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I musicisti 
italiani 

solidali con 
la lotta del 

popolo cileno 
,1 musicisti italiani raccolli 

nello SMI esprimono in un co-
municato * la loro profonda in-
dignazione per l'incolta violen-
za soprafTattrice che ha spento 
nel sanguc il generoso impegno 
del presidente Allende per un 
Cile democratieo. popolare e 
socialista. Nell 'espri mere pie-
na soliclarieta al popolo cileno 
in armi per difendere la pro
pria liberta, i musicisti italiani 
raccolti nello SMI esortano tut-
ti i la\o-atori italiani della cul-
tura e dell'arte alia piu atten'.i 
od operosa vigilanza in dift̂ a 
della liberta contro il fascismo. 
in unita di intenti e di azioni 
con tutte le altre forze del 
lavoro ». 

«Fraternamente vicini au!i 
intellettuali cileni impegnati nel-
la lotta accanto al popolo — con 
elude il comunicato — i musi
cisti italiani chiedono a tutti 
nuanti, sinceri democratici. ere-
dono nella liberta del pensiero 
e dello spirito di riflutare oeni 
e qualsiasi rapporto di scambio 
culturale con gli autori del col
po di stato e i loro so.stenitori ». 

Spettacolo 

inchiesta 

a Reggio E. 

sulla tortura 

in Brasile 
REGGIO EMILIA. 14 

Una manlfestazione-spetta-
colo in favore del trlbunale 
Russell contro le torture In 
Brasile. presleduto da Lelio 
Basso e Jean Paul Sartre, si 
svolgera 11 19 settembre al 
Palazzetto dello Sport dl Reg
gio. nell'ambito della «Set-
timana di studi marxlsti». 
organizzata dalla Provincla di 
Reggio Emilia e dalPIstltuto 
« Issoco» (Istituto per lo Stu
dio della Societa Contempora-
nea) diretto da Lelio Basso. 
Alia « Settimana ». che si svol
gera a Reggio Emilia dal 18 
al 22 settembre e dedicata al 
contributo dl Rosa Luxem
burg al pensiero marxista, 
partecipano studiosi di tutto 
il mondo. 

Pensare... vivere Brasile. con-
sta di una lettura di docu
ment!, testimonianze dirette 
dl torturati brasiliani, can-
zoni e nimati. che nguarda-
no la situazione attuale poli
tico e culturale del Brasi'e. 
Lo spettacolo avra inizio con 
uno scritto di Lelio Basso su 
Salvador Allende, che verra 
letto da tutti gli attori parti
cipant! all'intera mamiestazio-
ne. Fra questl: Marisa Fabbn, 
Paolo Modugno. Bruno Cinno. 
Renzo Montagnani, Edmonda 
Aldini. Duilio Del Prete. Gian
ni G-arko. Gigi Angel:llo. Ma
riano Rigillo. Marina Malfat-
ti. Luisa Rossi. 

Avanspettacolo 

al Solone 

di Parenti 

a Milano 
MILANO. 14. 

II classico avanspettacolo 
— padre noblle della rivista 
mu-sicale e palestra di talent! 
comici — con le sue scenette 
folgoranti. coi suoi siparietti. 
con le sue scenografie elemen 
tari e pompose, con le otto 
ballerine, con rorchestrina e 
gli interventi musicali. con 
gli ospiti d*ecceztone e so 
prattutto con il a trio di pro-
sa » (comico. soubrette e spal-
Iai, nvlvra al Salone Pier 
Lombardo a partjre da lune-
di prossimo. 

L'iniziativa ripropone una 
forma immediata di comuni-
cazione con il pubbllco, uno 
spettacolo capace di rinno-
varsi ogni sera, di sconvolge-
re tutte le regole e tutte le 
logiche. di rappresentare sin-
teticamente la realta. 

La dCompagnia di riviste e 
spettacoli comici del Salone 
Pier Lombardo» si awale di 
un trio di autentici maestri 
del genere: Derio Pino con 
I'mseparabile partner Graz.a 
Cori (le cui avventure hanno 
fornito piu di uno spunto al 
film Polcere di slelle. che 
Alberto Sordl sta girando sul 
mondo deiravanspettacolo) e 
con Antonio De Vico 

Accanto a toro sono previste 
attraziom di un certo rlchla 
mo come « Le figlie del ven-
to» (che si esibiranno per la 
prima settimana i o per^onag 
gi legati a un certo gusto e a 
una crta epoca come Achille 
Togllani L'orchestra e quel 
la del « Milanesi ». 11 balletto 
si chiama Helen Leclerque 
L'avanspettacolo sara accom 
pagnato da un interessantc 
rassegna di film intitolata 
«Gangsters A Detectives». 
^wnprendfnte i prodotti piu 
tappresenlativi del genere 
• actloner ». 

d. i. 

