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La crisi dell'ANAC 

Per quale 
cinema 
bisogna 

battersi? 
La scissione dell'ANAC. av-

venula con I'uscita dall'Asso-
ciazione di cenlocinque autori 
cinematografici, fra i quali nan 
mancano i mini illustri, ha su-
sciiato un'eco di dolorosa stu-
pore in tutti gli amici del ci
nema italiano; anche in quelli 
the non ignoravano i lunghi, 
complessi travagli del sodali-
zio, le cui battaglie defili ulti-
mi lustri — la tenace. vigorosa 
lotta conlro la cemura, in pri-
mo luogo — fmmo enmunque 
ormai parte della storia civile 
del noslro paese, A rallegrarsi, 
piu o meno esplicitamente. piii 
o meno qytcritamenle. della 
divisione del fronte degli auto-
ri. sono fogli come II Popolo. 
come II MessaRgoro. come II 
(Jiornale d'ltalia. Cio die dn-
vrebbe esscrr. per ciascuno, 
motivo di riflessione. 

1 € cenlocinque •» illustreran-
no venerdi sera, in una confe-
renza slampa i loro scopi. i 
loro propositi. Per ora, stan-
do alle agenzie. essi hnnno sat-
tolineato, quali condizioni es-
senz'tali di una politico cultu
ral'. professional e sindacale 
«l"mdipendenza (veramente al-
cuni giornali hannn scritto 
" inadempienza ", ma si trat-
tava di un banale errore di 
trasmissione) e I'autonomia 
da tutti i gruppi di potere e 
di pressione esterni all'organi-
smo stesso ». 

Autonomia e indipendenza. 
effettivamente. sono state le 
premesse della politicn del
l'ANAC. nei suoi momenti mi-
gliori. Esse non escludevano. 
com'e ovvio. le opinioni poli-
tichc personali del singoli au
tori (in genere oricntnti — non 
e* un mistero per nessttno — 
« a sinistra i). ma tendevano 
a configurare una cotnune. uni-
taria «politico cincmatogra-
flea »: autonoma e indipenden-
te. appunto. non solo dai par-
titi (e dal governo). ma anche 
dalle consociazioni degli eser-
centi. del distributori. dei pro-
duttori: e volta all'affermazio-
ne non di un generico « cine
ma nazionale >. ma di un cine
ma di qualitd, impegnato — nei 
modi piii d'wersi e p'm liberi — 
in un confronto con la realta 
contemporanea. Ora. i «cen
locinque >. o almeno quel grup-
po che ne ha preso la guida 
provvisoria, sembrano chiuder-
si in una posizione di stretto 
sindacalismo. cui si potrebbe 
anche apporre. sino a prova 
contrario. Vattributo di corpo-
rativo. Essi (o una parte di 
loro) parlano si di c effettiva 
difesa dei giovani autori >, di 
« concreta incentimzione di un 
cinema culturale >. ma anche 
di < reale e non demagogica 
tensione verso la soluzione del 
problema »; che c una di quel
le tipiche frasi con le quali si 
esprime — anche in buona fc-
de. non vogliamo dubitarne — 
la propensione ad accantona-
re. appunto. la soluzione di un 
dato problema. Sotto questo 
profilo, non stupisce dunque 
che la maggioranza dei giovani 
e giovanissimi autori di lungo-
melraggi (insieme con la tota-
litd dei documentoristi. dalle 
cui file dovranno pur uscire al-
cuni degli autori di domani) 
siano rimasti nell'AXAC: da 
Hellocchio ai fratelli Taviani, 
da Pasolini alia Caiani. da 
Petri a Maselli. da Pontecor-
ro a Mingozzi. 

Ma e'e un altro punto. che 
rischia di diventare discrimi-
nante, e sin troppo illuminan-
te. I « centocinque >. anche se 
fanno cenno ai «problemi 
sempre nuovi del cinema ita
liano >. si csimono con cura. 
almeno per adesso. dalVespri-
mere un giudizio null'attuale 
situazione del cinema italiano. 
Situazione di crisi. di stagna
tion morale, di tuoto d'idee; 
la quale crca allarme. scon-
tento. volonta di cambiare: in 
molti registi. in non pochi cri-
tici d'ogni parte, in qualche 
pToduttore. in una considere-
vole porzione di vubblico: ma 
non, a quanto pare, r.ei pro-
motori della scissione del-
r.4X.4C. Francamente. non si 
capisce bene che cosa ci stia-
no a fare, artisti come Anto-
moni, Fellini o Visconti, in 
compagnia di persone le quali 
pensano, evidentemente, che 
tutto rada. in questo nostro ci 
nema, nei mighore rfei modi. 
e che solo si tratta di difende-
re le prerogative della « pro-
fessione >. 

Le association! non possono. 
i chiaro. invenlare gli autori 
« le opere a"arte; ma possono 
contribute a preparare un 
terreno sul quale gli uni si 
muovano meglio. e le altre na-
scano meno faticosamente. La 
battaglia contro la censura ha 
aruto. fra gli altri. questo 
principale significato. Ma for-
se anche la battaglia contro 
la censura — non ancora con-
clusa, del resto — fa parte 
di quel < passato faUimenta-
T* ». col quale togliono rompc-
T9 quanti sono usciti dall'AXAC 
(o alcuni di loro)? 

