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Marco Antonio 
dirige se stesso 

ALMERIA — Sono cominciate In Spagna le riprese dl una 
nuova versione elnematograflca di < Antonio e Cleopatra t. 
Protagonista e regista del film e Charlton Heston che nella 
foto vediamo all'opera nella sua doppla veste. 

« La mummia » proiettato a Roma 

Discesa nel 
cuore di 

una civilta 
II film di Chadi Abdel Salam ha dominato 
la rassegna del nuovo cinema egiziano 

Con 11 * documentario» dl 
John Feeney Le fontane del 
Sole — un viaggio straordi-
nario verso le fonti miste-
riose del Nilo — sono termi
nate a Roma le a Giornate del 
film egiziano». Certo, e im-
possibile — dopo la visione 
dei film in programma: La 
scelta di Youssef Chahine, II 
risveglio dell'lstam dl Salah 
Abou Seif. La mummia di 
Chadi Abdel Salam e 11 gia 
citato film di Feeney — az-
zardare giudizi approfonditi 
su una cinematografia quasi 
del tut to snonosciuta al pub-
bllco europeo. Tuttavia, i quat-
tro film esprimono compiu-
tamente l'area d'azione dl una 
cinematografia ancora (come 
ogni cinematografia del mon-
do) lacerata dalla contraddt-
zione vivente che vuole le ra-
gioni deH'arte fuse e con
fuse con le ragioni econo-
mico-produttive. < II risveglio 
dell'Islam (si legge nel d&-
pliant coniczionato per l'oc-
casione) ... rappresenta un 
nuovo segno indicativo, sia 
per la forma sia per il con-
tenuto. del progresso del film 
egiziano moderno in marcia 
verso la perfezione e il su
blime ». 

Ci spiace, ma nulla di su
blime nel film di Salah Abou 
Sell, un « colosso storico » che 
narra il cammino degli arabi 
verso la conversione all'Islam, 
religione di amicizia e di pa
ce. Con La scelta di Youssef 
Chahine — dell'autore ncor-
diamo il suo film piii note-
vole, La terra, presentato tem
po fa a Cannes — la produ-
zione egiziana si nobilita e 
•i a intellettualizza ». In real
ta, si tratta della trasposizio-
ne cinematografica dell'intra-
momabile tema pirandelliano 
dello sdoppiamento della per-
sonahta. incamato nella figu-
ra di uno scrittore celebre os-
sessionato dalla « liberta » (in-
tesa come rifugio) del suo 
fratello gemello marinaio. il 
quale vive la sua esistenza 
senza alcuna costrizione. 

L'astrattezza deU'assunto non 
* nscattata dalla fcrza dello 
•tile, per cui Chahine, forse 
Involontariamente. finisce per 
banalizzare un tema che ri-
aultera sradicato da una chia-
ra problematica nazionale. 

Straordinaria, invece, la 
« astrazione » (mirabilmente 
espresso) del film piu elogia-
to dalla cntica, La mummia 
(La notte in cut si contano 
gli anni) di Chadi Abdel Sa
lam. un'opera notevolissima, 
realizzata da un autore che 

Eotremmo definira l'« anima-
! cinematograficoa del cine

ma egiziano. La mummia e ve-
ramente — proprio nel suo 
disprezzo per tuttl gli stereo-
tipi linguisUci del cinema 
commerciale — un film t su-

Corrado e la 
Carra ancora a 

Canzonissima 
Ten. 1' uffirio stamps della 

RAI ha comunicato che - la 
prossima edizione di Cetuonis-
sima comincera ai primi di ot-
tobre e verra prcsentata da Cor
rado e da Raffaeua Carra (gli 
atessi dello scorso anno), coo 
raffiunta di Alighiero Noscbe-
m> tn qualita di ospiteflsso. 

bllme», sublime soprattutto 
in quanto il suo discorso in-
teriore affiora interamente sul 
tessuto linguistico delle lm-
magini fotomontate. Tutti i 
possibili contenuti della Mum
mia si consumano. senza re-
sidui c letterari», nella limpi-
dezza della sua struttura cine
matografica, dove le immagini 
e le sequenze si accumula-
no progressivamente in strati 
sempre piu profondi e con-
centrici fino a toccare le fon
ti di idee universal!. In que-
sto senso, il film di Shady 
Abdel Salam e rappresenta-
zione raffinata della cultura 
nazionale nella misura in cui 
l'opera attinge aH'universali-
ta, e viceversa. 

Se volessimo narrare la 
«trama» della Mummia — 
basata sulla vera storia della 
scoperta della reale Catacom-
ba di Deir* El Bahari nel 1881 
a Tebe, a opera della spe-
dizione Maspeero; Catacomba 
da cui provenivano gli oggetti 
funerari venduti al mercato 
nero dell'antiquariato da una 
tribii che sfruttava Deir El 
Bahari come «fonte privata 
di reddito » — la sua banalita 
non renderebbe giustizia a un 
film che in ogni istante tra-
passa il mero senso letterale 
e reallstico di una vicenda la 
quale si configura invece co
me una grande metafora sul 
valore e sul senso della cul
tura (in senso lato) di un po-
polo, una cultura-millenaria 
in bilico tra il depauperamen-
to e una sua rivalutazione 
moderna. 