Pamela fra 
le vittime 
del mito 

della 
psicanalisi 

La Settimana del nuovo cinema 

Cronaca e storia in 
due film a Pesaro 

Presentati « Da parte a parte » del po-
lacco Grzegorz Krolikiewicz e « I com-
missari»del sovietico Nikolai Mascenko 

Pamela Tiffin e protagonlsta, accanto a Carlo Gluffre, Enrico 
Montesano, Luciano Sake, Gigi BallUta, Nlnetto Davoli, Do
minique Boschero, Leopoldo Trieste e Franco Fabrizi di 
« La signora e stata vlolentata i f una nuova commedia all'lta-
liana che il giovane regista Vittorio Slndoni sta realizzando 
attualmente in Interni a Roma. II film narra, in chiave 
grottesca, dei singolarl fenomeni di autosuggestlone di cut 
sono vittime i piccolo-borghesi da quando hanno scoperto 
I'esislenza della psicanalisi, venerala con ottuso misticlsmo. 
Nella foto: Pamela Tiffin in una scena del film 

Imminente il primo « ciak » 

Vita e morte di 
uno scienziato e 

della sua macchina 
Anna Karina, Giu'io Brogi e John Sfeiner protagonisti del
la libera versione cinemafoorafica dell'« Invenfone di 
Morel» di Casares - Em'dio Greco esordisce nella regia 

L'invenzwne di Morel e il 
titolo di un romanzo «fanta-
stico» di Adolfo Bioy Casa
res che verra portato sullo 
schermo daH'esordlente Emi-
dio Greco (noto come regista 
televislvo di un certo Impe-
gno. gia autore di un docu-
mentarlo lungometraggio de-
dicato al Cile) con Anna Ka
rina. Glulio Brogi e John Stei-
ner quail protagonisti. 

Durante un cordiale incon-
tro con la stampa. Greco ha 
annunciato l'inizlo delle ripre-
se dell'1nvenzione di Morel, , 
introducendo 11 dibattito con : 
una nota di solidarieta verso i. 
il popolo cileno In lotta con- i 
tro la feroce repressione fa- I 
scista. I 

a Sono perfettamente consa- i 
pevole — afferma poi Emldio 
Greco — del rtschi che com-
porta la scelta deH'opera del
lo scrittore argent ino per il | 
mio debutto cinematografico: i 
Casares e. come si suol dire, j 
un autore "discusso". che j 
molti non esitano a defmire 
reazionario tout court. Per , 
molti versi. anch'io dissento 
da alcune sue prese di posi-
z.one. e. difattl, non mi llmi-
terd ad una fredda trasposi-
zione per tmmagini del ro
manzo L'invenzione di Morel 
— prosegue Greco — narra di J 
uno scienziato che ha inven- i 
tato e costruito una macchina i 
capace di riprodurre nel tern 
po persone e cose nella loro 
consistenza fislca. Morel, ge-
n!o tecnocrate. antic i pa la cri-
si di Wall Street e decide di 
immortalare se stesso ed i 
suoi amlcl per contemplarsi 
nella simbolica etenv.ta dei 
suol ultimi glorni di vita, ri-
fuggendo da una scomoda 
realta che egli percepisce sot-
to forma di mistiche profezie 
L'emblematico Morel e un per-
sonaggio essenzlalmente nega-
tivo — prosegue Greco — ma 
e percid velcolo dl un discor-
so sui fondamentali valor! del 
I'esistenza in una chtave estre 
mamente attuale Ancorato al 
la sua immortallta fitt'zia, 
Morel celebra in modo nevro-
tico 11 culto della conserva-
ztone. mcapace di indicare 
rorizzonte d'armonla cui 11 
mondo deve tenderer la cosmi-
aid dell'eslstenza non rappre-
senta in questo caso la conti 
nulta della cosclenza. e lo 
srienziato finlra per soccom 
b*re. disorientato. non prima 
d- aver dtstrutto la macchina. 
nella quale ha finito plan pia
no per identlficarsi Con que
sto cambiamento del finale, le 
\#s\ di Casares spero assuma 
no un inedito respiro dialet-
tico anche in virtu dello stile 
" razlonallsta" che nel film 

sostituisce il racconto in pri
ma persona L'invenzwne di 
Morel — aggiunge il regista — 
vive cost parallelamente in 
due dimension) (1929 e 1974) 
che si incontrano grazie alia 
finzione cinematografica Al 
contrario deU'opera letteraria. 
dunque. la macchina resla sol-
tanto quale strumento di con 
giunzlone tra i due tempi e 
viene disumamzzata a favore 
deirinterpretazione simboli
ca ». 

d. g. 

Cerca un 
lancio 

con tutti i 
sentimenti 

Judy Haddlan (nella foto) * 
un'altra delle giovanl attrlci 
americane che varcano I'Allan-
tlco in cerca di un lancio ntl 
campo del cinema. In Italia 
sta attualmente interpretando 
II film c Nora dei sentimenti» 

Dal nostro inviato 
PESARO. 14. 

