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Nominati gli amministratori 

Qualche cosa di 
nuovo negli 

Enti del cinema 
Messi in minoranza i rappresentanti della DC -1 
lavoratorl approvano le decision! dei consiglieri 

PAG. 11 / spettacol i « a r te 

II Conslglio dl ammlnlstra-
zione deli'iinte gestione cine
ma si e riunlto ieri per di-
scutere sui criteri di nomina 
degli amministratori unici e 
per adottare i prowedimenti 
conseguenti. 

Un comunicato lnforma che 
nella riunione, dopo amplo di-
battito. e stata approvata la 
proposta di principio del pre
sidente dell'Ente, Mario Gallo, 
secondo il quale, «in questa 
fase della vjta del gruppo ci-
nematografico pubblico, carat-
terizzata dalla necessita di un 
immediato awio della rlstrut-
turazione delle societa e da 
quella di una stretta rispon-
denza tra la volonta dell'Ente 
espressa dal suo Consiglio di 
amministiazione e gli atti e-
secutivi di tale volonta, gli am
ministratori unici delle socie
ta siano scelti all'lnterno del 
Consiglio stesso », 

II comunicato rlferlsce che 
la proposta e stata approvnta 
a maggioranza e che « una mi
noranza consiliare, motivando 
il proprio dissenso con la ne
cessita di un ulteriore rinvlo 
in attesa che si chiarisca il 
quadro politico, ha anche 
preannurciato le proprie dl-
missioni dal Consiglio di am-
ministrazlone dell'Ente ». 

II presidente dell'Ente ha 
quindi proposto al Consiglio 
la nomina del consigliere 
Ciancarlo Zagni ad ammlnl-
stratore unico dell" Unlno 
leggio, la nomina del consi
gliere Augusto Fragola ad am-
ministratore unico dell'Istitu-
to LUCE, e 1'assunzlone ad 
interim, da parte del presi
dente stesso dell'Ente cinema, 
dell'lncarico di ammmistrarn 
re unico di Clnecitta. II Con
siglio ha approvato all'unanl-
mita dei votanti. 

«Successivamente alia sedu-
ta consiliare — continua il 
comunicato — il presidente 
Mario Gallo ha rlcevuto una 
folta delegazione dl lavoratorl 
delle aziende del gruppo. ve-
nuta all'Ente per sollecltare 
la nomina degli amministrato
ri unici come primo passo ver
so la rlstrutturazlone: avuta 
notizia della decisione presa 
dal Consiglio, la delegazione 
dei lavoratorl si e dlchiarata 
all'unanlmita solldale con es-
sa ed ha preannunclato la pro
pria vlgife attenzlone perchfe 
l'opera dl rlstrutturazione 
venga Immediatamente awla-
ta e funzionalmente portata a 
termine ». 

« Conseguentemente alle de
cision! prese dal Consiglio di 
amministrazione dell'Ente — 
conclude il comunicato — i 
tre sindacati dei lavoratorl del-
lo spettacolo hanno dichiara-
to sosr>eso lo stato di agita-
zione del dlpendentl delle so
cieta inquadrateu. 

rebbero, per I'Ente cinema, 
prospettive incerte. Di /rou
te ad una deliberazione for-
malmente ineccepibile, potreb-
bero essere asseconUute gra-
vi tentazioni: che di autorita 
si sciolga il Consiglio dell'En
te (via Vipotesi appare poco 
probabile, per I'asscnza di 
ogni appiglio legale) oppu 
re che si cerchi. in tntti i 
modi, di ritardare e inlralcia-
re le operazioni di finanzia-
mento al gruppo pubblico. 
Di qui la esigenza, fortemen-
te sentita dai lavoratorl del 
cinema e dai cineasti, che au-
menti, net prosaimi giorni, la 
vigilanza per impedire peri-
colosi colpi di testa. 

m. ar. 

Quello die traspare dal co
municato della presidenza 
dell'Ente gestione cinema e 
abbastanza chiaro. II Consi
glio di amministrazione del' 
I'Ente da lungo tempo non 
riusciva a trovare, fra i suoi 
componenli, V accordo per 
procedere alia nomina degli 
amministratori unici di Ci-
necitta, dell'lslituto Luce e 
dell' Italnoleggio. L' ostacolo 
principale, come abbiamo 
scrtlto in allra circostanza, 
era costituilo dalle prelese 
accampale, in seno ad alcuni 
partili yovernativi, affinche 
il Consiglio dell'Ente nnun-
ciasse alia sua autonomia e 
si aitenesse a palteggiamcnti 
intercorsi per I'insediamento 
di questo o quel candidato in 
posti di responsabilita. 

