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Gli incassi del cinema 

Lo spettatore: 
un sovrano 
senza regno 

L'esperto In elaborazlonl sta-
tistiche del Giornale dello 
spettacolo (organo dell'asso-
clazione degll esercentl cine-
matografici) -non condlvlde 
quanto venlamo sostenendo 
da tempo in merito alia tra-
fiformazione dello spettacolo 
filmlco da intrattenimento a 
larga partecipazione popolare 
a divertimento rlservato a 
strati sempre plti rlstrettl (e 
abblentl) dl pubbllco. 

II nostro contraddlttore sfor-
na molte clfre nel tentativo 
di contestare la nostra anali-
61 (basata, e bene rlcordar-
lo, sull'enucleazlone del/e It-
nee tendemiall del settore). 
Potremmo rlbattergll dato su 
dato, percentuale su percen-
tuale, ma preferlamo rldurro 
questo arldo confronto for-
nendo al lettore solo pochl, 
slgnlficativl lndlcl, sofferman-
doci plu a lungo sul sub-
strato a politico » che e facile 
lntrawedere dietro tabelle ed 
elenchi di film. Nella stagio-
ne cinematograflca 1962/*63 1 
locall dl prima vislone Incas-
sarono 20 miliardl e 109 ml-
Uonl, pari al 15 per cento de
gll introiti dell'lntero mercato; 
sette annl dopo, nel 1969-"70, 
questo rapporto era salito al 
25 per cento (43 miliardl e 
208 milloni su meno di 180 
miliardl) con un aumento an
nuo superiore all*uno per cen
to. Tenuto conto, pol, che ne
gli ultiml tre anni lo lncre-
mento medio di cui hanno 
fruito 1 locall di prima vi
slone e decisamente plu alto 
dl quello del periodo prece-
dente, se ne pu6 dedurre una 
progressiva accelerazione del-
la tendenza alia concentrazio-
ne e la previslone che, entro 
un periodo relativamente bre
ve (otto/dleci annl), le sale 
del clrcuito primario polarlz-
zeranno piu della meta degll 
Incassi del settore. 

TJn'altra considerazione: 1 
clnematografi 11 cui biglletto 
d'ingresso costa piu dl 800 
lire hanno registrato nell'arco 
del quinquennio 1965-1970 un 
declso aumento per auanto ri-
guarda 11 numero del locall 
(dallo 0,77 all'1.8 per cento), 
gli spettatori (3,11 contro 5.5 
per cento) e gli incassi (11.68 
e 17.7 per cento). 

Le argomentazioni «politi
cise» del perlodico dell'AGIS 
si basano essenzialmente sul-
la convinzlone ohe lo spetta
tore e «il sovrano e il giudt-
ce dell'esito di uno spetta
colo a per cui 11 rapporto tra 
pubbllco e film diventa qual-
che cosa d'indefinibtfe, un'en-
tita quasi metafisica. cui non 
possono essere aopllcate co-
dificazfoni di sorta. 

A costo di rlsultare mio-
vamente « poco crediblll » agll 
occhi del nostro contraddlt
tore, vogllamo rlbadlre alcu-
ni gludizi su una struttura 
cinematograflca che continuia-
mo a valutare classista, ingiu-
sta e tutt'altro che «popo
lare ». 

L'estensore dell'artlcolo che 
stiamo esaminando lncomin 
cia 11 dlscorso affermando che 
la tt quasi totalita del produt-
tori attinae gli incassi (pre-
sumibllmente «1 plu Impor
tant! », n.dx.) nella zona pro-
fonda del mercato*: c\b con-
trasta sia con le affermazlo-
nl degll «Industrial! del ci
nema », 1 quail hanno spesso 

Sabaffo e domenica 

all'Ariccia 

Convegno 
sul cinema 

promosso da 
ANAC e AACI 

L'ANAC e la AACI — le due 
•ssociazKxii che raggruppano 
gli autori cinematografici italia-
ni — hanno indetto un Conve-
gno nazxHiale per il rinnova-
mento legislativo e struUurale 
del cinema itahano che si svol-
gera sabato e domenica pros-
simi nella sede del Ccntro Studi 
della CGIL, ad Ariccta. 

N'el dare notizia della convo-
cazxme del convegno. le due 
associazioni hanno emesso un 
comunicato congiunto nel quale. 
fra l'altro. sottolineano come la 
«crisi economica > che il no
stro cinema sta attraversando 
sia «utilizzata e gestita dagli 
industrial! del cinema per otte-
nere avalli. conferme e miglio-
ramenti alia loro politica e alia 
loro attivita attraverso il ricat-
to occupazionale che tende a 
coinvolgere lavoratori e sinda-
cati dello spettacolo > e denun 
ciano « la vclonta politica del-
I'esecuUvo di non rimettere in 
discussione I'attuale legge per 
la cinematografla — nata am 
bigua e cresciuta "non amhi-
gua" — cui e legata la sene 
di prowedimenti parziali e "leg-
gine" settonali le quali. mentre 
non nsolvono i problemi. crea 
no tuttavia oggettive difficolta 
di ordme tecnico perche il Par-
lamento possa poire all'ordine 
del gjorno il cinema tnteso nel
la sua glnbalita di problemi*. 

