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«Rilancio della 
radio» sulla pelle 

dei lavoratori 
Una politica di discriminazioni e di ricat-
ti messa in atto dai dirigenti del sett ore, 

definito « il ghetto della RAI-TV » 

I lavoratori del settore radlo-
fonico (altnmenti detto il ghet
to della RAI-TV) hanno chie-
8to. attraverso le sezioni sinda-
cali. la sollecita convocazione 
di una assemblea (da tenersi 
in orario di lavoro) per discu 
tere e denonciare la gestione 
discriminatoria cui sono sotto-
posti e che appare perfino peg-
giorata in quest'ullimo penodo. 

La richiesta d contenuta al 
termine di un ampio documen-
to. nato come iniziativa di un 
gruppo di lavoratori di base e 
lungamente discusso e appro-
fondito in queste settimane. dal 
quale emerge con particolare 
evidenza e semplicita a quale 
prezzo i lavoratori della RAI 
dcbbano pagare quel * rilancio 
della radio > di cui cos) spesso 
•i gloria da qualche tempo l'al-
ta direzione aziendale. 

II quadro che rusulla da que
sto documento 6 di una gravi-
ta che non trova riscontro in 
nessun altro settore dell'ente, 
anche se gli stessi flrmatari ri-
cordano subito che « l'accentra-
mento al vertice di tutte le de-
cisioni sui programmi. la pro
gressiva dequaliflcazione del 
persona le, la minuziosa Iran-
tuma7ione del processo produt-
tivo sono fenomeni che nguar-
dano tutti i lavoratori della RAI-
TV » e gli stessi lavoratori so
no coscienti « c h e i problem! 
posti sono parte integrante del
la grave situazione politica e ge-
stionale in cui versa Tazienda >. 

Questi c problemi » sono esno-
sti in forma di appunti. come 
un lungo elenco di violazioni 
dei diritti dei lavoratori e delle 
leggi vigenti che — come puo 
agevolmente risultare da una 
loro sintesi ragionata — hanno 
anche lo scopo di evltare qual-
siasi partecipazione alia forma-
zione del prodotto radiofonico. 
operando attraverso sistemi che 
tendono a provocare fratture 
fra gli stessi lavoratori e co-
munque a dequaliflcarli. a w i -
lirli e ricattarh. 

Risulta infatti che e pratica 
costante della direzione centra-
le operare trasferimenti immo-
tivati. spostando continuamente 
1 di pendent i da un servizio al-
1'altro o dall'una all'altra se-
zione di lavoro. cosi da sollecl-
tare un continuo stato di insi-
curezza ed impedire che i .la
voratori piu attlvi abbiano tem
po e modo di essere consape-
voli dei problemi specific! di 
un singolo servizio o sezione. 
A questa prima opera disgrega-
trice si aggiunge quella di di-
scrlminazione che viene descrit-
ta come «promozioni. conces-
sioni di aumento di merito e di 
stati di privilegio di natu.*a 

strettamente clientelare >, f di-
versa retnbuzione per identico 
lavoro sulla base di un comodo 
concetto di organico ». c sottra-
zione o mancato nconoscimento 
di mansioni gia svolte per un 
tempo sufflcicr.tc a determinarc 
il diritto di passaggio di cate-
goria >. «congelamento ultra-
ventennale di carriera >. Lo stes-
so documento ricorda che da 
questi casi individuali si e po-
tuto giungere ad azioni che col-
piscono gruppi interi. come nel 
recente licenziamento in tronco 
dell'intera redazione di Per voi 
giovani. 

L'al'armante radiografla delle 
condi/ioni di lavoro al centro 
radiofonico (il discorso investe 
sia la direzione centrale, sia il 
centro di produzione di via Asia-
go) prosegue con l'analisi della 
«lesione Lstituzionalizzata dei 
diritti dei collaborator! ester-
ni ». Qui si parla di violazione 
della legge Sullo per i contrat-
tisti a termine, della attribu-
zione a collaboratori esterni di 
mansioni di natura impiegatizia 
«poiche i collaboratori esterni 
sono piu ricattabili ». di < paga-
menti irregolari che precedono 
la firma del contratto e che 
pongono i collaboratori alia com-
pleta merce dei dirigenti della 
azienda ». Stiamo citando sol-
tanto alcuni casi di un elenco 
ben piu lungo che conclude af-
fermando 1 esistenza di «mi-
naccia di sospensione di contrat
to in caso di apertura di ver-
tenza sindacale >. 

Alia formulazione di questo 
quadro di discriminazione e ri-
catto i dipendenti radiofonici 
sono giunti dopo una attenta in-
daeine e raccogliendo, dunque. 
una casistica speciflca che non 
puo temere smentite e sulla qua
le e impossible che I'alta dire
zione della RAT-TV non venga 
chiamata a rispondere (nell'at-
to di accusa si precisa oltre-
tutto che questa accentuata di
scriminazione si manifesta « no-
toriamente e partico'^rmente 
negli ultimi due anni >). 

La situazione e tanto piu gra
ve ed investe alte responsabi-
lita politiche in quanto — come 
afferma il documento flrmato 
dalla F1LS-CGIL. FITLS-CISL. 
UIL-Spettacolo e SNATER — 
questa lesione dei diritti dei la
voratori c non e che l'altra fac-
cia di una politica del persona-
le ispirata a criteri di privile
gio e di favoritismo tante vol
te denunciata » ed e anche c te-
stimonianza meditata su di una 
politica che investe globalmen-
te la tntalita dei lavoratori del-
l'azienda >. 

d. n. 

