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II PCI: dare al cinema 
una politica di 
ampio respiro 

civile e culturale 

AII'Ariccia sabato e domenica 

Larghe adesioni al 
convegno ANAC-AACI 

II carattere dl vero e pro-
prio avvenimento rappresen-
tato. nel mondo. del cinema. 
e tra le forze impegnate nel-
la battaglia per il nnnova-
mento delle strutture cinema-
tografiche, dal convegno 
«Cuntru le strutiure di oggi 
per il cinema di domani > 
promosso dalle due associa
tion! di autori. ANAC e AACI. 
va molto al di la del fatto 
specifico che si tratti della 
prima iniziativa urtitaria del 
le due associazioni di autori 
• tre anni dalla scissione 
del '63. Infatti. come d sotto-
lineato in un comunicato dif
fuse dai promotori « all'iner-
zia dell'esecutivo — nell'af-
frontare i problem.' del cine
ma nella loro globalita — ha 
corrisposto finora la manca-
ta unita degli autori. tecnici. 
attori e lavoratori del cine
ma. delle associazioni di ca-
tegoria e dei sindacati. del
le organizzazioni democrat!-
che del pubblico. dei giorna-
listi cinematografici. ecc.. 
sull'indirizzo e il contenuto di 
fondo di un reale rinnova-
mento legislative e struttu-
rale. Trovare questa piatta-
forma unitaria, dibatterne i 
punti nevralgici P discrimi-
nanti. verificarsi. contarsi 
con le grandi confederazioni 

del lavoro che rappresentano 
i fruitori del mezzo cinema-
tografico (reali e potenziali) 
sono lo scopo e la ragione del 
Convegno». Questo si terra 
come I gia noto. sabato e do
menica al Centro studi della 
CGIL ad Ariccia. 

Tale contenuto. di cosl evi-
dente e piu generate portata. 
6 stato immediatamente rac-
colto da tutta una st*rie di 
organismi rappresentativi che 
hanno dato immediata ade-
sione: la FIOM. che parte-
cipera al Convegno con una 
relazione sui problemi della 
informazione in rapporto 
con il lavoratore-utente; 1 sin
dacati di categoria FILS. 
FULS ed UIL-Spettacolo: la 
Societa Attori Italiani (SAI). 
1'Associazione ricreativa cul
turale italiana (ARCI). l'As-
sociazione registi indipenden-
ti televisivi (ARIT). la Fede-
razione italiana Cineforum. la 
Federazione italiana circoll 
del cinema (FICC) e una 
rappresentanza del Sindaca-
to nazionale giornalisti cine
matografici italiani. 

La maggior parte" di que-
ste associazioni e organismi 
interverranno con relazioni 
sui punti previsti nell'ordine 
del giorno dei lavori. 

Un clamoroso annuncio 

Sinatra sceglie 
la vita privata 

II canfante-attore deciso ad abbandona-
re il mondo dello spefftacolo e la politica 

Vivo successo 
a Milano della 
«Madre» di 
Brecht-Gorki 

MILANO. 24 
Vivo successo ha riscosso La 

tnadre. la riduzione drammatica 
di Beltolt Brecht dall'omonimo 
romanzo di Massimo Gorki pre-
sentata ieri sera al Teatro Li-
rico di Milano. dalla compagma 
tedesca cShaubouhne am hal-
leschen ufer >. Gli attori. che 
hanno dato vita nel 1970 al 
primo collettivo teatrale della 
Repnbblica federale tedesca. 
Bono stati a Iungo applauditi 
dal pubblico. 

Nella rappresentazione di due 
vite che si intrecciano. quella 
della madre Pelagia Vlassova 
(Therese Giehse) e del figlio 
Pavel Vlassov (Heinrich Giskes) 
viene posta — come e noto — 
in risalto la graduate presa di 
coscienza della classe operaia 
russa. Lo spettacolo e diretto 
dai registi Schwiedrzick. Steckel 
e Stein: le musiche sono di 
Peter Fischer e rallesUmento 
ocenico di Klaus Weiffenbach. 

Alfri due film 
selezionoti 
per Cannes 

PAR1G1. 24 
Altri due film sono stati se-

lezionati dal direttore del Fe
stival di Cannes. Robert Favre-
Le Bret, per la mamfestazione 
cinematografica francese. in 
programma dal 14 al 28 mag-
gio. Si tratta dello spagnolo 
Goya, di Nino Quevedo. e del-
rungherese Amore. di Karoly 
Makk. 

Muore in un 
incidents stradole 

il registo 
Basil Dearden 

LOXDRA. 24. 
II noto regista britannico 

Basil Dearden e morto ten sera. 
in un grave incidente stradale, 
awenuto vicino a Brentford sui-
1'autostrada M4. 11 regista sta-
*a tomando a Londra dagli 
atudi cinematografici di Pi-
newood dove dirigeva un film 
western. 

Tra i film di Dearden. alcuni 
sono abbastanza noti anche in 
Italia. Ricordiamo. tra gli altri. 
Cuore priowniero |1SH6>. Fri-
da. Vamante straniera (1947). 
Sarabanda tragica (I94A). La 
gabhia d'oro e I aiovam ucci 
dor.G. un film <sulla pohzia in 
glese (1950). Olln in augualo 
(1951). il pregevole Victim 
(1961) e Khartum (1966) 

II suo ultimo film The man 
tcho haunted himself parlava di 
un uomo che resta vittima di 
un incidente stradale proprio 
•uU'autostrada M4, vicino al 

in cui Dearden c morto. 