Una seltimana /a sembra-
va che stcsse per prevalcre 
la soluzione piit raginneiole 
e funzionale: si diceva. infat-
ti, che gli amministratori sa-
rebbero stali scelti all'inter-
no e non al di fuori del Con
siglio dell'Ente. All'ultimo mo-
mento. tuttavia. i dc chtede-
vano di aggiomare al 21 feb
braio la riunione die avreb-
be dovuto essere risolutiva. 
Se ne deduceva che erano 
intervenuti nuovi ripensa-
menli. 

L'altro ieri, infine, t scop-
ptata la bomba: i rappresen
tanti mtnisteriali di parte dc 
e gh espcrti designnti del 
partita di maggioranza rela-
tira csigevano che le nomine 
fossero ancora rimandate. Si 
determinaia, a qucsto punto, 
una netlu frattura fra socio-
listi, socialdemocraliei, con
siglieri elelti dai lavoratori 
delle aziende cinematografi.-
che pubbltche da un lato e 
le allre forze dal lato oppo-
sto. Alia prova del voto, i dc 
sono stati messi in minoran
za e hanno deciso di dimet-
tersi dal Conxiglio dell'Ente; 
decisione, questa, alia quale 
ti sono associati i rappresen
tanti del mimstero delle Par-
tecipazioni statali. 

L'episodio di cui riferiamo 
i sintomatico di una situa-
zione politica che tendc sem-
pre piu ad acutizzarc le sue 
contraddiziom. Al di sopra 
degli ultimi fatti, c'e un vi-
zio origmario. che noi abbia
mo sempre individuato nella 
mancata democratizzazione 
del settore statale della cine-
matografia e nel rifiuto di 
svincolare la gestione pub
blico dal potere eseculivo e 
dalle mene per la lollizzazic-
ne delle aree di influenza. 

Non di meno, nella volon
ta espressa dalla maggioran
za del Consiglio dell'Ente ci
nema, si avverte il tentativo 
di sottrarre la societa cine-
matografica pubblira al ricat-
to sislemalico esercitato a li-
vello partitico e alle gravi 
consegvenze di una paralisi 
prolungala oltrc ogni limite 
di sopportazione. E" implicito 
che, se il ministro Piccoli ac-
cettasse le dimissiom dei dc 
0 dei suoi rappresentanti (il 
cui comportamenlo non ha 

Sustiflcazione alcuna) nutren-
» ruerve mentali, Mi apri-

Convocata 
per lunedi 
^assembled 

dei dipendenti 
I rappresentanti sindacali, i 

componenti le commissioni in
terne e i membri dei const-
gli di fabbrlca delle aziende 
inquadrate nell'Ente gestione 
cinema sono stati informati, 
al termine della riunione del 
Consiglio di amministrazione, 
dallo stesso presidente del
l'Ente. delle avvenute nomine. 

I sindacati e la delegazione 
dei lavoratori presente nella 
sede dell'Ente — informa un 
comunicato dei tre sindacati 
FILS COIL. PULS-CISL e UIL-
Spettacolo — hanno espresso 
la loro soddisfazione per la 
decisione presa dal Consiglio 
di amministrazione che, con 
la nomina degli amministra
tori unici, da l'awlo al pro-
cesso di ristrutturazione del
le aziende inquadrate nel
l'Ente gestione cinema. 

Contemporaneamente i sin
dacati hanno manifestato la 
loro riprovazione per le ma-
novre e i tentative dilator! 
tendenti a paralizzare ulterior-
mente I'Ente. 

I sindacati — termlna il co
municato — dopo aver deciso 
di sospendere lo stato di agi-
tazione, hanno indetto, per lu
nedi prossimo. alle 14,30, pres-
so l'lstituto Luce, un'assem-
blea di tutti i lavoratori di 
Cinecitta, del Luce e dell'Ital-
noleggio. 