Al conve«no sono stati mvi-
tati a partecnare: i rappresen 
tanti f^'ia rr." CIS' e "" . 
le ACLI. l'MPL. la FILS-
CGll. la FUlsCISL f la bil. 
S-x"t.̂ coln Y\HC\. Is S\! (So 
c:eta atton italiani). I'XRIT 
(Aswia/mnr reaisti indipenden 
ti televisivi). ra«wi»zmne oro 
grammisti Rai TV. la Federa 
zione itahana Circoli del cine
ma, il Sindacato giornalisli cine-
mstsgralW. 

affermato che I proventi del-
le «prime visionl» costitul-
scono il prlncipale e plti im-
portante cespite del bilanclo 
economico di un film, sia con 
pratiche dl mercato che as-
segnano al primo periodo di 
sfruttamento percentuall di 
noleggio ben plu elevate di 
quelle appllcate agli ultimi 
passaggi. L'articolista passa 
quindi ad esemplificare il rap
porto tra prime vision! e re-
sto del mercato ricorrendo a 
gruppi di film scelti con cri-
teri quando meno discutibili. 

Un primo eienco e iorma-
to escluslvamente da pelllco-
le appartenentl a generi « con-
sumisticl, gastronomic!, dige-
stivl» (Zum, zum, zum, Don
ne, botte, bersagliert, Luana, 
la figlia delta foresta vergine 
e via celiando). Si tratta di 
prodotti concepiti apposlta-
mente per 1 «gironi» infe
rior! del mercato e che solo 
casualmente riescono a uscl-
re « decentemente » nelle pri
me visionl, per cui e del tut-
to owlo che traggano la mag-
gior parte del loro' Introiti 
dalla « profondita ». Stabilire 
che Cjamango ha ottenuto 
meno del sette per cento de
gll incassi dalle programmazio-
ni di « prima » e come costata-
re che le « 500 » non sono state 
progettate per correre a Mon-
za. Se l'esperto dell'AGIS vuo-
le utillzzare seriamente que
sto tipo di dati, perche non 
prova a calcolare 11 a peso» 
degll Incassi dei film che 
hanno avuto successo solo nel
le « vision! di profondita », rap-
portandolo alia mole globale 
degll incassi del settore? 

II secondo e terzo elenco 
(film che non hanno mante-
nuto nelle successive vision! 
ii ntmo d'incassi registrato 
al primo apparire, e opere 
economicamente deficltarie ad 
ogni livello) si basano su un 
equivoco: la trasformazlone 
degli effetti In cause. Come 
e possibile valutare la o re-
sa» di un film prescindendo 
dalle reali condizioni di mer
cato che gli sono state im-
poste? Con quale serleta si 
pud dedurre, solamente sul-
la base del livello degll in
cassi, che opere come Sot?-
versivi; I dannati delta terra, 
Un amico. Nostra Signora dei 
Vurchi... appartengono alia ca-
tegoria del «film cosiddetti 
impegnati socialmente, cultu-
ralmente (che molto spesso) 
risultano infarciti di velleita-
rtsmo intellettualoide, si di-
mostrano ampollosi ed oscu-
ri, quasi sempre immaturi 
come tecnica, come linguag-
aio. come pensieron. 11 che 
causerebbe uno sdegnato rl-
getto da parte del puobli-
co? Questo « ragionamento» 
dovrebbe, pol. essere avalla-
to dai bassi indici di gradi-
mento dei film «non consu-
mistici» trasmessl dalla tele-
vlsione. 

Osservlamo subito come 
aualsiasi comparazione perda 
di signiflcato se non si sta-
biliscnno real! condizioni di 
eguaglianza al momento del-
l'offerta. Chi pub sostenere 
seriamente che uno qualsiasi 
tra i film sopra cltati abbia 
goduto delle medesime faci-
litazioni che sono abitualmen-
te concesse alia plu retriva 
produzione mercantile? 

I a blocchl» dl noleggio, 1 
« sultanatl » delle prime visio
nl, l'utilizzazione del suppor-
to pubblicitario della grande 
stampa, rimbonimento del 
pubbllco attraverso I'uso clas
sista deU'informazione metto-
no oggettivamente in condl-
zlone d'lnferiorita l'opera an-
ticonformista rispetto al film 
a servo » del sistema. 
• II giornale dello spettacolo 
innalza peana alia liberta del
lo spettatore che, per esem-
pio a Roma, disporrebbe ogni 
sera di ttalmeno cento film 
diverst» tra cui scegliere. 
Questo non e affatto vero. il 
pubbllco pub solo dlstrlcarsl 
tra un centinaio di variazlo-
n! (piii o meno colorate, piu 
o meno in costume, plu o 
meno awenturose) dello stes-
so film. Le pellicole veramen-
te diverse sono state accura-
tamente respinte a! margin! 
del mercato o relegate In 
qualche «ghetto» rlservato 
agli inlzlati. 

II discorso vale anche per 
la televisione, ove gli indie! 
di gradimento hanno un sen-
so (per la verita abbastanza 
re'atlvo) solo quando siano 
collegati alia «collocazione » 
dello spettacolo nell'ambito 
della intera programmazinne 
radiotelevisiva (ora di tra-
smlsslone, canale dl vislone, 
proerammi trasmessi In alter-
nativa...). Tenendo conto di 
cib noi comunisti lottiamo da 
tempo per dotare la colletti-
vita di strumenti pubblic! che 
aprano spazi liberi nei quali 
opere e autori possano muo-
versi in piena autonomia e 
in una sostanziale posizlnne 
d'uguaglianza con la produ
zione commerciale. 

