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«I1 popolo e i suoi fucili» 
sullo schermo a Firenze 

Joris Ivens esalta 
I'esempio del Laos 
II film e un'opera didattico-politica la quale, facendo 
appello piu all'intelligenza che alia emotivita dello 
spettatore, vuole rafforzare la coscienza della possi-
bilita di combattere Pimperialismo dovunque, secondo 
le differenti situazioni - Viva attualita della tematica 
Dal nostro inviato 

FIRENZE. 24 
Ritroviamo Joris Ivens a 

Firenze, da dove nel marzo 
del '69 fu costretto a ripar-
ttrc, via Roma, per un ordi-
ne di poltzia la cui natura 
e la cui ispirazione non furo-
no mai cluarite, nonostante le 
proteste che quel geslo odio-
so provocb fra gli intellettua-
li italiani, nel paese e in Por
tamento. Lo ritroviamo a Fi
renze, dove nel febbraio del 
'66 il suo primo film « vietna-
mita», II cielo la terra. pote~ 
esscre proiettato solo in forma 
privata, dinanzi a un ristret-
to numero di persone (ben-
che invitato ufficialmente al 
Festival dei popoli), per un 
intoppo « doganale » che I'al-
lora ministro dello Spettaco
lo, il socialista ncnniano Co
rona, non fu capace di rimuo-
vere, e che i democristiani flo-
rentini, gestori principali del 
Festival, accohero stropiccian-
dosi le mani per I'allegrezza. 

Un cineasta 
militante 

Ivens i, ancora e sempre, 
un personaggio che disturba. 
Perche e, davvero e sino in 
fondo, un cineasta militante, 
un combattente con la mac-
china da prcsa. Dopo II cie
lo la terra ha realizzato, nel 

L'AIACE 
solidarizza 

con il sindacato 
dei giornalisti 
cinematografici 

In relatione alia scissione 
determinatasi in seno all'or-
ganizzazione sindacale del 
giornalisti cinematografici la 
segretena dell'AIACE (Asso-
ciazione italiana amici del ci
nema d'essai) ha inviato al 
firesidente del sindacato, Tul-
10 Cicciarelli, il seguente te-

legramma: a Esprimiamo la 
nostra piena solidarieta al sin
dacato giornalisti cinemato
grafici da lei presieduto de-
pi orando la grave manovra 
scissionistica che oggettiva-
mente indebolisce la compat-
tezza della categoria e espri
miamo l'auspicio di un pronto 
riconoscimento della valldita. 
delle vostre ragioni». 

Romeni, giapponesi 
sfatunitensi 
e sovietici 

al Premio Roma 
Re tear, nclla messa in sce-

na del Teatro nazionale di 
BucarcsU e il sccondo spetta-
colo del Premio Roma. II 
dramma di Shakespeare, che 
& gia. stato rappresentato al
ia Rassegna intemazionale de-
gli Stabili. in corso a Firenze. 
verra. dato solo per questa 
sera all"Eliseo. Dopo i ro
meni e la volta del giappo-
nese Nansosalomi Ilakkcnden 
(« Storia degli otto cani») 
messo in scena dalla Com-
pagnia «Kid brothers» di 
Tokio. Questo spettacolo, che 
e un esempio di Kaburi mo-
demo, verra presentato do-

. mani, dopodomani. il 28. il 
39 e il 30 aprile al Teatro del
le Arti. I 52 componenti del
la Compagnia nipponica par
ti ranno, dopo le rappresenta-
lioni nell'ambito del « Premio 
Roman, per una tournc'e at-
traverso TEuropa. II 27 e il 
28. al Teatro Eliseo. la Com
pagnia statunitense «Byrd 
Hoffman Foundation» diret-
ta da Robert Wilson, presen-
tera Deaf man Glance <«L'oc-
chio del sordo»». II 29 e il 
30 aprile, sempre al Teatro 
Eliseo. si esihiranno 1 can-
tanti pop sovietici Nina Pa-
komenko, Eduard Khill e 
•rigwnzze del «Teatro Estra-
2ft» di Mosca. 

Vietnam, Diciassettesimo pa-
rallelo; il primo e del '65, 
il secondo del '67. Nella se-
conda meta del '68, per ire 
mesi di fila, il regista olande-
se (che toccava gia allora i 
settant'anni) e stato nel Laos, 
con il suo collettivo di lavo-
TO francolaotiano (di cui fa-
cevano parte, tra gli altri, 
Marceline Loridan e Jean-
Pierre Sergent); ha vissuto 
tra la genie, tn mezzo al po
polo, nelle zone appena libe
rate dalle forze del Neo Lao 
Haksat. Da questa esperien-
za straordinaria ha cavato il 
suo piii recente lungometrag-
gio II popolo e i suoi fucili, 
al quale il governo di Parigt, 
pur ammettendone la proie-
zione in Francia, ha negato 
il visto per I'esportazione. Con 
qualche ambigua deroga, tut-
tavia, come quella che ha con-
sentito la presentazione del 
film, ieri sera, qui a Firen
ze, con la formula a per in-
viti», a un pubblico di giova-
ni, assiepato nell'auditorio del 
Palazzo dei Congressi (la ini-
ziativa era della facolta di 
Magistero e del Centro aGio-
vanni Francovich»). 

