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«Il Decameron» 
sequestrato 
(solo a Bari) 

Una dichiarazione dell'avvocato della casa pro
duttrice: il magistrato ha agito arbitrariamente 

BARI 2 
Il film II Decameron di 

Pier Paolo Pasolini in prò 
gramnwlone da dieci giorni 
in una sala cinematografica 
del centro è stato sequestra 
to noi pomeriggio per ordì 
ne del Sostituto Procuratore 
delift Repubblica dott aiuaep 
pe cotugno 

A quanto si è appreso 11 
provvedimento del maglstra 
to è limitato al territorio di 
competenza del tribunale di 
Bari od e stato motivato dal 
fatto die II film sarebbe 
« otceno por espressioni mi 
miche ( verbali nelle aequen 
le di alcuni episodi > 

In merito al sequestro del 
film di Pier Paolo Pasolini 
// Decameron 1 avv Gianni 
Massaro legale della società 
produttrice del film ha fatto 
la seguente dichiarartene 
«Ho appreso stupito del se 
queatro del film II Decame 
ron disposto oggi dalla Pro 
cura della Repubblica di Ba 
ri limitatamente al territorio 
del circondarlo di Bari Rlle 
vo a prima vista 

< 1) che 11 piovvedlmento di 
sequestro è stato adottato no 
nostante che alia Procura del 
la Repubblica di Bari fossero 
state Inviate le copie integra 
li della requisitoria del PM 
e del conforme decreto del 
27 agosto 1971 con 11 quale 11 
giudice istruttore del Tribù 
naie di Trento — unico com 
petente A decidere In merito 
per territorio al sensi dell ar 
ticolo 14 della legge 21 apri 
le Ut62 n 1010 - (la vigente 
legge sulla censura cinema 
iogranoa n d r ) ave\ di 
•posto previa visione t con 
•.nautica motlva?lone 1 archi 
vintone di una denuncia per 
oftoenlta presentata contro l] 
film archiviazione vistata 
dalla Prncurn generale della 
Corte di appello di Trento ed 
esaminata dalla Procura della 
repubblica di Bar! 

«2ì che II provvedimento 
di sequestro fa riferimento 
«•.presso ali art 14 dell» leg 
gè 21 aprile 1982 n IBI dal 
quale si desume la Incampe 
terosa della Procura di Bari 

«3) che 11 provvedimento 
di sequestro è privo di qual 
siasi motivazione limitando 
il alla dichiarazione della pre 
•unta oscenità di alcune sce 
ne del film per altro attenta 
mente valutate ed analizzate 
ala nella requisitoria del PM 
di Trento ala ne] provvedi 
mento di archiviazione del 
•iudioe Istruttore di Trento 

« 4) oho 11 provvedimento 
di sequestro è stato adottato 
dt sabato pomeriggio dopo 

ben dieci giorni di program 
mazlone quando gì uffici giù 
dlzian erano oi mal Inattivi 
ed era Impossibile raggi un 
gere i magistrati Interessati 

«5) che 11 provvedimento di 
sequestro è stato adottato no 
nostante che numerose Pro
cure della repubblica d Italia 
tra le quali Roma Milano Gè 
nova Firenze Torino Taran 
to interessate al film abbia 
no ritualmente ritenuto di ri 
mettere gli atti a Trento sen 
za nulla provvedere 

n Contro il provvedimento 
di sequestro della Procura 
della Repubblica di Bari — ha 
concluso 1 avv Massaro — e 
soprattutto contro 1 Inaccetta 
bile criterio della sovrapposi 
zlone ali infinito di giudizi • 
valutazioni In materia di osce 
nltà perfino da tribunale a 
tribunale agirò nell Interesse 
della società pioduttrlce del 
film In ogni sede senza al 
cuna riserva e senza alcun 
riguardo » 

Indubbiamente anche a' di 
là delle pertinenti considera 
zlonl specifiche dell avvocato 
Massaro 11 sequestro del De 
cameron limitatamente a una 
zona del territorio nazionale 
è un fatto clamoroso perchè 
Implica 1 assoluto potere dì 
screzlonale del singolo magi 
strato 11 quale al attribuisce 
cosi un autorità speciale che 
non gli riconoscono né la leg 
gè ne la Costituzione italiana 

Batalov porta 
« I l giocatore» 
di Dostoievski 
sullo schermo 

LENINORADO 2 
Il popolare attore sovietico 

Aleksel Batalov noto anche 
al pubblico Italiano come In 
terprete df Quando volano le 
cicogne e La signora dal ca 
gnolino si ci menta nuova 
mente nella regia con il film 
Il giocatore tratto dal ro 
manzo di PI od or Dostoievski 

OH esterni saranno girati 
in Cecoslovacchia * Marlan 
skeLazne e 11 film è prodot
to dalla « Lenfllm » conglun 
tamente agli studi « Barran 
dov » di Praga II ruolo di 
protagonista e stato affidato 
al giovane attore Nlkolal Bur 
llsev (che interpretò L'Infan
zia Si Ivan) 