PALM SPRING. 24 
Frank Sinatra ha annunciato 

che si ntira dal mondo dello 
spettacolo L'annuncio e conte
nuto in una lettera che Sinatra 
ha inviato ai suoi famihan e 
copie della quale sono state 
inviate anche ad alcuni amici. 
Sinatra senve che non ha pro-
getti concernenti film, televi-
sione o attivita di incisione m 
canzoni e aggiunge che la sua 
decisione e defmibva e com-
prende anche la partecipazione 
ad attivita politiche oltre che 
l'attivita nel campo dello spet
tacolo. 

Sinatra — che ha 55 anni — 
nella lettera. espnme la spe-
ranza di poter trascorrere piu 
tempo con la sua famiglia. con 
gli amici pio inttmi e forse di 
poter «senvere un po » Egh 
aggiunge moltre che gli pia-
cerebbe una attivita nel campo 
dcll'insegna memo 

L'annuncio del ntiro di Sina
tra e giunto quattro mesi dopo 
che la Warner Bros ateva me-
lato che rattore-cantante era 
stato costretto a ntirarsi dal 
cast del Tilm Dead right in U-
vorazione a Hollywood. Nel film. 
Sinatra avrebbe dovuto interpre-
tare la parte di un polizioUo: 
pare che egli sia stato costret
to a ntirarsi a causa di una 
affezione alia mano destra che 
gli procura dolore e rastidw. 

Sinatra, che ha un apparta-
memo a New York e una casa 
a Beverly Hills, trasvorre la 
maggior parte del suo tempo a 
Palm Springs Sua madre vive 
con lui 

Kgh cominctA la sua camera 
come cantante prima con I'or-
chestra di Harry James e poi 
con quella di Tommy Dorsey 
alia fine degli ar.ni *30. Per la 
sua partecipazione al film Da 
qui all'etermtd ha oltemito lo 
Oscar nel 1953. 

Le organiche proposte dei comunisti si contrap-
pongono alia pratica «meschina e deleteria» della 
DC e del govarno - Testimonialize di lavoratori 

, Una « politica di amplo re
spiro, a Iungo termine * per 
11 cinema italiano e indicata 
dal Partito comunista ai la
voratori. agli autori. agli altri 
partiti. alle forze sindacali. Un 
c primo chiarimento sulle no-
stre posizioni e proposte > era 
l'obiettivo. pienamente rag-
giunto. della conferenza stam
pa promossa dal gruppo par-
lamentare del PCI alia Came
ra. e svoltasi nel tardo pome-
rigglo di martedi a Monteci-
torio: present! numerosi gior
nalisti di varie tendenze (tra 
di essi. quelli degli organi dei 
prnduttori e degli esercenti). 
folti gruppi di lavoratori delle 
aziende cinematografiche di 
Stato e private, sindacalisti. 
dirigenti degli entl cinemato
grafici pubblicl. autori e atto
ri (Amldei. Bertolucci. Suso 
Cecchi D'Amico. Gregoretti. 
Maselll. Montaldo. Rosi. 1 fra-
telli Taviani. Volonte. ecc) . 

Per il gruppo comunista 
e'erano. con il suo presiden-
te Ingrao. i compagnj deputa-
ti D'Amico. Malfatti. Ma-
schlella. II compagno Giorgio 
Naonlitano. a nome della Se-
zione culturale della Direzione 
del PCI. ha svolto una artico-
lata relazione. puntualizzando 
Innanzitutto le responsabilita 
dei partiti di governo. e della 
DC in primo luogo. nell'attua-
le precaria situazione della ci-
nematografia nazionale. Da 
parte governativa non e venu-
to nulla di nuovo. in questi 
ultimi tempi, se non l'c esan-
gue decreto » sui riordinaraen-
to dell'Ente gestlone. Sin dal 
luglio SOOTSO. invece. i comu
nisti hanno presentato* una lo
ro proposta organica di rifor-
ma di tutto il settore. Propo
sta che. certo, essi considera-
no aperta al dlbattito. alia di-
scussione. al confronto. 

Quali i criteri ispiratori del
la nostra proposta? Principk) 
di fondo e che c la crisi si 
combatte attraverso uno sfor-
zo di qualificazione culturale 
e civile del cinema » e che 
«l'intervento dello Stato. si 
giustifica solo in rapporto a 
questo sforzo *. Occorre dun-
que un serio e concrete impe-
gno per la promozione di nuo-
ve energie intellettuali. di 
nuove forze creative. A chi 
proclama la < sovranita > del
lo spettatore. che con le sue 
« libere » scelte determinereb-
be gli orientamenti della pro-
duzione cinematografica e i 
modi della circolazione di que
sta. noi ribattiamo che alio 
spettatore bisogna garantire 
una molto maggiore liberta ef-
fettiva. anche attraverso la 
costituzione di circuiti di sale 
a gestione pubblica. i quali 
rompano il monopolio mercan
tile deU'esercizio. E bisogna 
sollecitare un crescente inter-
vento organizzato degli spetta-
tori, mediante lo sviluppo del-
11'associazionismo culturale. 