Indetti dalla Provincia e dall'ARCI 

Incontri a Firenze per 
la riforma della RAI 
Domani pomeriggio la prima manifestazione 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 25. 

L'Amministrazione provinciate 
« 1'ARCI di Firenze hanno or-
ganizzato — per il periodo che 
va da dopodomani al 24 apnle 
— una serie di important! « in
contri » sulla comunicazione di 
massa e. in particolare. sulla 
RAI-Tv e la sua riforma. Muo-
vendo dalla convinzione che « i 
punti attuali di nfenmento del
la battaglia per un cambiamemo 
radicale della gestione e della 
•truttura produttiva della RAI 
•ono: 1'iniziativa in corso in Par-
lamento dei partiti democratici. 
la proposta di legge ARCI. la 
recente presa di posizione uni-
tana dei sindacati. le lotte dei 
dipendenti interni all'Ente e il 
movimento che va crescendo alio 
interno del paese ». E' stato alle-
stito il seguente calendano: 

Sabato 27 marzo. con inizio 
•Ue ore 16. un dibattito sul tema 
«L'industria dello "spettacolo e 
la RAI ». L'mcontro si svolgera 
nella sala delle Quattro Stas ia 
m di Palazzo Medici Riccardi. 
e sara aperto da una relazione 
del giomalista Ivano Cipriani. 

Martedi 30 marzo. con in.zio 
• l i e 17 (sempre a Palazzo Me
dici Riccardi) seguira un dibat
tito sul tema * L'indagine scien-
tinca sui problemi della comu
nicazione di massa t con una re
lazione del prof. Tullio SerpiL'i. 
docente universitario. 

Sabato 3 apnle alle 16. l'incon-
tro si svolgera presso il Cir-
colo Culturale « F. Ferrucci » — 
via S. Agostino — su « La scuo-
la e la RAI » con una relazione 
del prof. Santoni Rugiu. docen 
te universitario. 

Giovedi 15 aprile. il dibattito 
su « Forme democratiche e an-
tagonistiche di informazione > sa
ra tenuto presso il Circolo « Vie 
Nuove» . viale Giannotti: la re-
lanone sara a cura dell'ARCI 
di Firenze. 

Sabato 17 aprile rincontro avra 
hiogo alia SMS Rifredi. v a Vit-
torio Emanuele alle ore 16 sul 
tema c Le lotte operaie e la 
R \ I >. con la relazione di Gia 
vanni Cesareo. 

(1 ciclo <i concludera sabato 
24 apnle. alle 16 presso la Sala 
delle Quattro Stagiom di Palazzo 
Medici Riccardi sul • Decentra-
mento democratico della RAI e 
dell'organizzazione della cul
ture »; la relazione sara svolta 
da un rapprescn tante della 
PVMinti i . 

Tre opere 
per la stagione 

lirico a 
Macerata 

MACER.ATA. 25 
II sovrintendente daH'Arena 

Sferisterio di Macerata. Gian-
carlo Quagliani. e il direttore 
artlstico. maestro Carlo Petruc-
ci. hanno reso noto il program-
ma delta prossima stagione li-
rica estiva. L'inaugurazione, in 
serata di gala, e fissata per il 
3 Iugl:-o con una eccezx>nale 
rappresentazione di Lucia di 
Lammermoor. Success!vamente 
andranno in scena la puccinia-
na Boh&me e tl trovatore di 
Verdi. 

Anche quest'anno il cartello-
ne di Macerata sara caratteriz-
zato dalla presenza di grandi 
nomi del mondo della l inca. Da 
oltre un anno sono stati scrit-
turati cantanti come Franco Co-
reili. Renata Scotto. Luciano Pa-
varotti. Anselmo Colza ni. Lui-
sa Maragbano. Gian Giacomo 
Guelf.. Nicole Zaccaria. Rita 
Or land i Malaspina e altri di 
pnmissimo piano che daranno 
vita a: smgolan spettacoli. per 
il quale si stanno creindo dei 
nuovi importanti allestimer.ti. 

Ln s fensteno di Macerata co-
struito per il gioco de!le palla 
a mano (o del bracciale) nel 
1R29. era gia stato sede di ec-
ccziorvab rappresentanoni liri-
che nel 1921 (Aidn) e nel 1922 
(Gioconda). Le stagkmi regolari 
sono rominciate tuttavwi Soto 
ne) 1967 con OteUo interpretato 
da Del Monaco. In questi ulti
mi anni si sono altemati tra 
gli altri, sullo immenso palco-
scenico. Antonietta Stella. A!do 
Protti. Giuseppe Di Stefano. 
Marcella Pobbe. T:to Gobbi. la 
Maraeliano. Cecchcle. Limanl-
b. Birgit Nillson. Franco Corelli. 

Lo « Sfensterio » si dif ferenzia 
dalle altre grandi arene (Ve-
rona e Caracalla> per la oarat-
teristica forma ovale. H smgo-
lare te«tro. che pud o«pitare 
settemila perfone sedute ogni 
sera, oltre a una vasta plates 
e alle gradinate. dispone di 
cento autentici palchi in mura-
tura. 

LoCGIL 
aderisce 

al convegno 
di Ariccia 
sul cinema 
Comincia domani mat tma. 

al le ore 10. presso il Centro 
studi della CGIL, ad Ariccia, 
il convegno indetto daJl'ANAC 
e dall'AACI — le due associa-
zioni degli autori c inematogra-
flci italiani — sul tema « Con
tra le strutture di oggi per 
il c inema di domani ». 