Ripresa d i Giacosa a Roma 

Foglie morte 
d'un inverno 
desiderabile 
Del noto dramma verista italiano, la Com
pagnia dal Malinteso offre una versione 
più derisoria che profondamente critica 

Inizio di ottobre, inizio del 
la stagione teatrale romana 
•1 Ridotto dell Eliseo la Com 
p&gnla del Malinteso apre l) 
suo quarto anno di attività 
con Come le foglie di Qiusep 
pe Giacosa (184718061 Ha un 
senso oggi la ripresa di qua 
sto testo apparso sulle sce 
ite In prinotplo di secolo? 
Neil ormai abbastanza lonta 
no 1984 Luchino Visconti pro
pose U Giacosa di Come le fa-

(Me In guisa di «Cechov Ita 
lano » generosa operazione 

registica che creò un bello 
spettacolo ma non riscattò 11 
dramma Se al pensa ohe ap 
punto mentre io scrittore pie 
monteae portava a tarmine 
Come le foglie li quasi eoe 
taneo Oeohov giungeva ai ca 
polavori della sua maturità 

I limiti del verismo Italia 
no e d un Giacosa ali Interno 
di quei movimento letterario 
tono ben noti Cosi con la sua 
regìa Nello Rossatt e gli at 
tori del Malinteso con la loro 
Interpretazione rischiano di 
sfondare porte aperte La tro
vata della «prova generale» 
— attrezBl e arredi sono par 
•lalmente disposti sul palco 
scenico in un dima quasi di 
traslt-o. e I personaggi ve 
•tono abiti doggl ma senza 
rilevarlo troppo come se tos 
•ero In attesa del costumi — 

Suesta trovata dicevamo può 
(ventare una furbesca coper 

tura piti che una chiave «ti 
Ustica In sostanza è un am 
mtecamento allo spettatore 

Ricordiamo In breve la vi 
cenda di Come le foglie Gio 
vanni Rosoni ricco signore 
colpito da gravi dissoni flnan 
«lari paga 1 creditori da 
quell onesto uomo che e e ri 
para In Svizzera dove il ni 
potè Massimo Imprenditore 
di opere pubbliche gli ha prò 
curato un impiego Con Ro 
«ani sono la seconda moglie 
Giulia I full (di primo lettoi 
Tommy e Nennele Ma men 
tre Giovanni cerca di dlfen 
dere la dignità e I unità della 
famiglia questa si disgrega e 
si degrada Tommy perdi 
giorno e vitaiolo s Ingolfa nei 
debiti di gioco e finirà per 
sposare una donna di assai 
dubbia fama sua creditrice 
Giulia dal canto proprio con 
timi* * ornifitaro sfacciata 

mente il marito come prima 
Nennele non sopportando la 
vergogna della situazione me 
dita di ucciderai ma non ar 
riva a compiere II gesto ac 
Getterà invece la domanda di 
matrimonio fattale dal cugi 
no Massimo forse non lo ama 
però è lusingata e Intenerita 
dalla premurosa assiduità di 
lui 

Senza dubbio In questo no 
stro tempo nessuno dei per 
sonaggl di Come le foglie 
« positivi » o » negativi » che 
fossero per 1 autore potrebbe 
facilmente sfuggire a un ver 
detto di condanna Essi so 
no si in certo modo « foglie 
agonizzanti di un epoca e di 
una classe in particolare che 
s) avviano a un desiderabile 
Inverno » Ma dire ciò non si 
gnlfica attribuire poi a que 
stl personaggi e alla loro sto 
ria una consistenza che non 
hanno o che hanno In misu 
ra molto scarsa? Una regia 
orltioa come quella tentata da 
Nello Rossati diventa del re 
sto puramente derisoria se si 
appllra alla testualità del fatti 
e delle figure più che al lin 
guagglo nel quale fatti e fi 
gure sono io non onoi espres 
si a) linguaggio e alla cui 
tura che v sta dietro 

Chi dovrebbe esser messo 
In causa tutto sommato è 
proprio lui Giocosa come 
esemplo d sordamente tipico 
d intellettuale borghese post-
risorgimentale L ironia inve 
ce colpisce e addirittura an 
nlenta le sue gracili creature 
con effetti talora gustosi (ma 
mediante procedimenti un pò 
esterni come II trasformare 1 
tormenti e I languori di Nen 
nele in accenti e In atteggia 
menti d una moderi a nevrosi) 
talora non privi di monotonia 

Peraltro bisogna dire che 
Il gruppo del Malinteso ac 
rreso uto per ocras one s !m 
pone sempre al rispetto del 
pubblf< n virtù del afflata 
mento e dell eleganza del suoi 
membr Mino Belle) Maria
teresa BHX Mario Bussollno 
e Inoltre Anna Mlserocchl 
Edoardo Tnnlolo Karola Zope 
«ni Zoe Incrocci Guido Cerni 
glia Unlter Isncnghl Sara Ri 
dalli Caldo Infatti 11 successo 

ag. sa. 

