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Potenziare e non smobilitare gli 
Enti cinematografici dello Stato 
La minacc'a dj liquiriazione - Si vuole impedire un 
tempestivo intervento del Parlamento • II gover-
no deve tenere fede ai suoi impegni - Apoello 
al cinema italiano e alle forze democratiche 

La Sezione culturale e la 
Commtssione cinema del Par-
tilo comunista italiano hanno 
emesso tl seguente comuni-
cato: 

« Le societa cinematografi-
che statali rischiano dl es-
sere messe in liquidazione en-
tro breve tempo. Su un in-
tiero settore della clnemato-
grafia. che attendeva di esse-
re potenziato e riquallficato 
per assolvere funzloni di 
promozione culturale e demo-
cratica. incombe la minaccia 
dello smantellamento. Que-
sto e il frutto di una con-
dotta di governl che. mentre 
per un verso non ha mal po-
sto gli Enti di Stato nella 
condizione dl funzionare in 
maniera incisiva. per altro ha 
consentito che si accumulas-
sero debiti e interessi passivi 
il cui peso e dlvenuto inso-
stenibile. 

«In seguito alia lotta in-
trapresa dai lavoratori, dalle 
organizzazioni smdacali, da-
gli autori. dai crltici e dalle 
associazioni culturali, una 
speranza e sorta: che final-
mente si procedesse con ra-
pidita al risanamento, alia de-
mocratizzazione e al rllancio 
delle partecipazioni statali al 
fine di garantire al cinema 
italiano la solidita struttura-
le che non ha mai avuto e, 
alle forze culturali e popo-
lari, gli strumenti indispen-
sabili per disporre di una ple
na liberta di espressione e di 
informazione. 

«Nonostante 1'eslstenza dl 
un pur discutibile e insod-
disfacente progetto di legge. 
approvato dai Consiglio dei 
Minlstri. autorevoli esponenti 
della compagine governativa 
hanno aglto in modo da ritar-
dare. quanto piu possibile. la 
presentazione di questo dise-
gno di legge. affinche, nel 
frattempo la situazlone degll 
Enti cinematografici pubblici 
precipitasse, e il Parlamen
to non fosse in grado di pre-
venire tempestivamente l'ir-
reparabile. Se ne trae la cer-
tczza che una manovra e sta-
ta attuata. all'ombra di mol-
teplici complicity e attraver-
so diversi canali, per asse-
stare un colpo mortale alle 
aziende pubbliche. 

« Nel governo vi sono dun-
que forze che intendono pro-
cedere all'affossamento delle 
societa cinematografiche sta
tali. nella migliore delle ipo-
tesi, per poi ricostituirle, ri-
dimensionandole radicalmente 
e diminuendone la portata; 
nella peggiore delle previsio-
ni, per seppellirle definitiva-
mente. 

«E* chiaro a tutti che cosa 
comporterebbe 1'eventuale con-
seguimento di un simile obiet-
tivo: in un periodo assai cri-
tico per il cinema italiano. 
aumenterebbe la disoccupa-

Cinema di fantascienza a Trieste 

zione. crescerebbero 1 disagi 
per centinala di lavoratori, si 
reglstrerebbe la perdlta di 
un ricco patrimonio tecnico 
e organizzativo. scomparireb-
be una distribuzione di Stato. 
si splanerebbe la strada alia 
possibility di speculazlonl 
che conseguirebbero alia ven-
dita del terreni su cui sono 
stati costruiti gli stabillmen-
ti di Cinecitta e dell'Istltuto 
Luce, si determinerebbero le 
premesse per presentare co 
me leglttlma una oscura ope-
razione altrimenti lmproponi-
bile, in quanto vdlta a bene-
ficio non del cinema italiano, 
ma di una grossa impresa pri-
vata. Soprattutto si privereb-
bero le maestranze, gli autori 
e, In ultima anallsi, II pubbli-
co, di quel mezzi senza i quali 
l'avvenire del cinema italia
no. inteso quale insleme di 
component! creative, conosci-
tive e produttive. annovere-
rebbe incognite ben piu in-
sidiose di quelle affrontate 
nel passato. 

«Urge, pertanto, che il go
verno prenda immediate mi-
sure atte a eliminare le pas-
sivita degli Enti statali. te-
nendo cosl fede ad un impe-
gno che esso aveva assunto, 
ma che non ha avuto alcun 
riscontro nei fatti. Occorre 
che si faccia luce su tutte le 
reali responsabilita per la si-
tuazione deficitaria in cui 
sono cadute le aziende cine
matografiche di Stato. ma 
che si sanino intanto le pas-
sivita adottando provvedimen-
ti non piu dilazionabili; che 
si inizi al piu presto, in Par
lamento. il dibattito sui nuo-
vi complti e sulla rivitalizza-
zione dell'intervento pubblico 
nella cinematografia. E. in 
primo luogo, occorre che i 
partiti e i gruppi parlamen-
tarl delta sinistra, i sinda-
cati, i lavoratori del cinema 
e gli autori si mobilitino. sen
za alcun indugio e con ferma 
determinazione. per impedire 
che si ripetano le scandalose 
vicende che. anni addietro, 
portarono alia vendlta del cir-
cuito di sale cinematografi
che gestite dallo Stato. 