Come nel c documentarlo » 
di John Feeney l'occhio della 
« camera » segulva l'itinerario 
del grande flume alia ricerca 
delle sorgenti misteriose del 
Nilo, cosl il Waniss di Chadi 
Abdel Salam Cmai un archi-
tetto era riuscito a * nflet-
terea sui monumenti egizi e 
a indagare sulla loro potenza 
estetica come il regista della 
Mummia) e alia ricerca della 
fonte della «verita», del sen
so della sua cultura e delta 
sua esistenza, ad ogni costo, 
anche a prezzo di tradire la 
sua tribii rivelando agli Ef-
fendis (gli uomini del Cairo) 
la tomba di Deir El Bahari, 
miniera di morti e «pane» 
per la sua gente. 

La mummia — una interro-
gazione incessante sul signi-
cato della tradizione — ha 
una pregnanza estetica e una 
concentrazione di significati 
intellettuali rare nel cinema 
contemporaneo, ma un'aura 
di mistero grava su un'opera 
per molti versi inquietante. 
I monument! di pietra sem-
brano trasudare eternita, e il 
loro richiamo ha un fascino 
irresistibile, ma questa civilta 
« sepolta a nel tempo sembra 
tacere di fronte alia praticita 
(lo sfruttamento delle suppel-
letUU funebri), della filosofla 
della vita contemporanea: la 
immagine del cmodernoa bat-
tello a ruota che trasporta 
sul Nilo il suo carico prezio-
so di sarcofaghi salvati e re-
stituiti alia collettivita dei 
musei del Cairo. Nulla il film 
di Chadi Abdel Salam ci dice 
deWawemre economico-socia-
le della tribu. Soltanto il gio-
vane Waniss — come si «leg
ge* in una stupenda inqua-
dratura — sembra nascere 
dalle dune del deserto come 
un flora oscuro e mlsterioao 
proteso verso il futuro. » -

Roberto Alemanno 

Rosi giro i l fi lm sul pioniere dell7 EN I 

La meteora Mattel : 
avventura d'un uomo 
II regista vuol proporre un momento di autonoma rifles-
sione sia sulla vita, sia sulla morte dell'imprendifore italiano 
Cio che pensa Volonte del personaggio che sta interpretando 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19 ' 

« L'azione delle "Sette sorel-
le " b ormai minacclata da 
una malattia incurabile. S) e 
creata una situazlone in cut. 
al vecchio sistema colonlali-
sta e possibile sostitulre un 
nuovo rapporto fondato sulla 
collaborazione dlretta fra Sta 
ti produttori e Stati consu-
matorl». Con queste preci
se e lnequlvocabili parole En
rico Mattel, presldente del-
l'ENI, concludeva — di fron
te a un uditorio dl lmprendi-
torl e manager dell'lndustrta 
privata (piii o meno legata 
agli interessl delle maggiori 
compagnie petrolifere amarl-
cane, le « Sette sorelle J>, ap-
punto) vlslbllmente raggelatl 
dall'indubbla portata scono-
mlca, sociale e politica della 
svolta prospettata In modo 
cosl declso — 11 15 settembre 
1960 a Piacenza l'VIII Con-

f;resso internazionale sugll 
drocarburi. Poco piii di due 

anni dopo. il 27 ottobre '62. 
Enrico Mattel periva in un 
Incidents aereo nel press! di 
Milano in circostanze, a dir 
poco, abbastanza oscure (re-
centlssime e dl larga risonan-
za, infatti, sono state le indi-
screzioni corse su possibili 
legaml tra la scomparsa del 
giornallsta siciliano Mauro De 
Mauro e 11 a mistero» della 
fine di Mattel). 

Abbiamo asslstlto, lerl se
ra neiraudltorium del Centro 
San Fedele, alia ricostruzio-
ne cinematografica del citato 
Convegno di Piacenza e, pur 
distanziatl emotivamente da 
queirawenlmento e dalla sus-
seguente scomparsa di Mat
tel, non possiamo nascondere 
che quelle stesse parole — 
dette con l'intenso e ounti-
glioso rigore interpreta:ivo 
che gia conosciamo es.'*are 
proprio dl Gian Maria Volon
te, qui protagonista, nel ruo-
10 di Enrico Mattel, del film 
che sta appunto realizzando 
Francesco Rosi sul noto per
sonaggio e sulle ancor piu 
note vicende della sua vita 
(e della sua morte) — ci so
no sembrate quantomal attua-
li e ricche di impllcazlonl sto-
rico-politiche tuttora brucian-
ti: la acerrima prova di for-
«a tra Stati produttori e Sta
ti consumatori (ma, meglio 
sarebbe dire tra colonialisti e 
colonizzati) cui ha dato luogo 
la recente Conferenza dl Te
heran e l'irrisolta, dura con-
troversia franco-algerina sul 
petrolio stanno. del resto, a 
dimostrare ampiamente quan
to scatenata e brutale sia an
cora oggi la guerra condotta 
avanti da sempre dalle ultra-
potenti « Sette sorelle ». 