Che cos'6 II popolo e 1 suoi 
fucili? E' una opera didattico-
politica, la quale fa appello 
piu all'intelligenza che al-
Vemotivitd. dello spettatore. 
Non si tratta — ci dice Ivens 
— di sollecitare un generico 
const.., z alia denuncia dei 
crimini dell'imperialismo ame-
ricano, ma di aiutare la gente 
a capire, a prendere partito, a 
derivare dall'esempio laotiano 
la coscienza della possibility 
di combattere Vimperialismo 
stesso dovunque, con strumen-
ti diversi secondo le diffe
renti situazioni. Non un aan-
tifilm », come qualcuno ha vo-
luto definirlo, ma un tenta-
tivo di nuovo cinema, anche 
dal punto di vista dello stile. 
Qui & il popolo laotiano stes
so che porta (e ci sono volu-
ti cinquecento sottotitoli per 
tradurre le battute in lingua 
originate); ma didascalie, gra-
fici, scritte interrompono di 
continuo il quadro audio-vi-
suale, per approfondire la so-
stanza politico del discorso. 

E il discorso riguarda, es-
senzialmente. il rapporto tra 
lotta per Vindipendenza e lot-
ta rivoluzionaria. La libera-
zione delle zone del Laos via 
via prese sotto controllo dal 
Fronle patriottico signiftca li-
berazione dei contadini. ttbe-
razione delle popolazioni tn 
senso politico, economico, 
culturale. Dove arrivano, in 
tutlo il sud-est asiatico. gli 
americani e i fantocci fanno 
il deserto. Dove arrivano i sol-
dati e i partigiani del Neo 
Lao Haksat, i contadini si 
radicano saldamente alia lo-
ro terra, sono aiutati nella 
colttvazione, nella produzione, 
vedono rifiorire le proprie tra-
dizioni; ricemno, insieme, gli 
arnesi da lavoro. una pri
ma istruzione. la possibilita di 
assist ere a una spettacolo, di 
prattcare (se sono credenti) 
la loro reltgione. Scompaio-
no. insieme, analfabetismo e 
oppiomania: due piaghe the 
gli oppressori vogliono tene-
re sempre aperte. Dall'incon-
tro dialettico tra soldati e 
contadini, tra soldati e popo
lo, nascono man mono nuo-
vi quadri rolitici e milita-
ri, si veriflca un continuo 
m decentramento delle respon-
sabilila*. E le donne sono le 
prime, torse, a impossessarsi 
della loro nuova, libera con-
dtzione, a farla fruttare a be-
neflcio di tutti. 

II film si compone di quat-
tro parti, rispettivamente in-
titolale L'esercito popolare ar-
ma 11 popolo, Chi comanda 1 
fucili, II popolo pud tutto, 
Senza 11 suo eserclto 11 po
polo non otterrebbe nulla. 
E" la secondo, forse, a desta-
re ta maggiore impressione, 
perchi document a « doll'inter-
no » Vorganizzazione di quel-
lo che i il cuore della lotta 
di liberazione, nelle grotte di 
Nakay: assistiamo a una riu-
nione del Comitato centrale 
del Neo Lao Haksat, con ri-
petuti interventi del suo ca
po, il principe Sufanuvong: 
guardiamo offtcine in attivita 
— una tipografia, una stazio-
ne radio, una fabbrica tessi-
le... —; seguiamo le fasl del-
I'insegnamento in varie scuo-

le, compresa quella di medi-
cina. Nel complesso, abbiamo 
la visione nttida di una vita 
che si dispiega, se pure nel
le circostanze piu difflcili, a 
tutti i livelli, con una tena-
cia e una pazienza ammirevo-
li. E abbiamo una spiega-
zione esauriente anche del-
I'ultimo scacco sublto da Ni
xon in quella regione. 

Quantunque le sue riprese 
siano state effettuate due an-
ni e mezzo fa, II popolo e i 
suoi fucili £ tomato infatti 
a essere, oggi, di un'attualita 
scottante; Ivens sorride, ri-
cordando che, all'inizio della 
recente massiccia aggressio-
ne degli americani e dei fan-
toed contro il Laos, la tele-
visione olandese gli domandd 
la sua opinione sui possibili 
sviluppi della guerra. Ivens 
non si sente un profeta, ma 
& modestamente orgoglioso di 
sottolineare che, in base alia 
sua conoscenza dei princlpi 
della guerra popolare, nonchi 
della situazione oggettiva dei 
luoghi e dei termini dello 
scontro, poti prevedere la 
sconfltta, a breve scadenza, 
dell'attacco imperialista. Un 
grosso glornale borghese dei 
Paesi Bassi commentb: forse 
sarebbe U caso di assumere 
Ivens alio Stato Maggiore... 

Un film da 
diffondere 

II popolo e 1 suoi fucili, 
per gli ammaestramenti e 
anche per la materia di con-
fronto polemico che se ne 
pud trarre, merita la piu va-
$ta diffusione possibile. A que
sta diffusione, al di la de
gli ostacoli flnora frapposti 
dalla censura francese, credia-
mo tuttavia non giovi un cer-
to genere di esasperata stru-
menlalizzazione, come quello 
tentato, ieri sera, da membri 
dei diversi a gruppetti» extra-
parlamentari, i quali sono riu-
sciti a trasformare il dibatti-
to, che avrebbe dovuto far 
seguito alia proiezione, in 
una squallida gazzarra di 
stampo goliardico, in una pe-
nosa esibizione di estremismo 
non parotaio, ma parolacciaio. 
Con quanta vantaggio per la 
causa del Laos e per il nobi-
le impegno di Ivens e del suoi 
compagni, 6 facile immagi-
nare. 