Confronto 
critico 

Noi riteniamo vi debba es-
sere un coordinamento fra la 
produzione cinematografica e 
gli altri mezzi di comunicazio-
ne di massa (dalla televisione 
ai piu moderni strumenti quali 
le cine-video cassette) anche 
in riferimentA a una attivita 
specificamente volta a fini di 
dattici. ali'elevamento del gu
sto e della cultura individuali. 
Ma riteniamo pure che dello 
spettacolo cinematografioo si 
debba preservare II c caratte
re sociale .̂ di t conrronto cri
tico collettivo*. come suo de-
gno distintivo incancellabile. 

Di fronte a tali esigenze. an-
tictie e nuove. sia il perdurare 
di una pratica di govemo 
« meschina e deteriore ». La 
ricerca dell'* esangue decreto* 
per TFnte gestione. 1'oscura 
faccenda di «Dinncitta». il 
tentativo di una soluzione au-
toritaria per il problema della 
Mostra di Venezia: tutto cio 
denuncia. nel governo e nella 
DC. l'assenza di una capacita 
e volonta riformatrice, Tas-
senza di una sensibilita demo-
cratica. Ambigui sono anche 1 
propositi della DC per quanto 
riguarda la censura. la cui 
abolizione in ^ede ammintstra 
tiva sarebbe pesantemente 
condWonata tra Faltm. dalla 
manrata riforma del codice 
penale 

Circa il decreto di riordina-
mento dell'Ente autonomo ge
stione cinema: noi consideria-
mo aperta la questione. sta nel 
metodo sia nella sostanza. Que
sto decreto e U frutto di trat-

Mostre d'arte a Roma 

L'Apocalisse 
secondo Velly 

tative. di patteggiamenti di 
vertice. sottratti (proprio con 
la formula del «decreto pre-
sidcnziale») al giudizio. al 
controllo del Parlamento. Nel 
merito: il decreto prevede. per 
il Consiglio di amministrazio-
ne. una struttura burocrattoo-
autoritaria; i grandi interessi 
collettivi. che secondo noi pos-
sono essere espressi dalle 
massime organizzazioni sinda
cali del lavoratori. non vi han
no diritto di rappresentanza. 
mentre si e escogltato un pa-
sticcetto corporativo per ten-
tar di coinvolgere nella ge
stione. in posizione assoluta-
mente minoritaria e subordi
nate. i rappresentanti del di-
pendenti delle aziende di Sta
to. Le consultazioni con criti-
cl. autori. attori. esponenti di 
organizzazioni cultural!, sono 
escluse. o previste In misura 
irrisoria. vanificante. Ombre 
gravi permangono sull'entita e 
1'utilizzazione dei finanziamen-
ti destinati all'Ente e alle so
cieta (Cinecitta. Istituto Luce. 
Italnoleggio) in esso inqua-
drate. 

Le richieste per 
VEnte gestione 

I comunisti hanno preso. a 
questo proposito. una nuova 
iniziativa: dalla loro proposta 
di legge generale hanno stral-
dato la parte rlguardante 
l'Ente gestione. presentandola 
in forma autonoma. come pro
posta di legge specifica: di 
essa. i nostri deputati chiede-
ranno la discussione abbinata 
con quella sulla legge finan-
ziaria per l'Ente. che il go
vemo dovra comunque sotto-
porre (diversamente dal de
creto) al vaglio del Parla
mento. 

In sintesi. la nostra proposta 
per l'Ente gestione prevede: 
a) ristrutturazione e potenzia-
mento delle societa cinemato
grafiche pubWiche. mediante 
adeguati finanziamenti. 1'uni-
ficazione della volonta opera-
tiva. restensione dei compiti 
(cinema didattico. scientifico-
dlvulgativo. ecc.). 1'allarga-
mento a sfere oggl imprati-
cate (formazione di un circui-
to pubblico di sale che. ge-
stite dalle local! organizza
zioni culturali e popolarl. ali-
mentino la conoscenza delle 
opere piu significative e adot-
tino una politica di prezzi ac-
cessibili agli strati meno pri-
vilegiati del pubblico: diffu-
sione del cinema nella scuola 
e nelle universita). un'opera 
che giovi a una stretta colla-
boraztone tra le societa cine
matografiche statali e le coo
perative. e che faciliti la crea-
zione di « gruppi liberi di pro
duzione >: b) la democratizza-
zione della gestione del patri-
monio cinematografico pub
blico. 

Alia relazione di Napolitano 
hanno fatto seguito divers] e 
vivaci interventi. Di partico-
lare rilievo quelli dei lavora
tori di varie aziende: Marcel-
litti (Technicolor). Pirolli (De 
Laurentiis). Tocci (Cinecitta). 
Simoni (De Laurentiis). che. 
col calore della testimonianza 
diretta. hanno ribadito la ne-
cessita di una svolta della po
litica cinematografica. di un 
autonomo intervento dello Sta
to. perche non si continui a dar 
soldi agli speculatori privati. 
ai cprestanome degli ameri-
cani 9, ai padroni del cinema. 
insomma. responsabfli col go
verno e con la DC dell'attuale 
stato di cose. Responsabili. co
me ha detto efficacemente 
Tocci. di quella c subordina-
zione industriale e culturale a 
Hollywood >. della quale oggi 
si pagano le spese (e Marcel 
litti ha denuncia'o le minacce 
di ridimen^ionamento che pe-
sano sulla Technicolor, la mag
giore azienda privata del set-
tore. con i suoi 700 diDendenti). 