«37° parollelo» in anteprima mondiale ad Algeri 

hens spiega perche il 
Vietnam 
vincera 

II nuovo documentario, girato in un vil-
laggio vicino alia zona smilitarizzata, e 
forse il capolavoro del grande cineasta 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 27 

La vita di un villaggio viel-
namita sul 37" parallelo. Var-
bitraria linea di confine che 
separa ancora il Vietnam del 
A'ord dal Vietnam del Sud, vi
sta in tutti i suoi aspelti, sen-
za alcuna aggiunta: questo 
e I'argomento dell'ultima ope
ra di Joris Ivens, presentata 
con clamoroso successo in an
teprima mondiale ad Algeri. 
come apertura della Settima-
na dell'Associazione interna-
zionale documentaristi. 

Un fondo sonoro ritma tutto 
il film, come la vita del vil
laggio: il rombo dei jets ame-
rtcani che bombardano a tap-
peto senza pieta le risaie e i 
gruppi di case e bruciano al-
beri. uomini e animali. « Quan-
do gli americani vengono pre
sto. si lavora lardi; quando 
vengono tardi, si lavora pre
sto » dicono i contadini nei 
film. 

Si ricostruisce ogni casa di-
strutta, si crea un nuovo vil-

t< Il fattaccio del giugno » a Milano 

Lettura contemporanea 

del«caso Matteotti» 
Un forte impegno civile e un notevole sforzo creativo 
caratterizzano lo spettacolo di Giancarlo Sbragia 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 27. 

A luci di sala ancora accesc. 
II ptibblico che si appresta ad 
assistere. al Teatro Lirico, a 
11 fattaccio del piuono di 
Giancarlo Sbragia. autore e re-
Kista. vede entrare in scena. ad 
uno ad uno. numcrosi attori. in 
abito d'o.ugi- Essi occupano. iso-
latamcntc. lo spazio scenico. 
che e costituito da alcuni prati-
cabili a piii piani. con tre piat-
taforme circolari < a fungo >. 
Tuna al centro. le altre due ai 
lati del boccascena. 

Due strutture vertical! rieor-
dano li fascio littorio. e sul fon
do. un « ciclorama > tutto fogli 
di acciaio fa da involucro al-
I'azione. Nell'insierne. la sceno-
Krafia — di Gianni Polidort. 
nutore anche dei costumi — ri-
corda. o meglio allude ad una 
specie di sacrario fascista. Ma 
piu che una funzione alluslva 
um po* gratuita). essa ha. con 
nueH'alta parete bianca a rl-
flessi metallici. disposta a so-
micerchio. una funzione di scher-
mo per le proiezioni delle di 
d.Tscnlie e delle immagini me-
diante le Ia«trine. 

t"he co-a ci dicono. dunque 
nue>ti attori venuti ad occu-
pare le loro «turiiati*sime posi-
7ioni nrllo spazio scenico? Essi. 
i-alato il buio in sala. e aperte 
si le luci di scena. commciano 
ii rtt^cutcre sulle oriami del Ta-
ja^mo. A^coltiamo opinioni con-
trastanti: da quelle p:i) banali 
Tondate sui Io«ori motivi della 
vecrhia propaganda liberal-Ta-
<ci?ta. a quelli piu consapevolt 
di orientamento mar^i'ta. A da
re tl via alia discussionr e la 
lettura di un Iibro di scuola di 
i>ncl: e oue-to spunto. c il fat 
tn cho Ii «i mo-tra un gnippo 
di attori. di cittadml. insomnia. 
dl osiii. i quali sj inoltrano m 
un d'battito sulin stona Ita
lians dol 1924 — e cio facendo 
meltono in atto un process 
di cono>cen7.i — tendono JI 
co^ituire la «contemporanei 
ta » della rappre^ntazione. La 
quale, dunque. non vuole es-
sere una mcra ncostnizione 
storica. ma mira ad offrire una 
lettura contemporanea dei fatti 

In realty, tale prefazione ri 
schia poi di appar:re superflua: 
o. per lo meno. ridotta a mero 
c«-pediente per dare la battuta 
alKattore che impersona Mat-
teottti. per la ne\ocazione dol 
famo-o di>cor<o del *W maggio. 
quello in cui il deptitato socia 
li*ta denuncera le illeiral.ta del
le reccnti elezioni. s\oltesi con 
il s t e r n a del premio di mag 
gioranza voluto dalla lecge Acer 
bo del *23. modello di e legge 
truffa >. 

Nei campo del teatro-docu-
mento Sbragia ha certo una 
notevole esperienza «ia di re-
gista che di attore. Qui ncl 
Faffacdo si «ente bene la 
influenza di uno spettacolo (e 
di un testo) come 175tnifto-
ria (di cui fu protagonista 
1'anno scorso). Ad un rigore as-
soluto. ad una « staticita > che 
il testo di Peter Weiss favori-
\ a . nei suo andamento pro-
cessuale. Sbragia ha sentito il 
hisogno di sostjtuire. nei suo 
Fattaccio una movimentazio-
ne tutta tesa. talvolta insistita. 
per raggiuneere una « speltaco-
lariti > d"effetto. Cos! il docu-
mento cede un no" il passo al 
gesto: rimpostazione didascali-
lica (non risolta poeticamente 
nella parola) passa in secon-

do piano, spesso. di fronte alia 
ricerca di una violenza gestua-
le. sia pure acutair.ente sti-
lizzata. 