«Una pesante responsabi
lita grava sulla DC, i cui rap-
presentanti, mentre si abban-
donano a dichiarazioni che 
esaltano 11 ruolo delle parte
cipazioni statali nella cinema
tografia, di pari passo si 
smentiscono adoperandosl per 
rinnegare, nella pratica quo-
tidiana, i propositi sbandie-
rati. Spetta tuttavia al cine
ma italiano e ai veri demo
cratic!. sventare i tentativi li
quidator! in corso, per 1m-
porre la rinascita e la demo-
cratizzazione delle aziende ci
nematografiche pubbliche. 
Non c'e un minuto da per-
dere! ». 

Una societa catacombale 
nella Los Angeles del 2017 

La serie televisiva deH'americano Spielberg fc per5 un'occasione sciupata 
Dalla Repubblica democratica tedesca una edificante avventufa spaziale 

Nostro servizio 
TRIESTE, 14 

A Los Angeles mancano le 
scorte idrlche, le foreste di 
Santa Barbara sono gia state 
arse dai • veleno delle grand! 
raffinerie, i glardini agonlz-
zano sotto la crosta di bltu-
me, lungo i cento chilometrl 
della metropoll dominano le 
automobili, quattro milioni 
dl macchine 11 cui carburan-
te dlffonde ogni glorno nella 
aria dodicimila tonnellate di 
sostanze tossiche. La gente 
abbandona le abitazionl. Tut
tavia le grosse Industrie non 
accennano a fermarsi. Questa 
apocalisse californiana ha le 
sue cause, anzi le sue marche. 
che sono la General Motors, 
la Standard, la Ford. ecc. 

Abbrutiti dai consumismo, 
gli abltanti d! Los Angeles gia 
smobilitano, ma non prote-
stano: o se mai protestano 
solo contro coloro che getta-
no l'allarme gridando forte il 
nome dei responsabili. E* la 

' fine di una Utopia (le celebra
te citta giardino della costa 
occidentale) ma anche di una 
terra e di una civilta. E' lo 
Inlzio della fine del mondo? 

Questo tema non e un film 
di fantascienza e non lo ab-
biamo veduto al Festival di 
Trieste. I dati di cui sopra 
sono reali e si riferiscono alia 
Los Angeles 1971. Una volta 
tanto, spostandoli al futuro, il 
cinema ne diluisce Timpor-
tanza e ne tradisce l'urgenza. 

Si tratta, per la precisione, 
di tre puntate di una serie 
televisiva americana, raggrup-
pate in modo da formare un 
film di durata normale, inti-
tolato L. A. 2017 e diretto da 
Steven Spielberg. E* 11 «so-
gno vislonarion di un giorna-
lista il quale, trovandosi sbal-
zato di colpo nell'anno 2017, 
incontra una mlsteriosa socie
ta catacombale che per sfug-
gire alia decomposizione at-
mosferica ha creato una se-
conda Los Angeles nelle vi-
scere della prima. L'attuale 
drammatica situazione e a-
dombrata come possibile. seb-
bene sia noto che gli esperti 
veri prevedono la catastrofe 
vera assai al di qua del Due-
mila; e la veste televisiva 

Come prima, peggio di prima lo scandalo delle sowenzioni 

Cinegiornali al servizio dei 

padroni col denaro pubblico 
A costo di apparire noiosi 

vogliamo richiamare ancora 
una volta l'attenzione dei no-
stn lettori sullo scandalo del
le sowenzioni ai cinegiornali. 

Come forse molti ricorde-
ranno queste forme di « com-
piemento di programma* ri-
cevono un aiuto dallo Stato 
direttamente commisurato al
ia mole dei diritti erariali 
prelevati sullo spettacolo in 
cui il cmegiomale e inseri-
to. Lo storno e del 2 per cen
to e. per il 1970. si e tradot-
to in un totale di circa 900 
milioni sottratti alia finanza 
pubblica. Questa vera e pro
pria sovvenzione non ha al-
cuna ragione d'essere in quan
to le tmmagini cucite assie-
me • nelle varie cineattualita 
non sono altro se non brutti 
« caroselli pubblicitari ». banal-
mente mascherati nei panni 
di servizi di cronaca dedica-
ti a consegne di premi indu-
stnali o a visite a mostre e 
fiere. 

Per rendersene conto basta 
meditare su alcuni dati che 
abbiamo t rat to da un'analisi 
dei contenuti delle cineattua
lita edite nelle undici setti-
mane che vanno dai 3 apnle 
al 12 giugno. In questo pe
riodo su 320 servizi piu di 170 
erano catalogabili sotto la vo
ce « pubblicita », mentre altri 
20 si prefiggevano come uni-
co scopo 1'esaltazlone delle for
se che appoggiano l'attuale 
maggioranza, in particolare la 
Democrazia Cristiana. 