Vn nido 
di vipere 

Per tutto elb e per molte 
altre ragioni e Intuibile, quin-
dl, in quale nido 'di vipere 
Francesco Rosi stia cacciando 
1P manl con il suo film su 
Enrico Mattel. «Infatti — di
ce lo stesso Rosi — l'intento 
del mio film e quello di co-
gliere con un po' di sorpresa 
11 primo impatto col pubblico. 
Certo, esiste una struttura 
portante del racconto, ma 
non si trattera ne* di una bio-
grafla ne* tantomeno un'agio-
grafia del personaggio Mat
tel. Sara piuttosto if racconto 
dell'avventura di un uomo, 
cioe un discorso sul perso-
nagcrio e sui problemi ch'egll 
tendeva continuamente a pro-
vocare in un rapporto dlalet-
tico ininterrotto tra s6 e la 
realta. spostando di volta in 
volta equillbri consolidati al-
l'intemo del nostro Paese 
(impegnato nella difficile ere-
scita dalla civilta agricola a 
quella industrial piu aven-
zata) e all'estero (con audacl 
iniziative dl rottura nel tra-
dizionale terreno dl caccia 
delle "Sette sorelle")*. 

In quest© senso 11 film En 
rico Mattei (questo il titoio 
prowisorio) avra necessaria-
mente una struttura apertz: 
perlomeno, nella tipicita che 
esso vuole avere di un lavoro 
in progresso. problematic© 
sul piano della ricerca di tut
ti 1 possibili nessi storico-po-
litici della < meteora Mattei» 
e ambiguo. cioe sollecitatore 
di interrogativi, di dubbl sul 
«mistero» della scomparsa 
dello stesso Mattei, «*niste-
ro» diffuso tra l'opinione 
pubblica ancor oggi non me
no del mito del personaggio 
in se\ cCioe — dice inoora 
Rosi — intendo proporre con 
questo film piu che la storia 
di Mattei, un momento dl au-
tonnma riflessione sia sulla 
vita sia sulla morte del oer-

scrnaggio. Del resto, per chiari 
segni, l'opinione pubblica ha 
spesso antlcipato, proprio in 
forza del mito Mattel, tanto 
la portata della sua azione 
quanto la slngolarita della 
sua fine (anzi, si parlb e si 
parla espUcitamente al pro-
posito dl un atto di sabotag-
gio). Nelle intenzlonl, persio, 
il mlo vuole essere un film 
provocatorio nella stessa mi
sura, forse, che lo fu l'opera 
dl Mattei, provocazione cioe 
verso una realta sociale, politi-
ca, economlca che suscit6 a 
volte positivi sviluppi e che in 
altre circostanze pales6 invece 
tutta l'lmpermeabllita dl un 
sistema (classe Imprendito-
riale, politica e dirlgenziale) 
al superamento dl arcaiche o 
comunque inadeguate struttu-
re civil! (1 centrl produttlvl 
di Gela e di Ravenna, volutl 
e creati da Mattei, ognuno 
nella loro tipicita di esperien-
ze socio-economlche, sono al 
proposito indicativi di tutta 
la negatlvita o la posltivita 
dl una politica managerlale 
fino allora sconosciuta nel 
nostro Paese)». 

Nella sostanza, ci sembra, 
Rosi non si discosta che in 
mlsiira funzionale dal suo di-

Omissis 
per Rondi 
II Popolo considera un npet-

tegolezzon il nostro rilievo 
circa il fatto che lo stesso 
Popolo non ha riportato una 
dichiarazione dell'on. Andreot-
ti, capogruppo democristiano 
alia Camera e, fino a prova 
contraria, uno dei massimi e-
sponenti del partito di mag-
gioranza relativa (sempre piu 
relativa), a sostegno della no-
mina di Gian Luigi Rondi alia 
direzione della Mostra di Ve-
nezia. 

L'organo dc ricorda che la 
dichiarazione & stata fatta dal-
Von. Andreotti nella sua ve
ste di direttore di Concretez-
za; ma non spiega ad esem-
pio perchi, avendo (II Popolo) 
riferito (e lo stesso giorno!) 
di alcune voci che, a favore di 
Rondi, sono risuonate all'este
ro (compresa quella del criti-
co francese Billard, espulso 
dalla sua associazione per a-
ver svolto funzioni di censore 
governativo), ha omesso (II 
Popolo) di dar conto di un 
piu autorevole e vicino appog-
gio a Gian Luigi Rondi. O 
forse lo stesso on. Andreotti 
era cosl poco convinto della 
propria dichiarazione, da chie-
dere che venisse tgnorata dal 
quotidiano ufficiale del suo 
partito? 