Apertura di stagione al lo Stabile genovese 

«Giulio Cesare» 
e i colpi di stato 

Un nome 

esotico 
per seguire 

Simbad 

sui mari 
L'intenzione registica di Squartino è 
stata quella di presentare la vicenda 
shakespeariana come storicamente ri
corrente - Ambigua visione del popolo 

Dal nostro inviato 
GENOVA 2 

Luigi Squarzina ha fatto 
della battuta di Cassio nella 
prima scena del terzo atto 
quella che suona < Chissà 
quanti secoli / dopo rìi noi 
verrà recitata / questa scena 
sublime, m paesi / non nati 
ancora e in lingue ancora 
ignote' » del Giulio Cesare di 
Shakespeare (1191) — andato 
In scena nella sala del Poh 
Leama genovese — la chia\e 
ideologica de a sua regia 
Non solo ha voluto che 1 at 
tore Omero Antonutti che ìm 
persona appunto Cassio sol 
levandolo dal mucchio dei con 
giurati delle Idi di Marzo con 
le mani Insanguinate la di 
cesse estraniandola come una 
dichiarazione solenne ma I ha 
fatta ripetere alla fine della 
tragedia su nastro quando 
vinti i congiurati a Filippi 
Antonio e Ottaviano se ne 
vanno da) campo di battaglia 
"ul quale sono rimasti non 
iccisi in battaglia ma SUJCI 

di Bruto e Cassio * a spnr 
lire le glorie della giornata » 

L intenzione registica è sta 
ta dunque quella di presen 
tare la vicenda del Giulio Ce 
sare — dì cui qui non vai 
nemmeno la pena di ricnr 
t'are la recente messinscena 
Ter I inaugurazione del tea 
tro Argentina tanto essa fu 
pompieristica e tnonralis'lf a 
— come stornamente n n r 
rente un colpo di ^latn ili In 
terno di un sistema sonale 
vigente partito da uomini che 
per varie ragioni ma un ti dn1 

comune odio per un tiranno 
0 aspirante Iole eliminami 
in modo cruento I avversario 
Per poi a loro volta essere li 
nuidatf da una forza di rea 
zinne che porterà avanti il 
processo autoritario e asso
lutistico soltanto precedente 
mente interrotto TI tutto sem 
pre nel quadro delle stess1 

strutture senza che dall'ester 
no di esse si Taccia in qualche 
modo sentire la voce d**lìf» 
forme che sono storicamen's 
escluse da' potere Tnterprp 
tazione legittima anche se 
oggi abbastanza ovvia del 
Giulio Cesare che tollerila 
magari qualche attinenza con 
1 nostri cas> nazionali anch1 

trattati In spettacoli da Squar 
7ina con il suo Otto settem
bre 

Tuttavia I mezzi scenici eh* 
Squarzina ha usato — mezzi 
un poco affastellati In palu 
scenico in una edizione f a 
1 confuso e il caotico — iu 

hanno poi portato a dare al'n 
rappresentazione una curva 
tuia ai limiti diremmo q..a 
lunquistica Invece di ehmi 
rare la presenza dei popolani 
del Tertium n n agens dell i 
\ icenda quei Plebei che nella 
bellissima scena iniziale Sii a 
ki speare mette in mosti a nel 
cit entusiasmo per fVsrre 
crntro i quali si scaglia 1 ira 
rlegh aristocratici anticesa^ei 
e restringere I obiettivo =ui 
potenti nel loio gioco mortale 
la regia ha infatti introdoito 
vistosamente 1 popolo me 
diante proiezioni su uno scher 
mo dove appaiono volti e fi 
gure vocianti e sbracate che 

Terzo «Incontro 
di studio sul 

cinema di 
animazione » 

LEGNANO 2 
Il 7 ottobre prossimo con la 

f iroiezione in anteprima asso 
uta de La storta di un bu 

rattlno ovvero Le avventure 
dt Pinocchio di Giuliano Cen 
ci si Inaugurerà a Legnano 
il terzo Incontro internazlo 
naie di studio sul cinema di 
animazione » 

Delle alti e tre serate pre 
viste dal programma una sa 
ra Impegnata dalla perso 
naie » di Gfanmi e Luzzatl 
curati da Nedo Ivaldt le a) 
tre daranno un panorama 
esauriente della produzione 
italiana più recente Oltre a! 
le proiezioni serali tutte con 
Ingresso libero sono previst 
diversi cicli d proierioni e 
dibattiti per le scuole Tal 
cicli avranno Inizio la malti 
na dell 8 ottobre pei prose 
gulre nel pomeriggio dello 
stesso giorno e nel giorni sue 
cessivi prima a Legnano e 
poi nelle citta vicine 