E non ci si venga a dire 
che questo vuol dire soffoca-
re la liberta. fare del cinema 
autoritarlo, instaurare il to-
talitArismo fllmfco. I ciiteri 
di democraticita e pluralita 
(estetica, Ideoloeica. oolitlca) 
con cui I nuovi strumentt cl-
nem.»tografic! pubblic! dovran-
no essere gestiti sono parte 
intearante della nostra lotta. 

Altro che « renders obbliga-
toria tx>r tutti» la vislone di 
cert! film! 

II nostro oblettlvo e esat-
tamente U contraiio: la reale 
Uberazlon*» deMo snettatore da! 
condfzionflmentl che gli sono 
Imoos'l dalla stnitrura del 
mercato e da! commerclintl 
df rrHulo'de 

Pendprp suf/momo e rp^non-
•ŝ bilo a'"*Ho s'eiso so*»ttato-
re rhe per qualeuno pu?> an
che esscrp sovrano. ma a nat-
to chp non gli si dfa alcun 
regno su cui govemare. 

Umberto Rossi 

II regista ci porta del suo nuovo film 

L'operaio di Petri 
non e un santino 

Nella « Classe operaia va in paradiso » una tematica che I'intelletluale affronta spesso da posizioni 
paternalistiche - Dal consumismo alia rivoluzione - Per la prima volta il nostro cinema entra in pie-

no nella vita di una fabbrica - Gianmaria Volonte nella parte del protagonista 

nai$ 

Un documento approvato dal la Giunta 

Via alia creazione del 
Teatro regionale toscano 

In preparazione lo statuto — II nuovo ente avrd una struttura di tipo 
articolato ch*. trovando a livello recionale un momento di coordinamento 

e di dibattito, esalterl I'autonomia delle singole iniziative 

le prime 
Cinema 

Peccato 
che fosse 

una sgualdrina 
Prosegue, al Centrale. la ras-

segna dei gruppi teatrali di 
ricerca. E* la volta della Com-
pagnia napoletana «Alfred Jar-
ry >. la quale, dopo aver affron-
tato il Faust di Marlowe, il 
Macbeth di Shakespeare e 1'ano-
nimo Arden di Feversham. si ci-
menta ora con un altro testo 
elisabettiano. Peccato che fosse 
una sgualdrina di John Ford. 
La secentesca tragedia narra 
I'incestuosa quanto verace pas-
sione fra Giovanni e Annabel-
la. frateUo e sorella. Lei. sco-
pertasi incinta. accetta la ma-
no del nobile Soranzo. ma cela 
a costui il nome del proprio 
amante. La verita, comunque. 
si viene a sapere: e Giovanni 

Maurice Chevalier 
soffrirebbe di 

lepressione nervosa 
PARIGI. 23. 

Maurice Che\alier soffrirebbe 
di depressione nor\'osa: k la 
voce che ciroola con insistenza 
oggi negli ambienti parigini del
lo spettacolo ui seguito al ri-
co\ero del celebre cantanteat-
tore airOspedalc amencano di 
Neuilly. 

Clossici 
del gangsterisnto 
al «Filmstudio 70» 
Oggi e domani verranno pfo 

grammati al Filmstudio 76 (via 
degli Orti d'Alibert l< — via 
della Lungara - tel. 65.04.61) 
due classici amencani degli an
ni '30 sul gangstcrismo. 

Oggi (ore 18.30 - 20.30 - 22.30) 
viene proiettalo, per la prima 
volta in Italia. City Streets 
(c Le vie della citta), di Reu
ben Mamoulian. con Gary Coo
per e Sylvia Sidney (1931); 
domani (ore 20.30 • 22,30) Scar-
face (1932) di Howard Hawks. 
con Paul Muni. George Raft. 
Boris Karloff. La rassegna si 
concludera venerdl 26 con un 
film il cui «clima» anticipa 
quello c nero > delle due altre 
opere: The Docks of New York 
(« I dannati dell'Oceano » 1928) 
di Josef von Sternberg, con 
George Bancroft, Betty Comp-
son, Olga Baclanova. 

mette per primo il suggello di 
sangue alia sciagurata vicenda, 
dando egli stesso la morte ad 
Annabella. poi a Soranzo. e 
spegnendosi sotto i colpi dei si-
cari del rivale. 