La secondo serata del Festival della canzone 

S'afferma il tradizionale 
gusto tipico di Sanremo 

Stroncati sul nascere i pochi tentativi di dire una parola o nuova 
o diversa - Non sono mancati i soliti interventi della censura 
Questa sera il gran finale: ma la lotta e fra chi e piu furbo 

Nostro servizio 
SANREMO. 25 

Una vecchia canzoncina dia-
lettale veneta, nota ai soldati, 
ma che, nel suo testo origi-
nale. non avrebbe potuto pas-
sare sul video, ha trovato. 
con un nuovo contenuto, la 
sua veste festivaliera: Gira 
I'amore, con cui Gigllola Cln-
quetti ha aperto la seconda 
serata sanremese. Una marcet-
ta di Pace-Panzeri, la coppia 
di autori cui sono state legate 
le fortune di Orietta Bertl. 

Subito dopo, e stato il tur-
no di Nicola di Bari: il vin-
citore del precedente Festival 
e dell'ultlma « Canzonissima » 
non ha dovuto, nei Giorni 
dell'arcobaleno, rifare una 
canzone pre-esistente, ma au-
torifarsi, in quanto la ragaz-
zina tredicenne che diventa 
donna su un prato si e tro-
vata costretta ad invecchlare 
di tre anni in pochi giorni, 
per non dare adito a contesta-
zionl censorie. Assieme all'e-

Le f abbriche 
occupate 

sullo schermo 
« La tenda in piazza » testimonia con parole 
ed immagini la realta di una lunga e dura lotta 

Questo pomenggio alle 1830, 
al Circolo culturale Centocel-
le, si proietta La tenda in piaz
za, film sulla lotta dei lavo 
ratori delle fabbriche romane 
occupate, realizzato da un 
collettivo di cui facevano par
te Gianmaria Volonte. Paolo 
D'Ottavi, Armenia Balducci, 
Armando Cipriani, e altri. Una 
prima proiezione, nella stessa 
sede, affollatlssima, si e svol-
ta la settimana scorsa. 

La tenda in piazza e un 
esempio di altro cinema, desti-
nato ad a7/ro circuito da quel
lo delle grandi sale di spetta
colo. Cinema « in presa diret-
ta», che ha lo scopo di inte-
grare e allargare l'opera di 
informazione e di agitazione 
della stampa democratica, 
usando insieme la parola e 
rimmagine. 

II film, che viene distribuito 
a cura deirARCI, si richiama 
nel titolo a un memorabile, 

Spettacolo 
di bolietti alio 
Scala in onore 

di Chaplin 
MILANO, 25 

Questa sera, alia Scala, si 
e svolto lo spettacolo di bal-
letti in onore di Charlie Cha
plin. II grande artista e stato 
accolto, oltre che dal sovrin-
tendente, da una gran folia 
che gli ha tributato uno scro-
sciante applauso quando e ap-
parso. insieme con la moglie 
Oona, neU'ex palco reale. 

Lo spettacolo comprendeva 
il secondo atto di Giselle dl 
Adam interpretato dalla pre-
stigtosa coppia Fracci-Vassi-
liev (il balletto e in questi 
giorni di scena all'Opcra di 
Roma), da Serenade dl Ba-
lanchine, su musica di Cial-
kovski e L'amore stregone di 
De Falla. 

drammatico episodio della 
battaglia sindacale e politica 
a Roma: il contrastato allesti-
mento, in piazza di Spagna, 
nei giorni precedenti il Na-
tale 1971, di una a tenda di 
solidaneta ». 

Un brutale intervento poli-
ziesco venne a suggellare, da 
principio, il « no » delle auto
rita alia iniziativa. Ma l'azio-
ne dei lavoratorl, dei sindaca
ti, delle forze politiche della 
sinistra impose la revoca del 
divieto. 

