violenza fisica e «giustifi-
cata» del Belli, il quale pas-
serebbe sopra alia necessita 
legale dl fornlre le a prove» 
dei delittl; la felicita familia-
re del pollziotto, mal pagato, 
ripresa al rallentatore. pate-
tica e idiota; la « bestiality» 
degli operai e la loro ingenua 
ambigulta. Ma cib che piu rat-
trista non e tanto l'inquie-
tante realta dl un fenomeno 
cinematograco. ma la circo-
stanza che attori un tempo 
impegnati in film democra-
tici, o perlomeno « civill», og
gi accettino tranquillamente 
la loro merclficazione alia ca
tena di montaggio di una in-
dustria creata per la fasclstiz-
zazione delle cosclenze. 

No 
il caso 

e felicemente 
risolto 

Parafrasando il titolo del 
film a colori di Vittorio Sa
lerno, potremmo afifermare 
che non soltanto l'« opera» 
(piu o meno casuale) del re
gista non si sia risolta felice
mente. ma che lo stesso svol-
gimento, o «Intreccio », e dei 
piu infelici che si siano pen-
sati. Uinverosimiglianza del 
plot, ossia della a trama» (a 
cui ha collaborate anche il 
regista), h tale che qualsla-
si Intenzione « democratlca » 
cambia dl segno per mancan-
ze di prove. Owero, se la te-
si del film e- che «mamma 
giustizian non e uguale per 
tutti, Vittorio Salemo pare 
faccia di tutto per dimostrare 
il contrario. 

L'inefficienza della giustizia 
italiana la si dovrebbe coglie-
re attraverso II « caso» di un 
professore (Riccardo Cucclol-
la). assassino e maniaco ses-
suale, che. per adifesaw, de-
nuncia alia polizia come as
sassino proprio il testimone 
dell'orrendo crimine che ha 
commesso (Enzo Cerusico. po-
vero diavolo, impressionabile. 
bigliettaio alia stazione Ter
mini). 

Nonostante la testimonian-
za. pur tardiva, del vero te
stimone.. che dovrebbe far lu
ce sulla diabolica macchina-
zione. 1'Innocente sara con-

j dannato a ventiquattro anni 
di reclusione. L'inverosimi-

glianza del film di Salerno 
— che vuole essere spesso 
«comico» — investe la strut-
tura totale del «caso», 1 rap
port! pslcologlci del protago
nist!, lo circostanze social! (il 
patetismo faralliare di Ceru
sico), e persino la dlmensione 
morale dell'apologo: la corre-
sponsabillta del testimone che 
non ha subito testimoniato per 
«sflducla» nella giustizia; la 
dlfficolta, per la giustizia. dl 
gludlcare un maniaco ses-
suale... 

r. a. 

Gli ultimi 
6 minuti 

) 
« Glallo » spionistlco-senti-

mental-avvenburoso, questo pa-
sticclato film di Michael 
Tuohner ci presenta un slni-
stro antefatto a dlr poco in-
veroeimile: un aereo privato 
che trasporta lingott! d'oro 
amerlcanl per finanzlare una 
controrivoluzione in Colom
bia viene abbattuto da ignoti 
attentatori. L'unlco supersti-
te, — pllota nonohe proprie
tary del vellvolo — vaga per 
anni alia ricerca della veritA 
e, alutato da un gruppo di 
agent! governativi, smasche-
ra una banda di ex-poliziotti 
proprio mentre progettano 11 
reoupero del prezloso relitto. 

Costruito secondo gli sche-
mi cari al fumetto bondiano, 
Gli ultimi sei minuti consu
me la sua Improbabile vlcen-
da a dispetto di ogni parados-
so, dosando meccanlcaimente i 
tipicl ingredientl dello spetta
colo a suspense. Barry New
man tenta disperatamente di 
conferire un briciolo dl cre-
diWlita al pilota, improwlsa-
to investlgatore e superman. 
donglovanni nei ritagli di 
tempo (tra un pugno e l'al-
tro). Ma il film, a colori, ap-
proda comunque ad un epilo-
go ridicolo quasi quanto le 
premesse. 

L'odissea 
del Neptune 
nelPimpero 
sommerso 

Dopo il Poseidon, arriva il 
Neptune. Le super-produzionl 
hollywoodiane rlspolverano il 
kolossal per grand! e pieel-
nl, awalendosi di una nuova 
mitologia . che trae pretesto 
dai sempre piu clamorosi 
squllibri ecologici del nostro 
pianeta. L'odissea del Neptu
ne nell'impero sommerso, li-
beramente ispirato alle a fan-
tast!cherie» di Jules Verne, 
narra di alcuni scienziati im
pegnati In ardite perlustrazio. 
ni negli abissi marini. II rl-
schio comporta l'imprevisto, 
e Yiquipe di cervelloni viene 
inghlottita dall'acqua: entra 
In scena cosl il Neptune, che 
accertera resistenza deH'«im-
pero sommerso » e dei suoi al-
lucinanti segreti. 