Naturaknente. il regista-atto-
re Mario Santella e i suoi com-
pagni trattano con molta liber
ta ropera di John Ford, ta-
gliando e cucendo secondo i 
bisogni d'una loro linea inter-
pretativa; la quale non e tut
tavia molto facile a districara 
dal viluppo dello spettacolo. Sul
la scena. disposte a semicer-
chio. akune baraccbette o ca-
merini. da cui i personaggi-in-
terpreti fuoriescono. o in cui 
rientrano per trovarvi rifugio 
e riposo: bambole. pupazzi. sa-
gome variamente ritagliate com-
pongono una decorazione da fie-
ra ambulante; una pedana im-
mette dal proscenio alia pla-
tea. offrendo la poasibilita di 
allargare qui lo spazio delta 
azione. Quest a. peraltro, si ba-
sa si sui movimenti. ma forsc 
piu sui suoni, che tendono fre-
quentemente a sostituire le pa
role: gemiti. mugolii, sbuffi. ver-
sacci creano un tessuto foneti-
co. che non manca di suggestio-
ne. all'inizio. ma ohe denuncia 
quindi — al di la del riferl-
mento ad altri modelli — una 
certa scarsezza di rigore nel-
resecuzione. Cio contnbuisce. 
a ogni modo. alia prevalenza 
del grottesco. tra i diversi lin-
guaggi saggiati e mescolati: m 
sostanza. ci sembra che 1'incc-
sto venga considerato da San
tella quasi come stmmento di 
lotta contro una societa ipocn-
ta. schiava di antichi tabu (si 
\eda l'onnipresente e ripugnati-
te figura del frate); ma che la 
< assurdita > d'una tale rivolta 
inclini poi tutta la materia dal 
dramma verso la farsa. Senza 
dubbio, in siffatta prospeUiva. 
la storia d'amore perde ogni 
sublimita. e rischia di ricadere 
sotto quella condanna morali-
stica. che pur si vorrebbe ne-
gare. 

Mario Santella. la matronale 
Maria Luivi 5>ante!Ia. Roberto 
Boldrim. Marrio Onorato. Dely 
De Mayo. Maurizio Niccdini 
spendono alia ribalta molte. ge-
nerose energic: nei toni esa-
sperati della rappresentazione 
(elementi scenici di Maurizio 
Pari. Renato Bozzaotra. Ange-
lo De Falco. costumi di Renato 
Bozzaotra. musiche di Alfredo 
Profeta) e difficile tdentificare 
talenti individual!. A tutti rico-
nosceremo una discreta capa-
cita di usare il proprio corpo 

« per costruire immagini teatra-
j \i: ma qucsta capacity andreb-

be rafflnata. sottoposta a una 
dura disciptina. a una stretta 
sorveglianza intellettuale. Sen 
za di che. si finiscc nel folclo-
re deU'avanguardia. 

Applausi abbastanza nutriti, e 
qualche dissenso. Si replica. 

»g. sa. 

Dalla nostra redazione 
FTRENZE. 23 

La Giunta regionale tosca-
na ha deciso di acoogliere la 
proposta dell'assessore regio
nale alia Cultura. Filippelli, 
per la costituzione di un ente 
denominato < Teatro Regiona
le Toscano >. 

Partendo dalla ~ ricchezza 
delle iniziative a livello pro-
duttivo. distributivo e di ma-
nifestazkmi del tipo della Ras-
segna dei Teatri Stabili e del 
Teatro popolare di San Minia-
to, la Regione — rifiutando 
uno schema di teatro a gestio-
ne pubblica accentrato ed om-
nicomprensivo — propone una 
struttura di tipo articolato che, 
trovando a livello regionale 
un momento di effettivo coor
dinamento e di dibattito, esal-
ti I'autonomia di ogni singola 
iniziativa o di ogni singolo 
ente. 

L'Ente Teatro Regionale — 
la cui proposta e condensata 
in un documento — dovra 
quindi coordinare e finanzia-
re le iniziative teatrali esi-
stenti o in formazione, pro
fessional! o spontanee. che 
abbiano comunque nel c tea
tro popolare > di Strehler il 
nucleo trainante e qualificante. 

L'Ente dovra distribuire le 
attivita teatrali in tutta la re
gione. dovra acquisire alia ge 
stione pubblica e do\Ta rivi-
\ntab'zzare le sedi teatrali esi-
stenti in Toscana e di perii 
nenza di Enti pubblici. dovra 
promuovere e organ rzzare con-
vegni. seminari. corsi di stu
dio. attivita editnriali per fa-
vorire la conoscenza della cul
tura teatrale in collegamento 
con la scuola 

L'Ente — che sara promos
so dalla Regione con gli Enti 
Iocali — si varra dei finan-
ziamenti dello Stato e degli 
Enti pubblici. puntando sul 
carattere sociale della gestio-
ne. oo'nteresvindo con Comu-
ni e Province. le assodazio
ni dei lavoratori e gli orga-
ntsmi di massa: sindacati. 
ARCI, ACLI ecc 

E* intanto gia in corso di 
approntamento uno statuto 
delI'Ente e la Giunta ha de
ciso anche di richiedere che 
sia iscritto all'ordine del gior 
no della IV Commissione per-
manente del Consiglio fl do 
cumento approvato ed ha inol 
tre dato mandato a 1 Passes so 
re Filippelli di riunire enti Io
cali. associazioni ed istituzio 
ni interessate per conoscere 
le opinion! e formula re i mo
di e le fast di concreto awio 
dell'miziativa. 

E' sacrilegio criticare l'ope
raio? Cosl si pud riassume-
re I'interrogativo che Elio 
Petri si e posto e al quale 
ha cercato di rispondere nel 

montando. Titolo, almeno per 
ora, La classe operaia va in 
paradiso. Curioso, non e'e 
dubbio. 11 regista, candidato 
all'Oscar per il suo Indagi-
ne su un cittadino al di so
pra di ogni sospetto, ha por-
tato stavolta la macchlna da 
presa all'tntemo di una fab
brica. E' la condizione ope
raia il tema che lo appassio-
na, anche se, naturalmente, 
ha esemplificato I'jargomento 
raccontando la storia in par-
ticolare di un uomo: un ope
rate, appunto, vittima persi-
no consapevole dell'ideologm 
piccolo-borghese, di cui si nu-
tre la societa consumista. 