Dell'aggressione dei poliziot-
ti, il film fornisce un raggua-
glio di immediatezza e vivez-
za straordmarie: e una denun-
cia lampante, schiacciante, in-
controvertibile della repres-
sione antioperaia. Ma La tenda 
in piazza non si limita' a que
sto: portando la macchina da 
presa dentro alcune delle fab
briche occupate (la Cagli, la 
Luaani, la Filodont, la Metal-
fer, la Coca Cola), registra i 
dibattitl nelle assemblee, illu-
stra le ragioni e le condizioni 
della lotta, mostra anche (for-
se non nella misura che sa-
rebbe necessaria, perchfe tutti 
capLscano) la durezza, la fa-
t:ca, la difficolta di una lunga 
occupazione. il « volto umano » 
del fenomeno sindacale e po
litico. II discorso sindacale e 
politico in senso specifico, 
quale si espnme in alcuni mo
ment] del film, offre spunti 
per una discussione anche po-
lemica. Ed e una discussione 
che nascera certamente nei 
Iuoghi di lavoro, nei circoli 
culturali, nelle associazioni po-
polari dove La tenda in piazza 
verra presentato; poichd si 
tratta, evidentemente, di una 
opera non in s6 compiuia, ma 
aperta al contributo critico e 
costruttivo dei lavoratori, che 
ne dovranno essere 1 primi 
giudici, cosl come ne sono i 
sostanziali protagonlstl. Tra i 
suoi meriti. La tenda in piaz
za ha quello, particolare, di 
sottolineare visivamente, con 
freschezza e acutezza, la ere-
scita di una nuovissima gene-
razione di combattenti operai, 
dl cui le tante ra^azze delle 
fabbriche occupate sembrano 
costituire la punta piU *v»n. 

ta. e stata rnociificata anche 
1'immagine troppo audace di 
una mano che frugava. 

Gia e'era stata, come ave-
vamo riferlto, una modlflca 
censoria al pane e vino di 
Tony Cucchlara, divenuto pa
ne e acqua per rispetto estre-
mo all'Eucarestia. Un altro 
trapianto censorio ha colpito 
anche Paolo Villaggio: questo 
e stato piu drastico; infatti, 
piu che un trapianto e'e stata 
un'amputazione. Nello sketch 
di Villaggio di ieri sera (quel
lo che aveva per sottofondo il 
coretto « Ma chi se ne lmpor-
ta. ma chi se ne frega») la 
RAI ha domandato che Vil
laggio soprassedesse al rife-
rimento al processo In corso 
a Valpreda. «Era un'occasio-
ne per parlarne a venticinque 
milioni di persohe» ha detto 
l'attore. Appunto (ha pensato 
a sua volta la RAI). 

La serata odierna ha segna-
to anche il debutto dl Gianni 
Morandl al Festival: Vado a 
lavorare non era la canzone 
su cui Morandi aveva orlgina-
riamente puntato le sue carte 
festlvallere. Ricorda un po' 
le movenze dl Belinda. 

Mllva con Mediterraneo e la 
giovane Angelica con Portami 
via hanno sventolato sul pal-
coscenico del casino la ban-
diera della « Hnea greca » che, 
da un po' di tempo in Italia, 
va sfruttando la scia di Theo-
dorakis; e, come nelle corse 
automobilistiche sul velocissi-
mo circuito di Monza, anche 
sul circuito sanremese di ra-
pide vendite discografiche le 
scie hanno la loro importan-
za, se sfruttate a dovere. 

I gruppi dei RIcchi e Po-
verl e degli Aguaviva spagnoli 
hanno offerto ciascuno una 
loro apprezzabile proposta. 
Tutta a se stante Lara Saint-
Paul. cantante d'indubblo ef-
fetto musicale. anche se non 
coincidente con il gusto tipi
co di un Sanremo. 

Gusto che, anche quest'anno. 
ha inesorabilmente prevalso, 
prevaricando sui pochi tenta
tivi di dire una parola o nuo
va o diversa. L'affermazlone a 
largo margine nella prima se
rata eliminatoria di Nada ha 
colto tutti di sorpresa, al ter
mine di una lunghissima at
tesa dei risultati, alia cui ela-
borazione il gran cervello elet-
tronico deirunivac ha impie-
gato piu tempo di quanto ne 

avessero mai consumato le piu 
ristrette menti umane delle 
edizionl precedenti. % 

Nada, Gagliardi, Modugno: 
la canzone confezionata, rego-
la tipica dei festival, ha abu-
sato ancora una volta della 
sua posizione maggioritaria, 
stabilendo il clima dell'intera 
rassegna. 

Come ha detto Pino Donag-
gio, «sl deve tentare di dire 
qualcosa di diverso. Ma, evi
dentemente, la fomula del Fe
stival fa si che vengano pre-
ferlte canzoni che pre-eslsto-
no», 11 che e anche un pre-
ciso riferimento al Re di de-
narl di Nada (che mescola, 
nel suo pompierismo. valze-
recci, Pierrot e Delilah), ma 
non solo ad essa. 