Confezionato secondo il con-
sunto clichet del fantasioso-
awenturoso. il film a colori 
diretto da Daniel Petrie ed i 
suoi temerari quanto goffi 
protagonisti — passivamente 
assecondati dagli impersonal! 
Ben Gazzara, Yvette Mimieux, 
Walter Pidgeon e Ernest Bor-
gnine — non meritano certo 
di essere consideratl quali te
sti moni delle piu recent! ten-
denze della science fiction. Si 
tratta, invece, di un malde-
stro ttabuso di attualita», so-
stenuto da una struttuxa nar-
rativa di cartapesta, votata 
all'effetto gratUito. In quanto 
all'« evasione », forse Disney
land ci riserva maggiori emo-
zicni. 

d. g. 

Rai qj 

controcanale 
SUL CONFINE — La se- \ 

vie «Gli speciali degll altri» 
si avvia ormai alia fine e le J 
speranze di imbatterci in qual- | 
che sorpresa si fanno sempre \ 
piu esili. Nessuna sorpresa nei 
servizi filmati, nessuna sor
presa nei colloqui-lampo tra 
Forcella e i suoi ospitL Dob
biamo riconoscere che, pur 
nei timiti imposli da una for
mula che assegna a qutstt 
dialoghi quasi esclusivamente 
la funzione di un cerimonia-
le d'obbligo, Forcella piazza 
qua e la qualche domanda 
che potrebbe sollecitare una 
risposta mteressante. Ma t 
giornalistt stranieri sembra. 
no specializzati nell'eludere le 
questioni: che si tratti di u-
na consegvenza della loro 
quotidiana pratica con gli or-
ganismi televisivi? Sta di fat
to che anche in questa pun-
tata, riservata agli « Speciali» 
della TV tedesco-occidentale, 
la conversazione, come si usa 
dire, ha languilo: il dottor 
Toppel, autore del servizio che 
pot abbiamo cisto, e stato an-
zi tra gli ospiti piu sjuggen-
ti della serie. Non ha sptega-
to in che modo funzioni ef-
fetUvamente la struttura de-
centrata della prima rete del
la TV-tedesco occidentale; non 
ha detto quali siano i nuovi 
tabit che accompagnano la 
nuova politica di apertura 
verso VEsU non ha detto per. 
chi il suo servizio non po
trebbe trovar posto nella pro-
grammazione della TV-tedesco-
rientale (ha solo affermato 
che non vi troverebbe posto). 

D'altra parte, questa aorta 
di ritrosia a porsi tnterroga-
tivi ed ad analizzare i pro-
blemi per trovare la relati-
va risposta, Vabbiamo consta-
tata, pbi, anche nel servizio, 
in un breve viaggio lungo la 
linea dl confine che separa la 
Repubblica Democratica dalla 
Repubblica Federate, Toppel 

ha illustrato genericamente al-
cune situazioni locali, ha som-
mariamente delineato una ten-
denza al miglioramento di al-
cune condizioni di vita in zo
ne che sono state danneggia-
le dalla loro collocazione geo-
grafica prossima alia fronlie-
ra, ha formulato un paio di 
timidi auspici. 

Ci rendiamo conto, che per 
un paese nel quale per lun-
ghi anni tutte le comunica-
zionl di massa erano state o-
rientate verso una forsenna-
ta propaganda contro la Re
pubblica Democratica. un si
mile documentario pub appa-
rire *anticonformlsta* come 
e stato detto. Ma aveva ra-
gione Forcella: era il minimo 
che si potesse aspettare co
me conseguenza della Ost-po-
htik. C"e da chiedersi tutta-
via, se non fosse possibile ap-
profondire appena appena la 
indagine, evitare di fermarsi 
sui segni di benessere che si 
riferivano soltanto agli affari 
della buona borghesia e al 
turismo. tentare qualche va-
go discorso storico-polilico. 

Non abbiamo nemmeno capi
ta quale siano a tutt'oggi i 
concreti sentimenti di questa 
gente dl confine e quali ne 
siano le concrete motivazio-
ni. Le interviste lampo, infat
ti, erano adoperate — secondo 
un metodo del quale abbiamo 
lunga esperienza — al solo 
scopo di confermare te infor-
maziont e i giudizi gia espres-
si nel commenlo parlato. 

Altra occasione perduta, dun
que. Eppure, siamo costretti 
a ripetere, noi abbiamo visti 
servizi e documentari delta 
TV tedesco-occidentale quanto 
meno piu vivaci di questo. 
Quello presentato al premio 
Italia Vanno scorso. ad esem-
pio, da una delle stazioni del-
VARD (appunto la rete de-
centrata), presentb un docu
mentario sulle abitudini dei 
grandi industrial! che, pur nei 
limiti, aveva una grinta. Ma 
chissa che anche la serie « Gli 
speciali degli altri* non ab
bia t suoi tabu, come direb-
be Forcella? 

9- «. 
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