«E' rischioso parlarne — 
dice Petri. — L'tntellettuale 
ha, nei confronti del perso-
naggio operaio, una posizione 
paternalistica. L'operaio e un 
santino che non si pub toe-
care. L'tntellettuale, io stes
so se vuoi, nell'approccio con 
l'operaio lo circonda dl un 
alone cattolico, un alone di ri-
morso: il nostro e senso di 
colpa. Posiztone troppo como-
da, perche siamo proprio not 
i portatori di una ideologia 
piccolo-borghese. E per sgra-
varci di questa specie di fru-
strazione bisogna ricorrere a 
Marxv. Petri sembra fare 
semplici enunciazioni. Sono, 
invece, temi e problemi che 
gli ronzano per la testa da 
tempo. Lo lasciamo parlare. 
(i L'operaio va visto cosl co
me i. Non solo come sfrutta-
to. ma come personaggio sul 
quale grava tut to il peso ne-
gativo della societa borghese, 
perche anche psicologicamen-
te questo peso va a finire 
sulle sue spallea. E Petri ri-
torna a Marx. « / / marxismo 
tl vieta ogni moralismo, ogni 
autocrocifissione, ogni rimor-
so. L'operaio e il protagoni
sta dello sviluppo economi
co del nostro paese, ma come 
vittima di questo stesso svi
luppo economico non ha nes-
sun dominio sulla propria esU 
sterna. Qual e lo scopo della 
sua vita? II danaro, cosl co
me per Vindustriale. Ma il da
naro. agli operai, serve solo 
per sopravvivere. Infatti, a lo
ro non arriva alcuna eco di 
problemi culturali, nessuna 
possibility quindi di usare qli 
strumenti culturali. Gli riman-
gono solo i piu semplici. quel-
li della propria ragione: so
no nella situazione del massi-
mo condizionamento». <r Per 
esempio — si infervora Pe
tri — dopo otto ore di lavo-
ro in fabbrica, quale rest-
sterna ha un operaio davanti 
al fenomeno del condlziona-
mento televisivo, un conditio-
namento che e poco defini
te fascista? La capacita criti-
ca di ragionamento e assai ri-
dotta, trascurabile. L'unica 
forma di cultura che gli re-
sta e I'impegno politico. Tor-
ntamo — dice Petri — af-
I'operaio medio. Costui e un 
prodotto di laboratorio, pre. 
ordtnato daali alambicchl del 
la societa; e il massimo pro
tagonista e la massima vitti
ma della societa ». 

«II personaggio centrale 
del mio film e, proprio, tin 
operaio medio, cottimista e 
consumista, per il quale il la-
voro estraniato e l'unica for
ma di vita. Non gli rimane 
altro da fare — dice Petri 
— che lavorare come un for. 
sennato. Ed ecco che fl no
stro uomo. il quale si chia 
ma Lulu fun nomignolo non 
raro al Nord). si trova nel 
mezzo dl una lotta che nella 
sua fabbrica si accende sul 
problema del cottimo. La lot
ta ha due fronti- da una par
te ci sono i sindacalisti che 
vogliono contrattare: dall'al-
tra premono ai concetti della 
fabbrica giovani studenti, che 
spingono per le soluzioni uto-
pisttche del "tutto e subito". 
La struttura del film e sem-
plice — continva Petri — La 
macchtna da presa riferisce 
sui rapporti dt Lulu con la 
famiglla fconfuslone sentl-
mentale. semunUla. w materia 
lismo» borohese): i rapporti 
con la fabbrica fscontro con 
i superiort, con i compagnt 
di lavoro. con se stesso); t 
rapporti con le forze che pre
mono ai canceUi, ma che egli 

Michele Morgan 

presiedera la giuria 

del Festival 

di Cannes 
PARIGI. 23. 

Michele Morgan presiedera 
la giuria del prossimo Festival 
di Cannes, in programma dal 
14 al 28 maggio. L'unico altro 
membra sicuro della giuria e 
lo scrittore amencano Erich 
Segal. Le dichiarazioni di Mi
chele Morgan, in merito a que
sta sua attivita. sono state al 
quanto smgolan: «L'idea di 
giudicare dei film non mi sor 
rideva all'inizio. Poi ho pen-
sato che era una esperienza da 
tentare. tanto piu che. in quel 
periodo. non ho nicnte di me-
glio da fare*. 

controcanale 

gla contiene dentro di se. II 
mio uomo non sa che fare, 
ondeggia. Ci, latente in lui, 
il timore di finire pazzo co
me il suo amico, operaio an-
ch'egli, un uiiivisiu cite, vac-
ciato dalla fabbrica, e priva-
to, quindi. degli strumenti di 
soprawivenza, e impazzito 
davvero. E il rapporto che 
Lulu ha con l'operaio rinchtu-
so nel manlcomio e l'unico 
vero rapporto culturale e uma-
no che egli ha con la realta. 

«Alia fine, da questo con-
trasto di idee, di pensieri 
confusi, nasce in Lulii uno 
squarcio, un barlume. quasi tn 
forma di soano: unlca solu-
zione e la rivoluzione proleta
ry. Un'idea per lui diventa 
chiara: e'e un muro nelle no-
stre teste, e fuori di not, che 
va abbattuto: e U muro del 
profitto, del salario, del de-
naro. dell'indlviduallsmo ». 