Quando 11 film polacco Da 
parte a parte, evocante un af-
fare dl cronaca nera degll 
annl Trenta, fu presentato In 
anteprlma a Cracovla alia 
gente che poteva rlcordarsl 
ancora dei coniugi Mallsz e 
del loro allucinanti dellttl, 11 
regista Grzegorz Krolikie
wicz (trentatreenne all'opera 
prima dopo un'attlvlta tele-
vlslva e dl cortometraggl) 11-
tigd col pubbllco. Quest'ulti-
mo criticava il film perche 
quasi nessuno dei particolarl 
letti a suo tempo sui glor-
nail, dei dettagli gludlziarl 
del fatto di sangue e del pro-
cesso, era stato messo in luce 
sullo schermo. Krolikiewicz 
rispose per le rime: quando 
mai una raccolta di inezie fa 
caplre la sostanza delle cose? 
E piu ambiziosamente: «la 
verita non e nelle stupldag-
gini. ma nell'arte». Insomma 
il cineasta esordiente si dl-
stacc6 seccamente dagll spet-
tatori. che si aspettavano pro-
bnbilmente un film alia 
Cayatte. 

Ma dal cinema polacco in 
genere, che in tutte le sue 
fasi storiche e sempre stato 
tormentato, Introverso e feb-
brile, e ben difficile atten-
dersi uno svolgimento dl rac
conto normale e. diciamo pu
re. banale. Non ha avvocatl-
registi il cinema polacco. 
quanto piuttosto autori ro-
manticamente accesi da una 
sorta di furia introspettiva, 
che talora sfiora 11 masochi-
smo. N6 I'lnedito Krolikie
wicz, di fronte ad avvenimentl 
del passato, poteva acconten-
tarsi di esumarli senza esu-
mare. con essl. le proprle me-
morie private d'infanzia o le 
proprie crisl. anche recent!. 
E' piu che logico. dunque, 
che i vecchletti di Cracovia 
non cl si raccapezzassero piu 
di tanto. E naturalmente ha 
fatto male il neoregista a 
prendersela con loro. 

Anche la critica polacca, 
del resto. si e divlsa sul film: 
favorevole e piuttosto appro-
fondita quella delle riviste spe-
cializzate, dura e quasi sen
za appello quella di Try buna 
ludu. Tutte queste cose le 
sappiamo, insieme con le di-
chlarazioni di metodo e di 
stile dell'autore, perche la 
Mostra del nuovo cinema, gia 
da qualche anno, offre al suol 
frequentatori una serie di 
quaderni Informativl che rap-
presentano un modello del 
genere. inquadrando la singo-
la opera proiettata nell 'In
sieme della cinematografia. 
della tendenza o del movi 
mento politico e soclale di 
cui e espressione. Cosi facen-
do. la Mostra pone Inoltre 
le premesse per una clrcola-
zione piu ampia. e non Itmi-
tata alia settimana dl Pe
saro. delle pellicole qui pro 
poste; mentre mira essa stes-
sa a trasformarsi In qualcosa 
di permanente. che possa co-
minciare a incldere sul pub 
blico delle principali citta 
della regione. Ma questo e 
un altro discorso. che avremo 
occasione di toccare a chiu 
sura della rassegna. 

Per tornare al film. Da par
te a parte non vuol essere ai-
fatto una cronaca nera. quan
to piuttosto una cronaca 
a metafislca » dell'avvenl men
to La miseria dl un'esistenza 
quasi animate, la degradazio-
ne morale che si sentono ap-
picclcata oddosso I'tndifferen-
za di cui sono oggetto da par
te degli altri. l'invldla socla
le nei riguardi del piu for-
tunati, splngono 11 dlsoccupato 
o. meglio, 11 d^adattato Ma-
lisz e la sua compagna d'abis-
so a < voler tutto». rapinan-
do e uccidendo una vecchia 
coppia di possldentl. ma anche 
un povero postino. Dopo es-
sersl conosclutl in una bettola 
in fame, possono ora permet-
tersl una notte In un albergo 
di lusso. prima deU'arresto. E 
di fronte all'invlsibile trlbu
nale non hanno esitazionl. co
me in un psicodramma, ad 
accusarsl dei criminl, anzi 
ciascuno del due accusa se 
stesso per salvare l'altro. con-
vinti come sono deU'amore 
che li unisce. ma anche del 
signlficato in certo senso puri-
fioante e libexatorlo del loro lu-
cido e atroce gesto di rivolta. 

Materia impervla, come si 
vede, che da Dostoievski. sfio-
rando Nietzsche e Gide. arri-
va a Camus e 1 cui moment! 
cultural! e storlcl il film cerca 
di essenziallzzare in divers! 
stili. partendo dal natural!-
smo volutamente greve della 
scena dl tavema e depuran-
dolo success! vamente. In una 
sorta di nuovo e sobrio espres-
sionismo. fino al finale in cui 
1 due sciagurati emergono dal
le tenebre come due simboli 
di un'accusa totale. a se stess! 
non meno che alia societa che 
li ha relegati al maxgini e 1! 
ha indotti al delirio. E che ta
le societa non sia soltanto quel
la polacca tra le due guerre. 
ma possa essere anche quella 
dei grand 1 agglomerati urban! 
d'oggl, non fa che accresce-
re rinquietudine emanante 
dal film e dal suo severo lin 
guaggio. 