E' intervenuto anche il com
pagno Argentieri. segretario 
della Commissione cinema del 
PCI; egli. hi particolare. ha 
chiarito la portata delle ded-
sioni da noi proposte nel cam
po deU'esercizio (dal riscatto 
delle sale cinematografiche co-
munali per una attivita cultu-
ralmente qualificata alia tota-
le detassazinne per I « cinema 
d'esvii». fino alia possibilita 
che lo Stato rilevi in prima 
persona la gestione dei cine-
matografi). Concludendo. il 
compagno Napolitano ha rivol-
to alle forze politiche e sinda
cali. ai lavoratori e agli auto
ri. l'appello a un contatto. a 

Iun confronto. a una verifies 
di idee e di Indirizzi. 

Jean Plerrt Velly - Roma; 
gallerla « Don Chliclotte > 
(via A. Brunenl 21a); flno 

v al 31 marzo; ore 10-13 e 17-20. 
Vive e lavora presso Roma il 

gio vane incisore francese Jean 
Pierre Velly. Le 36 incisioni 
qui esposte — acquaforti. bulini, 
punte secche e tec niche miste 
— lo rivelano un tecnico for-
midabile e fino al punto che, 
in piu di un'immagine. la tee
nies e il solo contenuto e la 
sola certezza dell'artista in un 
mondo che egli vede scon vol to 
da una moderna Apocalisse o 
dissolversi in un marciume or-
ganico di oggetti inutili. Non e 
soltanto un tecnico. natural-
mente. ma e chiaro che la tec-
nica rappresenta per lui un 
comportamento razionale nel 
caos della vita attuale. E' poe-
ta e visionario di immensi spa-
zi dove av̂ vengono ambigue me-
tamorfosi e dove masse di uo-
mini vanno al massacro o a 
un misterioso giudizio universa
le. Dietro U lirismo delirante e 
apocalittico e'e una coscienza 
civile assai vigile e angosciata. 
Nel caos e dal giudizio salva 
una bella forma di donna In
tegra e sensuale; e salva il 
proprio erotismo. Ha il gusto 
del « trompe l'oeil » antico co
me nel primo surrealismo euro-
peo. Le immagini hanno una 
trasparenza culturale di tale 
profondita die arriva fino alia 
sovraimpressione di immagini di 
DOrer e di Cranach, di Bal-
dung e di Ensor. 11 rapporto 
con le stampe di Ensor e piu 
libero. Come Ensor il Velly 
ama l'incisione come nticroco-
smo: battaglie di giganti e ca-
dute - di popoli inter! possono 
essere figurate con un segno 
infinitamente piccolo in qual-
che centimetro di rame o di 
zinco. C'e. qui, un foglio straor-
dinark) per lirismo visionario: 
e quelk) che figura un declivio 
immenso su cui 1'umanita sd-
vola verso l'annichilimento: si 
tratta di centinaia e centinaia 
di figure di pochi millimetri 
ciascuna. L'effetto e vicino an
che a certi risultati ottenuti da 
Jacob van Ruisdael e da Rem
brandt con la luce che bagna 
volti. abiti e natura. Velly e 
un grande malinconico e alia 
malinconia da la durezza del 
minerale. la esattezza del solido 
georoetrioo. Riesce a equilibra-
re la tensione vitale e tragica 
neD'immagine come fosse un 
tessuto. Ma la tendenza a so-
vraccaricare rimmagine di og
getti. di awenimenti. di segni 
in metamorfosi qua e la uccide 
1'evidenza plastica e fa meno 
chiaro U giudizio di Velly den-
tro la sua visione o realta 
d'una moderna Apocalisse. For
se. ci sono altri modi grafici. 
piu secchi e essenziali. per ri-
spondere con un vero ripopola-

mento umano. in arte, al men-
zognero affollamento degli og
getti della societa dei consumi. 

Amore di vita 
quotidiana 

Paolo Rlccl • Roma; gallerla 
t II tjabblano • (via della 
Frazza SI); flno al ft aprlle; 

' - ore 10-13 a 17-20. 
' Renato Guttuso presentatore. 
assieme a Carlo Bernari e 
Eduardo. di questa antologia, 
vede nei quadri dipinti dal Ric-
ci tra il 1967 e il 1970. e so-
prattutto in paesaggi come « La 
cupola verde > e in nudi co
me il grande c Torso» fern-
mmile. una tipicita nuova e ne 
indica la qualita pittonca in 
una < aura metafisica che si 
fa sempre piu meditazione sui 
quotidiano, sapienza e cando-
re». In questa esatta indica-
zione andrebbero. perd. com-
presi anche quadn come «Le 
modelle nello studio » (1967), la 
« Natura morta cor. maschera » 
(1969) e c Bagnante » (1970) che 
e, forse, il piu tipico dei qua
dri erotici e meditcrranei. An 
che perche l'aura metafisica e 
assai moderata mentre la sen-
sualita e assai forte. Mi sembra 
che l'aura metafisica serva al 
Ricci per dare evidenza monu-
mentale e primitiva all'eros nel
le immagini piu quotidiane. Un 