Anche nella Classe operaia 
va In Paradiso Petri ripren-
de, accanto al tema del ses-
so — l'operaio ha una vita 
sentimentale assai complica-
ta: ha una moglie da cui e 
separalo, vive con un'altra 
donna, ma non vuole fare 
I'amore nelle ore comandate 
dal padrone e doe di not-
te, bensl di giorno, magari 
durante le ore di lavoro — 
il tema della nevrosi gia trat-
tato in Indagine. LI si trat-
tava di nevrosi da potere, 
qui di nevrosi da alienazlone, 
da scissione continua dell'in-
dividuo condizionato dalla so
cieta borghese. Petri sottoli-
nea che nelle fabbriche s i se-
gni di questa matattia sono 
notevoli e legati esclusivamen-
te al tempo dato. al tempo 
venduto. La malattia di Lu
lu si pud quarire abbattendo 
il muro che e dentro di lui 
e fuori di lui, e questo si-
gnifica fare la rivoluzione a. 

Anche stavolta Petri — che 
ha avuto come valido colla
borator sia per il soggetto, 
sia per la sceneggiatura Ugo 
Pirro — ha voluto per inter-
prete prlncipale Gianmaria 
Volonte 
' Le difficolta tecniche in-

contrate nel realizzare il film 
non sono state poche. Innan-
zitutto si e posto il proble
ma di trovare una fabbrica 
in cui girare molte scene. Il 
suggerimento e venuto da un 
smdacalista della Camera del 
lavoro di Roma: a Novara 
e'era e e'e la Fatconi, co-
struttrice di ascensori, in gra
ve crisi Alia cortesia di un 
magistrate, che sovrlntendeva 
alia aesttone dell'azienda. e da 
atlribuire la possibility di el-
tettuare le riprese nello sta-
bilimento. Al film hanno par-
tectpato. come interprets ac 
canto a professionisti presi 
quast tuttt dal teatro — un 
uso caro a Petri — molH 
operai della Falcont. <r Abbia-
mo, Pirro ed io, potuto veri-
ficare dal vivo, doe attraver. 
so i contatti e le discussio-
ni con gli operai. at quali 
tacevamo interpretare te va-
rie parti, cib che avevamo 
scrltto a tavoltno. Devo dire 
che non sono mancate te 
messe a tuoco. ma non ci so
no stati camblamenti sostan-
ziali. Anche gli attori profes
sionisti, e Volonte in primo 
luogo, hanno partecipato a 
questo lavoro di verifica». 

Fare un film su questi te 
ml non e facile, e Petri si e 
messo in una situazione che 
lui stesso giudica rischtosa. 
Non mancheranno le crittche, 
le polemiche, e il regista di
ce di saperlo. «Nemmeno i 
padroni della Fiat diranno 
che gli operai sono cosl », sot-
tolinea scherzoso. E aggiun-
ge: wMi attaccheranno. lo so. 
Ma non mi displace. Se sa
rd riuscito a porre it pro
blema che una lotta politica 
corretta deve portare con-
temnoraneamente i suoi colpi 
contro le strutture borghest 
nelle loro rappresentaziont 
esterne e contro cib che di 
esse st proietta nella nostra 
coscienza. sarb soddisfatto *. 
t> pr >blema. come si vede. i 
cuelln della duplicita di una 
lotta contro le strutture e 
contro te sovrastrutture. tn 
mnmentt che tendono a se-
pararsi Chtediamo a Petri 
come ha visto la questione 
dello presenza del partita nel
la fabbrica. Ci rispnnde che 
il paitito — a suo parere — 
ha delegato troppo spesso t 
provri comviti at sindacato. 
creando dei vuoti. Riteniamo 
ci sia. in questa aflermnzio-
ne. e net qvntfro che oer ta
le aspetto. potra offrire fl 
Him. un pericolo di estremtz-
zazione. 

E' questo che abbiamo rife-
rito. comunque. un dialogo m-
solito e abbastanza stngolare 
con un regista italiano Ed e 
la pnmn rottn. se non errta-
mo che tl noUro cinema e« 
tra in pieno nella vita di una 
fabbrica. 

La classe operaia va In Pa
radiso o come si chiamera 
definilivamente U film, solle 
verb certo discussioni e con
fronti di idee. Cosl tra git 
uomtni di cultura come nel
le file del movimento ope
raio Ragtone piu che suit I 
ciente per attenderne con in
terest? tutto snecutle I'utcita. 
Ma se ne parlera solo al
l'inizio delta proximo tttmo-
ne ci'iematograiica. in autun 
no Che posia e**pre un *au-
tunno caldo* per il cinema 
italtano? 

Mirella Acconciamessa 
NELLA FOTO: Gianmaria Vo

lonte in una scena del film. 

LA FIDUCIA DI MISASI - Era-
vamo stati facili profeti nel pre-
vedere che Spazio. promuovendo 
I'incontro tra gli studenti di 
Reggio Emilia e il minislro Mi-
sasi. avrebbe finito per slroz-
zare sul nascere il discorso sul
la democrazia scolastica, man-
dandola ad arenarsi sulle sec-
che delle consuete < buone iri-
tenzioni > governative. 