In concomitanza con le ma 
nlfesta<-lonl saranno allestite 
due mastre La prima a cura 
di Attillo Giovinnlni presen 
tera disegni rodovetri mate 
rlale di lavoro cimeli docu 
menti audtoiisvl att a ser 
vlre alla migliore conoscenza 
del cinema d animazione Ita 
1 ano la seconda a cura di 
Cesare Perfello «.elezlonerft 1 
disegni rltenut migliori pre 
sentali al «Salone dell umori 
smo ) di Bordlghera 

discendono direttamente dal 
la iconografia antipopolare e 
reazionaria il popolo idra 
dalle cento teste il popolo 
che si lascia condurre da 
chi parla per ultimo e cosi 
via I soggetti delle proie 
zioni saranno magari di altra 
natura e ci è parso di ri 
conoscerne alcune esprimenti 
la gioia popolare per la ca 
duta del fascismo ma altre 
significanti momenti di colle 
ta popolare qui ridotte a espri 
mere cieco furore nel mon 
faggio di Squarzi na appaiono 
come pezze d appoggio per 
una concezione reazionaria 
del popolo 

Si aggiunga la scena del 
I uccisione del vero e proprio 
linciaggio del poeta Cinna da 
parte dei plebei che non van 
no tanto per il sottile In si 
nuli momenti presolo per il 
congiurato Cinna lo massa 
erano seduta stante in piaz 
za In Shakespeare e era è 
evidente questo residuo at 
teggiamento aristocratico ver 
so il popolo ma le ragioni 
« popolari » appaiono in lui 
messe in risalto e una in ter 
prefazione del Giulio Cesare 
ni questa chiave sarebbe an 
che possibile Occorrerebbe 
allora un adattamento una 
e bearbeitung > sul tipo di 
quella fatta da Brecht per 
il Cartolano non avendo vo 
luto farla Squarzina e i suol 
collaboratori (Rodolfo Wll 
cock per la traduzione Do 
nano Saracino per le mu 
siche G anfranco Padovani 
per le scene e costumi e gli 
attori tutti In una distnbu 
zi one alquanto discutibile) 
si sono trovati tra le mani 
un testu cui far dire qualche 
cosa In un senso che si spinge 
ai limiti deli agnosticismo di 
tipo liberale era impresa ar 
dua 

A ciò si aggiungano le In 
certezze dell esecuzione e gli 
sbandamenti della regia Men 
tre sullo schermo appare que 
sta idra fumante dalle cento 
teste r-h? è appunto il popolo 
e s t ne sentono le urla di eie 
co odio Antonio dice la sua 
bellissima battuta capolavo
ro di oratoria quella in cui 
accumula sul capo dei con 
giuipti vittoriosi accuse vio 
lente ma nel contempo dice 
di loro che sono dei galantuo
mini (ma perché Wilcock ha 
tradotto 1 inglese e honoura 
b e i con « galantuomo »? Era 
cosi riusia la traduzione « uo 
mini d onore i mentre « ga 
lantuomo > immesthtnisce il 
conc» tto che Antonio vuol dare 
alla definizione) Ebbene la 
tira a di Antonio perde tutta 
la sua potenza istrionico po
litica tutta verbale perché 
schiaro ata dalle immagini 
proie'taie e 1 attenzione del 
pubblico su queste ultime si 
ferma 

Troppa roba in scena L im 
pianto scenografico è farra 
ginoso con quelle strutture 
sul fondo che sembrano a 
«•censori di servizio e si rive 
leranno alla fine dei ponti 
k m oi messi li per creare 
1 atmosftra e per offrire sug 
gestivi passaggi ai combat 
tenti del a battaglia di Filippi 
on e uè 11 e scalinate che nu 

merosi pervi di scena truccati 
da loman* continuamente spo 
stano Lun quegli spaccati che 
ricordano cabine telefoniche 
per e-eart gb interni con 
que e separés » e con tan'e 
tende che danno 1 idea di es 
sere anziché da Cesare ja 
un pai Picchiere per signora 

Insomma e è dell ineoeren 
za sul stica una cifra vi 
viale uutta giocata sul buioì 
alquanto confusa e la cosa 
ci stupì v e ricordando I ulti 
me Scutirzina così semplice 
e lineare Anche il suo modo 
di utilizare la Compagnia 
stabile ci è parso incerto e 
confuso tranne Giulio Brogi 
che fa Bruto e che gli dà un 
tono un pò intimista da in 
tellettuaie con problemi e 
Omero Antonutti che è Cas 
air cui da la sua solita ed 
un pi monotona irruenza 
tutti t-li altri ci sono seni 
biati fi 'ri ruolo o inadatti 
a^ilul unente EiosPagnieri 
Antoni* e ha messo al servi 
zo i • le* parte la sua preti 
sune li sue qualità vocali 
ma lo diremmo voluto più 
sottile \J u « politico » pn 
u i lol re freddo e amb 
zioso (T parte il suo fisti 
tu eh dio e basso se lo i 
vokvd "<n altra legia ci sa 
rebde voluta che sfruttasse 
nia'dri certe tendenze alla 
parodn the qua e là seni 
orano sbucar fuori dalla sua 
inieri ictnzione) Gianni Gala 
volti è Cesare e lo spetta 
•MIJ k nistonde agli spetta 
lo-i Tino a momento in cui 
(j mpi \\ik( lo rivela nella 
scena delia sua uccisione con 
in espellente magari a su 
Ipiise ma privo di senso 