' altro aspetto della ricerca pit-
torica attuale del Ricci va sot-
tolineato ed e la qualita co-
struttrice, « apologetica > si po-
trebbe dire, della luce diurna 
o notturna nei confronti degli 
oggetti. E' un aspetto che mi 
sembra si sia sviluppato in 
parallelo alia piu recente espe-
rienza di Guttuso impegnato in 
un < raffreddamento > analitico 
della gestualita pittonca e nel 
rivisitare «sia la Metafisica e 
sia la tradtzione tedesca di 
Cranach Durer e Grunewald. 
Che 1'ambiente napoletano e la 
natura mediterranea siano il 
grembo che da al Ricci i mate 
riali umani e paesaggistici per 
nutrire il suo senso umano co-
struttivo e ben vero. Oggi. perd. 
non soltanto il suo mondo na
poletano sembra abbuiarsi come 
per il passaggio alto di una 
gran nuvola nera: ma certezza 
e amore di vita quotidiana. 
quando trovano c evidenza tat-
toJef nella pittura. mi sembra-
no sempre meno fondate su par-
ticolari caratteri napoletani e 
sempre piu su un senso storico 
drammaticb e su un rovello 
esistenziale. 

Dario Micacchi 
NELLA FOTO: c La chlave 

del sogni » di Velly (19M). 

rz in breve 
Steve McQueen sara Henri Charriire 

HOLLYWOOD. 24 
Rtaolto il problema di chi impersonera Henri Charriere nel 

film tratto dal fortunato romanzo Papillon. Sara Steve McQueen. 
H film sari girato i'anno prossimo nelTAmerica latina. 

Molta paura per Warren Beatty 
AMBUKGO. 24 

L'attore amencano Warren Beatty. nolo per la parte da lui 
interpretata nel film Gangster story, per poco non e stato tra-
volto. ieri. da una locomotiva in movimento durante la npresa 
di una difficile sequenza del film DoUan. in lavorazione ad Anv 
burgo. L'attore se l'e cavata con molta paura. ma senza nem-
meno un graffia 

Odori in film con il sistema « Aroma rama » 
HOLLYWOOD. 24. 

Ci fu un breve periodo in cui i fiim, accanto alia colonna sooo-
ra, avevano una c ooionna otfattiva ». Si diffoodevano cioe in sala 
odori corrispondenU alle situazioni viste sulk) scherroo. 1 risultati 
deH'idea non parvero tanto briUanti. Tuttavia il produttore Charles 
Weiss, gia all'avanguardia in questo sistema col suo c aroma-
rama >. ba deciso di tornare alia canca. In ottobre. girera un film 
intitoiato Focul. sulle awenture di un giovane che cerca di libe-
rarsi in un mondo dommato dalle donne, e f« aroma-rama ». am-
modernato. rcso piu discreto. e meno costoso. sara nuovamente in 
funzione. 

VACANZE LIETE 

le prime 
Cinema 

Per grazia 
ricevuta 

In un paesino del Lazlo, Be
nedetto. ragazzino or fa no di en-
trambi i genitori e allevato dalla 
prosperosa zia, vive nel terrore 
del peccato: discolo di natura, 
e precocemente incline al richia-
mo dei seial. si petite durante 
la notte delle cose fatte o pen-
sate sotto la luce del sole. Un 
giorno, si comunica senia es 
sersi confessato, e l'ostia gli va 
di traverso: spaventatissimo, Be
nedetto fugge, fa una paurosa 
caduta, ma ne esce senza un 
graffio. Si gnda al miracolo, e 
se ne attribuisce il merito a 
Sant'Eusebio, ciu gia il prete 
ave\'a consacrato l'intemperante 
fanciulletto (e che questi, per 
suo conto, identifica in un bar-
buto, aitante compagno di letto 
della ziotta. da lui vagamente 
intravisto, e da lei gabellatogii 
per un'apparizione celeste). 

Con la pesante protezione di 
Sant'Eusebio sulla spalle, Bene
detto trascorre adolescenza e 
giovinezza in un convento dl f ra
ti, umilmente lavorando e in at-
tesa di un altro «segno >, che 
lo induca a vestire la tonaca. 
Ma il < segno > non arriva. e 
Benedetto e anzi spinto, dai 
buoni fraticelli, ad andare nel 
c mondo >. Diviene venditore am-
bulante (e perflno d'indumenti 
intimi femminili). viaggia qua e 
la, ma resta sempre verg.nello 
nelianima e nel corpo. L inoon-
tro con un farmacista ateo e 
l'.beio pensatore — quando or-
mai Benedetto e sui quaranta 

t anni — libera man mano dei 
suo: complessi il nostro c mira-
colalo»; e l'amore della bella 
figlia del farmacista completa 
l'opera. Benedetto e Giovanna 
(cosl ella si chiama) vivono in-
sieme, senza sposarsi, felici: lei 
aspetta un bambino. Ma ecco, 
il farmacista muore e, sia pure 
per la maligna mediazione della 
bigotta madre di Giovanna. ac-
cetta poco prima di spirare i 
sacramenti. A Benedetto man-
ca d'improwiso queU'appoggio. 
quel punto di riferimento (santo 
o demoniaco che sia). del quale 
egli sembra non poter privarsi. 
Disperato. tenta il suicidio*. men
tre lo operano (ed e in gravis-
sime condizioni), ripercorre 
mentalmente la storia che vi 
abbiamo gia esposto. La mat-
tina dopo. all'ansiosa Giovanna, 
il chirurgo dice che Benedetto 
se la cavera. c Ma e stato un 
miracolo » soggiunge. L'infermo, 
che ha ascoltato, sbarra gli oc-
chi. perplesso e spaurito. Si ri-
comincia da capo? 