Donaggio e stato, con Anna 
Identici e Tony Cucchlara, 
uno dei tre cantanti che ave-
vano, nella prima serata, rl-
nunciato a farsi strumentaliz-
zare dal Festival: e sono stati 
tutti e tre lasciatl fuori dalla 
finale. La Identici aveva sor-
preso. con la sua interpreta-
zlone. lnterpretl come Dalla, 
Morandi e i Delirium, corsl a 
congratularsl con lei prima 
dei risultati. «Sanremo ml 
aveva dato molto» ha detto 
la cantante. a caldo «quando 
io non gli avevo dato gran che. 
ora che gli ho dato tutto, 
Sanremo non m'ha dato nul
la)). Ma Era bello H mio ra-
gazzo non e passata inosserva-
ta e ha creato un precedente 
al Festival: ed alia cantante 
non interessava un settimo po-
sto. invece dell'ottavo, c'ioe 
un'entrata in finale al prezzo 
di restare alle spalle delle piu 
tipiche canzoni prefabricate 
che si sono arroccate al pri
mi posti. 

Domani, dunque, gran fina
le: ma ormai la lotta e fra 
chi e piu furbo. Se poi vin-
cera la canzone piu brutta, si 
dira, felici e contentl. che cosl 
e il pubblico. anche se queste 
canzoni mercificate trovano la 
unica strada del successo nei 
festival, prova che e rofferta 
a determinare la domanda. 

Daniele lonio 
NELLA FOTO: Cantanti sui

te scale del Casino, in attesa 
della battaglia serale; da sini
stra, Nicola Di Bari, Marisa 
Sacchetto, Angelica e Rita Pa-
vone. 

I quattordici 
f'inalisti 

Ecco i quattordici cantanti 
che questa sera si dispute-
ranno la vittoria finale al 
Festival: 

— Nada (che canta 11 re di 
denari); 

— Peppino Gagliardi (Come 
le viole); 

— Domenico Modugno (Un 
calcio alia citta); 

— Marcella Bella (Monta
gue verdi); 

— Lucio Dalla (Piazza gran
de); 

— Donatello (Ti voglio); 
— I Delirium (Jesahel); 
— Nicola di Bari (I giorni 

dell'arcobaleno); 
— Gianni Morandi (Vado a 

lavorare); 
— Gigliola Cinquetti (Gira 

I'amore); 
— Lara St. Paul (Se non 

Vavessi tra queste mie brae-
cia I'inventerei); 

~ Gianni Nazzaro (Non vo
glio innamorarmi mai); 

— Ricchi e Poveri (Un dia-
dema di ciliege); 

— Milva (Mediterraneo). 

« Quello sera a 

Milano era caldo » 

nei circoli romani 
Quella sera a Milano era 

caldo..., l'antologia di canti 
dell'anarchismo italiano, a cu
ra del Canzonlere internazio-
nale, comincia oggi il giro nei 
circoli romani. Stasera (ore 
18) sara appunto alia sezione 
Italia, domenica pomeriggio 
e sera tornera ancora al Folk-
studio (il pomeriggio e par-
ticolarmente dedicate ai gio-
vani), martedl sara al circolo 
Nemorense, mercoledl al cir
colo dl Centocelle e sabato a 
Ludovlsi. II ricavato della ven-
dita dl un fascicolo campren-
dente venticinque canzoni 
(dai priml «manifesti» del-
l'anarchia sino alia morte di 
Pinelli e al processo Valpre
da), andra a favore del fondo 
per la difesa di Pietro Val
preda. 

Massimo Girotti 

la Michi e la Betti 

nel nuovo film 

di Berfolucci 
PARIGI, 25. 

Altri tre attorl si sono ag-
giuntl In questi giorni al cast 
di Ultimo tango a Parigi, il 
film che Bernardo Bertolucci 
sta attualmente girando nella 
capitate francese: Massimo 
Girotti, Maria Michi e Laura 
Betti. 

Come e noto, protagonlstl 
del film sono Marlon Brando, 
Maria Schneider e Jean-Pierre 
Leand. 