Alle numerose adesioni per-
venute, tra cui quelle della 
FIOM e dei sindacati dello 
spettacolo delle tre confede-
l t l £ lWl l l . Ill t'UI ttUUUllIlU g i l l 

dato notizia. si e aggiunta. ie-
ri. quella significativa della 
CGIL. che ha annunciato che 
sara presente al convegno con 
un membro della sua segre-
teria. 

Altre adesioni sono venute 
dal Movimento politico dei la
voratori (MPL) e dalle ACLI. 

Una prova della validita e 
del l ' interesse deH'incontro. e 
dei temi unitari che saranno 
dibattuti nel corso di e s so . e 
data dal largo consenso di 
registi ed autori. Sul conve
gno sono state , infatti. rila-
sc iate a Paese Sera dichiara-
zioni di sostegno all'iniziativa 
dai registi Pierpaolo Pasoli-
ni. Giuliano Montaldo. Carlo 
Lizzani. Marco Bellocchio. 
Bernardo Bertolucci . Damiano 
Damiani , Luigi Comencini, 
Nanni Loy e dallo sceneggia-
tore Furio Scarpell i . 

H Convegno. c h e come ab-
biamo detto si apre domani 
mattina. proseguira anche per 
tutta la giornata di domenica. 

Sugli schermi il nuovo film di Bernardo Bertolucci 

<IL CONFORMISTA : UNA 
ILLUMINANTE PARABOLA 
Un ritratto del fascismo e un giudizio sullo sua natura di classe nell'opera cine-

matografica del giovane regista, originalmente tratta dal romanzo di Moravia 

Sindacati 
e registi 
preparano 
iniziative 
unitarie 

per il cinema 
A seguito delle reazioni pro

vocate dalla ventilata nomina di 
Gian Lirigi Rondi alia direzione 
della Mostra di Venezia. gia 
espresse in un documento fir-
mato da 66 autori cmematografi-
ci e nell'assemblea promossa 
dalPANAC al Teatro Centrale. 
si sono riuniti nella sede della 
FILS. i rappresentanti dei sin
dacati dello spettacolo (FILS. 
FULS. UIL-Spettacolo) e delle 
associazioni di categoria (ANAC. 
AAC1. SAI). 

In un ampio e approfondito 
dibattito, i problemi del set-
tore sono stati analizzati nel 
quadro piu vasto della situa
zione nazionale ed e stato an-
cora una volta rilevato come i 
metodi. scelti dal governo per 
predisporre e varare i recenti 
prowedimenti di riassetto del 

settore cinematografico. siano 
chiaramente connessi alia pres-
sione involutiva di quelle forze 
politiche che sono collegate al
ia destra economica. 

c Sindacati e associazioni uniti 
— e detto in un comunicato e-
messo dopo la riunione — nn-
novano la denuncia contro il 
boicottaggio effettuato dalle 
autorita governative al varo del 
nuovo statuto della Biennale ve-
neziana: contro il persistere dei 
metodi antidemocratici e di ID-

teressi di mercato sottogoverna-
tivo attraverso cui vengono ef-
fettuate le nomine; contro i 
cnteri stessi che guidano la 
scelta delle persone chiamate a 
ricoprirne la responsabilita. Tall 
scelte non soltanto avvengono 
senza che si ascoltino le cate-
gorie direttamente interessate 
cui spetterebbe evidentemente il 
massimo valore decisionale. ma 
vengono sostenute dal governo. 
sistematicamente. anche ove tut
ti gli auton. attori. lavoratori 
del cinema, sia attraverso l 
loro organismi rappresentativi 
sia direttamente. hanno espres
so con durezza ed argomenti 
vahdi tl loro netto nfiuto 

c Al termine della nunione — 
conclude il comunicato - e m 
base a queste considerazioni. 1 
sindacati e ie associazioni di 
categoria hanno concordemente 
deciso di realizzare. sulla base 
delle sempre maggion conver-
genze venficatesi tra lavora
tori e autori. forze politiche. or-
ganizzazioni democratiche e 
grandi Confederazioni. una se
rie di iniziative unitarie per ot-
tenere che finalmente 1 proble
mi di questo delicato ed impor-
tante settore della vita del Pae
se vengano nsolti coerentemen-
te con le indicazioni di fondo 
espresse dal movimento dei la
voratori: per un nnnovamento 
radicale e un'effettiva demo-
cratizza zione. a tutti i livelh. 
delle strutture anematografiche 
nazionali >. 

Louis Armstrong 

opemto olio golo 
NEW YORK, 25. 

A causa di un'infezione pol-
monare. i medici che hanno 
in cura l o u i s Armstrong han 
no do%-uto procedere ad una 
tracheotomia per agevolare la 
respirazione del musicista. II 
popolare < Satchmo >. il re del 
jazz, era stato ncoverato il 
15 marzo al Beth Israel Ho
spital di New York per di
sturb] cardiaci. Ma. dicono i 
sanitari. le condizioni del mo
re del musicista sono notevol-
mente migliorate. 