Anche II Iinguaggk) del film 
sovietico 7 commissari e piut
tosto severo, almeno a prima 
vista. Intanto cl fa sempre 
pi ace re (come del resto nel 
Him polacco) II ritomo al 
bianco e nero, percM 11 co
lore e spesso legato, in URSS 
non meno che al trove, agli 
effetti spettacolari o di pu
re evaslone / commissari e 
una produzlone ucralna, de
gll studi di Kiev lntitolati 
a Dovgenko. e si sa che lag-
giu la lezione del maestro 
permane viva, conferendo 
ftlle immaginl un afflato lirl-
co partlcolare. Per dl piu U 

regista, Nikolai Mascenko. e 
un nome nuovo, e dagll aml
cl che avevano parted pa to 
al Festival dl Mosca e al suc
cessive slmposio sulle clne-
matografle delle varle re-
pubbllche. se n'era parlato 
come d'una scoperta. 

La prolezlone a Pesaro In 
una copia sottotitolata (qua 
e la buffamente) in Itallano, 
ha un po' ridlmenslonato / 
commissari e 11 suo autore. 
II llnguagglo vl appare raf-
flnato ma nel contempo ac-
cbdemlco. recuperando con 
ablle dlnamlsmo certl stlle-
ml anttchl, senza rlnfrescarli 
ne carlcarll dl slgnlflcatl mo-
dernl. Non abblamo mai vi-
sto uno dei classic! del cine
ma georglano. / ventisei com-
missari di Scenghelala. ma 
glureremmo che Mascenko 
vi si sia strettamente isplrato. 
E tuttavla una sequenza. che 
nel nuovo film si rlpete. co
me quella della marcla in 
paese dl due colonne che si 
Incrociano (l'una di commis
sari e l'altra dl contadlnl). 
e. cosl trionfalmente gioiosa. 
da inserirsi con sforzo nel-
l'anno di fuoco che qui si 
rievoca — 11 1921 — e da 
tlngersi di una connotazione 
apodittica e. quindl, superfl-
ciale e retorlca. 

Ma e'e dell'altro natural
mente. Se 11 regista e stato 
abbastanza ardito nel convo-
gliare In ristretto spazio il 
groviglio anche ideologico di 
queU'epoca dura — quando 1 
commissari polltlcl. usciti 
dalla rlvoluzione armata e 
« limpida ». avevano II diffi
cile complto di istradare la 
edificazione dello stato in un 
periodo contraddlttorio e di 
compromesso come quello del
la NEP —. piuttosto tradl-

zionale risii/lta invece nella 
trattazione. decisamente uni-
laterale e schematica. dei 
personaggi contrappostl che, 
in quel poco spazio. si af-
frontano Apparentemente 
sembra che. avendo dinanzl 
un materlale eterogeneo co
me rlvoluzionarl e controrivo-
luzlonari attorno a una don
na esltante tra 1 due campi. 
e poi anche un dibattito al-
J'interno degll stessi com
missari bolscevichi. 11 film si 
dispieghi In un'ampia rosa 
di posizioni; ma nella realta 
cinematografica. essendo i 
protagonisti sempre inqua-
drati di fronte. ne risulta 
quasi necessariamente una 
«monumenta!izzaz!one» quan
to mai elementare del con
trast). che vanno smarrendo 
ogni forza dialettica. e si po-
trebbe aggiungere anche 
umana. per ridiirsi a tipolo-
gie astratte. esemplarmente 
negativl gli zarlstl e 1 tradi-
torl. esemplarmente posltlvl 
(ma non per questo piu ac-
cettabili) il n commissario 
del commissari» che dlrlge 
con lmplacabillta la scuola di 
partito e I suoi allievi che. 
sia pure con qualrhe sban-
damento o esitazione. terran-
no tutti fede alia loro misslo-
ne per la quale, d'altronde. 
sacrificheranno piu tardi la 
vita sul front! di batta?lia. 
In Spagna o nella grande 
guerra patriottlca. mentre 11 
loro capo e ancora vivente. 

La rivelazione che si trat-
tava di personaggi storlca-
mente eslstiti si ha con no-
ml e cognoml e le date e 1 
luoght della loro fine glorio-
sa. nelle ultlme Inquadratu-
re. Ma si ha. contemporanea-
mente. un rovesclamento per 
cosl dire prevarlcante del 
film: senza questo finale. 
infatti. sarebbe stato plii ar-
duo credere a quell'esistenza 
storica. che sullo schermo era 
apparsa soltanto mltlzzata. e 
spoellata il piu passibile di 
realta 

le prime 
Cinema 

Una donna 
e una canaglia 
Simon, con l'aluto dl Char

les, vuole svallgiare una ric-
chlssima e munltlssima glolel-
lerla dl Cannes. Dovra trat-
garsl di una raplna «psico-
loglca », senza sparglmento dl 
sangue; in compenso. sia Si
mon che Charles usano trave-
stlmenti ridlcollssiml. che an
che un bambino svelerebbe. 
La preparazlone del colpo e 
lunga; e Simon nei rltagli dl 
tempo corteggia una bella e ' 
colta antlqunrla, ne dlvlene lo 
amante. II colpo rlesce; ma, 
mentre Charles s'lnvola col 
malloppo, Simon e arrestato, 
quindl processato e condan-
nato. 