poetico Com è un pò tutta 
la i jppt esitazione 

Arturo Lazzari 

Cinema 

I compari 
Al primi del secolo In una 

fredda zona del Nord Amen 
ca giunge 1 avventuriero e 
giocatore John McCabe e lm 
pianta un bordello gli si as 
soc i Costance Miller bella 
prostituta che lo persuade a 
fare della ( casa » un ritrovo 
di classe L impresa prospera 
e quando ì delegati d una 
grande compagnia mineraria 

n'offrono a John di acquistare 
le sue proprietà lui alza 11 
prezzo vertiginosamente Er 
rore quei bravi capitalisti 
dove non possono arrivare con 
i soldi arrivano con i fucili 
e le pistole del sicari John, 
nonostante che la sua lama 
di ex sparatore sia usurpata 
si batte bene e stende sulla 
neve i tre figuri incaricati di 
ucciderlo ma anche lui ci la 
scia la pelle Intanto la gen 
te del luogo si rallegra per 
aver salvato dal fuoco la 
chiesa mentre Costance igna 
ra della sorte toccata al suo 
amico annega nei fumi del 
1 oppio tra i poveri e sfrut 
tatlsslml minatori cinesi 

Strambo e mancato film che 
conferma la discontinuità del 
la vena del regista Robert 
Altman (si veda più sotto 
la recensione di un altra sua 
opera recente apparsa pure 
ieri sugli schermi romani i Vi 
domina per una cospicua par 
te lo spirito postribolare che 
In versione « da caserma > 
alimentava MASH Ma e e 
qualche ambizione migliore 
soprattutto per quanto ri 
guarda 1 emblematlcltà. del 
destino di John « piccolo lm 
prenditore > (a modo suo) 
schiacciato dall avanzare del 
monopoli Dove 1 autore falli 
sce e sul piano dello stile 
vorrebbe forse / compari es 
sere una sorta di « ballata pò 
polare > lo testimoniano le 
canzoni di Léonard Cohen 
che costituiscono la colonna 
sonora e 11 raffinato tratta 
mento della fotografia a co 
lori (grande schermo) nel 
gusto delle vecchie illustra 
zioni Ma 1 andatura del rac 
conto è asmatica scucita 
squilibrata tra cose essenziali 
e dettagli secondari come per 
vìa di tagli mal fatti solo 
le sequenze conclusive hanno 
una certa pregnanza Gli at 
tori principali sono Warren 
Beatty e Julte Chrlstie lavo 
rano sulla media del loro 
rendimento e forse un pò al 
di sotto 

ag. sa. 

Anche gli 
uccelli uccidono 

ma sotto mentite spo 
glie per mano del giovane 
Rewster McLoud singolare dt 
sadattato primo della classe 
nelle apparenze ma eretico 
nei confronti di un America 
amaramente grottesca Novel 
lo Icaro Rewster vuole vo 
lare con i propri mezzi alla 
ricerca de] suo fantomatico 
io sublimato e smembrato 
al tempo stesso è la chiave 
questa di un rifiuto emotivo 
verso la società inconscio ma 
frustrato tanto da ragglun 
gere assurdi livelli teorici E 
il timido Rewster uccide sep 
pure per difendersi alìmen 
tato dallo scopo che lnsegue 
disperatamente II « mondo 
americano In cui si libra 11 
nostro « giovane anormale » 
è un contesto animale una 
giungla popolata di mostri 
un quadro barbaro ed abnor 
me che non concede né epa 
zio né scampo Di qui il tra 
gico epilogo Rewster duran 
te 11 fatidico volo si afra 
cellerà al suolo dimostran 
dosi non troppo padrone del 
I etere e quantomai lontano 
dal! esasperato io 

Pitto di annotazioni slmbo 
llche questo film rappresenta 
forse 1 opera più riuscita di 
Robert Aitman che sembra 
scavalcare qui ogni obiettivo 
raggiunto sino ad ora dal di 
scontìnuo new look statuni 
tense allacciandosi a tratti 
ad un surrealismo dissacrato 
re tipicamente europeo Gli 
interpreti tutti < umani e 
non umani > sono Bud Cort 
Sally Kellerina*! e Michael 
Murphy attorniati da uno 
stuolo di stupendi caratteristi 
Colore su grande schermo 

vice 
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La giovanissima Maria Antonia Achilli (diciassette anni), se 
conds classifica* all'ultimo concorso di Miss Italia, è già 
pronta por II cinomi Ella, infatti, ha accolto con gioì? la prò 
posta di Ploro Franclscl, cho lo ha offerto un ruolo di rilievo 
noi tuo film < Simbad II marinaio » In attesa di salpare, 
Maria Antonia divarrà per lo schermo Sonia Wilson 