L'itinerario del Fattaccio. 
raccolto in nove capitoli e que
sto: dal discorso di Matteotti 
del 30 maggio al discorso di 
Mussolini del 3 gennajo lOli. 
Sbragia ne segue le tappe. pas
so passo: e va senz'altro at-
tribuita a merito della sua ope
ra la chiarezza ideologica con 
cui cerca di identLfieare le 
forze in gioco. di indicare le 
spinte e le controspinte di quel 
gioco. di far emergere. insom-
ma un giudizio globale siill'in-
tera faccenda. come ultimo at
to della grande crisi della de-
mocra7ia borehese italiana. co-
mmciata in tempi ben anteriori. 
Giustamente Sbragia da la pa
rola anche a Gram^ci. nella 
scena delia seduta dei depu* 
putati delle oppo'izioni. dopo la 
costituzione della sccessione det-
ta « aventiniana >. e accostate 
alle invocazioni, alle conferme 
fideistiche della legalita costi-
tuzionale. alia quale gli aven-
tiniani volevano rest are abhar-
bicati. le parole di Gramsci 
suonano <e tanto piii oggi) di 
una persp;cacia politica e di 
una validita storica incontro^ 
\crtibili. Sono tanto forti e con 
crete da assumere anche un 
vigoro«o valore drammatico. I.e 
opposizioni non comuni«tc (dai 
popoJan ai socialisti agli amen-
dohanj) non vo!e\ano I'appello 
alle masse: temevano di csser-
ne scavalcate e travolte. Fu-
rono travolte c gettate fuori dal 
fascismo trionfante. Nell'ultima 
scena dello spettacolo vediamo 
Mussolini e i suoi. nella Ca-
mera. il 3 gennaio: e tutti salu-
tano romanamente. Al bocca
scena. TuraU e Anna Kuli-
sc:off t si dicono» le loro ulti
mo Ietterc: e lei — di fronte 
al crollo di t-itto. e risponden-
do a Turati che le ncorda la 
e^trema vi^ita a Velia. la \edo-
\a di Matteotti — ch.ude con la 

Enti lirici 

in agitazione 
Le Federa7ioni de!!o spettaco

lo FILS-CGIL, FUI^-CISL e 
IIL-Spettacolo hanno ^amina-
to la situazjone doterm:natasi 
nei settore musicale sia per la 
app'.icazione della legge sugli 
enli Unci e smfonici itaham. 
sia per 1'entrata in vigore del 
contratto collettivo di lavoro gia 
scaduto. 

Aj termme e stato diramato 
un comumcato nei quale e def.o 
che le Federazioni hanno con-
statato che a quattro mesi dalla 
fissazione della data di decor-
renia dei contratti collettivi ed 
a due mesi dalla scadenza del 
termme ultimo fissato dalla leg
ge per la costituzione dei consi
gn di amministrazione delegati 
a sancire I'applicazione dei con
tratti stessi. non si e concreta-
mente fatto alcun progress in 
questa dtrezione. 

Dopo aver preso atto «che 
questo stato di cose ha creato 
forti preoccupaziom e malcon-
tento in tutti i lavoratori del set-
tore* le Federazioni hanno de-
ciso - - aggiunge il comunica-
to — di « procedere alia procla-
mazione dello stato di agitazio
ne del settore >. 

parola « silenzio ». (« Avrei pre-
ferito attenderti in silenzio s>). 

Ncl corso dello spettacolo. in-
vece. sembra quasi che all'auto-
re-regista sfugga un poco di 
mano il personaggio di Musso
lini. che risulta ci sembra. non 
sufficentemente marcato dalla 
deformazione grottesca — che 
dovrebbe metterlo in una pro-
spettiva dj atroce ironia corro-
siva: e nemmeno assunto. sul-
la base documentaria. nella sua 
funzione libcrticida. Qui rischia 
un po* di apparire (anche se il 
bravo Ivo Garrani si prodiga 
nei disegnare un personaggio 
dittatore con le sue ans'e. le 
sue angosce. le sue debolezze. 
le paure e il ridicolo) come un 
furbo capoccia politico che rie-
s<e il suo gioco. Anche il per
sonaggio di Dumini (rapitore e 
assassino di Matteotti con altri 
quattro scherani). nella piega 
die lo spettacolo viene pren-
dendo assume qualcosa di equi-
voco: non se ne pronuncia una 
chiara condanna. lo si presenta 
un po' anche come vittima (l'ot-
timo Glauco Onorato. in ma-
niche di camicia. con le ma-
nette ai pol^i. solo nella sua 
cella) dei suoi mandanti. 

Giustamente critico e sarca-
stico e il gruppo di attori che 
co'tjtuiscono 1 scguaci di Mus
solini. Ga=.tor.c Bartolucci (De 
Bono). Sergio Recgi (Farinac-
ci). Stefano Satta Flore* (Fe-
rierzoni). Tino Schirizzi (Ccsare 
Ro«si*>. Giorgio Bonora (Aldo 
Finzi). Gno Centanin (Mari-
nelli). compongono — nellequi-
libno in^tabile che si e detto 
sopra tra documento e grot-
tesco — una ben fisionomizzata 
banda di assas>ini. di ambizjo-
«i. corrotti. avidi: violenti. av-
ventunen. v;h. Gli stessi at
tori cono present i anche in al
tri ruoli. 