Quasi il sessanta per cen
to. dunque, dei material! con
tenuti dai cinegiornali erano 
reclame, reclame sowenziona-
ta. I motivi social 1, politic], 
culturali di questa beneflciata 
di denaro pubblico rimango-
no misteriosi. Ignoti a chlun-
que non sia addentro ai se-
gretl intrallazzi del sottobosoo 
cinematogTafico. Parlare d"m 
trallazzi non e certo fuort Imv 
go, visto che tutti 1 cinegior
nali present! sugli schermi ita-
liani aooartengono a otto so
cieta che, dl fatto, monopollz-
zano questo lucroso settore 
(CIAC. Clnemondo, Notlzie Ci
nematografiche, RADAR, SE-
DI. 7 G, Panorama, Tempi 
Noatri). Otto societa formal-

mente distinte, anche se non 
e affatto improbabile che mol-
te (o tutte) di esse dipen-
dano da un unico centro di 
potere. 

Un altro aspetto misterioso 
del a caso cinegiornali » riguar-
da gli esercenti cinematografi
ci, in particolare quelli di pri
ma visione. Le cifre parlano 
chiaro. Tenuto conto che un 
locale di questo tipo incas-
sa in media 170-180 milioni 
l'anno e che a tale introito 
corrisponde un prelievo per 
dintti erariali di circa 60 mi
lioni. se ne deduce uno sgra-
vio per « proiezioni di cineat
tualita* di circa 100 mila li
re il mese, assai meno <li 
quanta un qualsiasi esercente 
di una certa importanza rica-
vi dalla proiezione delle sole 
diaposHive pubblicitarie. Fi-
gurarsi quanto entrerebbe in 
cassa sostituendo il cinegior-
nale con due o tre •carosel
li » la cui esibizione rende ben 
piii che non le semplici «la
st rine»! 

Inoltre rimbecillita e la 
grossolanita della maggior par
te dei cinegiornali indispon-
gono non poco gli spettatori. 
Alcuni mesi or sono, lo n-
feri a suo tempo anche un 
articolista del Comere delta 
sera, in una sala perlferlca 
romana resasperazione del 
pubblico si tradusse in una 
vera e propria « carica » con
tro lo schermo che fu lace
rate Sempre nello stesso pe
riodo il proprietario di un lo
cale di prima visione fu co-
stretto a far accendere le lu-
ci e a placare personalmen-
te gli spettatori onde evitare 
maggiori danni. 

L'insofferenza degli esercen
ti cost rinse lo scorso autunno 
T associazione di categoria 
(AGIS) ad aprire una tratta-
tiva con le societa produt-
tricl di cinegiornali per liml-
tare la pubblicita in essi con-
tenuta (come se fosse suf-
ficiente sanare una frode in-
tera con una mezza frode). 
I rlsultatl sono sotto gli oc-
chl dl tutti: dopo una prima 
llevlsslma llmitazione, le co
se sono ritornate come pri
ma. anzi, peggio dl prima. Al
ia Arte di marzo 1 dati in no

stro possesso segnalavano che 
circa la meta del contenuto 
dei cinegiornali era costitui-
to da materiale pubblicitario; 
oggi siamo assai vicini al ses-
santa per cento. 

II tutto mentre, teoricamen-
te, gli esercenti non avrebbe-
ro alcuna convenlenza eco-
nomica a programmare cine
giornali, a meno che... a me
no che qualche esercente (o 
qualche alto papavero del-
l'AGIS) un tomaconto perso-
na!e nesca a trovarlo. 

Quale che sia la risposta, 
rimane II fatto che il denaro 
pubblico viene sperperato an
cora una volta a favore di 
pochi faccendieri. prendendo 
a pretesto la salvezza e l'aiu-
to al cinema. In tal modo al-
ringanno si aggiunge la bef-
fa e il cinema culturale, l"uni-
co che ha titolo per meritare 
l'aiuto dello Stato, non rice-
ve un centesimo e deve sop-
portare le investiture di qual
siasi moralista da quattro sol
di in vena di sproloquiare su
gli sperpen della pubblica am-
ministrazione. • 

A questo punto 11 lettore 
potrebbe chiedersi per quale 
ragione perduri questo stato 
di cose, visto che ad awan-
taggiarsene sono solo pochi. 
Quale interesse hanno le for
ze politiche tradizionali a tu-
telare questa scandalosa si
tuazione? La risposta si pub 
trovare scorrendo i sommari 
dei cinegiornali entrati in cir-
colazione nei glomi immedia-
tamente precedent! la campa-
gna elettorale, 

m Venticinque anni di pace 
della Repubblica Italiano.. It 
gioco degli estremismi si chia-
ma paura del proaresso e ha 
per fine la dtttatura... La sag 
gezza degli italiani nel voto 
del 18 aprHe 1948 tra liberta 
e oppressions. Git scioperi e 
t disordini minano la demo
crazia e la competitivita del
la nostra industria... La violen-
za non ha bisogno dl aggel-
tlvi...». Ecco un piccolo cam-

Slonario di cblgliettl da visi-
in che per certe forze poll-

tlce vale bene lo sperpero di 
900 milioni di denaro pubblico. 