Che nella DC vi siano stati 
(e vi siano ancora) contrasti 
— anche se taciuti, o tortuosa-
mente manifestati — sulla de-
signazione di Rondi, 6 cosa 
del resto di dominio pubblico. 
Ne parlano apertamente an
che quei giornali« indipenden-
tin, la cui agelida obiettivi-
ta* sulla faccenda, per usare 
una espressione del non so-
spetto Le Monde, scotta con 
tutta evidenza agli amid del 
critico dell'ultrareazionario e 
filofascista foglio romano H 
Tempo. II quale foglio & rima-
sto, in campo giornalistico, lo 
unico sfegatato patrocinatore 
della «operazione Rondi». 
Brillante dimostrazione della 
democraticita e della popola-
rita dell'operazione stessa. 

La morte di 
Albert Vidalie 

PARIGI. 19 
Albert Vidalie, romanziere, 

drammaturgo, autore di caba
ret, e morto in un ospedale 
parigino, a seguito di una cri-
si cardiaca. Aveva 58 anni. 

Dapprima giomalista, Vida
lie svolse poi interna attivita 
alia radio, allestendovi «sce-
neggiati». e nelle caves di 
Montpamasse o di Montmatre, 
cui fornl sketches satirici e 
parodistici. Al teatro vero e 
proprio diede tra 1'altro una 
fortunata riduzione dei Misteri 
di Parigi di Sue (1954). il piu 
impegnativo dramma La nuit 
romaine (1957), imperniato sui 
sanguinosi casi della famiglia 
Cenci, e il testo di un ballet-
to. La rosa dei venti, per la 
coreogr&na di Roland Petit, su 
musics di Milhaud. Da una 
delle sue varie opere narrati
ve, Les bijoutiers du clair de 
lune (1954). Roger Vadim tras-
se nel 1958 l'omonlmo film (in 
Italia noto come Gli amanti 
del chiaro di lunal, per la 
interpretazione di Brigitte 
Bardot. 

Franco Cuomo ha vinto i l 
Premio teatrale Riccione 

RICCIONE, 19 
Franco Cuomo ha vinto II 

premio nazionale Riccione per 
un'opera drammatica, di un 
milione di lire, con Caterina 
delle misericordie, un «ama-
ro e sarcastico apologo — di
ce la motivazione — sulla ipo-
crisia, il cinismo e la ferocia 
di ogni igioco del poteren; 
il testo «in una versione for-
temente grottesca, evoca un 
periodo cruciale della storia 
francese, prospettandone di-
mensionl attuali e universali*. 

n dramma e atato acelto 
dalla gturia, composta dl 
Massimo Dura!, Odoardo Ber-
tani, Giorgio GuazaoUl, Giaa-
maria Gugllelralno, Ruggero 

Jacobbl, Adriano Magli, Gian-
renzo Morteo, Giorgio Polac-
co, Ezlo Raimondi, Mario Rai-
mondo, Maurizio Scaparro, 
Aldo Trionfo e Paolo Bigna-
mi, su 104 copioni presentati. 

II secondo premlo% di 250 
mila lire, e stato assegnato 
a Vico Faggi e Vito Elio Pe-
truccl per II forno Martin, 
il terzo premio (Caveja d'oro) 
e andato a Mario Bagnara 
per Cosmo perduto. 

La commlssione giudicatii-
ee ha segnalato inoltre Perchi 
ridi ragazzo dl Luigi Sana-
no, Lotto contro U tempo dl 
Ludo Klobas e FrammenU 
per la morte di Giuda di An* 
dram Beddml. . 

scorso originario lmprontato 
da un vigoroso impegno civi
le, irruentemente aperto con 
Salvatore Giuliano e coeren-
temente portato avanti con 
Le mani sulla citta e Uomini 
contro: semmal, con qussto 
nuovo film su Mattel, precl-
sa e amplia 1 teml della sua 
ricerca volta, appunto, a in-
dividuare progressivamente le 
contraddizionl piu bruclanti 
della nostra realta. Ed 1 me-
rito maggiore di Rosi, In que
sto senso, e 1'ostlnata fedelta, 
diremmo, alia scelta di fon-
do cui e lmprontato 11 suo 
lavoro in progresso, nonostan-
te sempre piu crescentl dif-
flcolta e ostacoli d'ogni gene-
re. Non ultlmi tra questi, ad 
esempio, i margini proprio 
fattuali per poter reallzzare 
i suol film «Uomini contro 
— Rosi non ne fa alcun mi
stero — e un film che ho fat
to rischiando tutto in pro
prio, giusto perche" sentivo 
dentro da tempo l'esigenza e 
rirrinunciabilita di comun:ca-
re un'idea, uno scorclo di 
realta Important© da rimedl-
tare. Certo pub non sembra-
re plausiblle rlschlare soldi 
ed energie in forza di quel-
l'unlca, esigenza interiore del
l'autore, ma a me pare co
munque evidente quanto que. 
sto sottolinei piuttosto le ca-
renze produttive degli organi
sm! cinematograficl statali. 
Ora, per il film su Mattei, 11 
produttore e'e e non mi ra 
scondo che anche egli riscnia 
grosso: tuttavia, lo stesso 
film, pur non essendo a bas-
sissimo costo, sto realizzan-
dolo con una troupe ridottis-
slma. con un'economia a"ros
so, come fosse un documen
tarlo. Questi sono forse gli 
ostacoli piu grossi per il no
stro lavoro. Cerchiamo percib 
di sopperire, specie per que
sto film, sia rifacendocl alia 
ricchezza e alia fluidita della 
materia narratlva (con conti-
nui cambiamenti e aggiorna-
menti della sceneggiatura). 
sia inventando un clima di 
lollaborazione, un amalgama 
tra tutti 1 possibili elementi 
connettivi del film». 