Aggeo Savioli 
NELLA FOTO: un momento 

della lavorazione del Popo
lo e i suoi fucili, Sono visi-
bili 11 principe Sufanuvong (a 
sinistra, in primo piano), men-
tre partecipa al lavori dei 
campi e, accompagnato dalla 
collaboratrice Marceline Lo
ridan. II regista Joris Ivens 
(a destra). 

le prime 
Musica 

Emil Ghilels 
e Previtali 

aU'Auditorio 
Piu che una « curiosita » si 

e svelata — nuova nei con
cern aU'Auditorio — la So
nata al divino Claudia, per 
trombone e orchestra d'ar-
chi, composta nel 1967 da 
Edoardo Farina, musicista pa-
vese, ora poco piu che tren-
tenne, perfezionatosi alia 
scuola di Virgilio Mortari. 
Ugualmente attratto dal sa-
cro e dal profano (la produ
zione di Farina, oltre che 
volta alia musica da camera 
e orchestrale, ha una Messa 
dei povert e un'Elegia per 
Ghedini), il compositore ha 
dedicato a Monteverdi que
sta singolare pagina, nella 
quale si svolge come una re
cherche du temps perdu, af-
fldata ai suoni d'un trombone 
che. fantasticando. rievoca 
(con temi dello stesso dedica-
tario) una presenza monte-
verdiana. La « cosa » potreb-
be sembrare un tantino op-
portunistica, legata com'e alia 
circostanza del quarto cen-
tenario di Monteverdi, senon-
che, a mano a mono, sorge, 
all'interno della musica, un 
contrasto che sembra. anzi, 
sanzionare 1'impossibilita di 
certi ritorni. Le tentazioni e 
il superamento di esse hanno 
trovato in Gaspare Lucciardo-
ne, giovane e accorto solista 
(nato nel 1943, da circa un 
anno e mezzo, carico gia dl 
esperienza, e pflmo trombone 
nell'orchestra ceciliana), un 
interprete d'alto virtuosismo 
e d'intensa musicalita. Ap-
plausi alia novita e al soli
sta, nonche a Fernando Pre
vitali che aveva concluso co-
si i due terzi del programma 
avviato da una festosa e pen-
sosa esecuzione della «Rena-
na » (Sinfonia n. 3) di Schu
mann. 

II resto della serata e tra-
scorso a gloria di Emil Ghi
lels il quale, da geniale inter
prete qual e, stupendamente 
e passato dai furori romanti-
ci dei giorni scorsi (concer
to con musiche di Schubert 
e di Liszt), a quella che l'Ein-
stein chiamd «serenlta di 
bambini innocent! che gio-
chino nei Campi Elisi», at-
tribuita al Concerto per pia
noforte e orchestra, K. 595, 
ultimo della serie, composto 
da Mozart nell'ultimo anno 
di vita (1791). Ghilels, una 
meraviglia: suono luminoso e 
assorto, ebbro e casto, denso 
e serrato, ma pure incline ad 
una ispirata dolcezza. 

Applausi insistenti, e chla-
mate lunghissime, miranti an
che al bis, pero non concesso. 

e. v. 

Quartetto 
Bartdk 

Chissa quante mai volte 1 
membri del Quartetto Bartdk 
(Peter Komlos e Sandor De-
vich, violini; Geza Nemeth, 
viola; Karoly Botvay, violon
cello) avranno suonato i sei 
Quartetti scritti dal grande 
musicista cui il complesso 6 
intitolato. Ebbene, da questa 
comprensibile, reiterata con-
suetudine con le pagine barto-
kiane, i quattro artist! hanno 
tratto tutti i benefici (come il 
progressivo perfezionamento 
dell'interpretazione e dell'af-
fiatamento) e nessun difetto 
(quali potrebbero essere una 
certa nausea, un certo sconfi-
namento nella routine). Que-
sto constatavamo l'altra sera, 
nella Sala accademica di San
ta Cecilia, al primo dei due 
concert! dedicati dal comples
so ungherese all'esecuzione in
tegrate dei Quartetti di Bar
tdk. 

Nella prima tornata abbia
mo ascoltato, interpretati — ri-
petiamo — alia perfezione, il 
Primo, il Terzo e il Quinto, 
presente un pubblico emozio-
nato e plaudente, ma piuttosto 
scarso; ci auguriamo che ve-
nerdl prossimo, quando sa-
ranno eseguiti il Secondo, il 
Quarto e il Sesto Quartetto, 
la sala sia gremita di appas-
sionati decisi a non perdersi 
un awenimento musicale di 
cosl grande interesse. 

vice 
Teatro 

Le maldobrie 
E' impossibile tradurre un 

italiano «maldobrie». il ter-
mine istriano che da il titolo 
al lavoro teatrale di Lino Car-
pinteri e Mariano Faraguna, 
autori di una precedente tra-
smissione radiofonica (durata 
circa dieci anni) seguita da-
gli ascoltatori giuliani, e di 
una edizione a romanzesca», 
Le maldobrie appunto, a cui 
seguirono Prima della prima 
guerra e L'Austria era un Pae
se ordinato. 