Trasferendo sullo schermo, 
a distanza di un ventennio. 
11 Conformista di Alberto 
Moravia (1951). Bernardo 
Bertolucci si colloca d'impe-
to tra gli autori di maggiore 
iiguardo delle nuove genera-
zioni cinematografiche. A que
sto punto, ci facciamo vo-
lentieri l'autocritica, per arer 
trattato con sbrigativa suffi-
cienza le iniziali (e seppure 
acerbe) prove deH'oggi tren-
tenne regista. Ma aggiungia-
mo che sia rispetto ad esse 
(La commare secca, Prima 
della rivoluzione), sia in rap-
porto alle piu recenti (Partner 
e poi La strategia del ragno, 
nota agli spettatori televisi-
vi). questo Conformista se-
gna uno stacco netto per ma
turity di linguaggio, intelli-
genza dei contenuti. originale 
padronanza del mezzo espres-
sivo: e anche per la sua ca
pacity di piu vasta comuni
cazione. 

II film segue, con qualche 
variante. la linea della vi-
oenda romanzesca: Maroello, 
un giovane di buona famiglia. 
vive nell'afflizione di aver 
ucciso, da ragazzetto, un uo-
mo che lo insldiava. certo 
Lino. II ricordo di quella ten-
tazione e di quel delitto (le 
cui conseguenze non ha co-
munque da temere). il torbi-
do clima familiare — un pa
dre pazzo. rinchiuso in mani-
comio, una madre che si la-
scia sfruttare dall'ultimo dei 
suoi amanti — spingono Mar-
cello a un ansiosa ricerca di 
« normalita ». E quale « nor-
malita » piu sicura, poiche si 
e nel pieno del fascismo, die 
un impiego statale e un ma-
trimonio? Marcello si fa, ad-
dirittura, agente dell'OVRA, 
e sposa una borghesuccia, Giu-
lia (non cost Iiliale. peraltro, 
come sembra). II viaggio di 
nozze a Parigi sara, invero, 
la mascheratura della missio-
ne affidata a Marcello: pre-
parare l'eliminazione d'un in-
tellettuale antifasctsta cola 
emigrate e che fu tra i mae
stri universitari del protago-
nista. Questo professor Qua-
dri ha una giovane moglie 
francese, Anna; Marcello se 
lit; iiuidiiiuid, c i a i c i i u u u'iuC-u-
tificare in lei un modello a 
lungo inseguito, quasi una 
c normalita > sublime, appas-
sionata, in contrasto con quel
la. grigia e burocratica, che 
gia lo possiede (anche l'as-
sassinio diventa, qui, una spe
cie di routine, ben esemplifi-
cata nella figura del sicario 
tutto «famiglia e patria >). 
Ma Anna nutre invece un'in-
clinazione morbosa per Giu-

lia; donde un sospetto gioco 
a tre, o a quattro, che si con
clude con la morte atroce sia 
di Quadri, sia di Anna (la cui 
soppresslone non era, del re-
sto. prevista). 

Tomato in Italia, e passati 
gli anni, Marcello assiste. il 
25 luglio 1943, al orollo del-
l'artificiosa, sinistra impalca-
tura sulla quale si e retta la 
sua vita: tanto piu che, pro-

prio quella notte, incontra Li
no, l'uomo che egli credeva di 
aver ucciso, tanto tempo pri
ma... Nel finale, Bertolucci 
modifica fortemente la lette-
ra del libro: anziche vederlo 
perire piu tardi in tragiche 
circostanze, osserviamo Mar
cello mentre tenta di scari-
care su Lino, quasi costui 
fosse il suo «doppio», il suo 
alter ego demoniaco, le pro-

V!A 

controcanale 

Musica 

Lovro von 
Matacic e 

Bruno Gelber 
alFAuditorio 

Concerto — mercoledl all'Au-
ditorio — all'insegna d'una ec-
cessi\-a veemenza musicale. Sul 
podio, autorevole e quasi solen-
ne, il maestro Lovro von Mata
cic (gi& ben noto al pubbUco ro-
mano), puntiglioso neil'inseguire 
M pianista Bruno Gelber alle 
prese con a primo Concerto per 
pianoforte e orchestra (in re 
num., op. 15). di Brahms. 

Splendida e grandiosa. la com-
posizione (il Brahms giovane da 
la piena misura delia sua mae-
stria e della sua autonomia) e 
stata prcsa a pretesto dal pia
nista Bruno Gelber per esibire 
tutte in una volta tecnica, ansia 
interpretativa, gamma di risorse 
concertistiohe. 

Respiro sospeso. ma — alia 
fine — applausi. Pod e arrivata 
la Sinfonia n. 3 di Bruckner. 
Brahms (1833-1897). che e di 
vent'anni piu giovane di Wag
ner. s i sottrae del tutto all'in-
fluenza deH'invcntore del Tri-
stano e lsotta; Bruckner, appar-
tato netta sua quotddiana routine 
di vita in provincia. di nove anni 
piu anziano di Brahms, trava-
sera invece nella Terza, risalen-
te al 1873 (il Concerto brahmsia-
no nacque negli anni dal 1854 al 
1858). il suo amore per Warier . 
cui la Sinfonia e dedicata. Alia 
dedica generosa (il cantore di 
otgtiiua t: yOavu xxa u n n . w « a \-*r-
me in cima a un monumento: 
c inarrivabite e sublime maestro 
della poesia e della musica »), 
fa seguito. perd. una musica 
che nel tessuto timbrico e armo-
nico, per quanto vicina a quella 
wagneriana, riveia non una « in-
nocenza», ma addirittura una 
« scaltrezza » nel riprendere e 
rinnovare un discorso che sem-
brava ooncluso. UAdagio e 
una delle pagine piu beSe che 
Bruckner abbca mai oomposto, 
mentre gli « ottoni >, non piu mi-