Porretta ha 
preso il via 

Il cinema politico nelle scelte e nel
le proposte di quattro riviste francesi 

PORRETTA TERME 2 
Bi è aperta oggi a Porretta 

Terme la VI edizione della 
Mostra internazionale del ci 
nema libero che ha per tlto 
lo « Cantera du cinema Ci 
néma 71 Cinéthique Positif 
quattro proposte di cinema pò 
litico » La manifestazione che 
comprende anche una retro 
spettiva dei film di Godard 
inediti in Italia comincia con 
Octobre à Madrid di Marcel 
Hanoun cui seguono Luomo 
della croce di Roberto Rossel 
lini il documentarlo Confre 
le courani prodotto dalla SFIO 
nel 1938 il film di Dzlga Ver 
tov La sesta parte del mondo 
e quattro cortometraggi di 
Jean Lue Godard realizzati fra 
il 1954 e il 1958 

Domani domenica saranno 
proiettate le seguenti Pellico 
le Le déjuner sur l herbe di 
Jean Renoir e Le joneur de 
guilles alla presenza del re 
gista Jean Pierre Lajournade 
Poi Lea carabmiers di Godard 
e Valparaiso valparaiso di Pa 
scal Aubier che interverrà a 
Introdurre un dibattito Infì 
ne Nuova Babilonia di Kosint-
zev e Trauberg e Mediterra 
née di Sollers e Pollet 

Lunedi verranno proiettati 1 
film di Dziga Vertov Lundi 
cesimo anno e L uomo con la 
macchina da presa Va e ucci 
di di Frankenheimer il film 
di Herbert Danska Righi on' 
Le mèpris naura quun temps 
di Arthur Lamothe e 1 Inedito 
Bande à part di Godard 

Martedì si vedranno La sin 
fonia del Donbass Entusiasmo 

di Vertov Un film comme les 
autres di Godard e Pravda del 
« Gruppo Dziga Vertov » Ver 
rà inoltre presentata una pel 
licola cinese girata dopo la 
rivoluzione culturale e concer 
nente lo scontro sul fiume Us 
suri fra sovietici e cinesi poi 
Il primo maestro di Koncia 
lovskl che interverrà alla prò 
lezione Nel tardo pomeriggio 
della stessa giornata comlnce 
ranno I dibattiti alla presen 
za dei redattori delle riviste 
francesi invitate il primo sa 
rà condotto da Cinéthique 

Mercoledì saranno presenta 
ti cinque documentari sul 
Maggio e le lotte operale in 
Francia La reprise du travati 
chez wonder Oser lutter oser 
vomere Meulan Hénm liétard 
Etranges étrangers Quindi Ar 
Usti sotto la tenda del circo 
perplessi di KlUge Eldrtdge 
Cleaver di William Klein e 
British sounds del « Gruppo 
Dzlga Vertov » Il dibattito pò 
meridiano satà introdotto dal 
la rivista Positif 

Giovedì si proietteranno Lot 
te in Italia del < Gruppo Dziga 
Vertov» Agnus Dei di Miklós 
Jancsó La cerimonia di Nagisa 
Oshlma e un film svedese sul 
la ripresa degli scioperi poli 
tici La rivista Cinema 71 con 
durra il dibattito pomeridiano 

Venerdì infine verranno prò 
lettati La vie est à nous di 
Jean Renoir Vladimir et Rosa 
del « Gruppo Dzlga Vertov » e 
Othon di Jean Marie Straub 
che interverrà al dibattito gui 
dato dai redattori dei Cahiers 
du cinema 

le prime 

Enciclopedia 
dell'antifascismo 
e della — 
Resistenza 

VOLUME SECONDO 

Direttore Pietro Secchia 
Vicedirettore Enzo N zza 

La Pietra 
Milano Vale Fulva U s i 75 

controcanale 
LO « SPRECO » « Niente 
meno di più » di Pachito 
Dei Bosco e Luigi Facci 
ni è stato ti quarto telefilm 
della serie Autori nuovt 
Presentandolo nel corso dello 
ormai consueto colloquio in 
troduttivo guidato da Italo 
Moscati Faccini ha spiegato ti 
iuo sforzo di Tion riunire tan 
te immagini in poco tempo 
perché ha detto quello di gre 
mire il teleschermo o lo scher 
mo di immagini a ritmo in 
calzante è un modo per impe 
dire al pubblico di mterveni 
re criticamente di riflettere 
su ciò che gli viene comuni 
calo Per molti i ersi ci pare 
questa ferma intenzione di 
non prevaricare gli spettatori 
ha accomunato finora tutti 
questi telefilm e si è tradot 
ta appunto nella lentezza del 
ritmo narrativo nella mststen 
za dell obietta o sui gesti co 
munì della vita quotidiana 
nelle inquadrature fìsse 