Intanto, osserviamo che dal-
I'incontro sono state escluse del 
tutto quelle voci di contestazio-
ne che nella pur breve cronaca 
filmata della puntata preceden-
te si erano udite: i filmali 
« riassuntivl *. che introduceva-
no I'incontro. si riferivatto sol-
tanto a tre interventi che si col-
locavano tutti dalla stessa par
te. Cosl, la discussione tra stu
denti e minislro non ha nemme
no sfiorato temi come quello 
del reale potere delle assemblee 
€ delle % consulte » o i'altfo uti 
rapporto tra azione nella scuola 
e azionj politica generate. 

In reoltd. il « dibattito >, si e 
risolto in una sorta di piccolo 
conferenza stampa di Misasi: 
anche perchd. mancando a mon-
te dell'incontro una attenta in
dagine crilica sulla situazione, 
si e avuto semplicemente il con-
sueto < scambio di opinioni » tra 
min'istro e studenti. senza alcu
na possibilita di verifica con-
creta sulla base della realtd (e 
sono tranauillamente passate, in 
questo modo. incredibili offer-
mazioni di Misasi, come quella 
secondo la quale il governo oggi 
opererebbe per garantire il *dl-
ritto alio studio * all'universita!). 

Gli studenti hanno tentato. in 
qualche modo, di coslringere il 
ministro sul terreno delle con-
statazioni della realta elemen-
tare (uno gli ha chiesto inae. 
nuamente addirittura se credes-
se davvero in quello che faceva: 
e avremmo voluto vedere che 
il ministro avesse risposto che 
no. non ci credeval): ma. alia 
fine, tutto si e risolto in una 
dichiarazione di fiducia di Mi
sasi. Non molto sorprendente. 
dal momento che in questo mo
do il minislro deH7strii2ione 
esprimeva, vedi casi, fiducia in 

se stesso c nell'azione del go
verno cui partecipa. 

DONNE RIBELLI - E' cer-
iamentc positivo tl fatto che 
Boomerang tenda ad allargare 
la sua tematica oltre i confini 
della tradizionale * cultura » • 
in rapporto con Vuttualitd (co
me d avvenuto. anche nell'ulti
mo numero. coi servizl sui cal-
ciatori e sulle slavine). Tutta
via, la struttura stessa della 
rubrica, ciod la brevitd dei sum 
servizi. e il taglio delle inizia-
(I'DC finiscono poi qusi sempre 
per snaturare questa tendenza 
e per ridurre, come abbiamo 
detto altre volte, Boomerang 
nell'ambito di un «impressioni-
smo» che ha ben poco a che 
fare con la ricerca e con Vana-
lisi: al massimo si finisce per 
offrire al telespettatore una se-
rie di spunti del tutto fuoaevoti, 

Questa e stata. in parte, an
che la sorte del servizio di Mar
co Montaldi sul « Nuovo femmx-
nismo > in alcuni paesi europet. 
Montaldi, ci sembra, ha cerca
to di meitersi dinanzi al pro
blema rifiutando quell'ironico di-
stacco di maniera tanto facile 
in questi casi (e, nella circo-
stanza, facilitato a volte anche 
da eerie manifestazioni eslerio-
ri delle « nuove femministe »): 
ma. dovendo procedere a volo 
'uccello. ha finito per rappre-

sentare ogoeilivamenie tutte le 
cose sullo stesso piano e, d'al-
tra parte, non ha potuto evitare 
che le immagini finissero per 
sottolineare proprio i motivi 
piu effimeri (vedasi la sequenza, 
inopportunamenie posta a con-
clusione, sulla balzana sculfri-
ce). E, infine, non ha potuto 
nemmeno accennare alia lunga 
battaglia delle donne che. in 
varie fasi e su piani profonda-
mente diversi. ha preceduto 
nei decenni queste recenti < •-
splosioni». Si dird che il tema 
verrd ripreso nella seconda st
rata di Boomerang: ma ci tocca 
ripetere che questo non e un 
rimedio sufficiente perche la &\-
stanza di tempo tra un numero 
e l'altro non aiuta la confinuffd 
del discorso. 

g. e. 

oggi vedremo 
ORIZZONTI - GIOVANI 
(1°, ore 17,45) 

II «teleragionamento a premi> diretto da Giulio Macchi e 
Angelo D'Alessandro. affronta oggi il tema del cgene>: i r»-
sponsabili dei caratteri ereditari che sono contenuti nei cromosomi 
del nucleo della cellula (i telespettatori potranno vedere il modulo 
di un cromosomo in scala molto grande). Questa breve defini-
zione e ben lontana daH'illustrare cosa sia un «gene *: ed * 
precisamente a questa domanda che la rubrica rispondera attra
verso la discussione fra alcuni professori (Graziosi, Falaschi e 
Guerrini) e gruppi di studenti di Roma, Napoli e Salerno. La tra-
smissione comprende anche una intervista con il professor Luria, 
premio Nobel per la medicina per il 1969. 