Umberto Rossi 

(tutti noi abbiamo forzata 
pratica di filmetti della TV 
americana) non fa che appiat-
tire gli interrogativi, limitan-
dosi a lunghi dialoghi, a una 
sparatoria finale e alia scap-
patola del brutto sogno. Ma 
nell'ultima • inquadratura, nel 
ritorno all'oggl, gli uccelli gia 
cominclano a morlre stecchi-
tl sui rami. 

Forse gli sceneggiatori so
no meno ottlmlstl dl quanto 
non sembrl, Inoltre si ha nel 
film un sommario riscontro 
politico, dai quale emergereb 
be che gli uominl-talpa del 
2017 non sono le vittlme, ma 
i colpevoli del grande avvele-
namento, ora amildati laggiu 
in un regime fascistico per im
pedire a plccole schiere di 
guerriglieri di tornare alio 
aperto a combattere 1 miasmi 
e a creare una nuova abltabi-
lita biologica e sociale. La 
giusta equazione (inquina-
mento uguale sfruttamento), 
trascorre perd come semplice 
dato avventuroso e rimane 
tronca; ecco una occasione 
clnematografica. o televisiva 
che dir si voglia, veramente 
sciupata. 

Se L. A. 2017 si svolge tutto 
sotto terra, Segnali: un'awen-
tura nello spazio, di Gottfried 
Kolditz, si libra tutto molto 
in alto, nella zona planetoide 
situata fra Marte e Giove. II 
veicolo orbitale «Laika». in-

caricato di verificare le sonde 
di rlcerca lassu dislocate, in
contra il relitto dl una astro-
nave precedentemente scom-
parsa e dopo varle peripezie 
riesce a salvarne 1'equlpaggio 
ancora in vita. I due gruppi 
dl cosmonaut!, rlcuperatori e 
ricuperati, figurano apparte-
nere a diverse razze e nazloni 
della terra, fratelli (ma an
che sorelle nlente male) nel 
coraggio e nella volonta di 
indagine sclentiflca. II che dl-
mostrerebbe che sui nostro 
planeta. intanto. vaste utopie 
politiche si sarebbero reallz-
zate. come e nei canonl dl 
molta fantascienza edificante. 
II film, tecnicamente pullto e 
ordinato. ha qualche pesantez-
za nello svolgimento e tira 
verso il lleto fine con troppa 
lnevitabilita. Potra piacere 
al pubblico del ragazzi. cui il 
regista Kolditz ha dedicato 
flnora gran parte del suo la-
voro clnematografico e tea-
trale. Segnali e stato glrato 
negli studi DEFA della Re
pubblica democratica tedesca. 
in co-produzione con la Po-
lonia. su schermo grande e a 
color!. A Trieste lo hanno ve
duto per ora solo giuria e 
giornallstl, in quanto il mal-
tempo ne ha ImDedito la vi
sione pubblica all'aperto, che 
e stata rinviata 

Tino Ranieri 

il figlio della monaca 

Un'intervista aila 

Literaturnaia Gazeta 

il Festival 
difflosca 

• • * MOSCA. 14 
II programma del VII Fe

stival del cinema che si terra 
a Mosca, ha dichiarato alia 
Literaturnaia Gazeta il diret-
tore generale della manifesta-
zione, Vladimir Baskakov, e 
espresso in tutta la sua pie-
nezza dai motto < Per 1'uma-
nesimo nell'arte. per la pace 
e 1'amicizia fra i popoli >. Gia 
oltre ' sessanta paesi hanno 
espresso il desiderio di parte-
cipare alia prossima edizione 
della rassegna. 

Baskakov ha reso noto che 
saranno a Mosca illustri regi-
sti di tutto il mondo. tra cui 
Andrzey Wayda, Marcel Car-
ne, Zoltan Fabri. Kaneto Scin-
do e Damiano Damiani. 

II direttore del Festival nel
la sua intervista rileva come 
nel cinema mondiale oggi sia 
in atto quello che egli deflni-
sce un fenomeno di polarizza-
zione. « Da una parte — so-
stiene Baskakov — e aumen-
tato il numero dei film anti
democratic! ed antiumanisti-
sti; ma si sviluppa un'altra 
possente tendenza, quella de
gli artisti che si sono dedicati 
agli alti ideali della lotta per 
l'umanesimo e la democrazia. 
per un futuro felice dei popoli. 
Al Festival di Mosca — con* 
tinua l'intervista — troveran-
no largo spazio le cinemato-
grafie di ispiraztone democra
tica e progressista dell'Occi-
dente: il Festival si pone lo 
scopo di rappresentare degna-
mente il cinema progressista 
mondiale. quello dei paesi so-
cialisti in rapido sviluppo e 
quello dei popoli che si bat-
tono per la liberta e Tindi-
pendenza >. 