Un ruolo 
complesso 

Gian Maria Volonte, dal 
canto suo, non fa che confer-
marci sostanzialmente le di-
rettrici di marcia indicate da 
Francesco Rosi: a Evidente-
mente, nel ricoprire il ruolo 
di Mattei, sento di essere par-
tecipe della natura di un 
complesso personaggio nella 
misura in cui, anche attraver-
so una documentazione mia 
propria, parallela in certo 
modo alia sceneggiatura, rivi-
vo i fatti della sua azione ci
vile e politica come un mo
mento di verifies critics, di 
ripensamento cioe della no
stra realta nel suo divenire, 
net suo farsi attraverso suc-
cessivi gradi di sviluppo sen
za soluzionl di continuita dal 
passato appena remoto al piu 
attuale presente. Infatti. nel
la vicenda umana di Mattei 
sono molti gli elementi che 
ci riconducono forzatamente 
a un discorso che incide in 
modo inunediato e profondo 
nella realta contemporanea. 
Sul fatto pol se il film dl Ro
si possa rispondere per certi 
versi al mistero della morte 
di Mattei, ml pare che una 
possibile risposta stia gia nel
le proposte che Mattei stesso 
porto avanti con l'azione di 
tutta la sua vita. Comunque 
e fuor di luogo pensare a 
questo film come a una aorta 
di giaUo (sebbene, a suo tem
po, persino Krusciov abbia 
parlato di omicidio riguardo 
alia morte di Mattei) >. 

L'attuate impegno per 11 
film di Rosi se occupa inten-
samente Gian Maria Volonte 
non e a dire comunque che 
abbia fatto accantonare all'at-
tore altri impegni non meno 
importanti per lul. aeppure 
necessariamente rinviatl per 
il momento ai prossimi mesi. 
c Innanzitutto, aspetto dawero 
con una certa ansia l'uscita 
dell'ultimo film da me fatto 
con Petri, La classe operaia 
va in Paradiso, perchi costi-
tuisce un'esperienza impor-
tante non tanto e non solo 
della mia carriera di attore. 
quanto della maturita e an
che della legittimita di una 
mia scelta politica. In questo 
senso, anzi, dopo questo film 
intendo rioccuparmi intera
mente dei problemi connessi 
a tutte le nuove possibili pro-
spettive di fare teatro In mo
do autenticamente popoiare 
(le recentissime espetienze 
del teatro di strada a Roma. 
un poco prima delle elezioni, 
hanno fomito indicazioni e 
risultati estremamente inco-
raggianti): cioe affrontare fat-
tivamente le question! delle 
inadeguate strutture teatrall, 
specie a Roma, delllmproro-
gabile politica di decentra-
mento e di tutte le altre pos
sibili iniziative da prendere, 
anche in collaborazione tra i 
divers! gruppi e coilettivi, per 
instaurare un discorso teatra
le (e impUcitarnente politico 
e sociale) pin avanzato*. 

Vorremmo ricordare anco
ra a proposito del film di 
Rosi su Mattei che. proprio 
In forza deU'impianto quasi 
documentarisUco cui esso e 
lmprontato, non vi saranno 
altri interpret! di grande soic-
co oltre Volonte, salvo l'atto-
re Gianfranco Ombuen nel 

ruolo deU'ing. Ferrari (colla-
boratore dl Mattel) « torse 
II noto regista Luigi Squarxi-
na In una parte non ancora 
ben definite. -

Sauro Borfrtli 

le prime 
Cinema 

Le Mans 
* » 

scorciatoia 
per. Tinferno 

II film diretto da Osvaldo 
Civirani (in arte, qui, Richard 
Kean) prende subito la scor
ciatoia e salta a pie' pari la 
gara di Le Mans, annunciata 
nel titoio. Ma la cialtroneria 
della regia (se di regia si pu6 
parlare a proposito di questo 
coacervo di spezzonl «docu-
mentaristicl», che nulla han
no a che vedere con 1 bran-
dell! di una storiella melensa: 
un ex-corridore geloso e alle 
prese con una nuova macchi-
na da corsa da affidare ad un 
«pazzo» capace di guidarla). 

ora, cl sembra evidente 
che una delle « attrattive » di 
questo « genere » di film e la 
attendibilita documentarlstlca 
non solo delle corse In se, ma 
proprio dl quei « particolarl », 
soprattutto quando la macchi-
na protagonista dovrebbe es
sere 11 risultato orlglnale dl 
anni dl lavoro. 