* Maldobrie » vuol signifies-

Petri e Pirro protestano 
contro la censura TV 

In ana lettera alia Commissione di vigilanza 
chiedono il ripristino dei tagli alle loro interviste 

D regista Elio Petri e lo 
sceneggiatore Ugo Pirro han
no inviato all'on Mario Do-
si. presidente della Commis
sione di Vigilanza della RAI-
TV, e per conoscenza agli 
onorevoli Primo Silvestri e 
Carlo Alberto Galluzzi, vice-
presidenti della stessa Com
missione, la seguente lettera: 

cSignor Presidente, In oc-
caslone della assegnazione del 
Premio Oscar per il miglior 
film non americano, attribui-
to ultimamente al film In-
dagine su un cittadino al dt 
sopra di ogni sdspetto quali 
suoi autori siamo stati in-
tervistati, per loro Imziativa 
da alcuni redattori dei ser-
vizi central! della Radiotele-
vislone italiana. 

cSentlamo II dovere di In-
formarla che le nostre inter
viste, quando non sono state 
cestinate, hanno subito tagll 

tali da modiflcare sostanzial-
mente il nostro pensiero. ben-
che esso fosse espresso nel 
pieno rispetto della legge del
la Repubblica. Polche siamo 
certi che la censura da noi 
subita, invece, risulti lesiva 
dei principi democratic! che 
regolano la nostra societa ci
vile, chiediamo 11 suo lnter-
vento perch6 al nostro pen
siero sia restltuita la sua In-
tegrita attraverso il ripri
stino del bran! tagliati. 

«Siamo sicuri che questa 
Commissione, in particolare 
lei, signor Presidente, vorra 
esaminare la nostra ragione-
vole richiesta ed agire di con-
seguenza. Con stlma». 

La lettera del due cineasti si 
riferisce, tra l'altro. ad un epi-
sodio gia denunciato dal no
stra glornale all'indomani del
le trasmlssionl della rubrica 
dedicata aH'assegnazione dei 
premi Oscar. 

re pressappoco «birbonate », 
e sono proprlo delle gale « ri-
balderie » quelle che il pesca-
tore Bortolo — una sorta di 
Marco Polo della costa adrla-
tlca — rievoca e materializza 
sulle tavole del palcoscenico 
che diventano l'lstria, la Dal-
mazia, Fiume. il fronte della 
Galizia e della Drina, al tem
pi della dominazione e della 
caduta deH'Impero austro-
ungarico. 

Attraverso la forza espres-
siva del dialetto, Carpinteri e 
Faraguna ricostrulscono la 
geografia umana di un popo
lo colpito da vicissitudini sto-
riche particolari e complesse, 
e le « maldobrie » di un tempo 
perduto diventano come d'in-
canto sostanza teatrale, di
scorso teatrale a volte pateti-
co e a volte poetico su una 
condlzione umana. Le «mal
dobrie » non sono piu che 
aneddoti, favole tramandate 
dalla tradizione popolare, ma 
spesso sanno innalzarsl, per 
merito soprattutto della sen
sible regla di Francesco Ma-
cedonio, al di sopra dei signi-
ficati umanistici particolari 
per raggiungere l'altezza della 
Storia. Non avvertiamo l'or-
di«e e la dominazione dell'Im-
pero austro-ungarico, ma sol-
tanto i suoi rlflessl finemente 
ironic! e antiretorici negli apo-
loghi, nelle battute, nelle at-
mosfere (piu malinconiche e 
pensose nella seconda parte 
dello spettacolo) creati dall'af-
fiatata Squipe del Teatro Sta
bile di Trieste del Friuli-Ve-
nezia Giulia, di cui fanno par
te Lino Savoranl (Bortolo, il 
narratore), Lidia Eraico, 

Ariella Regglo, Giorgio Vallet
ta, Riccardo Canali, Mimmo 
Lo Vecchio, Alberto Ricca, 
Gianfranco Saletta, Ellsabetta 
Bonino. Saverio Moriones, 
Giusi Carrara. Orazio Bobbio, 
Franco Jesurum, Luciano 
D'Antoni, Massimo Dainese, 
Germano Moratelli, Mario Pi-
rolo. Le scene e i costuml so
no di Sergio d'Osmo. Applau
si cordialissimi. Questa sera 
l'ultima replica. 

vice 
Cinema 

L'assassino 
di Rillington 
Place n. 10 

II film di Richard Fleischer 
e «una storia vera». la sto
ria criminate di John Reginal 
Christie, 11 maniaco sessuale 
che imperversd a Londra in-
torno agli anni cinquanta. 
Christie preferiva prima stor-
dlre le sue vittime per pol 
strangolarle con una cordicel-
dicella conservata e contem-
plata, nei moment! di raptus, 
come una rellquia. II film 
girato a colori, ha un taglio 
documentaristico (pregevoli, 
comunque, i toni grigi della 
fotografla) e si impone so
prattutto per il taglio della 
narrazlone tesa soltanto al-
l'analisi del comportamento 
deH'assassino (come anche 
della famiglia Evans, vittima 
della sua ~furia • omicida) e 
non delle ragioni conscie o 
inconscle che lo spingevano 
ad uccidere. Pregevolissima 
l'lnterpretazione di Richard 
Attenborough, Judy Geeson e 
John Hurt (ottimo nella par
te dell'analfabeta stritolato 
dalla «Giustizia»). 

vice 
Canzoni 

Archie Savage 
Archie Savage, il popolare 

cantante afroamericano che 
da anni si esibisce al Folkstu-
dio, ci ha fatto assistere, l'al
tra sera, nel locale di via Ga
ribaldi, affollatlssimo per l'oc-
casione, ad un recital straordi-
nario. 