Per i paesi socialisti parte-
ciperanno al Festival le cine-
matografie della Bulgaria, del-
I'Ungheria. della Repubblica 
democratica tedesca. della Re
pubblica democratica del Viet
nam, della Repubblica demo
cratica popolare della Corea, 
di Cuba, della Mongolia, della 
Polonia. della Romania, della 
Jugoslavia; saranno proietta-
te anche opere prodotte nelle 
zone del Vietnam del Sud con-
trollate dai governo popolare 
rivoluzionario. 

In ognuno dei tre concorsi 
in programma a Mosca (film 

.artistici. documentari. film per 
1'infanzia) il cinema dei paesi 
socialisti sara degnamente 
rappresentato. 

Fra i paesi che hanno re-
centemente raggiunto l'indi-
pendenza e quelli che tuttora 
si battono per conquistarla, 
hanno assicurato la loro pre-
senza TAlgeria, la RAU. il Se
negal. la Tunisia, la Repub
blica popolare del Congo. Ba
skakov esprime il suo compia-
cimento perche al Festival 
verranno presentati anche film 
del Cile e del Peru. La giu
ria del Festival sara compo-
sta — secondo la tradizio-
ne — di molti noti artisti, re-
gisti e scrittori. 

Dopo aver messo in risalto 
che al Festival avra luogo un 
fecondo scambio di opinioni. 
Baskakov conclude la sua in
tervista ricordando che i ci-
neasti convenuti a Mosca da 
tutto il mondo saranno impe-
gnati in un ampio dibattito 
sui tema «II cinema nella lot
ta per il progresso sociale ». 

reai yi/ 

controcanale 

• . • • • . • • • • 

Non si tratta della seen* di uno dei film dedicati al pro
blem* del celibato dei religiosi; la foto * stata scatfata 
durante una pausa della lavorazionc di « Fraftllo Sola sordla 
Luna* di Zeffirolli, o mostra Valentina Corttse, in costumo 
di scena, insiemo con il figlio nato dai suo matrimonio con 
Richard Basaharf, Jack, cho a andafo a faro una visita 
alia madro sui « set» 

le prime 
Cinema 

II paradiso 
e l'inferno 

Eva e Arne sono due gio-
vanissimi student! svedesi al
ia rlcerca di una propria au-
tonomia vitale nel mondo «- dei 
grand!» fatto di illusorie con
cession! Intrise di patemali-
smo. E allora, come gran par
te dei loro coetanei, essi scel-
gono la via piu breve, ricca 
di inconsce promesse: la dro-
ga. I due bambini cresciuti 
anzitempo regrediscono, sotto 
leffetto degll allucinogeni, ad 
uno stadio senile (alterato, be-
ninteso) che li soddisfa, anche 
se per brevi period!. Ma, co
me al solito, l'elislr si rivela 
morbo e il bisogno costante 
di nuove dosl Introduce 1 due 
ragazzi in un mondo orribil-

mente squallido da cui non 
usciranno piu. 

Questa «parabola educati-
va» scandinava conferma an
cora una volta quanto siano 
cialtronesche le pretese didat-
tiche (seppur non esplicite) di 
chi realizza questo genere di 
film. La vicenda, infatti. e 
compromessa da « effettacci» 
di ogni tipo e la test viene 
sommersa da un cumulo di 
retorica. confusamente propi-
nata. Alia fine, la pellicola 
non solletica nemmeno il pa-
lato dei cinespettatori meno e-
sigenti e si rivela di gran lun-
ga piu squallida del milieu 
che pretenderebbe di analizza-
re. I due giovanissimi inter
pret!, del tutto inadeguati tan-
to da sembrar persino ridicoli. 
sono Sigrid Huun e Lilleb 
Jorn Nielsen mentre il regista 
e Oyvind Vennerod. Colore e 
schermo largo. 

vice 

« Toller» 
di Menegatti 

vince a 
Montecatini 

MONTECATTNI, 14 
Toller (come ipotesi), un 

film a 16 millimetri del fio-
rentino Gastone Menegatti ha 
vinto il XXII Concorso nazio-
nale del cinema a passo ri-
dotto che si svolge ogni anno 
a Montecatini. A Menegatti, 
nel corso della serata conclu-
siva della manifestazione. e 
stata assegnata la c targa » per 
la migliore regia e II Gran 
trofeo Fedic. il massimo pre-
mio della rassegna. 

Toller (come ipotesi) i sta
to realizzato con la collabora-
zione di Albertina Baldi e 
tnterpretato da Antonio So-
linas che gia aveva partecipa-
to alia rappresetazione teatra-
le di Toller, neU'edizione del 
Piccolo Teatro dl Milano. 