Non si può non apprezza 
re un simile sforzo specie 
se lo colloca nel quadro di 
una programmazione telex isx 
va che ta esattamente nella 
direzione opposta quasi sem 
pre Tuttavia non basta op 
porre alle « tante immagini > 
le poche immagini Essertela 
le è che poi queste nnmagi 
ni riescano a dire di più e 
meglio quindi a sintetizzare 
con maggior foiza la realta e 
la riflessione dell autore su 
di essa In questo senso il 
telefilm di Del Bosco e Fac 
cini non sempre riusciva nel 
l intento 

Questa volta il tema era 
direttamente apolitico anzi si 
può dire ideologico Gli autori 
hanno sottoposto al pubblico 

J7i pratica una discussione tra 
un prete maestro m un paese 
di montagna deciso a forma 
re la coscienza du suoi alun 
ut e i suoi amie i cittadini 
co aviti della neceMtà dt ro?r 
pere con l astone la condizione 
umana del sottosviluppo e m 
clini quindi a considerare uno 
« spreco » t opera del prete Un 
dibattito di grande interesse 
inolio Lttuale riferìbile imme 
diatamente alla realtà del no 
stro tempo e tale da chiama 
re ogni spettatore a tchlerarsi 
Mi perche il telefilm giunges 
se pienamente a consegiue il 
suo scopo sarebbe stata ne 
ceasario che il contrasto fos 
se scaturito non solo dalle pa 
role dai dialoghi ma anche 
dalle immagini in particolare 
l opera del prete avrebbe do 
vuto essere sintetizzata pni 
concretamente II difetto delle 

troppe immagini infatti 
è quello dt non permettere al 
pubblico dt fare un autentica 
esperienza ma questo può av 
venire anche con le poche 
vnviagini C erano nei tei" 
film scene efficaci in questo 
senso Quella del matrimonio 
quella del rammento al film 
« girato » dai ragazzi 

Qui immagini e parole si 
integravano e producevano 
materia concreta sulla quote 
riflettere Altrove iniece i 
dialoghi nschiavano addirit 
tura l astrazione preiaiicava 
no il resto e nello sforzo di 
dir tutto sfioravano il com 
piacimento letterario Adoro 
s( aveva la sensazione che uno 
« spreco » ci fosse anche qui 
e proprio per l importanza e 
l impegno del tema 

g- «• 

R a i \17 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 14 - 2°, ore 17) 

Oltre al tradizionali appuntamenti «portivi della domenica 
- che hanno rtpreM già dalla settimana «corsa la loro routine 
calcistica - è previsto un primo collegamento con Firenze 
per la telecronaca diretta di alcune fasi del campionati Italiani 
di tennis Nel pomeriggio 11 collegamento è con Parigi per la 
telecronaca diretta del gran premio dì galoppo Arco di Trlonio 

DOMENICA INSIEME (1°, ore 18) 
Riprende anche 1 appuntamento della domenica pomeriggio 

con 11 varietà SI tratta per quattro settimane, di una sorta 
di antipasto In vista di un nuovo « gioco » che è ancora man 
tenuto segretissimo e sul quale la RAI conta molto per animare 
si fa per dire 1 pomeriggi domenicali Oggi dunque vedremo 
uno spettacoltno musicale che ha per protagonista Pino Canno 
Insieme ad Herbert Pagani e ali attrice Erna Schurer E una 
sorta di cabaret musicale a base di filmati di repertorio e qusl 
che presenza dal vivo (ma I effetto sarà praticamente eguale 
per il telespettatore) che nelle prossime tre settimane cambierà 
protagonisti (fra gli altri si annunciano Bruno Lauzi e vlansllo. 
Fra una canzone e l altra oggi appariranno anche Antonella 
Luaìdl e Vittorio De Sica mentre fra 1 cantanti — registrati 
e no — figurano 1 Equipe 84 Giorgio Leneve Silvano Spadac 
cino Mauro Lusinl ecc 

1943: UN INCONTRO (1°, ore 21) 
Seconda puntata del secondo telefilm della serte « Tre don 

ne» che ha come preminente (o esclusivo) motivo di inte 
resse 11 debutto di Anna Magnani sul teleschermi Dopo 11 
poco felice esordio con La sciantosa Alfredo Gì annetti -
che è soggettista sceneggiatore e regista — prepone con que 
sto telefilm una storia della Resistenza ohe la RAI ha sola 
auratamente diviso In due parti benché la vicenda non sia 
affatto progettata per 11 ritmo delle puntate Accanto alla 
Magnani recita Enrico Maria Salerno 