Savage, accompagnato dal 
validissimo complesso dei Blue 
Morning (una vera rivelazic-
ne) e dal bravo Mario Schiano 
al pianoforte, ha presentato al
cuni tra i piu significativi bra-
ni del suo vasto repertorio, 
quasi una antologia del blues. 
interpolata da brevi parentesi 
narrativo-musicali in cui lo 
stesso Savage ha illustrate al 
pubblico, con la sua mimica 
inconfondibile, le tappe della 
sua travagliata carriera di can-
tante-ballerino. 

a Fatha » Archie ha eseguito, 
con ottimo stile. Nobody knows 
e la celeberrima Georgia in my 
mind (di quest'ultima, Archie 
ci ha dato una personalissima 
versione, «sussurrata»). Lo 
spettacolo e stato un pregevo-
le esempio di improwisazione: 
dal bravissimo Don Powell 
alia stupenda Pat, parecchi 
«ospitiu si sono awicendati 
sul palcoscenico per affianca-
re Archie (che, tra l'altro. ha 
eseguito uno spassoso numero 
di tip-tap). Tanti, tanti applau
si per Archie Savage e i suoi 
collaborator! che, alia fine, 
hanno dovuto letteralmente 
< buttar fuori» un pubblico 
fin troppo affezionato. 

vice 

raai ̂ j 

Oggi pomeriggio 
« l l processo di 

Verona » al 
Circolo Cenfocelle 
Oggi pomeriggio, alle ore 

17, al Circolo Culturale Cen-
tocelle, verra proiettato il 
film 11 processo di Verona 
diretto da Carlo Lizzani e in-
terpretato da Silvana Manga-
no e Frank Wolff. L'ingresso 
e libero. 

« Canto Cuba 
libre » ad 

Ariccia e al 
Cinema Jolly 

Canta Cuba libre, quarto 
spettacolo del circuito ARCI, 
verra rappresentato oggi po
meriggio, alle ore 18. al Cen
tra Studi della COIL di Aric
cia. Mercoledl 28. invece, lo 
appassionante spettacolo che 
rievoca le tappe della rivolu-
zione cubana, verra rappre
sentato due volte (alle 16,30 
e alle 21.15) al Cinema Jolly 
di Roma. 

controcanale 
STRANA ATMOSFERA — 

// secondo appuntamento con 
Origin! e avvento del fasci-
smo si e concluso afferman-
do sostanzialmente che il bien-
nio 1921-22 e domlnato da una 
« strana atmosfera u; ed e qve-
sta che permette, appunto, lo 
afjermarsi del fasctsmo con la 
« farsa » della cosidetta mar-
cia su Roma (una marcia, co
nt'd noto, compiuta da Mus
solini in vagone letto e su in
vito di Vittorio Emanuele III). 
Questa conclusione e indica-
tiva — e in modo certamen-
te non positwo — dell'equi-
voco sostanziale su cui si va 
svolgendo la trasmissione. mal-
grado i contributt spesso illu-
minanti degli storici che vi 
partecipano. Hombert Bian-
chi, non nuovo ad infelici im-
prese televisive, I'ha organiz-
zata infatti in modo da con-
fondere le idee o procedere 
per affermazioni che si fer-
mano puntualmente alia so-
glia della verita. saltando oar-
ticolari sgraditi. sovrappo-
nendovi subito argomentazio-
ni alternative (si veda, ad 
esempio, u silenzio mantenu-
to ieri sulla nascita del Parti
to Comunista, cui si allude 
indirettamente soltanto come 
una scissione a sinistra del 
PSI, seguita subito da una 
scissione a destra.'). La stes
sa struttura della trasmissio
ne, del resto, agevola gli equi-
voci ed elimina una notevo-
le parte dei suoi spettatori 
iniziali dal dibattito conclusi-
vo che b, comunque, I'unico 
momento in cui si facciano 
luce alcune verita. 

E' noto. infatti, che la tra
smissione delle ore 21 (in que-
sto caso Teatro 10) trascina 
rre o quattro milioni di tele-
spettatori anche sul program
ma successive: ma soltanto 
una piccola parte arriva fino 
alia conclusione. E' dunque al 
grosso del pubblico potenzia-
le che st rivolge la parte do-
cumentaria iniziale. Bene: e 
propria questo il momento 

piit equivoco, addirittura er
rata, della trasmissione. Non 
a caso, del resto, la settima-
na scorsa tl « documentario » 
ha avuto gli elogi del Tempo 
in un corsivo che pure insul-
tava con tipico piglio fasci-
sta il dibattito successivo. 
Questi elogi sono destinati a 
ripetersi anche per ieri se
ra. II cosidetto documento 
(che dovrebbe offrire al pub
blico una prima base di valu-
tazione) c stato infatti co-
struito sulla base di un ma-
teriale di repertorio delta 
propaganda fascista, appena 
interrotta da qualche dato 
— sommarto e tmprecito- co 
me nel caso della resistenza 
di Parma — sulle violenze fa-
sciste. Si presume che il te-
lespettatore trovi « incredibi-
li» le cose viste ed ascolta-
te, come ha affermato lo stes
so Bianchi in apertura di di
battito. Ma perche incredibt-
li? E, comunque. pud esse
re sufficiente un generico mo-
ralismo antifasdsta cui non 
si accompagni un discorso 
puntuale (cioe una documen-
tazione) sulla sua natura di 
classe. sui suoi protagonisti 
e sostenitori e finanziatori? 
La risposta d indubbiamente 
negativa: e non v'e dubbio 
che assai meglio sarebbe sta
to intercalare il dibattito (pur 
nei suoi limiti) al limitatis-
simo filmato. In qualche mo
do. forse. i telespettatori 
avrebbero potuto giudicare 
meglio, trovare maggior di-
stacco critico, intuire infine 
non il « ridicolo » bens\ la fe-
roce natura politico dei di-
scorsi di Mussolini e del com-
mento fascista all'adunata di 
Napoli dell'ottobre '22 che han
no costitutto il pezzo forte 
dei filmati di ieri. Senza di 
che, davvero. tutto finisce con 
I'essere avvolto in una «stra
na atmosfera » che pub perfi-
no accontentare i fascisti di 
oggi. 