II film, pieno di riferimen-
ti airattuale situazione politi-
ca, nel quadro della lotta per 
una autentica societa sociali-
sta, ha suscitato a Montecatini 
un vhmcissimo dibattito tra 
cinearnatori che credono nel 
cinem% come strumento di cui-
tura e cinearnatori che usano 
la cinepresa con totale di-
simpegno. 

Nuovo film dtlla 
« Walt Disnty » 

HOLLYWOOD, 14 
Napoleon and Samantha e 

uno del nuovt film della Walt 
Disney productions entrato In 
lavorazlone. II film viene gi-
rato neU'Oregon con la regia 
di Bernard McEveety. Prota-
gonista e Michael Douglas. 

INQUINAMENTO LIRICO — 
L'Italia, a quanto sembra, 6 
una specie di porto franco 
dell'inquinamento: • le Indu
strie straniere che hanno pro-
duzioni inquinanti, e trovano 
magari nti loro paesi control-
li e impedimenti di vario ge
nere, vengono qui da not, e, 
finalmente. possono inquinare 
a piacere tutto quello che vo-
gliono. II fenomeno e stato 
denunciato recentemente, a 
Milano, a proposito della « ac-
qua cromata», e, nell'ultimo 
numero di a Quel giorno», e 
stato denunciato ancora a pro
posito dell'inquinamento del 
mare. Ed & inutile aggiunger-
lo, le Industrie nazionali fanno 
del loro meglio per approfit-
tare della situazione. 

Lo spunto del disastro della 
petroliera Torrey Canyon, dai 
quale « Quel giorno» 6 parti
ta, era senza dubbio pertinen-
te e certamente giusto consi-
derate quella sciagura come 
U7i gigantesco campanello di 
allarme. La rievocazione dei 
fatti, questa volta, ha occupa-
to relativamente meno spa
zio nella trasmissione: ed an
che questo 6 stato giusto, per
che" la meccanica dell'inciden-
te, cosl come le emozioni del 
comandante della nave, aveva-
no, in verita, poco a che fare 
col tema e rischiavano di tra-
sformarsi in un dtversivo. 

Un inizo del genere, perb, 
comportava un discorso da 
« arrabbiati»; le immagini del 
« mare nero » e delle operazio-
ni di depurazione, le cifre sui 
disastro della Torrey Canyon 
avrebbero richiesto che il se-
guito fosse altrettanto dram 
matico e vigoroso. Invece, la 
denuncia 6 stata, almeno fino 
ad un certo punto, corretta, 
ma generica e, soprattutto, re-
ttcente. 

La desenzione e Vapprezza-
mento dei danni provocati dai-
I'mdustria, da una parte, e 
dalle fogne, dall'altra, non so
no stati, ad esempio, abba-
stanza chiari. Passino ha det-

to, e vero, che la causa deter-
minante sono le industrie: ma 
lo ha detto con poca forza e 
attraverso un discorso invo-
luto, senza tener conto del fat
to che per molto tempo 6 sta
to affermato che tutti gli sea-
richi erano ugualmente inqui-
quinanti e, anzi, spesso si e 
puntato piu suite fogne che 
sugli scharichi industriali. 
D'altra parte, anche nel cor
so di una trasmissione, si e 
parlato di « buona volonta del
la collettivita nazionalen (ne 
ha parlato Fulco Pratesi, ci pa
re), come se i padroni delle 
industrie che fabbricano de-
tergenti, ad esempio, e il dro-
ghiere all'angolo il fattorino 
del tram avessero, nei con-
fronti dell'inquinamento la 
stessa responsabilita e gli stes-
si poteri. 

Dopo di che, si e detto di 
sfuggita che le conoscenze so
no gia mature, che gli stru
menti per evitare I'tnquina-
mento o porvi riparo gia esi-
stono, e si potrebbero gia ado-
perare; ma non si e minima-
jnente accennato al « perche"» 
tutto continua ugualmente co-
me prima, anzi, si e lasciato 
che i rappresentanti della 
Montedison e dell'ENI tra-
smettessero al pubblico Vim-
pressione tranquillizante che 
si sia gia sulla strada buona. 
E dire che poco tempo fa. 
abbiamo seguito alia stessa TV 
un'inchiesta ~ « L'ultimo pia-
neta» — che, sia sui piano 
della denuncia che sui piano 
'telle prospettive, era molto 
piu decisa e precisa e molto 
meno ottimistica. 