L'oppo-izione e capeggia'.a dal 
Turati di Gianni Santuccio; tut
to ra*!:ei:na7;o'Te e impotenza. 
Santuccio ci motte d; MIO una 
rocita7:one un po' rarefatta e 
melanconica. Gabr;e!la Giacob-
be e la <-\ia interlocutnce epi-
stolare. Anna Kuliscioff: e le da 
una certa ten«'one d; sofferen-
7a. di sbalordita incompren-ione 
di fronte agl: awernmenti. A 
livello teatro-doc;:mentario e 
for^; la pn'i crel bj!e. tra i 
membri dell'opposizione. Fug-
CPvole. ma efficace. il paj<;a^-
C o di Fernando Caiati r.ella 
parte di Gram«ei: all'invio. e 
lui che d e e le poche hattute 
del di*cor*o di Matteotti. Al
berto Rossati e Giovanni Amen-
dola: Gmo Centanin v Giol:tti; 
Germana Monteverdi e un'esi-
le. fragile Velia. Mario Maria-
ni. sempre autorevole e sicu-
ro. Co«tantino Carroz7a. Ric-
cardo Perrucchetti. Luciano Tu-
ri sono i vari funzionari di 
polizia. Lcopoldo Valcntini e 
Vittorio Emanuele III. 

Lo spettacolo e accompagna-
to da una colonna sonora (mol-
to saenficata) con musiche di 
Sergio Liberovici. 

Per far scattare 1'applauso e 
1'approvazione del foltissimo 
pubblico sono stati molla. pri
ma il grosso impegno civile e 
lo sforzo creativo di questa pro-
po«ta teatrale che sottopone al
ia conoscenza e alia meditazio-
ne un capitolo della recente sto
ria della societa italiana. Co
me non pensare. tra laltro. 
alle attualissime jmplicazioni 
che le parole < colpo di stato > 
assumono nei lavoro di Sbragia? 

Arturo Lazzari 

laggio im;isibi/e, con lunghi 
budelli sotterranei. ove man-
ca I'ossigeno: a Ivens basta 
ad esprimere questa tragica 
realta la splendida immagi-
ne di una vecchia che nella 
oscurita agita un ventaglio 
su due bambini addormentati. 
Cosi come non occorrono com-
menti per porci con immedia-
tezza di 'fronte alia tragedia 
quotidiana della morte: ba
sta la fugace visione di un 
corpo, avvolto da un lenzuolo, 
di un bonza dalla figura asce-
tica. Si continua a semina-
re. E' pericoloso conservare 
il riso in depositi: i sacchi 
sono distribuiti presso ogni 
famiglia, e dopo tre mesi so
no ritrovati intatti, « non man-
ca un chilo». Sorge nella 
guerra stessa la morale nuo-
va. socialista. 

E le scene si susseguono, 
colte sul vivo. L'arrivo dei 
profughi dal Sud, la sepa-
razione delle famiglie, la so-
pravvivenza degli affetti e 
dell'amore; la scuola, in cui 
si insegnano ai bambini an
che le poche parole inglesi 
da rivolgere all'eventuate pri-
gioniero americano: « Alza le 
7iiani, avanza, fermati»; il 
teatro nei sotterraneo ove i 
canti danno un ritmo nuovo, 
come di danza, ai gesti stessi 
di quello vita angosciosa. Tor-
na tre o quattro volte nei film 
la scena di una donna che 
pettina i lunghi capelli neri: 
quella che a molti potrebbe 
sembrare una ripetizione, an
cora invece nelle nostre menti 
il senso della femminilita pro-
fonda delle donne del Viet
nam, che vedremo per altro 
verso impegnate in duri la-
von di sterro, quando occor-
re colmare i crateri formati 
dallo scoppio delle bombe 
americane, o scavare i rifugi 
dove far vivere i propri fi-
gli: resistenti alia fatica co
me al dolore, nell'apparen-
te fragilita del corpo, per la 
certezza del loro buon diritto 
e la fiducia nella vittoria. 

11 film culmina con le stu-
pende sequenze del raid di 
un jet americano che semina 
la morte sulle risaie. Colpito 
dalla contraerea, il jet si di-
sintegra nell'aria. snocciolan-
do ancora una serie di bom
be. II pilota fa agire il con-
gegno di sicurezza e atterra 
col paracadute, subito rag-
giunto dai contadini. La vi
sione dei bambini morti al-
lineati. chi col volto sfigu-
rato. chi con le gambe sfra-
cellate. si alterna a grida di 
dolore e di rabbia delle mam-
me vietnamite che attomia-
no il pilota americano, dal 
volto duro: < Via gli ameri
cani dal Vietnam!». 

Non sono immagini create, 
sono documenti della storia 
della nostra epoca, p'm effi-
caci nella loro nudita di ogni 
artificiosa elaborazione. 