Un dollaro 
a Samantha 

LOS ANGELES - L'aHrice Samantha Eggar (nella foto) ha 
ottenuto II divorzio dal marlto, il produttore-attore Tom Stern. 
L'attrice, ch« ha 31 anni, ha avuto anche la cuttodia del 
due Agli nati dal matrimenio con Stem, che 9r* stato cele
brate • Londra nel 1H4. II giudice ha tentenziato che i beni 
del due contugi siano equamentr dh/isi: ma Stern dovra pas-
sare a Samantha un indennizzo per gli alimenti nella misura 
di un dollaro (seicentoventicinque lire) I'anno. Come dire, vera' 
mente un divorzio a buen mercato. 

toQogicd, contribuLscono a fare 
delta Sinfonia un inno, anche 
pdesano, alia gioia di vivere. 

Von Matacic, specialisba della 
musica di Bruckner, ha poi pen-
sato ad a w o l g e r e questa pay-
sannerie in un'enfasi di schietto 
e nobile piglio. 

e. v. 

Cinema 

L'amore 
coniugale 

H caso ha voluto che, to stes-
so giomo del Conformista, ap-
parisse sugli schermi romani un 
altro film tratto da Moravia, 
L'amore coniugale di Dacia Ma-
raii>i. E' l't opera prima > cine-
matografica di una scrittrice, 
gia esperta di regia teatrale. e 
che anche ponendosi dietro la 
macchina da presa ha occasione 
di far risaltare alcuni den suoi 
motivi e interessi specifici: ia 
vicenda scorre. anzi, quasi su 
due piani paralledi. il primo piu 
strettamente legato al romanzo 
moraviano (che e del 1W9), il se-
condo autonomo rispetto ad es
so, e aggiomato con elementi di 
attudlitS. 

Silvio, ex giomalista di sini
stra, si e ritirato con la moglie 
Leda (una francese) nella sua 
antka propriety in Sicilia. e ten
ta di scrivere un romanzo: per 
dedicarsi tutto al lavoro lette-
rario. accetta il patto di castita 
(temporaneo) propostogli dalla 
donna, e rifugge anche dall'im-
pegno politico che gli chiedeno 
alcuni giovani conbestatori del 
itiugO. ouvlO tteVe rca^vcSc piKc 
alle mano\Te che i suoi parenti, 
con modi e mezzi di aapore ma-
f ioso, tramano per strappargH la 
terra, nella cui conduzione ne lui 
ne Leda si dimostrano. d'altron-
de. troppo versa td. Tutto si con
clude con il triplioe falhmento 
del protagonista: come autore. 
gtacche porta a termine il libro. 
ma si rende consapevole ch'es-
s o non val nulla; come marito. 
poiche scopre una squauida tre-
see della moglie: come ribelle 
alle leggi della «onorata socie-
ta >. cui deve inf ine piegare ti 
capo. 

L'tllustrazione della storia «pri-
vata » e corretta. mentre ne) rac-
contare i casi «pubbl ic i» del 
suo eroe la Maraini trova ac-
centi piu personali. e dinezimi 
meno consuete. anche per l'ac-
curata scelta degH interpreta di 
contomo (presi «dal la v i ta» ) 
e per la discreta intensita di al
cuni acorci v i s u a l sul proHema 
della speculazione ed3izia. GU 
attori prindpalt sono rimpegna-
to Tomas Mil ran (in un perso-
naggio che peraltro non gli si 
attng&a tropoo) e Macha Meril. 
che (doppiandosi da s e in :ta-
ltano) tratteggia assai bene la 
sfuggente figura di Leda. Co
lore. 

ag. sa. 

Andrea Doria -74 
A 74 metri di profondita. sul 

banco di Nantucket, a l largo 
deil'isola omonima da cui par-
tivano i famosi cacciatori di 
balene. g iace 1'ammiraglia del
la marina civile italiana. la 
inaffondabVe * Andrea Doria >: 
un relitto da 20 miubni di dol-
lari che molti sognano di poter 
recuperare. Bruno Vailati e i 
suoi valenti collaboratori (Ste
fano Carletti. Al Giddins. Mimi 
Dies c Arnaldo Mattei) si sono 
tuffati da bordo del pesche-
reccio « Narragansett > per un
d i d ore compJessive. e sono ar-
rivati alia conclusione che nes-
suno. con i mezzi attuali, riu-
scira a riportare alia luce il 
prestigioso scafo . 

II documentario. girato a co-
kni . tuttavia non punta su 
questo particolare. e sui pro
blemi tecnici relativi a un pos-
sibile recupero (di estremo in-
teresse) . ma fa. per cosi dire. 
del sentimentalismo sulla sfor-
tunata nave (non una parola. 
pero. e spesa per ricordare le 
persone che vi hanno perso la 
vi ta): narra la minuziosa pre
pare zione e la perfetta esecu-
zione della rischiosa impresa 
subacquea. Un'impresa c glo-
riosa > con della suspense crea-
ta spesso artif idabnente dal 
commento parlato («poetica-
mente> scritto, e tale da com-
promettere 1'efficacia documen-
taristica del fi lm). 