Ma gia: « L'ultimo pianeta » 
, si occupava soltanto della si

tuazione degli Stati Uniti, 
mentre questa volta era di sce
na Vltalia. E cosl, questa vol
ta la conclusione, invece di 
svolgersi su una nota di ac-
cusa, ha deviato sui toni lirici 
delle canzoni dell'Equipe 84. 

g. c 

EDTTQN 

oggi vedremo 
MARE APERTO (1°, ore 19,15) 

I problem! della pesca in Italia, del suo stato di arretra-
tezza, saranno affrontati oggi dalla rubrica dedica ta agli argo-
menti « marini», con un servizio di Luca Aifrodi. Nel corso del 
programma verra spiegato come la causa maggiore della ca-
renza di pesce nella nostra penisola e dell'alto costo della 
fauna marina, si debba ricercare non tanto neU'inadequatezza 
della attrezzatura primaria. ossia la flotta, quanto nella rete 
di distribuzione che e rimasta una delle piu arcaiche, senza 
alcuna programmazione ne investimenti da parte dei pubblici 
poteri. Si viene cosl a verificare il paradosso che, mentre la 
nostra flotta e abbastanza numerosa, il pesce e « salatissimo » 
e i pescatori fanno la fame. 

- Come al solito, perb, a fare la fame non sono certo gli 
armatori. ne tanto meno, i grossi trafficanti del pesce. 

Seguira poi un servizio sulla costruzione delle barche e un 
, filmato sui porto di Napoli, altro chiodo «marino», giunto 
ormai al punto di saturazione piu elevato. La situazione di 
Napoli non e certo isolate; quasi tutti i porti italiani sono 
totalmente inadeguati alle esigenze del traffico attuale. 

UNO DEI DUE (1°, ore 21,30) 
Quanto zucchero signora Varni? e il titolo del primo di 

quattro episodi originali scritti per la televisione da Enrico 
Roda. Una figura nuova e al centro di questi polizieschi: quella 
del giudice istruttore. che sara interpretata da Nando Gaz-
zolo, il quale si e dichiarato molto soddisfatto di • questa 
nuova esperienza ed ha aggiunto «II mio impegno in questa 
serie di gialli e stato quello di rendere umano il personaggio 
del giudice istruttore. E' stata una ricerca tesa ad umanizzare 
questa figura, fare in modo che appaia una sua profondita psi-
cologica, una capacita di comprensione delle reazioni degli 
indiziati. Ho cercatn. in definitiva. di far diventare partecipe, 
presente, consapevole, questo magistrate*. La 6toria si svolge 
secondo 1 tradizionali canonl del giallo. Uno scrittore, deluso, 
dalla vita e dai matrimonio decide di lasciare gli Stati Uniti, 
dove vlve, insleme con la moglie e di trasferirsi in Italia; qui 
passa i giorni serenamente insleme con la segretaria, Marina 
Fornari. La sua traquillita viene per6 interrotta dall'arrivo 
deila moglie, Margo; Marina, infatti. decide di abbandonare 
la casa. Poco tempo dopo Tarrivo della moglie. Vincent muore, 
lasciando scrltto che il suo ultimo libro, dove egli delineava, 
con chiari spunti autobiografici, la storia dl un fallimento 
matrimoniale, avrebbe potuto essere pubblicato solo dopo la 
morte della moglie. E poco dopo anche Margo muore, awele-
natq da un^ 'i^'i"* •** /»qrf& f™ 7niiptte di zucchero per-

metteranno agli investigatorl di individuare 11 colpevole. 

programmi 
TV nazionale 
lt.15 La TV dei ragazzi 
19.15 Mare aperto 
19*45 Telegiornale sport • 

Cronache italiane -
- Oggi al Parlamento 

20.30 Telegiornale 
21.00 Tribuna sindacale 

Incontro stampa con 
la Cisnal. 

21,30 Uno dei due 
Quanto zucchero si
gnora Varni? 

22.25 Canzoni nel cassetto 
Snettacolo muslcale 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
17,10 Sport 

. Ciclismo: da Bor
deaux in Francia ar-
nvo della diciasset-
tesima tappa del 
Tour de Prance. 

21.00 Telegiornale 
21.15 Speciale da Salso-

maggiore 
La premiazione delle 
piu x fortunate » tra-
smissionl televisive, 

22,20 Boomerang 
Ricerca in due sere 
a cura di Luigi Pe-

drazzl. 

Radio 1° 
GIORNALC RADIO: or* 7, U, 
12. 13. 14. I S . 17. 20. 23.0S; 
•s Mattstino mtnicale; 9.30: 

C M * 41 l i f t fM ! • > ! — , 7,45: 
Mrt a» PartaMwrto; S.SOi I * 
C M M M M 4a! HwttfaiVT 9,1 ST Vol 
• 4 to; 10i M«r* Offi; 12.10: 
Vetrina 41 m 4t»co p* I'ast*-
t«7 13,15: P come Pftppine; 
14.10: S « O H pmwiHHot 
10.20: Pt vei • toTMh 10.15: 
Aft#§wfno fftvstCoHfaf* l «p»3wi 
I taracchij 1».34h TV-«iM«ic»: 
20.20: I I men4o 4i Milly; 
20.45: Dor* M*s*m*d al • • • -
no lo i l t 21i Tr io* * * »rw«*CTln 
21.30: O f * * MtotOfi* 4*1 
f*rt i Mil*!*) I • at l i t ! Id ; 22,45: 
•••* v l * 41*S*^TV*)40) 22.15-
XX **c*lo; 22.20: Cofiovrto 
• intaok* 41r*tt* 4 * 