vice 

oggi vedremo 
COLAZIONE ALLO STUDIO 7 
(1°, ore 12.30) 

Messo da parte ... E ti dirb chi sei, condotta con intelligenza 
da Giorgio Vecchietti, si avvia una nuova rubrica che porta 
anche nella gastronomia il gusto di una competizione fine a 
se stessa che, secondo i dirigenti della RAI, e uno dei pochi 
meccanismi capaci di avvincere subito II telespettatore. Inizia, 
infatti, una trasmissione che mette a confronto le cucine regio
nal!: il programma e realizzato da Paolini e Silvestri. con la 
consulenza di Luigi Veronelli ed e presentato da Umberto Or-
sini. L'idea portante e quella di far cucinare in studio due 
piatti regional! (che dunque vanno scelti fra quelli con limi-
tati tempi di preparazione) e di farli gustare ad una giuria 
che, tuttavia, non e fatta da esperti (oggi vedremo Luigi Ma-
gni, Eddy Ottoz, Gabriella Farinon e una signora campana). 
Bisognera giudicare quale piatto sia cucinato meglio, mentre 
nel frattempo il telespettatore potra fare lezione pratica di 
alta cuclna popolare. Oggi, ad esempio, si potra apprendere 
come si cucinano gli autentici « spaghetti alia carbonara » (che 
rappresentano il Lazio) e la « zuppa valpelleunentze » (che rap-
presenta la Val d'Aosta). In linea dl principlo, il vantaggio 
della trasmissione dovrebbe essere quello di insegnare a cuci
nare piatti rapid!, saporiti e poco costosi. 

IL MULINO DEL PO 
(1°, ore 21) 

Seconda puntata della riduzione televisiva della seconda 
parte del romanzo di Riccardo BacchelU, la cui sceneggiatura 
porta la firma dello stesso autore e di Sandra Bolchi (Bolchi, 
che firma anche la regla, e tuttavia pressoche integralmente 
responsabile unico della reaUzzazione). 

La vicenda della famiglia di Lazzaro Scacerni — iniziata 
piuttosto male domenica scorsa — non riesce a prendere suffi
ciente quota nemraeno questa sera, anche se si arriva ad uno 
dei nodi storici di maggiore interesse di questo momento del 
romanzo. Siamo, infatti, negli anni '70 quando sulla famiglia 
(Lazzaro e finite in manicomio e ci resta, malgrado la decl-
sione presa a malincuore dalla moglie di riportarlo a casa) si 
abbatte anche la « sciagura» della a tassa sul macinato». Una 
tassa che segna un periodo di vivaci lotte popolari e di feroci 
repression! governative contro quant! si azzardavano a rlvol-
tarsi contro il nuovo. conseguente aumento del costo del pane. 
La vicenda degli Scacerni si dovrebbe dunque allargare in una 
integrazione sempre piu piena con la societa (e questo rapporto 
e sottolineato in un nuovo straripamento del Po): ma la vi
cenda si richiude invece suU'individuale, mancando cosl al suo 
compito di preparare il contrasto e la tragedia finali. In questa 
puntata debuttano comunque la brava Ottavia Piccolo e Or-
nella Vanoni (nei panni di una zingara). 

programmi 
TV nazionale 
11.00 
12.10 

1230 

13.25 
13.30 
14.00 
15.00 
16.45 
17.45 
17.55 

19.00 
19.10 

Messa 
Onentamenti pasto-
rali 
Colazione alio stu
dio 7 
II tempo In Italia 
Telegiomale 
A - come agricoltura 
Pomeriggio sportivo 
La TV dei ragazzl 
90* minuto 
La freccia d'oro 
Gioco spettacolo a 
premi presentato da 
Pippo Baudo 
Teiegiornale 
Sport 
Calcio: cronaca regi-
strata di un tempo 

di una partita del 
campionato 

1955 Telegiomale sport 
Cronache dei Partiti 

2030 Telegiomale 
21.00 || mulino del Po 
22,00 Prossimamente 
22.10 La domenica spor-

tiva 
23,00 Telegiomale 

TV secondo 
17,00 Pomeriggio sportivo 

Riprese dirette di 
avvenlmenti agonl-
stici 

21,00 Telegiomale 
2130 Per un gradino In 

piu 
22.15 Cinema 70 
23.00 Prossimamente 

Radio 1° 
Gioi M i l radio ore: 9, 13, 

15. 20. 23; fc Mattottoo nra-
aicat*; 6^4; Alnwiwcco; 7^(h 
Qo*«rante: 8,30: Vita m* caa»-
pi; 9t Mosica p«r arttlfc 9.10: 
Mondo cattolico; 9.30: M « m . 
10.15: Sai«« fiaanl. 10.45: 
MnsreatiMtctt; 11.35: II lihero 
apnl* **t '45; 12.29: VctriM 
*i Hit Parade: 13.15: I M O 
peaterifjio; 15.10: Camont n+ 
potetafic: 15.30: Pomcri^S^ 
con Min*; 16.30: Tutto il cal
cio minuto oar minvtcn 17.30: 
Fonaafa aao: 18.25: I coa> 
cartt 4cf1a tfomaoica* Oil aft Of a 
Oavrd OHrraktt; 19.1S« I to-
roccMi 19,30: TV •toalcot 
20^5: tatto q—tliot 21.35: 
CoiKOTto dal vtottatiala llatii'ik 
Stai jrffs • *aJ a4afittta Marl 
ova ffip-e; 22: Donna *70i 
22,20: Hit Parada da la ctiao-
aon: 22.55: Palto dl proscanio. 