Avremmo preferito che Bruno 
Vailati dimenticasse d'essere 
stato anche regista di film a 
soggetto. rinunciando cosi a 
« romanzare » qua e la il docu
mentario con scene chiaramen
te ricostruite a posteriori, per 
dare suspense aU'awenimento. 
Dovevano bastare le trovate di 
montaggio e rinserimento di 
brani come la fiocinatura della 
balena. 

vice 

prie colpe; e mentre sembra 
tuttavia accettare, come esplo-
nando la via d'una tortuosa 
liberazione, quelle tendenze 
che ha sempre represso den-
tro di se. 

Esito, dobbiamo dirlo. am-
biguo e debole — anche sul 
piano della rappresentazione 
(con quel 25 luglio incerto 
tra l'oleografia e il grottesco) 
— di un'opera di cinema che 
pur non vede intaccata per 
questo, se non in piccola mi
sura, la sua compattezza for-
male, la sua sottigliezza e ric-
chezza tematica. Bertolucci 
illumina 1'epoca, i luoghi. la 
scena del dramma non attra
verso una leccata ricostruzio-
ne decorativa, bensl mediante 
una vigorosa stilizzazione del
la temperie «culturale > ai 
suoi varii livelli, dalle canzoni 
(che costituivano. anche allo-
ra. un oggetto di largo con-
sumo soprattutto radiofonico) 
al cinema stesso dell'«era 
fascista», agli spazi urbani-
stici. alle dimensioni architet-
toniche. L'ambiente diviene 
cosi un eiemento che carat-
terizza in profondita. dietro 
le inquietanti apparenze me-
tafisiche. la condizione stori-
ca. e sociale. degli individui. 
Cosi per l'ltalia. e parimenti 
per la Francia, della quale 
ci si offre (sulla scorta. di-
remo, del Renoir cineasta e 
del Renoir pittore) un tenero 
volto plebeo. che nasconde a 
fatica i segni di una eguale 
decadenza. Nel viso e nel 
canto della piccola fioraia. la 
gracile esperienza del Fronte 
popolare lampeggia come una 
infanzia che non giungera a 
maturazione, anzi sara presto 
stroncata. E la magistrate se-
quenza del grande ballo. con 
i languidi approcci di Anna 
verso Giulia. rinsalda l'imma-
gine anfibia di due civilta, 
di due culture malate e mali-
gne, sebbene assai diversa-
mente affascinanti. • >• ' 

Sara chiaro. qui arrivati, 
come anche 1'antifascismo di 
stampo liberate e filosofico 
del professor Quadri — fatti 
salvi la sua dignita personale. 
e l'orrore che suscita il suo 
iTlai liFiO — tiOTi 51 SOi^ragga 
al giudizio di classe. Argo-
mento rischioso, quello che 
Bertolucci tocca; ma egli lo 
fa con la calibratura di toni 
e di proporzioni che deriva da 
un'adulta coscienza rivoluzio-
naria. Cio gli permette d'al-
tronde di colpire il fascismo 
nell'intimo. nelie sue radici 
borghesi mai finora comple-
tamente estirpate, cogliendo 
il nucleo migliore del testo 
moraviano, il nesso psicolo-
gia-erotismo-politica, e riscat-
tandone convenzionalita, bi-
slaccherie, cadenze cd'appen-
dice > col taglio ironico e pa-
radossale del racconto, che 
solo a volte sfuma in una 
troppo compiaciuta eleganza. 

Ottimamente coadiuvato dai 
piu vicini collaboratori (Vitto-
rio Storaro per la fotografia 
a colori, Ferdinando Scarfiot-
ti per la scwiogrdfid, Gitte 
Magrini per i costumi), Ber
tolucci si e trovato molto a 
suo agio con gli interpreti: 
Jean-Luois Trintignant. per-
fetto nella < mediocre mo-
struosita » del personaggio di 
Marcello: Dominique Sanda, 
sensibile ed esatta nelle vesti 
di Anna; Stefania Sandrelli, 
un'autentica rivelazione per 
Tacutezza con cui rende quel
la quintessenza dello spirito 
piccolo-borghese che e Giulia. 
E ricordiamo ancora Enzo Ta-
rascio. Yvonne Sanson. Mllly, 
Fosco Giachetti. Jose Quaglio. 
Pierre Clementi, ma partico-
larmente Gastone Moschin. 
preciso e pungente nei panni 
del sicario. 

Aggeo Savioli 

« Gli anni della 

lotto » oggi al 

Teatro comunale 

di Genazzano 
II Beat 72. nel quadro degli 

sforzi che sta conducendo per 
cercare di risolvere organica-
mente il problema del rapporto 
tra il teatro e le masse, ha 
proposto la creazione di cen-
tri teatrali e culturali che la-
vorino al fine di superare le 
barriere di classe che per trop
po tempo hanno tenuto i lavo
ratori lontani dal teatro. La 
proposta e stata accolta con 
entusiasmo dal Comune di Ge
nazzano. che. in collaborazione 
con il Partito Comunista. dara 
il via oggi a questo csperimento. 
con la rappresentazione, al 
Teatro comunale. dello spetta
colo « Gli anni della k>Ha », da 
Bertolt Brecht, messo in sce
na dalla compagnia «Gruppo 
teatro*. con la regia di Gian-
franco Mazzoni. L'ingre*so sara 
gratuito. 