Radio 2° 
GIOftNALI RADIO: or* 0 ^ 3 . 
7 ^ 0 . S^O. 0.30. 10.30, 
11,30, 12,30, 13.30. 19.30. 
1 0 ^ 0 . 17,90. 19,30. 19.30. 
22.30. 34i Ot I I »*tt iai*r*t 
7,49i Oaaaitamo con Rita 
» * i * n * • * * * * ! * * *1 C*-
• r i i 0,14i Mwak* 

0,40: Soonl • color! 4ell'or> 
dMttra; 9,14: I larocdih 10.05: 
Vatr iM 41 an 4toco par I'aat*-
tf, 10,35: Cliiamate Roma 
3 1 3 1 ; 12.35: Alto *r»dim*n> 
to; 14.05: So 4i giri; I S : 
Non tutto ma 41 lotto-. 15,15: 
La raaiaawa 4*1 4t*cot 19.40: 
Tk* *«*4I; 10.05: Stoalo aper
to* 10.13: Loo* Pterin*; 10.35: 
I noatri aocceni; 10.SO- I I 
sossarrasTori*: 19.15: Vetriit* 
41 on 4tsco par l'**tat»; 19.55: 
O — 4 i i l * * H t 20,1 Oi Soporao-
nk; 21.30: Novrt* 41acofrafi-
coa; 22.40: • I mistari 4i * * • 
ri*4 «. 41 E*i*nto So*; 23.05t 
Music* ie*tera 

Radio 3* 
Or* 10: Concerto 4i ap i tu ia i 
11.30: I I nov*c*nto atorlcoi 
12,20: I RiMttn 4*irint*r»r*-
tasioo*: fMHrtiata 9***fino Gaa-
w I l M i ; 13,55: Doe voci, 4u* 
•pocfi*: tanorl Mr*n*l rlata • 
Claaipai Di Stafanot 14.30: 
I I 4iac* in vctriM; 15.35. Coo-
carto 4*1 pianist* AI4o Tram*, 
17,35: Apeontaaaanto con Non-
do RotooOO] 11,45: • Toatrl-
i » *» , 4i Tonmiaa* La*4*tfi; 
21i I I Ci«rnaf* 4M T*rr*t 
21,30: m WallanaMn a. mosl-
ca 41 Mario Z*Tr*4. Dlr*tt*> 
r* Ollvraro D* Faorltll*. 

CAMPA6NA 
DELLA 
STAMPA 
COMUNISTA 

in ogni festa 
in ogni assembles 
in ogni dibattito 
diffondete 
e raccog/iete 
abbonamenti 
alle riviste 
del P.C.I. 

marxista 
bimestrale 

dirotta da 
Emilio Serenl 

vice direttore 
Ernesto Raglonteri 

anno. L. 5.000 
estero L. 9.000 
sostenitore L. ^0.000 

Politica 
ed Economia 
bimestrale 

diretta da 
Eugenio Peggio 
anno L 5.000 
estero L 10.000 
sostenitore L 20.000 

<$• 

Riforma 
della Scuola 
monsile 

diretta da 
Luclo, Lombardo Rodica 
M. Alighiero Manacorda 
Francesco Zappa 
anno L 4.000 
estero L 7.000 
sostenitore L 8.000 

Studi 
Storici 
trlmestralo 

diretta da 
Renato Zangherl 

-Rosarlo Villari 
anno L S.000 
estero L. 8.500 
sostenitore L. 10.000 

•JJ-

Democrazia 
e Diritto 
trimostralo 

diretta da 
Ugo Natoll 
anno L 4.000 
estero L 6.000 
sostenitore L iOJOQO 

Regalo 

gli.abbonati riceva-
ranno una stampa 

a colori di 
RENATOGUTTUSO 

L aobonanie nto annoo o 
Critfca marxista comproti 
de anche II • Quartern*) • 
speciale cho nel 1971 sera 
dedicato al SO awnivorSS) 
rio delle ffonc^ctone del 
P.CJ. 

Cumulathrl 
Rinascita-f> 

Politica ed Economia 
L. 11500 anxiche 12J00 

Rinascita + 
Critica marxista 
L 11.500 andcM ttJOt 

con 
DOPPIO REGALO 

il volume di John 
Reed « America 
In fiamme » 

una stampa a co
lori di Renato 
Guttuso 

• • • • ! • • • • — — ^ — ^ ^ » 

Vticwntnti sal c/c/p 
a. 1/43461 intostato a 

S. G. R. A. 
Via eei Frtataai a. 4 

. • . • * . • « . * .-.-.-.v. .V^nnnnrVW.-
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