Scontatl set annl dl prigio-
ne, Simon, alia vlgllla delle 
feste dl fine dlcembre, vlene 
rimesso in liberta; per un 
con dono. dlcono: In realta e 
questa una flnta della pollzla, 
che spera sempre di recupe-
rare i prezlosi rubati. Ma Si
mon si sottrae at prevlstl con-
trolli, rltrova l'amlco e com
plice, ottiene la sua parte di 
bottlno e rlacqulsta anche la 
donna, che nel frattempo si 
e fatta un altro uomo (set 
annl sono tantl), ma e pronta 
a scaricarlo per tornare fra 
le rudl braccia dl Simon. 

Racconto natalizio, a suo 
modo (e dunque fuorl stagio-
ne). questo film dl Claude Le-
louch intreccia, nella sostanza, 
due storle diverse, l'una glal-
lognola con sfumature satlrl-
che, l'altra rosea e sentimen* 
tale, le quail risultano In de-
finitiva reciprocamente inser-
viblll. Lo scopo. del tutto mer
cantile, e quello di accalap-
piaie gli appassionati di due 
different! « generl » clnemato-
grafici. ma e probabile che 
sia gli unl sia gli altri rlmar-
ranno insoddisfatti. Oltre tut
to Lino Ventura che sorride e 
fa il vezzoso e uno spettacolo 
deprimente. Quanto a Pran-
goise Fabian, la conslderlamo 
sempre un'attrlce affasclnan-
te. ma proprio per cid spre-
cata In occasioni come que
sta. Una donna e una cana
glia altema il colore al bian
co e nero. E In tale ultima 
versione. all'inizio. cl e of-
ferta una narclslstlca cltazlo-
ne del magginr successo di 
Lelouch. Un uomo e una don
na (non senza la clvetterla dl 
farlo fischlare, da parte d'un 
pubbllco di carcerati) Ma che 
brutto film, pure quello. 

Tony Arzenta 
Tony Arzenta, uno sparato-

re sicillano al servlzio di una 
organizzazione lnternazionale 
gangsteristlco - maflosa. vuol 
ritlrarsl a vita prlvata. Per 
tut la replica a tale manifesta 
intenzione, i suol cap! git fan-
no imbottire di esploslvo la 
automobile. Ma, causa un fata-
le equlvoco, a saltare in aria 
sono la moglie e 11 flglloletto 
del killer. Incattlvlto. costul 
si vendica menando strage sia 
dei boss sia dei loro slcari. 
cho a loro volta gli danno 
la caccia, ma finiscono rego-
larmente con l'assumere la 
parte della selvaggtna. A pro-
teggere Tony Arzenta. e a con-
senttrgll di andare avanti nel 
suo sanguinoso itlnerario, sem
bra esserci l'lnterpol. che si 
frega le manl all'idea di risol-
vere in modo cosl semplice 
il problema della lotta alia 
delinquenza. Poi 11 Gluda di 
turno prowedera a mettere 

Ugo Casiraghi 

« Resisfenza 
continua » 

della Maroini 
a Centocelle 

Domanl sera, alle 21. in via 
Valmontone, a Centocelle, nel
l'ambito della Festa dell'C/nf-
ta, verra rappresentato Rest-
sterna continua, uno spetta-
colo-pantomima che Dacia Ma-
raini ha realizzato con la col-
laborazione di un gruppo dl 
giovanl. 

La rappresentazlone si lspl-
ra a fatti realmente awenuti. 
e che sono stati raccolti in 
gran parte dalla scrittrice, 
dalla viva voce degli abitanti 
del quartiere. durante la pre-
parazione dl Centocelle: gli 
anni del fascismo. 

I pianisti semifinalisti del «Pozzoli» 
SEREGNO. 14 

Diclannove pianisti sono stati ammesal alle semlfinali del 
Concorso lnternazionale pianistlco cEttore Pozzoli* in corso 
di svolgimento a Seregno; del concorrentl set sono ItallanL 
A questa ottava edizione del concorso hanno preso parte qua-
rantuno pianisti in rappresentanza di sedlcl paesL La manl-
festazione si concludera II 16 settembre prossimo presso 11 
salone teatro «San Roccos di Rocco. D giomo successlvo 1 
prim! tre classificati suoneranno In un concerto pubbllco alia 
Piccola Sea la di Milano. concessa dal sovrintendente Paolo 
Grassl. 