NAPOLI IERI E OGGI (2°, ore 21.15) 
Seconda serata del programma musicale che reca per 

sottotitolo « appuntamento con la canzone napoletana » Con 
dotto da Bruno Cirino Gloria Christian e Angela Luce (su 
testi di Guido Castagno e Velia Magno) Io spettacolo si 
presenta come una Borta di rassegna della canzone partano 
pea passata e presente alla quale questa sera Intervengono 
Pepplno Di Capri 1 Rockers Mario Merola Mario Abbate 

GIALLO A PRAGA (2', ore 22.15) 
Primo appuntamento con una serie televisiva gialla che 

sembra uscire dal ritmi tradizionali del genere e si presante 
come una novità, non foss altro perché si tratta dt una 
serie cecoslovacca (trasmessa nel 1969) ed ispirata, per di 
più ad episodi realmente accaduti fra le due guerre Scritti 
dal giornalista Jiri Marek e diretti da Jirt Sequens 1 rac 
conti si avviano con II giuramento che introduce cosi alla 
conoscenza con 1 équipe di poliziotti che cono I protagonisti 
rissi della serie 

programmi 

TV nazionale 
11 oo 
12.30 
13 30 
14,00 

1645 

17 « 
18 00 

19 00 
19,10 

Messa 
A come agricoltura 
Telegiornale 
Sport 
Tennis da Firenze 1 
Campionati Italiani 
La TV del ragazzi 
Ufo 1 fiorì dellAu 
straila 
90° minuto 
Domenica Insieme 
Spettacolo musicale 
Telegiornale 
Campionato Itallaio 
di calcio 
Cronaca registrata 
dì un tempo 

19,55 Telegiornale sport 
20,30 Telegiornale 
21.00 1943 un incontro 
22,00 Prossimamente 
22.10 La domenica sporti* 

va 
23 00 Telegiornale 

TV secondo 
17 00 Sport 

Ippica da Parigi in 
collegamento eurovi 
sione 

19 00 XIV torneo dalla can
zone 

21,00 Teleglornala 
21.15 Napoli lari a oggi 
22.15 II giuramento 
23 05 Prossimamente 

Radio lc 

GIORNALE RADIO Or» a 
13 15 20 23 0»i Si Mattu
tino mu*ical«i 7 35 Culto «w*n 
aellto 8 30 Vlt» nei campii 
9 M u n t i por archi) 9 30 Mes
tai 10 15 Salve ragaulli i l i 
I concerti di musica leggerai 
1 1 3 5 li circolo de genitori) 
12 Smaahli 12 29 ' Vetrina di 
Hit Parade: 13 ISt Supersonici 
15 IO Carotetlo di dUchlt 
15 30 Pomorlgnio con Minai 
I 6 t Tutto II calcio minuto par 
minuto 17 2Si Spiar le Ube
ra 18 20 II concerto dalla do
menica diretto da Claudio Ab 
bactoi 19 30i Toulouri Parlai 
20 30 Batto quattroi 31 2Si 
Concerto dal piantile Maurilio 
Pollini) 21 SSi • L Uluilone • 
di Federico De Roberto 22 SS 
Palco di proscenio 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO Orai 7 30 
8 30 B 30 IO 30 11 SU 
I I SO 16 55 16 30 19 30 
22 30 14, Gì II mattiniere) 
7 40i Buongiorno con Glpo *a-

rtMlno • Ani» Idantlcli 1.14. 
Muii» tapraiioi a 40i II m«». 
glaitlachli 9 S5i Gran VarJatfcj 
i l Otto euttei 12. Anteprima 
•porti 12 30] Bellliatmai 13. 
Il Gambero) 13 35. Alto « r » 
dlmanteji M S O i l dlachl d « r * 
della (multe lasserai lS i La 
torrida ISSO: La placa il 
c '«»'«>?i 1S " i «ntarfonUai 
l7 t Domenica «porti 18i II tilt-
torarw 18 40 . I lutcaaet d) 
CamonlMìma: 19 03 l t d » 
pieni al ipieganot SQ IQi Cer
io Calarti nel dacannala dall i 
•uà mortai H 3Di | ra t m „ 
risani dell'eoo, J l r Olle hi * 
«mit l i 23i La «anioni In i m 
Malgret 32 4 0 R«vivali 23 0 5 J 
Buonanotte Europa 

Radio 3° 
Ora lOi Concerto di apertura) 
11 15i Concerto dell organi I t i 
Bedr eh Janacaki 11 SOi Folk 
musit) l i a O i L'ovati pianini 
ca di Brahm.1 13 40t * Piatila a 
muilcha d) Jean Philipp* ft». 
meaui 1*130 I I vino dell lnno> 
coniai 1B A l patti lettr-rarl dal 
I avanguardia in teatro da 
Bockatt a Arrabaii 18 30i Mu 
•Ica I m e n i 20 4St fcmti nal 
mondoi 211 Gfernalt «•) Tana, 