L'ULTIMO PIANETA 
(1°, ore 21) 

Seconda puntata del programma-inchiesta di Gianluigi Poli. su 
testo di Alberto Baini e con la consulenza di Giorgio Tecce che 
affronta il tema del rapporto uomo-natura e della distruzione del 
patrimonio ecologico. La tesi 6 che i veleni prodotti dalla tecno-
logia stanno ormai uccidendo 1'intero pianeta: tanto che anche 
zone come 1'AIaska o 1'Amazzonia presentano fiumi. laghi e marl 
fortemente Inquinati. mentre le citta — grandi o piccole che siano 
— cominciano ad essere sopraffatte dal problema dei rifiuti. Gli 
ammonimenti a porre riparo a questa situazione. tuttavia. non pos
sono andar disgiunti da un esame della situazione sociale: giacche 
ancora una volta. non e lo sviluppo della scienza ad uccidere 
ruomo, bensl il modo abnorme in cui la sviluppa la societa capi-
talista (lo sa bene, ad esempio. Nixon che ha lanciato negli USA 
la battaglia contro l'inquinamento per distogliere l'attenzione po
polare dalla guerra nel Vietnam: e s'e trovato in breve con un 
altro capo d'accusa contro I'attuale struttura sociale statunitense). 

RISO AMARO 
(2°, ore 21,20) 

II terzo film della serie dedicata al cinema italiano e stato rea-
lizzato da Giuseppe De Santis nel 1949. Ebbe. a suo tempo, uno 
straordinario successo: in parte per la vigorosa efficacia con cui e 
descritta (sia pure in termini avventurosi) la vita delle mondine. 
in parte per l'esplosiva presenza di Silvana Mangano (divenuta 
celebre per una vivace danza in mini-pantaloncini e calze nere!) 
che lancia cosi il mito delle «maggiorate». Altri interpret! sono 
Raf Vallone, Vittorio Gassmann. Nico Pepe. Maria Grazia Francia. 

program mi 
TV nazionale 
10,25 Commemorazione 

dello eccidio delle 
Fosse Ardeatine 

12,30 £apere 
Io dico tu did 

13,00 Nord chiama Sud 
13,30 Telegiornaie 
17,00 II gioco delle cose 
1740 Telegiornaie -
17,45 La TV dei ragazzi 

Onzzonti-giovam 
18,45 Incontro a tre 
19.15 Sapere 

TJ minore e la legge 
19,45 Telegiornaie sport 

Cronache del lavoro 
e dell'economia 

2030 Telegiornaie 
21.00 L'ultimo pianeta 
22,00 Mercoledl sport 
234)0 Telegiornaie 

TV secondo 
21,00 Telegiornaie 
21.20 Riso amaro 

Flm di Giuseppe De 
Santis. 

23.10 Medicina oggi 

Radio 1° 
Giomaie ratio: ere 7. S, 

12. 13. 14. IS . 17. 20. 23.10; 
6: Mattutino mu*tcal«; 7.10? 
Rrfiom anno primo; 7.25: L« 
nostra orchestra di music* ley-
flera; S.30: La canton i dal 
inatlino; 9.1S: Voi ad iO: 10: 
Spaciau CR: 12.10: La can-
torn di Sanremo 1971; 12.31: 
Fadarico eccatera ectetera; 13 
a IS: Oft lOckay. 14.10: 
Buon pomeriyjio; 16: Pro-
flranuna per • piccoli: • Git 
amtci di Soma »i 16.20: Par 
*Oi fltovani; I t . I S : Carnal mu-
sicala: 18.45: Cronacha dal 
Menoftorno: 19: Interprati a 
Confronto- lohan SaOaslian 
•achj 19,30: Musical: Can-
coni a mothrl da cataort com-
madla mustcali; 20.20: Silan-
tto afcltato. di Alfonso Lato: 
21.55-. Concarto dal trio $*k-
donwtia Chung Kannfiesaer: 
22.30: II firaakatchaa. 

Radio 2° 
Giornaia radio: ora 6,25 

7.30, e.JO. 9.30. 10.30. 
11.30. 12.30. 13.30 15.30. 
16.30 17.30. 19.30. 22.30. 
24s 6: I I maltiniara 7.40: 
Buonfiorno con Enso Cuarinl 
• Lucia Altiarli S.40: Suonl a 

color! daU'orchattm 9.SOi 
K Un aibero erases • Broo
klyn ». di Batty Smith; lO.OSt 
Canzoni par tutti; 10.35: Cftio-
mata Roma 3 1 3 1 ; 12,35: For
mula uno. Spettacolo condotto 
da Paolo Villanio-. 14,30: 
Trasmissionl reajonali; 15,40: 
Class* umca; 16.05: Studio 
aperto; IS . IS : Loo* Playins; 
18.30: Spscisla GR; 19.02: 
Recital con Fausto Cfefiano • 
Mario Canst; 20.10: I l moo-
do deiropera; 2 1 : Caccia al 
tesoroi 22: PottronhwinMi 
22,40: La portatrica dl pane, 
41 Xavier de Montepln; 23,05: 
Music* leaser*. 

Radio 3° 
Ora 10: Concarto dl apertw-

ra; 11 : I concarti di Jokann 
Seaastian Bach; 11.40: Musi
che Italian* d 'of i i ; 12,20: 
Muslcha parallels 13: Iftter-
mezia; 14.30: Melodramma In 
sintesi: • L'amKO Fritj ». Ope
ra in tre altl di Piatro Sardon. 
Musita di Pietro Mascasni; 
15.30 Rilratlo di autore: Pa
blo O* Sarasete 16.15: Orsa 
minora: In vino verita*; 18: 
Notme del terro; 18.45: Pic
colo pianeta; 19,15: Concerto 
di ogni sara; 20.15: II proble
ma daila pace nel mondo con-
temperanco; 2 1 : I I al omasa 
dal terto; 21.30: Mehhsr 1B71. 