IL DILUVIO - 11 dibattito di 
Boomerang sul nuovo feinmi-
msmo (cominciato ~ assai tardi 
e terminato. si puo dire, a not
te fonda) ha purtroppo confer-
mato due tipici difelti organici 
della nostra televisione. ln pri
mo luogo, quello di affrontare 
quesiioni fondamentali del no-
stro vivere contemporaneo as
sai sporadicamente e di affron-
tarle, quando finalmente ci si 
decide a farlo, in modo, dicta-
mo cosi, globale, senza com-
pxere alcuuo sforzo per concen-
trare I'attenzione su alcuni 
punti. 11 secondo difetto (ma il 
termine e certamenle inadegua-
to) riguarda speciftcamente I'or-
ganizzazione dei dibattiti: ed e 
proprio di una rubrica come 
Boomerang. Una discussione, 
infatti, e utile quando pervie-
ne a un autentico confronto di 
idee e quando, attraverso que
sto confronto — e attraverso 
una verifica concreta delle opi
nion!' die vengono espresse —, 
giunge ad una analisi documen-
tata. Ora, i dibattiti organiz-
zati in televisione si risolvono 
assai spesso in «*yiri di opi-
niom » tra gli invitati. che met-
tono un'enorme quantitd di car-
ne al fuoco, ma, proprio per 
questo, finiscono per rovesciare 
sui telespettatori un diluvio di 
spunti, di accenni, di afferma-
zioni piu o meno drasticlie, cia-
scuna delle quali, alia fine, vale 
l'altra. 

Una ennesima prova di questo 
e stata appunto la trasmissione 
di Boomerang: e come avreb-
be potuto essere altrimenti, 
quando gia soltanto nello studio 
erano presenti ben sette perso
ne (variamente assortite), alle 
quali si aggiungevano gli in-
tervistati all'estero e i compo-
nenti dei gruppi esterni? Si no-
ti poi che, a colmare la mi
sura. Luigi Pedrazzi, che do-
vrebbe dirigere la discussione 
e quindi indirizzarla su alcuni 

binart. ama da qualche tempo 
assumere il ruolo di bonario 
spettatore. 

Che dire, dunque? Ovviamen-
te, nel corso di questo torneo di 
opinioni sono stale dette cost 
interessanti: ma, ci pare, per i 
telespettatori era molto diffici
le distirtguerle dalle considers-
zioni marginali e dalle afferma-
zioni addirittura balzane. D'al-
tra parte, la iendenza e stata 
quella di passare dalla denun
cia ai rimedi. saltando lo stadio 
dell'analisi. Di piii. certe diver-
genze radicali, che pure invt-
stivano nodi di fondo, sono ri-
maste sospese per aria e non 
hanno avuto modo di pert'eni-
re a un autentico confronto. 
Per questo, a noi e sembrato 
che le parti piu proficue, e piu 
chiare, della trasmissione sia
no state quella delle intervistt 
con le operaie e quella del pri
mo « giro ». quasi auinhingrajl-
co. delle invitate in studio. 

Come osservazione finale, non 
possiamo non rilevare che II 
quesito di partenza sui motivi 
della reviviscenza femministm 
— pur ricordato giustamente da 
Montaldi a meta della discua-
sione — e rimasto senza rispo-
sta: eppure, la breve panora-
mica della sera precedente. cha 
avrebbe dovuto costituire la ba
se per questo dibattito, propria 
e solo al nuovo femminismo ai 
riferiva. Una discussione con-
centrata su questo punto, tra 
I'altro, avrebbe permesso di 
analizzare le caratleristiche, i 
merili storici e le gravi debo-
lezze dei movimenti femminill 
dei decenni trascorsi (ai quali 
solo Marisa Rodano ha accen-
nato. ma solo per ricordarli): 
e questo avrebbe contribuito sia 
a tagliar fuori vecchie diatriba 
su vecchie questioni. sia a in-
dicare gli aspetti piu attuali 
della questions fzmminile. 

g. c. 

oggi vedremo 
LA TERZA ETA' 
(1°, ore 13) 

La rubrica affronta. in chiave psicologica. il problema del 
pensionamento. Lungi dal metlere almeno in dubbio che il < trau 
m a » dell'interruzione dell'attivita lavorativa sia un Trutto di 
una piu generate struttura sociale fondata sul mito dell'efficienza. 
il servizio — realizzato da Tullio Altamura e Steho Martini — 
consiglia di prepararsi psicologicamente fin da giovani e. nel caso 
si sia gia anziani. di seguire corsi psicologici. Her illustrare 
questa tesi viene anche presentato il caso di un industrial a 
riposo: pare sia soddisfatto della sua pensione. La trasmissione 
e condotta in studio da Lea Padovani e Mario Ortensi. 

GIORNI DEUROPA 
(1°, ore 18,30) 

Attraverso interviste ad architetO. urbanlsti ed operator! 
economiei italiani ed europei. la rubrica affronta il tema della 
casa per rilevare la situazione di ritardo in cui si trova tl nostro 
paese in rapporto al resto d'Europa. La conclusione. naturalmente. 
sara che i prowedimenti in corso di elaborazione anche a livello 
comunitario potranno risolvere il problema. 