Joris Ivens ha ritratto la 
situazione del Vietnam per
che c certo della sua vitto
ria e del suo avvenire. < Cost 
come all'inizio della mia atti-
vita — cj ha detto nei pre-
sentare questa sua ultima c;e-
ra, che e forse il suo capo 
lavoro — ho girato il film II 
cattivo tempo, perche credo al . 
bel tempo ». Mai la sua arte 
era giunta ad una cosi seve-
ra probita e ad una tale ef-
ficacia: questo il giudizio una-
nime dei critici. che al ter-
mine della proiezione si sono 
affollati attorno al grande ar-
tista. Una escalation dell'arte 
cinematografica: «Abbiamo 
diritto anche noi ad una 
escalation ». ci dice sorriden-
do Joris Ivens. E la sua fie-
rezza & tutta net messaggio 
che ha riceruto dal Vietnam: 
« Consideriamo questo film co
me nostro — gli hanno scrit
to —; ci arete fornito una 
artiglieria pesante. di cui ace-
vamo bisogno nella lotta con
tro il nemico comune >. 

leri, sotto la presidenza di 
John Grierson, illustre deca-
no dei documentaristi, si i 
iniziata al Club dei Pini Vas-
semblea dell'Associazione In
ternationale, che ha sede in 
Roma, e di cui segretario 
generale e I'italiano Gianril-
torio Baldi. Tra gli italiani 
presenti, che costituiscono la 
delegazione piu numerosa, se-
gnaliamo Cesare Zavattini. 
Nelo Risi, Vittorio De Seta 

Oltre a Grierson e Joris 
hens, sono presenti, tra gli 
stranieri, il sovietico Karmen. 
U greco Roussos Coundouros, 
la moglie del grande Flaherty. 
francesi, sud-americani e 
quanti in Algeria congiungono 
i loro sforzi per ereare una 
arte cinematografica naziona
le, che gia si 6 affermata eo 
me la piii valida nei mondo 
arabo. 

Lorit Gallico 

le prime 
Cinema 

i 

II sesso 
degli angeli 

In una villa dalle parti di Ve-
nezia. tre ragazze cercano e-
vasioni. S'imbarcano dunque sul-
lo yacht del papa di Nora (la 
piu «dura > del gruppo). la-
sciando a terra il marinaio e 
prendendo a bordo, invece, un 
giovanotto appena conosciuto. 
Marco. Quest i si sogna di fare 
il pascia, e la Nancy (la piu 
carina e la piii aggressiva) gli 
offre un concreto anticipo di tale 
vaneggiamento. Ma lo scopo del 
viaggio. the ha JXM- meta la 
bella. frastagliata cost a jago-
slava, e un altro: si tratta di 
prendere. tutti e quattro insieme. 
il famigerato LSD. Dileguati gli 
effetti della droga. vediamo che 
Nora sta piuttosto male di sto-
maco. mentre Nancy ha potuto 
finalmente dichiarare le sue ten-
denze lesbiche verso la terza 
ragazza. Carla. Chi si trova dav-
vero nei guai e pero Marco, 
Qui qualcuna delle avventurose 
compagne ha sparato un colpo 
di pistola nella pancia. La sme-
moratezza generale e totale im-
pedisce che s'individuino re 
sponsabilita precise: intanto 
Marco implora un pronto rico-
vero in ospedale. e morfina per 
placare i dolori. II calmante 
verra procurato, a prezzo del 
sacrificio della verginita di 
Carla (le altre hanno poco da 
sacrificare). immolata nei letto 
d'un Rhignante farmacista ero-
tdmane. Carla e anche Tunica 
a nutrire sentimenti di pieta 
verso Marco: e compira un ul-
teriore, definitivo gesto espiato-
rio dopo che le sue amiche. pre-
occupate soltanto di salvarsi dal
lo scandalo. avranno indiretta-
mente provocate la morte del 
poveraccio. e mandato alia de-
riva il suo cadavere. 

Scritto e diretto da Ugo Li-
beratore (esordiente nella re-
gia). II sesso degli angeli d un 
film misterioso quanto il suo ti-
tolo. In parole spicce. non si 
capisce bene con chi ce l'ab-
bia l'autore, e quale significato 
emblematico possa assumere 
questa storia cosi strampalata. 
se non quello di una lamentazio-
ne moralistica sul cinismo delle 
nuove generazioni. Delle inter-
preti, la piu graziosa e disinvol-
ta e Rosemarie Dexter. Lui e 
Rprnhard De Vries. ex capo dei 
proios olandesi, ahinoi. Colore, 
schermo largo. 

ag. sa. 

Little Rita 
nei West 

Come si sara gia immaginato. 
il western «casereccio> in argo-
mento non e che un semplice 
pretesto per le esibizioni della 
simpatica Rita Pavone. trasfor-
mata in un piccolo pisfofero e-
spertissimo nei maneggio delle 
armi dorate, le quali sparano 
anche bombe a mano, all'occor-
renza. II compito di Rita, ncl 
film, sara quello di far giustizia 
(spara. balla e canta...) di al
cuni < eroi > tipici che popolano 
il nostro firmamento cinemato-
grafico: da Ringo a Django. 
Alia fine. perd. «la piii grande 
rompiscatole del West >, Rita 
Pavone. non potra fare a meno 
d'innamorarsi di un pistolero con 
gli occhi azzurri. un po' la-
dro. e proprio sotto lo squardo 
dello sceriffo piagnucoloso. in-
terpretato da Teddy Reno. E 
ancora, nella pellicola. girata 
a colori alia meno peggio da 
Ferdinando Baldi. compaiono Lu-
cio Dalla. Fernando Sancho. ed 
altre nostre care conoscenze. 