Radio 2° 
Giomala radio orai 7,30, 

S.30. 9,30. 10.30. 11.30. 
13.30. 17,23. I t . 3 0 . 19.30. 
22,30, 24i •> || mattiniere: 
7,40: •voofliortio con I Cama-
laontl a Brana Laili, 18,40i 
Musica aaprauoi 3.40: Un dl-

•co par rastata; 9.14: I ta> 
roccbi: 9,35: Gran Variata; 
11: C W t M a Roaaa 3131» 12> 
Antaprtma aportj 12^0; ~ 
•Jc-Jodtar; 13: I I 
13^5: Alto aiadianwto. 14,30-. 
Lo nostro onosatia dl nrosica 
H m i l . 15: La toil Ida, 15.40: 
La piaca il dsss4co7; 15.25: II 
rtschianrafita: lS^O: loterfo-
nko-, 17.30: Daaianka tport; 
1S.40: La vedova a aamprc at-
la*r*?i 19.05: Coaa cosi: 
20.10: Albo d'oro dalla linca; 
21 : La donna dalla musica. 
Alma Mahler; 21.30: Oisthl 
Hceroti; 21,50: Giovinezza. iio-
r l a t n * _ di Lata! Prcti; 22.40: 
II nostro Sod; 23,05: Buona-

Radio 3° 
Ora 10: Concerto dl aper-

tnraj 11,15: Concerto dell'or-
oanista Sieatried Hildenbrand; 
11.50: Folk^nuiic; 12.20: 
L'opera piamstica di Johannes 
Brahms; 13: Intermezzo; 13,45: 
• Gli Ugonotti ». Musica di G. 
Meyerbeer; 15,30: • Madre 
Courase e I suoi I19I1 ». di Ser
toli Brecht. Musica di Paul 
Dessau; 16.50: I classic! del 
|azzj 18,30: Musica laogera; 
21 > II fiornale del Terzo; 
21,30: • II paesa ». Dramma 
di Alberto iacomcitl. 
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RIMINI-MAREBELLO - PEN 
SIONE PERUGINI - Tel. 32713. 
Al mare conforts Caniere 
?on e senza servizi pnvati 
Bassa 1.700-1.850 Lugho 2 JOO 
2 500 Agosto 1-20 L. 2 400 2 800 

dal 21 -8 al 31 8 L 2 100-2 300 
grande giardino parcheggio 

PENSIONE GIAVOLUCCI • via 
Ferraris, 1 • Tel. 43034 - RIC-
CIONE • 100 m. mare - Ca-
mere con-senza servizi - Giu 
gno. Settembre 1.800 2.000 
1-15/7 2.100 2 300 16-30/7 2.300 
2.500 1-20/8 2.700-3 000 - 21 
31/8 2.100 2 300 tutto compreso 

Gestione Propria. 

RIMINI • PENSIONE SEN 
SOLI Tel 27968 via Serra 10 
Rimodernata 150 m m<ire 
iona tranquilla imntente Ta 
miliare • camere con «enza 
doccia e W(* part'hpt!£io 
ottima cucina romatfnola 
Vlaggio. Giugno e Selt^rntir*' 
16001.800 Media I .MO 2 iOO 
tutto compreso • Apertura 
I Maggio 

Spiaggla - Sole - Mare e Cucl
na Abbondante • RICCIONE • 
Hotel Regan, via Marsala 7. 
tel 42788 45410 Vicino mare 
1'ranquillo parcheggio ca 
mere con doccia \VC - Bassa 
2 000 Lugho 2 800 Alta 3 300 
tutlo compreso • canine mare 
MAS1. 

HOTEL ASTORIA Gatteo Ma 
re Forll • lelerono 86173 Vi 
cino mare • Ottimo trattamen 
to familiare Parc-hragio 
Pensione completa Kassa lire 
I 800 Alta 2400 2600 

MIRAMARE Dl R IMINI -
Pensione OKINAWA Tel. 33272. 
Vicirussima mare moderois-
sima - confortevole - acqua 
calda e fredda - cuclna eccel-
lente - Maggio, Giugno. Settem 
bre 1.900-2.000 - Luglio. Ago
sto 2.900-3.200 tutto compreso • 
Gestione Proprietario TOM-
MASI. 

Misano Mare Loc-alita Urasi 
le Forli PENSIONE ESE 
DRA - Tel 45609 Vicma Ma 
re - Camere con/senza Servizi 
Balconi. Giugno Sett 1750 1950 
1-15/7 2100 2300 16/31-7 2600 
2800 - 1-20/8 2800 3000 21'8 
31/8 L. 2300 2500 Tutto com 
preso - Gestione proprietario 

CESENATICO - VALVERDE -
HOTEL BRUNA - Tel. 86.423. 
Zona tranquilla • tutti conforts 
- due menu * ascensore - Par
cheggio - Bassa 1.900-2.100 
Alta 2.800-3.200 

VISERBELLA, RIMINI - HO
TEL ISABELL - TEL. 38007 
Moderno. fronte mare Tutte 
camere doccia WC pnvati 
Parcheggio - Maggio L. 1900 
Giugno. Settembre L. 2.200 
Alta da L. 2.900 a L. 3.300 
tutto compreso • Direzione D 
Ragone. 