Raf Vallone recita Pirandello in francese 
Rat Vallone mizlera nel prossimo ottobre una lunga tournle 

In Prancia con Set personaggi in cerca d'autore di Lulgi Pi
randello. L'attore recitera in francese Come e noto. Vallone. 
negli annl '60 ottenne in Prancia un grande successo come 
protagonlsta di Uno sguardo dal ponte dl Arthur Miller e 
successivamente interpreto. sempre in Prancia. una riduzione 
del Riposo del guerriero di Christine De Rochefort, che fu 
accolta con favore dal pubbllco. 

Successo dei film di Rossellini in Messico 
CITTA* DEL MESSICO. 14 

In un clclo presentato a Citta del Messico dalla Ctnemateca 
Mexicana e dall'Istituto italiano di cultura. sono stati proiet-
tatl 1 telelilm di Roberto Rossellini Socrate e Cosimo de' 
Medici. 

En tram be le opere hanno attratto un pubbllco numeroso 
ed hanno suscitato commentl favorevoli da parte della critica. 

Riposo operoso per Truffant 
PARIGI. 14 

Il regista francese Francois Truflaut. reduce da! success! 
ottenuti con il suo ultimo film. La nutt americaine (« Effetto 
notte»), ha annunciato che non Intend* dirigere altre pelli
cole prima del 1975. 

Tuttavia Truffaut continuera ad occuparsl lntensamente dl 
cinema: sen vera infatti I soggettl di tre film che ha inten
zione dl reallzzare In futuro ; Inoltre scrlvera un'opera ml 
cinema in Prancia e negli Stati Unitl. 

un termlne alia carriera del 
solltarlo glusttzlere. E cosl, 
con nostra letlzia. anche 11 
film si spegne. 

Diretto da Ducclo Tessarl, 
chfc avrebbe blsogno, secon-
do noi, d'un congruo perio
do dl riposo, Tony Arzenta 
(In principlo 11 titolo doveva 
essere Big guns, cloe Grandi 
armi da fuoco) pare compo-
sto col rlmasugll delle decine 
dl prodotti e sottoprodotti de-
dlcatl, nel tempo, agll argo-
mentl espostl, nella rlsaputa 
vlcenda cinematografica, con 
una superficiality, un'appros-
slmazione, uno sprezzo del ri-
dlcolo tall da far spavento 
anche a chl si aspetti il peg-
gio. Alcune prezloslta foto-
graflche e cromattche del bra
vo operatore Silvano Ippolltl 
non allevlano, anzl aggrava-
no per contrasto la puerlllta 
e rinsensatezza del racconto, 
che si adorna di dialoghl fra 
t piu cretinl della storia del 
cinema parlato. Alain Delon 
recita solo con le sopraccl-
glia; gli altri nemmeno con 
quelle. 

ag. sa. 

Tutti figli di 
Mammasantissima 

Proprio cosl, ormal sono 
una leglone i reglsti figll di 
Mammasantissima impegnati 
in «opere mafiose» per 11 dl-
letto dei « barbari», gli spet-
tatori pdgantl che non avreb-
bero alcun diritto dl accede-
re alia cultura cinematografi
ca. Se un film di impegno 
esce a Roma, per quattro 
glorni, a brandelli. non sara 
mai possibile che, per esem-
plo. un film commerciale a 
colori come quest'ultlmo di 
Alfio Caltabiano non possa 
essere presentato In una con-
fezione piu che dignitosa. 
Nemmeno una rigatura. o un 
segno qualsiasi che possa 
turbare la cristallina visione 
della pellicola. 

Tuttavia. la «serleta» del
la confezione non garantlsce 
la qualita della stoffa, e Al
fio Caltabiano. tra l'altro. 
non sembra averne molta a 
sua disposizione. II regista 
sembra buttarla nello scher
zo. nella comiclta di una ca
tena di gags inventate per 
una Chicago del proibizloni-
smo, citta dominata da due 
bande che si contendono la 
supremazia: l'una appare in-
capace per la mediocrita dei 
suoi component!, e l'altra 
sembra possedere quintal! dl 
intelligenza al servlzio di un 
falso reverendo con relatlvo 
aesercito della salvezza». 

II film, a colori. Interpreta-
to da Pino Colizzi (11 ma-
fioso che arrlverai dalla Sl-
cllla per dlventare 11 padro
ne dl Chicago tra I due lit!-
santl). Ornella Mutl. Alf 
Thunder. Luciano Catenaccl 
e Tano Clmarosa. P un esem-
p'o non raro dl comlcltfe 
noiosa. 

Lo straniero 
senza nome 

Non contento di aver inter-
pretato 1 piu apopolarin 
western alritallana, Clint 
Eastwood oggi dlrlge se stes
so. proprio quando 11 age. 
nere » sembra ormal aver glo-
cato tutte le sue carte. L'atto
re e convinto dl avere qual
che asso di riserva nella ma-
nlca, e nella mono una pisto-
la infalliblle. Con l'arma, 
l'eroe-reglsta e declso a tutto 
pur di portare a termlne la 
sua vendetta a Lago, un pae-
sino di legno in riva a un 
belllssimo Tago americano. II 
legno delle case e nuovo; le 
idee di Eastwood non solo 
sono vecchie ma non stanno 
ne In cielo ne in terra. 