Nino Manfredi (che proprio 
in questi giorni ha compiuto i 
cinquant'anni: auguri!) esordi-
sce con Per grazia ricevuta 
quale regista di un lungome-
traggio. Non dimenticheremo, 
tuttavia. il suo garbatissimo epi-
sodio « muto > ne\VAmore diffi
cile. e la sua collaborazione di 
sceneggiatore ad alcuni dei Aim 
interpretati. Per grazia ricevuta 
ha un po' il sapore di certe idee 
custodite con affetto, ma forse 
per troppo tempo: la vicenda 
appare ritagliata fuori d'ogni 
evidente connessione con la no
stra societa e con l'epoca attua
le, sospesa in un limbo agreste 
nel quale clericalismo e anticle-
ricalismo (ma piu questo che 
quello. forse) appaiono curiosa-
mentata ' c datati >. di stampo 
quasi ottocentesco. e il proble
ma della ricerca di Dio. cui 
sembra interessarsi il neo-auto-
re. si sminuzza nelle cadenze 
di un'invenzione narrative gra-
cilina, sebbene non triviale. e 
a volte allietata da qualche 
gag di pregio. Un certo gusto 
nella composizione flgurativa 
(colori e immagini echeggiano 
spesso. vohitamente. l'ingenuita 
dei «santini * e degli ex-voto) 
testimonia che 1'approccio di Ni
no Manfredi alia regia non e 
comunque infondato. E lo testi
monia la sua buona condotta 
degli attori: misurato ed effl-
cace lui. adeguati gli altri. da 
Delia Boccardo e Lionel Stan-
der. da Mariangela Melato a 
Enzo Cannavale. al piccolo Pao
lo Armeni e al simpatico Mister 
Okay. 

ag. sa. 

II clan 
del terrore 

Esattamente il 24 marzo 1964, 
nella sua abitazione di Holly
wood. stroncato da un attacco 
cardiaco. moriva Peter Loire. 
il prestigioso interprete di M 
di Lang. Tra gli attori del film 
a colori di Jacques Tourneur, 
71 clon del terrore (dove appaio
no lo scomparso Boris KarlofT 
e Vincent Price), riappaxe Peter 
Lorre nei panni dell'aiutante di 
un < industriale > di pompe fune-
bri (Price) sull'orlo del falli-
mento. Quindi. il film di Tour
neur. per lo meno. dovrebbe es
sere vecchio di sette anni, e la 
comcidenza ci sembra alquanto 
mistenosa se non un tantmo 
allucinante. Tuttavia. anche que
sta una strana comcidenza. II 
elan del terrore e un Him man-
cato soprattutto sui piano della 
suspence e su quello dslla <co-
micita ». perche. tra raltro. vuo-
le essere soprattutto un film 
macabro-satirico sui tentativo di 
seppellimento del padrone di ca
sa di Vincent Price possibil-
mente morto. Infatti. nel croUb 
dell'impresa. fl Price vorrebbe 
anche trascinare 0 suo padrone 
di casa che lo minaccia di sfrat-
to per inadempienze contrattuali. 

vice 

W 
controcanale 

LA SCELTA DEL PIANETA -
La seconda puntata dell'in-
chiesta L'Ultimo pianeta ha con-
fermato Valto livello di questo 
programma. Fmalmente un'in-
chlesta chiaro, documentata, ri-
gorosa e vigorosa. nella quale 
una notevole quantitd di iri/or-
mazioni viene ojferta al tele-
spettatore non in modo indif-
ferenziato, non come in un di-
luvio che sconcerta e confonde 
(e Jin'tsce, inevitabilmente per 
annolare), ma con un r'xtmo, an
che spettacolare, che lascia 
campo alia riflessione e la sti-
mola, e con una accurata e in-
telligente scelta delle immagini 
che Integra efficacemente il 
discorso e lo sostiene costante-
mente. E qui. ci pare, e giusto 
citare I'operatore Giuseppe De 
Mitri e il montatore Dujella 
che. sia pure nei limtti che 
la struttura produttiva della 
RAl-TV impone anche ai tecni
ci, hanno dato il loro contri-
buto al programma. 

11 merito primo di questa in-
chiesta. ci pare, e quello di 
contraddire radicalmente la fa
cile tendenza a far credere che 
I'inquinamvnto, in tutte le sue 
forme, sia un fenomeno inevi
table, un fatale portato del 
< progresso >, e dipenda dalle 
t responsabilitd di tutti» (sol
tanto in alcuni momenti il com-
mento parlato cade nelle con-
suete, generiche espressioni 
che attribuiscono a un mitico 
* Uomo * o a una non qualifi
cata «civilizzazione > la re-
sponsabilitd di certi processi). 
Nel complesso. Gianluigi Poli e 
Alberto Baini, aiutati dal pro
fessor Tecce, non si limitano a 
descrivere e denunciare i di-
versi aspetti dell'inquinamento. 
ma cercano anche di risalitv 
alle cause concrete e di com
pters. quindi, una analisi. Basti 
ricordare i brani che si riferi-
vano all'industria automobili-
stica e a quella del petrolio 
o all'inquinamento delle acqvr: 

dai quali emergeva chiaramen-
te che I'inquinamento 6 una lo-
gica conseguenza del sistema 
che si regola sulla misura esclu-
siva della produzione e d«l 
profitto. • 

Eslstono enorml interessi che 
spingono verso I'inquinamento, 
che lo favoriscono; per questo, 
come e stato detto esplicita-
mente, < la scelta e tra inqui-
namento e margini di profitto ». 