Ebbene, il Civirani (creden-
do che il pubblico in sala, cer-
tamente appassionato alle cor
se, non sappia distinguere una 
« formula tre » da una « for
mula uno ») si permette il lus-
so di far gareggiare la sua pro
tagonista tirata a lucido con 
un bel carburatore di « formu
la tre » tra un nugolo dl « for-
mule uno». Non reggendo 
nemmeno sul piano «docu-
mentarlstico » 11 film a color! 
(interpretato da Lang Jeffries 
e Erna Schurer) potrebbe es
sere mandato al diavolo dopo 
1 primi minuti di proiezlone. 

vice 

RSI yT/ 

controcanale 

della modernizzazione 
l ' esperfenza dell' Anerlea latiaa 

i\ Gino Geranil 
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Storia 
della rivoluzione 
culturale cinese 
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trad di Giovanni Ferrara 
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pp. 73a fre 8000 

a Heidegger 
di Gianni vatlimn 
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LA COLPA DI DROGARSI — 
*A'Z» e tornata a parlare di 
droga: e lo ha fatto compien-
do indubbiamente uno sforzo 
per non ripetere i consueti 
discorsi moralistici. In que
sto senso, ci pare, la parte piu 
nuova della trasmissione e sta
ta quella nella quale M as tro-
stefano e alcuni degli interve-
nuti hanno sottolineato come 
non sia giusto, e nemmeno 
« funzionale » dal punto di vi
sta repressive, mettere sullo 
stesso piano gli spacciatori e 
i consumatori di droga, e co
me a ben poco serva insistere 
sulla «colpa» del drogato. 
Tuttavia, poi, ancora una vol
ta il programma nel suo com
plesso ha puntato sulla sug-
gestione, sugli effetti che la 
droga provoca negli intossi-
cati: basti pensare al taglio 
che e stato dato alia testimo-
nianza conclusiva. 

Eppure, le possibility di una 
analisi seria delle condizioni e 
dei mottvi che spingono grup
pi di giovant verso la droga 
e'erano, perchi, come quasi 
sempre accade in «A-Z» le 
testimonianze erano di note-
vole valore e ben scelte. Pen-
siamo, in particolare, al rac
conto della ragazza milanese, 
messa indirettamente a con-
fronto con i genitori da Bru
no Ambrosi: un racconto che 
avrebbe potuto certamente es
sere esteso e poi analizzato 
con cura per trarne indica
zioni preziose (si parla tanto 
di prevemione: ma come si 
pud prevenire un fenomeno se 
non se ne studiano attenta-
mente le cause?). Purtroppo, 
gli «esperti», muece, sono 
saltatt subito alle solite risa-
pute considerazioni generali: 
solo padre Balducci ha svolto 
alcune osservazioni intelligen-
ti sulla vanita del tentativo di 
integrare i giovani in una so-
cieta ossificata che essi rifiu-
tano. 

D'altra parte, non ci stupi-

see certo che le cose siano 
andate in questo modo. Come 
e possibile, infatti, che tl fe
nomeno della droga venga 
compreso da « esperti» che, 
in un modo o nell'altro, ac-
cettano e sostengono un tipo 
di societa caotica, alienante 
e repressiva come la nostra, 
che costituisce la causa pri
ma del cedtmento dei piii de-
boli, dei piii confusi, dei piii 
insicuri? In deftnitiva, it dro
gato cerca la fuga, 6 vero: 
ma, per un altro verso, non 
la cerca nemmeno. Egli si i 
rassegnalo, e, nella droga, 
cerca solo un aiuto a soppor-
tare un mondo che non sa 
come cambiare. Forse, se, una 
volta tanto, ad analizzare il 
problema fossero stati chia-
mati altri giovani, invece che 
gli «esperti», quel giovani 
che, odiando questa societa, 
la combattono fieramente e 
quotidtanamente anziche ten-
tare di fuggirla e poi di sop-
portarla, il discorso sarebbe 
stato molto piu utile e pene-
trante. Ne abbiamo avuto una 
indicazione, anche se solo I'in-
dicazione, attraverso le brevi 
battute dei due giovani di 
Torino, raccolte da Gigi Mar-
stco, che si sono liberati dalla 
droga affrontando il proble
ma « scientiflcamente » (con 
buona pace per lo «umane-
simo» del professor Caloge-
ro): pensiamo a come avreb-
bero potuto essere interessanti 
le osservaztoni di quei gio
vani che ritengono giusto af
frontare lo stesso problema 
polltlcamente! Ma con questi 
giovani la TV e il potere che 
la esprime trattano solo a col-
pi di manganello e di bombe 
lacrimogene: perchi li riten
gono, e giustamente, un «fe
nomeno » assai piu preoccu-
pante e pericoloso di quello 
dei drogati. 