In quel paesino. annl prima. 
uno sceriffo e stato ucclso 
da tre uommi a colpi di fru
sta davanti gli occhi degli 
abitanti, piccoli borghesl at-
taccoti al loro interessl eco
nomic!. vigllacchi e lmpoten-
ti a fermare il massacro. 
Clint accettera di difendere 
il paesino dai tre bandit! di 
cui sopra, sul punto dl ritor-
nare. Dopo una serie di « stra-
nezzev. come per esemplo la 
pitturazlone in rosso di tutte 
le case (1'immagine dell'infer-
no...), Clint tentera, invano. 
anche di organizzare una resi-
stenza armata con i pavidi a-
bitantl. incapaci di maneggia-
re un'arma. 

Di fronte aH'incapaclta e 
alia codardla degli uomini del 
paesello. Clint s'innalza come 
un eroe Invitto. vlolento con 
le donne e con gli uomini. e 
tuttavia la sua banallta e In-
consistenza sembra crescere 
man mano che 1'assurdo In-
treccio si awia alia conclu
sion*. cloe verso la rivela
zione dell'identita dello stra
niero. Era necessario consu-
mare tanta pellicola, e tanto 
colore, per dire che Clint e 11 
fratello dello sceriffo assas-
sinato? 

r. a. 

Piopo, Pluto 
Paperino 

Supershow 
Spassosa antologia dei piu 

rappresentativi cartoons rea-
lizzati da Walt Disney. Pippo, 
Pluto. Paperino Supershow ri-
propone nella loro veste piu 
tradizionale fe piu congenia-
le) i popolari personaggi del 
grande circo disneyano. Que
sto allegro e candido revival 
non sfigura accanto ai piu 
recenti fumetti «cerebrali» 
che riscuotono i favori delle 
nuove generazloni. La fanta
sia di Disney, purtroopo. non 
si concedeva alcuna dimenslo-
ne problematica, ma la fre-
schezza di quel dlsegni ani-
matl sembra ormal estlnta, 
offuscata dalle sottili nevro-
si del «bambino tecnologicos 
prematuramente alle prese con 
le disgregaziont del proprio la 

Peccato che i cartoons sla-
no preceduti, come accade. 
da uno del solltl nolosUslmi 
documentari reclamlsttcl de-
dicati a Disneyland, grottesco 
paradiso deU'infanzia ameri-
cana, abnorme complesso tu-
ristico-consumistico di inusita-
te proporzioni. fiera perma
nente del kitsch nlxonlano 
versione mlnorenne. 

d. g. 

Fsai v!7 

controcanale 
DONNA IN FRANCIA — 

Continuando a dar prova dl 
rara ma certamente non in-
volontaria inefficienza, t co-
siddetti servizi special! del Te-
legiornale hanno incassato ie-
ri sera senza batter ciglio 
quel po' po' dl notlzia che 6 
la tragedia cllena: ed hanno 
mandato in onda, cosl come 
era stato previsto in tempi 
remoti, la prima puntata di 
una inchiesta (di Piera Ro-
landi) su La donna In Fran-
cla; incuranti dunque del fat
to che, con ogni evidenza, al 
wsto pubbllco del venerdl se
ra sarebbe parso certamente 
piu « speciale » e piu « giorna-
listico » un « servizio » — sia 
pure preparato nella fretta 
inevitabile di tre o quattro 
glorni — sul Cile. Per ren-
dersi conto dell'abissale stu-
pidita fe gravita) di questa 
scelta. basti far confronto con 
un qualsiasi settimanale stam-
pato (Vequivalente, rispetto al 
quotidiano, di cid che sono gli 
« speciali» del venerdl rispet
to al TeleglornaleA' ma ve 
Vimmaginate I'irritato stupo-
re di ogni lettore se, fin dal 
prossimo numero, non trovas-
se ampia informazione quanto 
meno sui precedenti storico-
politici della piu clamorosa 
notizia di questa settimana? 

Lasctamo da parte, comun-
que, il vistoso e offensive « bu-
co» dei servizi giornalistici 
della Rai e vediamo cid che, 
comunque, ci hanno offerto. 
La donna in Francia prende 
le mosse con tutta evidenza, 
da un presupposto condividi-
bile: informare il telespettato-
re italiano sulla condizione 
femminile in un paese occi-
dentale che sembra presenta-
re una situazione decisamen
te piii progredita della no
stra. Come giustamente infor-
ma lo speaker, il dato fonda-
mentale di partenza e quello 
che riguarda il rapporto don-
nalavoro: il piu alto, in Fran
cia. fra tutti i paesi a regi
me capitalistico (ma forse un 
accenno di confronto con la si
tuazione nei paesi socialisti, 
dove il rapporto & ancor piu 
favorevole alia donna, sareb
be stato necessario). In Fran
cia. comunque, lavorano il 47 
per cento delle donne fra i 
14 ed i 65 anni, contro il 27 
per cento dell'Jtalia. 