Molto opportune sono state, 
in questo quadra, la interui-
sta a Sweezy, che ha collegato 
direttamente il problema del
l'inquinamento alia « rioroanii-
zazione della struttura sociale > 
(una struttura che. come si e 
visto. trasforma perflno l'opera 
di ripulitura in una speculazio-
ne). e la citazione delle dichia-
razioni di Muskie che indicava-
no finalmente la necessitd di 
mettere in discussione concetti 
come quelli di « tecnoloata >. 
< progresso ». « prosperitd ». 
che la borghesia tende a <ipae-
ciare per univoci e indiscutiblli 
e che. invece. hanno un preci-
so contenuto di classe e pos
sono essere intesi in due modi 
tra loro opposti. 

E. a questo punto. non pos-
slamo non rilevare come un 
programma di questo genere. 

i>'centrato su una nuestione che 
interessa in modo vitale le 
masse popolarl e pud inlor-

mmle su cib che si fa contro 
di loro, non sia stato per nul
la popolarizzato e sia stato col-
locato. come di consueto. in una 
posizione nettamente sfavore-
vole (I'alternativa del film, il 
mercoledi. riduce drasticamente 
I'ascolto sui primo canale: ca-
so limite nel corso dell'intera 
settimana). E' necesvario sat-
tolineare che anche qui. come 
nel caso dell'inquinamento. e«i-
stono precisi interessi e precipe 
concezioni del rapporto TV-vub-
blico che spingono verso questa 
politica della programmazione? 

Jr g. c. 

oggi_ vedremo 
iO COMPRO, TU COMPRI 
(1°, ore 13) 

Alice Luzzatto Fegiz e Claudio Duccini hanno realtzzato una 
inchiesta sui prodotti di bellezza. giungendo a risultati prevedibih 
ma ciononostante sconcertanti: ne nsulta infatti accertata una 
incredibile sproporzione fra costo di produzione e costo di vendita 
dei cosmetici. In alcuni casi si e giunti ad accertare che un 
prodotto contiene circa il 90-95 per cento di acqua (che cosl 
verrebbe a cos tare cinquantamila lire al litro). A auesti risultati 
si e am'vati facendo esaminare alcuni prodotti ad analisti. 

SPORT 
(1°, ore 15) 

Trentanovesima edizione di una classica del ciclismo: il giro 
della Campania, del quale viene trasmessa la telecronaca diretta 
delle fasi conclusive. .. • , . r 

TRIBUNA POLITICA 
(1°, ore 21) 

Dibattito a due fra il PCI ed 11 PSDL Per il nostro Partito 
interverra il compagno Paolo Bufalini. 

LA GUARIGIONE 
(1°, ore 21,30) 

Ancora un originate televisivo della sene < Storie italiane >. 
fl soggetto e la sceneggiatura sono di Renato Mainardi. la regia 
di Vincenzo Gamma (segnalatosi negli anni scorsi soprattutto 
per la sua attivita nel settore dell'informazione televisiva) La 
vicenda narra di una giovane coppia il cui rapporto entra in crisi 
per le discussion! provocate dal bambino ammalato Questo con-
flitto mette a nudo la realta dei rapporti dei due coniugi e la 
rottura sembra inevitabile quando — grazie anche all'improvvisa 
ripresa del bimbo — la situazione si appiana verso un lieto fine. 
I protagonisti sono Paola Bacci e Claudio Volonte. 

BOOMERANG 
(2°, ore 22,30) 

D dibattito di questa sera riprende il servizio sui femmimsmo 
andato in onda martedi scorso. II tema e stato trattato. nella 
prima tornata. con una certa superficialita e con U rischio di 
creare notevole confusione. Molte lacune. anche gravi. hanno 
limitato infatti la breve inchiesta (troppo breve!) di Montaldi: 
e tutto e dunque affidato alia chiarezza della discussione di 
questa sera al quale partecipano — assieme ad alcune operate 
e studentesse — Orietta Avenati. Mansa Cinciari Rodano. Onana 
Fallaci. Ida Magli. Renato Ballardim. nonche la statunttense Betty 
Freedan e rantropologo Lionel Tiger. 

program mi 
TV nazionale 
iOfiO Film (Per Roma e 

zone collegate) 
12,30 Sapere 

Vita in Giappone 
13.00 lo compro tu comprl 
13.30 Telegiornale 
14M Una lingua per tutti 
I S M Ciclismo 

Giro della Campania 
17,00 Per I piu piccini 

Fotostorie: I due cam-
ptom 

17^0 Telegiornale 
17^45 La TV dei ragazzl 

Vittoria sui Nabanni, 
Racconta la tua storia 

18,45 Tumo C 
19.15 Sapere 
19<45 Telegiornale sport 

Cronache italiane 
20,30 Telegiornale 
21J00 Tribuna politica 

DibaUito a due: PCI-
PSDI 

21,30 Storie Italiane 
22^0 Ripresa di un avve

nimento agonistico 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
2130 Rischlatutto 
22^0 Boomerang 