g. c 

oggi vedremo 
COLAZIONE A STUDIO 7 
(1°, ore 12,30) 

Al nono appuntamento gastronomico si incontrano Sicilia e Ve-
neto, rappresentate da Gastone Moschin e Pino Caruso. I piatti 
in concorso sono entrambi a base di pesce: « Gamberi alia San Po
lo ^ per il Veneto e « Sarde a beccaficu > per la Sicilia. Altri mem-
bri della giuria saranno Alberto Rabagliati e Laura Antonelli. 

SPORT (1°, ore 15,30 - 2°, ore 16,45) 
I due appuntamenti odierni riguardano T ciclismo e l'automo-

bilismo (mentre nel pomeriggio torna eccezionalmente il calcio. con 
la prima partita di spareggio fra le squadre di serie B per l'am-
missione al torneo superiore). Sul nazionale verra trasmessa la 
fase finale del Gran Premio Industria e Commercio; sul secondo 
alcune fasi del Gran Premio automobilistico d'Olanda a Zandwort. 

LA FRECCIA D'ORO (1°, ore 17,45) 
Al gioco-spettacolo di Pippo Baudo e Loretta Goggi. parteci-

pano oggi Aroldo Tieri. Giuliana Lojodice e i cantanti Angelica, 
Guido Renzi, Katty Line. Maria Doris, I Teoremi e Tony Dallara, 
Fausto Cigliano e Mario Gangi. 

SOGRATE (1°, ore 21) 
_% Seconda parte, e conclusiva, deH'originale televisivo di Roberto 

•Rossellim (sceneggiato dallo stesso insieme a Marcella Mariani). 
La prima serata ha lasciato molti interrogativi, ma non v'e dubbio 
che la RAI ha rischiato di dare all'opere il colpo di grazia dividen-
do assurdamente in due serate un discorso cinematografico concepi-
to invece come un tutto continuo. Rossellini. infatti, non vuole 
soltanto « sceneggiare » la vita di Socrate, bensi utilizzare lo stru-
mento TV per una narrazione popoiare e piana che awicini — 
attraverso un meccanismo spettacolare — i telespettatori alia fi-
losofia del grande pensatore greco. La rottura in due tronconi di 
questo discorso non giova certamente alia sua comprensione. 01-
tretutto. Rossellini non sembra che sia riuscito sempre ad espri-
mere chiaramente la sostanza del pensiero socratico: anche se e 
proprio oggi. nel racconto del processo e attraverso le arringhe 
difensive (e accusatrici) del filosofo che l'originale tv potreb
be chiarire la sua portata. Oggi. infatti. il racconto riprende all'in-
domam della decisione di Socrate di difendersi da solo contro 
le accuse di « corruzione dei giovani >. mossegli da alcuni < ben-
pensanti» ateniesi. Si sviluppa cosl — secondo 1'incerta legislazio-
ne di Atene — il processo che vedra Socrate. infine. rifiutare la 
scelta equivoca ch un esilio in cambio della vita: e scegliere deli-
beratamente la morte per concludere con un gesto significativo la 
sua predicazione «rivoluzionaria». II ruolo del filosofo e coperto 
dall attore francese Jean Sylvere. la moglie Santippe e Anna Ca-
pnle. 

ALLO' POLICE (2°, ore 22,15) 
Comincia una serie di telefilm gialli acquistati dalla Francia (il 

titoio significa: Pronto, polizia) dove hanno avuto un buon successo 
La «noyita>. rispetto alia tradizione tv d che non c'& un protago-' 
nista-poliziotto, bensl una intera equipe di investigatori. 

programmi 
TV nazionale 
12.00 

13.30 
UM 
15^0 

16.45 
17.45 
19.00 
19,10 

19^5 

Domenica ore 12 
Colazione alio Stu
dio 7 
Telegiornals 
A - come agricoltura 
Sport 
Riprese dirette di 
awenimenti agon!-! 

sticl 
La TV del ragazzl 
La freccla d'oro 
Telegiornale 
Sport 
Un ttempo dell'in-
contro di calcio Ata-
lanta-Bari 
Telegiornale sport • 
Cronache del Parttti 

20^0 Telegiornale 
21J00 Socrate 

Seconda parte della 
vita del filosofo, a 
cura di Roberto Ros
sellini. 

22,10 Prossimamente 
22,20 La domenica sportiva 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
16,45 Sport 

Ripresa diretta di 
awenimenti agoni
stic! 