Ma basta «tavorarer> per 
affermare risotto il problema 
della necessario emancipazio-
ne femminile? Questa, evi-
dentemente, i una delle que-
stioni centrali cui Vinchiesta 
deve rispondere: anche per-
chi. svolgendo quel tema, il 
problema non resta isolato 
dal complesso degli altri pro-
blemi sociali — spesso gra-

vtssimi — che determinano la 
condizione « subalterna » del
la donna; e che la mantengo-
no subalterna, del resto, anche 
quando lavora, al pari dt mi-
lioni di lavoratori uomini. 
Non ci sembra, malgrado la 
quantita di intervlste anche 
autorevoli che Viquipe della 
inchiesta e riuscita a roc-
cogliere, che questo tema sia 
stato centrato ed abbia as-
sunto consistenza. Si direbbe, 
anzi, che intento preminente 
— sia pure di una puntata 
riservata soltanto a Parigi — 
sia stato quello di dimostrare 
che la pura e semplice con
dizione lavorativa sia condi
zione sufjlclente di emancl-
pazlone. Ma i davvero eman-
cipata la donna-operaia-pendo-
lare che deve alzarsi, insie
me con il marito. alle cin
que e mezzo del mattino per 
recarsl al lavoro? E' possibi
le indivtduare la dimensione 
dei suoi nuovi problemi sor-
volando, come pure i stato 
fatto. sul necessario sviluppo 
di una diversa organizzazione 
sociale? (ad esempio, gli asl-
li nido: cut si accenna troppo 
frettolosamente). La stessa 
conclusione della puntata. 
poeticamente solidale con un 
personaggio eccezionale di 
maschprina-scrittrice-ex-h\pp\e, 
sembra voler indirizzare la 
attenzione del telespettatore 
verso medlazioni cri'iche in
dividual! e non sociali: col 
rischio di sminuire anche 
quanto di validamente criti-
co ritultava da altre sequen-
ze. specie inlzlall. della pun
tata Vedremo, comunque, se 
il tono sara corretto in quel
le successive. 

d. n. 
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Comune di 
Santa Croce sulPArno 

AYYISO Dl GARA 
Sara indotta una gara me-

diante licitazione privata per 
l'appalto dei lavori di ristrut-
turazione ed ampliamcnto ac-
quedotto di Staffoli. Base di 
appalto L. 26 486 000. 

I lavori saranno aggiudica-
ti secondo la procedura di cui 
all'art. 1 lett. C) della legge 
12-2-1973. n. 14. 

Le richieste di invito alia ga
ra da parte degli interessati 
dovranno pervenire entro 20 
glorni dalla data di pubbllca-
zione del presente awiso. 
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COMUNE Dl 
VIGEVANO 

Awiso di licitazione privata 
per la manutenzione ordinaria 
delle strade comunali. delle fo 
gnature. dei viali. dei giardini 
ed opere annesse per il trien-
nio 1974 1976. 

Importo a base d'asta lire 
194.000 000 annue. 

Procedura prevista dalla let
ters C) dell'art. 1 della legge 2 
febhraio 1973 n. 14. 

Domande all'Ufficio Protocollo 
di questo Comune entro died 
giorm dalla data di pubblica- • 
zione del presente awiso sul > 
Bollettino Ufficiale della Re- j 
g:one Lombardia. ; 

COMUNE Dl 
VIGEVANO 

Awiso di licitazione privata 
per la manutenzione ordinaria 
dei fabbricati comunali per il 
triennio 1974-1976. 

Importo a base d'asta Urt 
154.000.000. annue. 

Procedura prevista dalla let-
tera C) delPart. 1 della legge 
2 febbrab 1973 n. 14. 

Domande all'Ufficio Protocol
lo di questo Comune entro die-
ci giorni dalla data di pubbli-
cazione del presente awiio sul 
Bollettino Ufficiale della Re
gione Lombardia. 

Vigevano. II 12 settembre 1973. , Vigevano. 11 12 settembre 1973. 

CINEMA 
sessanta 

bimestrale di cinema 

nuova serie 

numero 91-92 

ANDRZEJ W A J D A 
un fascicolo monografico dedicato a 

una fra le piu significative personalita 
del cinema polacco 

i 

UNO SGUARDO CRITICO 
SUL CINEMA Dl OGGI 

UNA RIVISTA PERCHE* 
ANCHE IL CINEMA CAMBI 

A B B O N A T E V I 

Annuo L 4.000 Un fascicolo L. BOO 
Estero L. 6.000 Un fascicolo doppio L. 1.200 

Versamento sul C/C postale N. 1/43461 intestato 
a SGRA via dei Frentani 4 - 00185 Roma 

A tutti coloro che rinnoveranno o sottoscriveran-
no un nuovo •bbonamento, verra offerta in 
bmaggio una cartella con otto disegni di: CALA
BRIA. FRATTALI, CAMPUS, FERRARI. 
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