I giovani tigri 
Cinque figli di papa (quattro 

masehi sui diciotto e una longi-
linea sediccnne in minigonna). 
dopo aver provocato senza bri-
vido la morte di una loro arni
ca. alia quale hanno messo in 
mano una pistola carica invi-
tandola al veechio gioco della 
roulette russa. decidono di ese-
guire un colpo banditesco ap-
propriandosi di una valigia di 
milioni. che e l'oggetto di un 
traffico tra il capitalismo no-
strano. anzi milanese. e le ban-
che svizzere. Ci riescono. un po' 
perche hanno visto i film di 
James Bond, un po' perche im-
postano il tutto come un teore-
ma sulla base di una certa le-
gislazione italiana. ma soprat-
tutto perche attorno a loro e'e 
un vuoto assoluto di realta: os-
sia e'e un mondo che sembra 
piclusivamente il prodotot dei 

loro desideri. Tesi anticonfor-
mistaV Non scherziamo. La sa-
rebbe in un solo caso: se il traf
fico di valuta dei nostri ricchi 
fosse effettivamente al centro 
del soggetto. Ma cosi non e: 
tutto e vago, imerosimile, e 
anche se una volta tanto, alia 
fine, il furto « paga ». la cosa ci 
dispiace perche i ragazzi che 
ne beneficiano sono sommamen-
te antipatici. 

RegiMa del film 6 Antonio 
Leonviola. Tra gli interpreti ri-
cordiamo: Martine Malle. Vanni 
De Maigret. Helmut Berger e 
Luca della Porta. Colore, scher
mo largo. 

vice 

Folklore 

Matteo Salvatore 
Cera una grande curiosita di 

ascoltare finalmente dal vivo 
questo singolare |>ersonaggio del 
folklore italiano. Di Matteo Sal
vatore, in elTetti, si conoscevano 
IMiecchie incisioni. ma rarainen-
te era dato di poter \edere nu-
tenahz/ata la sua presen/a. 
«Po[>ule de in paiese: sendite 
sendite sendite » e il titolo del 
r< vital che Salvatore ha dato al 
Folk-Studio con l'ausilio di A-
dnana Doriani e di Leoncarlo 
Settimelli; un tentativo di ix>r 
tare sulla scena. nella forma pn'i 
semplice e dirett.i possibile. la 
vita di un paese delle Puglie. 
Apricena, the e il paese di Sal
vatore. 

Nei corso dei due tempi ha 
cosi preso vita sulla ribalta una 
comunita ancora segnata da tra-
dizioni secolari. ma soprattutto 
da una condiziope umana che, 
se 6 in via di cambiamento. por
ta tuttavia il peso della sopraf-
fa?ione e della misena. ELCO. 
una cosa ci pare di poter dire: 
non sempre si riesce a capue 
quanto. in Matteo Salvatore. sia 
canzone popolare \era e propria 
o canto d'autore. assimilazione 
di moduli originali o libera crea-
zione. E tuttavia. nell'un caso o 
neH'altro. le canzoni — in modo 
diretto e con linguaggi sorpren-
dentemente ricchi — riescono a 
portare alia luce questo mon
do. a renderlo palpabile. pre-
sente. vivo. Forse Matteo Sal
vatore arricchisce di troppa gra-
zia il suo cantare e questo. alia 
lunga, puo risultare manieristi-
co. II riscatto di questi piccxMi 
« vezzi » awiene tuttavia anche 
con le spiegazioni dei « contesti » 
delle canzoni, cioe con le testi-
nionian7e che quasi sempre sono 
improvvisate e per cio stesso 
hanno il sapore del vero. 

Accanto a Salvatore, nei re
cital. Adriana Doriani ha otte-
nuto un successo particolare. 
Di lei bisogna ricordare soprat
tutto la sicura presenza vocale. 
l'indubbio senso musicale e una 
presenza scenica rilevante. 

Entrambi. a nostro avviso. co
stituiscono una presenza non 
trascurabile nei panorama del 
canto popolare italiano ma so
prattutto in quel panorama di 
folklore meridionale ancora sco-
nosciuto o conosciuto in una 
dimensione assolutamente falsa. 
Calda accoglienza del pubblico. 
Si replica stasera e domenica. 

vice 

Sequestrato, fagliato 

e poi rimesso in 

circolazione 

« I I sesso 

degli angeli» 
II film Sesso der/li anpcli, <li-

retto da Ugo Liberatori e di-
stribuito dalla Titanus ieri e 
stato prima sequestrato. poi, 
nei giro di alcune ore. riain-
messo in visione a Genova. do
po che la pellicola aveva su
bito il taglio di quattro scene. 

II sequestro si era verificato 
su ordine del Sostituto procu-
ratore della Repubblica dottor 
Olivieri che aveva giudicato 
oltraggioso al pudore e troppo 
piccanti alcune scene tra don
ne. Poiche l'ordine di sequestro 
indicava con precisione le se
quenze incriminate, il produt-
tore. informato a Roma, prov-
\edeva egli stesso ai quattro 
tagl; e la pellicola veni\a di 
nuo'.o presentata in vi'ione al 
rribblico. 

da oggi in edicola! 
m2l22S22°Ji'»<. 

la rivista densa di idee 
e proposte "nuove" 
tutta da leggere tutta da guardare 
dedicata alia donna d oggi 
evoluta dinamica positiva. 

Com« dimagrire mangiando motto • bene / Gfi itinerari 
turistteo-gactronomici alia portata di tutti / Ricette veloci 
par piatti prelibati / Surgelati, Hofilizzati • diaidratati 
nella alimentazione moderna / Come arredare da aofl / 
Moda a cosmetica in caaa / ecc. 