BELLARIA • PENS. VILLA 
TRIESTE, > i GiorgetH 9 Tel 
44053 - Vicino mare Tran 
quilla - Amhienle familiare 
Cucina casalinga Camere con 
e senza servizi Parcheggio 
Giardino Bassa I 900 2 100 
Alta 2 800 3 100 Tutto com 
preso Bambini sennto 30% 

RIMINI /MIRAMARE - HOTEL 
EVEREST - Viale Marconi. 79 
Tel. 32.109 - vicinissimo mare 
ogni confort - tranquillo - cuci
na romagnola - ampio giardino 
ideale per svago bambini - par
cheggio auto • Bassa 2.000 tutto 
compreso • alta interpellated. 
Direz. Prop. GNASSI. 

HOTEL c ORI » - 47042 CESE
NATICO - Via G. da Verrazza-
no 14 • Tel. 81.394 moderna 
costruzione - ogni conforts -
m. 50 dal mare - zona tran
quilla - autoparcheggio - Ca
mere con bagno - sconto per 
bimbi. 

SAN MAURO MARE - RIMINI 
PENSIONE VILLA MONTANA 
Rl - Via Pineta. 14 - Tel. 44 096 
Vicino mare in mezzo al verde. 
zona veramente tranquilla - ca
mere con/senza servizi - Cuci
na romagnola - parcheggio -
Giugno Sett. 1 800/2 000 Luglio 
2.400/2.600 tutto compreso Ago 
sto interpellated - sconto bam 
bini - Dir. Prop. 

R IMINI • VILLA SANTUCCI -
via Parisano. 88 - Tel. 52.285 
Nuova - vicinissimo mare -
Tranquilla - tutte camere ac
qua corrente calda e fredda -
Bassa 2.000 complessive - Alta 
interpellated. Gestione Propria 

HOTEL BERTI - Tel. 44.545 -
BELLARIA (Riviera Adnatica) 
Italia - Posizione tranquilla 
cucina accurata e abbondante 
Camere doccia privata • ogni 
confort - Autoparco Maggio 
Giugno Sett. L. 1 900/2 200 - Lu 
glio 2.500/2.800 - Agosto 2700/ 
3 000 tutto compreso. 

R IMINI • HOTEL CENISIO -
Viale Villani. 1 - Tel. 23.577 
Camere con/senza doccia WC. 
pochi passi mare - ottimo trat* 
tamento - parcheggio - cabine 
mare - prezzi speciali - Maggio 
Giugno Sett. 1.700/2.000 - Lu
glio 2.200/2.500 complessive -
Scriveteci. 

Pensione ADELAIDE - Cattolica 
Tel. 61.819 - Tranquilla - nuova 
vicino mare - familiare - cuci 
na casalinga - camere doccia. 
WC. balcone - Bassa 1.900 -
Alta interpellated. 

TORREPEDRERA Dl R IMINI 
PENSIONE GIGLIOLA - Tele-
fono 38.467 • vicinissimo mare 
Camere con balcone vista mare 
tranquilla - familiare - cucina 
genuina - parcheggio - Bassa: 
con bagno 2.200/2.400 • senza 
bagno 2.000/2.200 tutto compre
so. Alta interpellated. Dire
zione Prop. 

RIMINI/RIVAZZURRA - H a 
TEL Pensione ROMANTICA 
via delle Colonie 10 - Tel. 32 612 
vidno mare - tranquilla - ca
mere con/senza servizi - otti
mo trattamento - Basso 1.700/ 
1.900 • Luglio 2.700/2.900 com 
plessive. 

VILLA ANDREA - IGEA MA
RINA - Tel. 49.522 - vidno ma
re - posizione tranquilla - cud-
na casalinga • Giugno Settem
bre 1.800 - Luglio 2.400 - Ago
sto 2.700 tutto compreso. 

HOTEL ADRIATICO - BELLARIA • Tel. 44125 

Completamente nnnovato • 50 metii mare • Camere con balco

ne e servizi privaU • Nuove sale • Grande parco - Garage • 

Interpellated 

IGEA MARINA 
HOTEL INTEMAZIONALE 

VIALE PINZON. 74 

PREZZI PENSIONE compresl 

BELLARIA 
HOTEL MIMOSA 

VIA ROVERETO. 5 
servltlo • tassa: 

CAMERE: senza serv. 
Flno al 10 GIUGNO • SETTEMBRE L, 1.900 
Dall'11 at 30 GIUGNO . . . . L. 2.000 
LUGLIO L. 2.500 
Oai 1. al 17 AGOSTO . . . . . I - 2.900 
Dal 18 al 31 AGOSTO . . . 
Sul mare 

Sale <soggiorno 
Bar 

Televtsione 
Autoparco 

U.D.I. . Dlr. Alborghl • FE 

L. 2 400 
Mare a 70 m 
TV . Avens«ire 
Baby sitter Di 
L. 100 in piu al 
te con servizio. 

RRARA • P.tta 

con s«rv. 
L. 2.100 
L, 2.200 
L. 2.800 
U 3.200 
L. 2.600 

Bar • Sogg. 
Garage 

il I al 17/8 
g. per stan-

FotcWM, 4 