21,00 Telegiornale 
21,13 Per un gradino In 

piii 
22,15 Alio police 
23,05 Prossimamente 

Radio V 
GIOftNALE RADIO; or* S. 13 . 
15. 20 . 23 .05; Or* •> Mat-
tulino nnrjtcate; 7 ^ 5 : Crtto 
• • M i i a l i o . t . 3 0 : y/ftm I M I cam-
Mi 9 ,10: Montfo c a l t l i c t 

9.3«: M IO .OST Giro * r t 
momtm la i w l c a . 11.35; 11 
Circvf# # • ! fjMwtorij 12: Vvtffns 
41 a * «aco par r a * M ^ 1 2 * 2 * 
Vatrtaa « Hit Paiaat. 13.15* 

15.10: Ul-
15^45f 

Wmt 1 7 , 2 1 : I I 
t* ia ,15» I I 

1»JO» ta 
aWaataTt 2 0 ^ 5 . 
2 1 ^ 0 : Camarte 

« l a j a a M a i 
•70j 22,10: Or-

• Nataan KM-
WtlRaaw; 22 .40: 

22J5» 
lo. • 

Radio 2* 
G I O R N A L I RAOtOi mn 7 ^ 0 , 
0 ^ 0 . 0 ^ 0 , 1 0 ^ 0 , 1 1 ^ 0 , 
13,34). 1 7 ^ 5 , I R ^ O , I t ^ O , 
2 2 ^ 0 , 2 4 . Ora * I I 

n mianaiatftechf; 9 .35: Oraa 
aatteta; 1 1 : Cbiaauta R O O M 
3 1 3 1 ; 12 .30: aasaic-ieckcy; 
13 : I I aMMben* 13.35: Alto 
araalaMttto; 14.30: La nostra 
otclmtia dl masica I t j i t i a , 
15: La Cotn'aa: 15,40: La pia-
ca II classico? 1C.25: I I rt-
acfclawitwla. 16,55: latarfonl-
ce; 17 ,30: Masica a sport; 
i a . 4 0 : 5pettacoK>;^19;30: Ra-
tflOJtiB; 19#S5; Otto^tfrrfostlo; 
20 .10: Alae d'oro dalla lirica; 
2 1 : L'arradaanwlo M i secolij 
21 ,30: Diaclii ricavath 21.SO: 
Un conto da safdaret 22.40: 
I I 

Radio 3° 
Ora 10: Concerto dl 

niala nficfnjal 5clMiaidaf| 1 1 ^ 0 : 
Fork-Maaki 12.2#t Sonata dl 
Claaippa TartiaJt 13i Intar-
• w n o ; 14* Concatto ainfonrto. 
virattora Hanry ftwoaodas 
1 5 ^ 0 : Una casa. da* tamni dl 
DavM Storayj 17,30: Ptscaara 
fiai I t : Tavthnoniansa dairata 
doi aarkarii 1 0 ^ 3 : Antonio 

1 M * < 
20,15t 

I I 
• » 

dal T( 
ai i 

21,34)1 

novitd 
di giugno 
UNIVERSALE 

I libri fondamentali 
di una moderna 
biblioteca 
in edizione 
economlca 

Manacorda, 
H. MOVMENTO 

ITAUANO 
pp. 432 L. 1.500 
Le origin! del movlmeiv 
to operaio italiano in 
una sinteai rigorosa. 

Chesneaux, 
STORIA 
DEL VIETNAM 
pp. 392 L. 1.200 
Un contributo finora 
ineguagliato alia cono> 
scenza del popolo viet* 
namita. 

ARGOMENTI 

Badaloni. 
IL MARXISMO 
ITAUANO 

SESSANTA 
pp. 160 L. 900 
Un intervento destinato 
a stimolare I'impagno dl 
tutta la sinistra. 

IL PUNTO 

Fortebraccio, 
CORSIUI70 
pp. 208 -(- 16 f t . L. 900 
Una dirnensione nuova 
a originate dall'ironia m 
della satira politica. 
PAIDEIA 

Lombardo 
Radice, 
LA MATEMATICA 
DA PITAGORA 
A NEWTON 
pp. 134 L. 900 
Una guida cordiale • 
umanissima alia sco
perta della matematica. 

aawv, 
RESISTENZA 
EUBWDI TESTO 
pp. 128 L. 700 
Un appassionato dibat* 
tito contro I'autoritarl* 
smo nella scuola. 

BIBLIOTECA 
DEL MOVIMENTO 
OPERAIO 

Guerrini, 
H MOVIMENTO 

NELL'EHPOLESE 
(1881-19461 
pp. 560 L 2.500 
II proletariato ampofaaa 
dalla origin! al i i lotta 
antifascista. 
rtaaWaa H n l P i t a t l 

mnnlal ronif 
6UANTIASCISTI 
Al l^rf f tJO 
pp. 480 L 2.800 
La prima storia dal pfa 
arbitrario atnimanto fa* 
acista di raprasaiona. 
I E IDEE 
Fnnplc 

DELLE ABITAZIOJI 
pp. 144 L. 700 
Un tama scottanta cha 
non ha parduto la 
Uttualita. 
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