FaaivU e e e e e e e e 

a video spento 
J.V SUPERFICIE - L'infor-
maziune e sempre stata il 
preteso punto di forza dei 
documentari di Gras e Cra
ven: un'mformazione molto 
rapida (anche troppo) e un 
po' generica come le imma-
oini che la accompagnano — 
si cammina sempre in su-
uerficie. Si accenna ai pro
blemi sull'onda di una pla
ce vole musichctta e la tra
smissione scorrc via verso 
un futuro immancabilmente 
mmliore. Questi documen
tari stanno tra ccrti brani 
dei cinegiornali e ccrti ser-
vizi da rtocalco: a volte, ci 
si pud trovare anche la no-
tizia davvero interessante. 
magari inconsueta. ma cio 
che domina e la trovata. la 
frase ad cfjetto die di so 
lito conclude la panoramica 
con una « .sinte.-ti ». Ẑ i tro-
\ata. ieri sera, ncl documen
tario su iMtina e stata quel
la dell'* italiano nuovo » die 
si formerebbe in questa cit 
ta. al centro della penisola: 
e un'immagine die dice ben 
poco (e prctende di dire 
anche troppo): ma. mes^a a 
suqgello del documentario, 
se la si aaUeva dittratta-
viente. pateva ri<ultare sun 
f/c-fitYi. Ln nvj/t(i. poi. e ben 
altra cosa. naturalniente. l.a 
parte put interi's^mid' del 
documentario di icrt <;cra e 
stuta quella die lui rupiar-
dato la bumjtca dell'Auro 
Pontino: Gras e Craveri han
no detto (pialcosa sulla fa
tica e sullo sprcco di rite 
iimonc die quell'oi>era costo 
— era solo qnalcasa. Veen 
della tragedia era piuttn^to 
fioco. le antentiche e gravi 
responsabilitd del fascismo 
crano solo sfiaratc; tuttavia. 
quel die s'e risto e ascolta 
to sara risultato inedito per 
molti tclespcttatori. La par
te che riguardava la seem 
da fase dello sriluppo di La
tino e della sua prtn^neia. 
invece. era priva di chiaro-

scuri. e. a momenti. come 
tiel brano dedicalo alia Cas-
sa del Mezwoicrno. diivn-
tava banalmente proi>agan-
diction. Mancava ogni rife-
rimento ai problemi rcali 
che I'industrializsazwne di 
Latina lia suscitato, al ro-
rescio specitlatiro di tante 
imprese, non esclusa. ad 
csempio. quella dt'iralleivi-
mento dei polli: ma anche 
questo e caralteristico dei 
documentari di Gras c Cra
ven. I iio.stri autori, infatti, 
credono ciecamente nei *pro-
gres*o» e anche questa se
rie di «ritrafri di citt<i» ri-
sente di questa fede incon-
dizionata. Cite ne<suno puo 
cuntraddire. perche le poche 
e sixirsc iiifern.sfe die in-
terrompono riniiilcrrotlo flui-
re del commento dello 
speaker sona costntite e 
montate in modo da servire 
da conferma alle te<i de
gli autori e da uipprc-
sentare una notn di * co
lore J>. 

• « • 
COMMOZIONE - It i i e oggi 
coiid'iiiia iriipai'it/diiit'tite a 
uuiDiare un ins-<"rto filmato 
dopo laltro sull'onda della 
v.nstalnia per le vecchie tra 
Miî sioru e (ill antichi per 
sonaogi della TV Ieri sera 
e stata la volta dt Mike 
lionaiorno, Domenica Modu-
<iw> ed F.ii(ienu) Dane^e' tip 
personaogi die. in ventd. riei 
loro different! caratteii. non 
sembrano molto miimli nei 
tempo. E. tuttavia. anche 
icii sera sul video ci sono 
^tati i soliti momenti di com-
moz'ume e le solite connra-
tttUiziimi, e'e stata la solita 
ana f/i famiolia (acccntuata, 
questa volta, dalle effiisinni 
tra Mike e la julanzata): 
questa trasmissione. in fon
do. sembra fatta piu per co 
lorn die vi partccipano die 
per il pubblico. 

g. c. 

preparatevi a... 
Almanacco (TV 1°, ore 21) 

Riprende stasera, con alcune Innovazlonl formal) (as-
senza del presentatore. testi sinteticl) e, si asseriscc, an
che con un diverso oiglio, la rubrica « Almanacco ». Sta
sera andranno in onda: c La corsa », un servizlo sugll ar
mament! nuclear! realizzato da Leandro Castellanl (che 
fu l'autore della trasmissione su Oppcnhcimer e di quella 
sull'operazione Alsos); un servizio sulla rianlmazione dl 
Fernando Armatl e Mino Monicolll (argomento di allualita, 
perche si collcga. com'e nolo, ai tmpiantl del cuore); una 
breve Inchiesta sull'oro di Claudlo Rispoll c Glno Neblllo 
e, infine, un incontro con la famosa attrice del muto Fran-
cesca Berlin!, realizzato da Maria Grazia Glovannelll. 