TV 7 (1°, ore 21) 

ANTIGONE (2°, ore 21,20) 
Per la seconda volta. il regista Vittono Cottafavi affronta la 

tragedia di Sofocle (scritta nel 441 a.C.) tmperniata sul contrasto 
fra leggi divine e leggi umane. impersonate le prime dall'infles-
sibile eroismo di Antigone e Ie seconde dalla ragion di stato di 
Creonte. La prima reahzzazione. che porta la data del 1958. e 
tuttavia cosa profondamente diversa da quella attuale che non 
si presenta piu seguendo gli schemi tradizionau della messin 
scena della tragedia green. Le modifiche. i tagli. i ritocchi sono 
anzi sostanziali. La prima riguarda il coro che e stato concen-
trato in un solo personaggio — chiamato il Testimone — che si 
rivolge direttamente al pubblico per chiamarlo in causa, come 
dice lo stesso Cottafavi. e costringerlo contemporaneamente ad 
un processo di estraneamento. La seconda novita sono le scene: 
le riprese sono infatti a w e n u t e in esterni fra i templi di Pae-
stum. fra i quali si muovono liberamente moderni turisti e sul 
cui fondo si vedranno correre le auto che percorrono la strada 
statale che costeggia i templi. Anche 1'intervallo avra una sua 
dimensione narrativa: non vi sara vera e propria interruzione. 
ma si vedranno gli attori che si nposano, parlano fra loro e 
con i curiosi, si preparano alia seconda parte. Insomma: un 
c esperimento» che, quanto meno. va seguito con cunosita. 

Interpret! dell'c Antigone * sono: Sarah Ferrati. Adrian* Aiti. 
Marietta Palmich, Raoul Grassilh. Alfredo Bianchini. Corrado 
Pani. Sandro Tuminelli, Germana Paolieri. 

programmi 
TV nazionale 
10.00 

12.30 

13,00 
13^0 
14XJ0 
17.00 
17^0 
17.45 

18^0 
19.15 

Film (Per Roma a 
zone collegate) 
Sapere 
Questa nostra Italia 
La terza et& 
Telegiornale 
Una lingua per tutti 
Uno. due e.„ tre 
Telegiornale 
La TV dei ragazzl 
L'amico libro. Avven-
tura 
Giorni d'Europa 
Sapere 
La pubblica ammini-
strazione 

I M S Telegiornale sport 
Cronache italiana 

2030 Telegiornale 
21.00 TV 7 
22.15 MilledischI 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
174)0 Ipplca 

Da Roma corsa Trit 
a] Uotto 

21.00 Telegiornale 
21^0 Antigone di Sofocle 
22,45 Gran Premio eurovt-

sione della can
zone 

Radio 1° 
Cion»l« rWiot e m 7 , • . 

1 2 , 13 . 14. 15. 17 , 2 0 . 23.10t 
• : Mettotine meslcatet 7.1 Oi 
Reiteei «HM> prime-. 7.25: Le 
aeetr* ercHettie el nresica lee-
•era; S.30: Le cemeni eel mel-
tine; 5.15: Voi • * to; 10: 
Speciele GR; 11.15: > Maeee 
Leaceel ». Oremme lirico ie 
eeettie etti #i M. Prege. D. 
OlNre e L. Illica. Meeica el 
Ciaceeie Pecciett 12.10> Le 
ceittoei di f i enwiu 1S71( 
12,31t Feeerico eccetere ecc^ 
tere; 13.15: I ravetaei: Frank 
Sinatra; 13.37: ihw 
M treejts etieetii 14,10: 

Refieel; 1 0 ^ 0 : Per vet eiove-
eij 1S.45: I telle che hrreraj 
19i Contreeeiala, 19,30> Ceee-
try Si Wertere. V e d e M o r M 
eel feik emirireeo) 20.20: Un 

afTennoi I I PrMcipe 

* Givanni Beccacciei 
21.15i I concert! 41 Neeeli. 
Direttore Mario Re*»i. etanifta 
Marie Tieo, rlaetiete Gloreio 
Zeeneejli 

Radio 2° 
Glernele reelcn ere 0.25. 

7.30. S.30. t .JO. 10,30. 
11.20. 12,30. 15,30. 10.30. 

17.30, 19 .30 . 22 ,30 , 24; «s 
I I marMaieret 7.40: Beeneiomo 
con Easelaert Haateerelnck e 
Tony Ceccbiara; S,40> SooeJ e 
colori eeH'orckestra, 5.SO: « Un 
alkero crest* a Brooklini ». el 
Betty Smith; 10.05: Centenl 
per tutti: 10.35: Cniemete Ro
ma 3131t 12.33: Nei . I Bee
tle*; 13s Hit Paraeej 14.30; 
Trasmiwioni raetoneln 10.05: 
Stee-io eperte. 10.15: Lone 
Ptayins; 10.30: Special* CR; 
15.02: Moranel eere; 15.20: 
• Noi, popolo el Die •> 20 .10: 
Indianapolis] 21« Teatro-sta-
ecra; 21.45: Novtti 4t*ce*rafi-
ch* Irene**!; 22: I I aenzatitolO} 
22.40: Eroi per aioco. Oriel-
eele raeTofontco 41 Roeerte 
Baaecco; 23 .05: Meeice lee-

Radio 3° 
Ore 10: Concerto el aeerte-

m l i t Moaka • powie; 11.45: 
MMich* Italian* 4'oeei: 12.20: 
Mosica 4i earoa; 13: Intar-
i M a o ; 13,50: Children's Cor
ner: 14,30: Le Sonat* 4i Georg 
rri*«rich Hacnee!; 16.15: Mu-
skn* Italian* d'eeei; 17.45: 
l e a Offi-. 10: Notuie eel T*r> 
to-, 10.45: Piccolo planet*; 
15.15-. Tetto Beatkerwi. Ope
re varie; 20,15: Le chimica el 
eenritio eeH'uomo; 2 1 : I I Cier-
nale eel Tene; 21,30: Alio 
aereentl eeila eroalca, 