I G E A M A R I N A B E L L A R I A 
HOTa INTERNAZIONAIE HOTEL MIMOSA 

VIALS PINZON. 74 VIA ROVERETO. S 
PHE22I PENSION! cempretl tenrlile • tasaa: 

CAMERE; aanta serv. 
Flm al I t GIUGNO • SETTEMBRC L. 1 *M 
Oalll l al M GIUGNO . . . . L ! M 
LUGLIO L. LSM 
Dal 1. ai 17 AGOSTO L. L«N) 
Dal 11 ai 31 AGOSTO L I W 
Sui mare 

Sale aogdorm 
Bar 

leHf isionc 
Autoparoo 

ceoitrv. 
L. M M 
L. tm 
L. 1.M8 
L I I W 
L. l.«M 

Mare a 70 m Bar Sogg 
TV . Asceoaore Garage 
Baby sitter Dal I. al 17/8 
L, 100 tn pio al g. per sun-
i t coo aervudo. 
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« Sposiomoci per 
cortesia» alia 

seiione del PCI di 
Porta S. Giovanni 

Domani e dopodomani alle 
ore 21. e domenica alle ore 
16.30. fl gruppo t Teatro Lavo
ro » di Roma, diretto da Valen
tino Orfeo. present* nella se-
rione del PCI di Porta S. Gio
vanni. in via La Speria. lo spet
tacolo Sposiamoci per cortesia, 
che lo stev*o Orfeo ha tratto 
dalla Cimice di Maiakowski. e 
gia presentato con successo al 
Beat 72. Gli interpreti sono. ol
tre Valentino Orfeo, Luciana 
Iannace. Nora Villano. Sofia Fio-
re Donati. Sandro Vivian. Ornel-
la Ferrari. Mlcheie Tocci. Ful-
vk) Bertoluzza. Gianni Porcu e 
Fausto Di Bella. 

Radio 1° 
GionMt* n4ioz ore 7, • , 

13, 13, 14. 15. 17. 20 . 23; 
• i MMtatino musical*; 6,30] 
C*r*o di linsoa IratKovj t . 3 0 : 
La cwu9ai «c| mattino; 9.15: 
V M M « I l k Sp»o»l» GR: 
11,15: • Manon LcKMrt *. 
DTWMNM lirico in ajwsttra attl 
«1 M. Prat*. O. Ofhra • L. 
I I I K * . Mwtttm *\ CiacwM Fvc-
ctai< 12,10: Sin—111 DtacM • 
ceipp aicaro; 1 2 ^ 1 i r n w l t i 
• c c * M n * * * * * 13,15: I I f io-
* * i i | 14,10: l m >0»MJg 
atoi 1«t P i o t r w i — pm I «4e-
coll: « r>arcM t4 4ka »j 1S^20< 
Par vol •Hiwrtt 1t^45t Italia 
d M tovarai 1t> PriMo B4wwi 
2 1 I Tiitiaa rolItHa. Dftattit* 
• * M KI-KDIi SIJOi U 
WarHtti 21,45* T*atr» mm-
M 25t 22,10* Oirvttor* Carl 
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7.30. «,30, 5.30, 10.30. 
11,30. 12,30. 13.30. 15.30. 
14.30, 17.0. 10,30, 22,30, 
24 | 0 i I I w w i n l i i 7.40i 
• • • • t l i m a OMI A N M I M I RO» 
< i l i a n • I N M V I A««ott| 
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• 3 0 i • Ita 

•co a •rookltai a, 41 Botty 
Smith] 10.05: Canton] par ta«-
tfe 1 0 J 5 J CMaawfa Roam 
3 1 3 1 t 1 2 ^ 5 ) Alto araiimaa 
toi 14,05: La canzoni 41 Saa-
ramo 1071 ; 14,30: Trawniaaio-
ni raaioaali; Tra la or* 15 a 
la or* 14: Cfcltemo a* Naaoth 
radiocroaaca diratta di Adona 
Carapezzi a«r rarriro 4*1 Giro 
dalla Campania; 14.05: Studio 
aperta; 10,15: lona Ptayift*; 
10.3O: Ipatiala apart! 1S>.02> 
Qaattioailla 70t 20,10: Orac-
cio 41 farrai 2 1 : Maaka 7 | 
22* lldtocoaartot 2 2 ^ 0 : Oral 
I M P fppocafb orffp îiaMo r9*ftoffap* 

as 
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10: 

raraj 11.13: Taattarat 11,30: 
I I rtaioiaala atorkoi 12.20: 
I maaatri dainatiipiataiiaaai 
arptot* Nkaaar I iaamta; 13: 
intanaano) 14i On* «aci, dwa 
•pachai aaaai Eiio Plata • Ca> 
aara Siapii 14.JO: fl diaca in 
vatrina; 15.30: Concarto 4*1 
violinttta Critiiano Roaai; 10 
a 35: Araw*aar4ia> 10: Noti-
Ha 4*1 Taraa: 13.45: Storia 
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Mataan 31i II Cinaala dal 
Tanoi 21,30: « llamtait Ra 41 
Crata a. 
hi tra altl, 

•K>-AJ^Ai..* . ' K U .^ 