-• ** . Kf>* ," •** * 
';A<̂ v "v.: 

programmi V ^ ">Y.&s 
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TELEVISIONE 1' 
12.30 SAPERE - Difendlamo la vita (7> puntata) 
13.00 A TU PER TU 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
17.00 GIOCAGIO* 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI - Ambrogio e gli orologi 
18.45 CITTA' D'EUROPA: Conoscele Londra? 
19.15 SAPERE - L'uomo e la cilia (2« puntata) 
19.45 TELEGIORNALE 
21.00 ALMANACCO 
22.00 MERCOLEDI' SPORT 
23.00 TELEGIORNALE 

TELEVIS IONE 2* 
17.00 XI GIRO CICLISTICO DELLA SARDEGNA 
18.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.00 SAPERE - Corso di lingua inglese 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 DRANGO - Film 
22.40 L'APPRODO 

RADIO 

N A Z I O N A L E 
Giomale radio: ore 7, 8, 

10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6-i.i: Corso di lingua ".c-le-
&ca: 7.10: Musjca slop: l.Z'f. 
Pari e dispart; 7.48: len al 
Parlamento: 8 30: Le can
zoni del mattino; 900: La 
nostra casa: 9 06: Colonna 
musicale; 10.0-5: La rad.o 
per Je SCJO'.C; 10 35: Le ore 
della mjsica; 11.24: La don
na c?gi; 11.30: Antojogia 
musicale: 12 03: Con*.raptx*i-
to: 12 35: Si o no; 12.41: Pe-
nscop.o; 12 47: Punto e vir-
gola: 13 20: Appjntamcti'.o 
t^xi Ciaod.o Vil.a; 1.J54: Le 
milk; lire; 14.00: Trasm.s-
s:oni regtonali; 14.40: Zibai-
done italiano; 15 35: II gw>r-
nale di bordo; 15 45: Paraia 
d: succe^si; 16 00: Program-
ma per l p-.ccolr. 16 25: P J S -
saporto per un m:crofono: 
16 30: Canzoni napo'.etane: 
17.05: Vi par La un me-i:co: 
17.11: t g.ovani e 1'opera h-
r.ca; 17.40: L'approdo: 18 T0: 
Corso di hn?ua .na'e-e: 
18.15: Sui na<ri merer. : 
18 20: Per voi eiovan:; 19.12: 
Con?"jek>. romanzo di lfe«">r-
ge Sand: 19 30: Luna park; 
20 15: Una g.omata di so'e, 
di G. Dcisi; 20 50: Interval.o 
ma>ica!e: 21.00: Conce-to 
sinfonieo diretto da V. Gn; 
22.40: Chiara fontana; 23 00: 
O^gi al Parlamento;. 

S E C O N O O 
Giomale radio: ore (.30, 

7J0. iJO, 9J0. 10.30. 1130, 
12.15,13-30,14.30,15.30, HJ0 , 
17J0, 11,30,19.30, 21.30, 22 30, 
6 35: Svegliati e canta: 7.43: 
B:liard.no a tempo di zru-
sica; 8.13: Bjon viaf^io; 
8.18: Pari e dupan; .145: 
Va3entino Bomp'-ani; 8 43: 
Signcri rorchestra; 9.09: Le 
ore libere; 915: Romantica; 
9.40: Album musicale: ".0 00: 
Le awemure di Kick Car-

tor: 10.15: J JZZ panorama: 
Id 40: Corrado fermo po-
.v.a; 1 l.:i5>: U-ttere aperte; 
11.44: Canzoni degli anni 'CO; 
12.20: Trasmissioni regioaa-
li; 13 00: M'mvita a pran-
zo?; 13.55: Baccbetta ma-
g.ca; 14.00: Le mil!e lire: 
14 05: Juke-box; 14.45: Chu-
de Ciari e >a sua chitarra: 
14 55: Calcio: Juventui-K;n-
tracht; 16 45: Pomendana; 
16 55: Buon viaagio; 17.35: 
Clas^e unica; 13 00: Ap^n 
tivo in musxa; 18 20: N<m 
tjtto ma di tutto: 18 55: S ii 
nostri rrercati; 19 00: E' ar-
r.vato un ha^imento; 1913: 
Si o no: 19 50: Punto e v;r-
go!a; 20 00: Jazz concerto: 
20 50: Come e perche: 21.00: 
Italia che lavora; 21.10: No-
v ta divcwrrafiche america
ne; 21 55: Le move canzoni. 

T E R Z O 
Ore 10 00: Musiche davi-

cembalistiche: 10 30: L. Pe-
ro^i; 11.25: F. Canale e C. 
Bilba^re: 12 05: L'informa-
torc etnoTTKisico!o?o: 12 20: 
12 20: S'rumenti: il vio'.or.-
cello; 13 00: Concerto s:nfo-
n-eo diretto da O. Gerdes; 
14 25: F. Chorvn; 14 30: Re
ctal del soprano F. Wea
thers; 15 15: G. A. Capuzzi; 
15 30: R. Schumann e K. 
T^Io: 16.15: Setaccioli: 16.10: 
Co-npos:tori contemporanei; 
17.00: Le op:nioni degli al
tri: 17.10: GS operatori sa-
ntar i ; 17.20: Corso di I:n<?ua 
tedesca; 17.45: W. F. Bach: 
18 00: Notiz'e del terzo; 
18.15: Quadrante economico; 
18.30: Musica leg^era: 18 45: 
P:ccolo pianeta; 1915: Co> 
certo di o«ni sera: 20.25: 
Edgar Varesc; 21 00: M isica 
fuori schema: 22 00: II «ior-
nale del terzo; 22 30: Ineon-
tri con la narrative: 23 00: 
Musiche di E. Groskopf e 
G. Hiimel; 23.40: Rivista 
del!e rivistc. 
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