VECCHIE STORIE — Nes-
suno si illude, certo. che la 
TV possa contribuire concre-
tamente a risolvere i marci 
problemi della societa ilalia-
na — taniomeno nelle attuali 
condizioni. E tuttavia, si ha 
almeno il dirilto dt pretendere 
che dal video non ci si venga
no a ripetere, di stagione in 
stagione, sempre le stesse co
se con gli stessi « equilibrati» 
confronti di opinioni. Qualcu-
no potrebbe obieltare che la 
colpa, in fondo, non e di chi 
organizza i programmi e di chi 
vi partecipa: b la realta italia-
na che non cambia e continua 
soltanto a " incancrenirsi. Ma 
non 6 vero. II fatto e, invece, 
che i programmi lelevisivi ar-
rivano sempre soltanto fino 
a un certo limite: dopo di che, 
si torna indietro e si rico-
mincia daccapo. Esempio ti
pico: I'ultima trasmissione di 
AZ, impemiata sul problema 
della carcerazione preventiva. 
Rileviamo, intanto, che anco
ra una volta la discussione in 
studio ha nettamente prevalsi 
sui filmati di cronaca, sot-
traendo concretezza al pro-
gramma, e che i cast prescelti 
erano tutti dello stesso tipo. 
La discussione, che pure ha 
avuto, questa volta, momentl 
vioaci, ci ha poi ripetuto ot-

servazioni e argomentazioni 
che tanti altri programmi da 
* TV 7 » a « Sotto processo », 
ci avevano gia offerto nel pas-
sato. 

In sostanza, si e trattato di 
notazioni indignate sul mecca-
nismo giudtziario e suite sue 
procedure: sicche, alia fine, e 
apparso persino misterioso il 
motito per il quale, con tanta 
generate indignazione in giro, 
la carcerazione preventiva e'e, 
rimane e pud durare fino a 
quattro anni. 

II fatto e che. al di la delle 
proleste e delle diverse osser-
vazioni *tecniche», solo qual-
cuno dei partecipanli al di 
battito ha tentato un'analisi 
dei motivi e delle impltcazioni 
sociali e di principio della 
carcerazione preventiva. II 
proevratore generate Colli, a 
dire il vero, pur partecipando 
alia generate indignazione, ha 
spiegato perchi, dal suo pun-
to di vista — che e appunto 
quello del iistema sociale e 
giudiziario vigente nel nostro 
paese — la carcerazione pre
ventiva sarebbe * inetitabile ». 
/ suoi contradditori, invece, 
hanno illustrato, anche con 
efflcacia, come ha fatto I'awo-
cato Gattl, le gravissime con-
seguenze di questa misura — 
e, del resto i ccaii* A cro

naca presi in esame ce ne 
avevano gia mostrato alcuni 
risvolti, ma non hanno con-
traddetto la sostanza di quel
la affermazione. Lo spunto piu 
inleressante e venuto, ci pare, 
dal giudice Coiro, che ha sot-
toiineato come la carcerazione 
preventiva venga applicata 
tanto spesso contro gli ope
rai e gli studenti arrestati nel 
corso di scioperi e manifesto-
zioni, nonostante sia spesso 
matematicamente sicuro che 
essi non avranno da scontare 
il carcere nemmeno se con-
dannati. 

Qui e balenata I'autentica 
ragione della carcerazione 
preventiva, che ha esclusiva-
mente una funzione punitiva 
e repressiva, in una societa 
che considera, secondo la sua 
logica dt classe t « delinquen-
tin alia stregua di tanti ap-
pestatt da isotare e tende in-
nanzitutto a proteggere il suo 
«r ordine », che pone il profitto 
assai al di sopra delta vita 
umana, e, infatti, arresta e 
tiene in carcere il sospetto ra-
ptnatore e non il certo respon-
sabile dell'infortunio mortale 
sul lavoro e dello sfruttamento 
bestlale di operate e operai. . 

Un film televisivo di Carlo Tuzii 
" ' ' • • • • — . , _ • • • • • , • " • '• - ' — - . • • • • , - ^ ^ ^ M ^ » 

Con la cinepresa nei 
ghetti degli emigrati 

La storia di una famiglia italiana alia disperata ricerca di una 
casa a Zurigo — Sono nel «cast» Sergio Endrigo, Ludovica 

Modugno, Maria Monti e Antonello Campodifiori 

9- «• 

Un operaio italiano a Zuri
go, una moglie incinta, la ri
cerca spietatamente inutile di 
una casa: e poi I'arrivo del 
cognato e la sua morte, si
mile a quella dell'emigrato 
italiano Zardin, ucciso in un 
bar della citta svizzera. Su 
questi temi — pochi e minu-
ti avvenimenti fino all'esplo-
sione conclusiva della trage-
dia — dovra svolgersi la vi-
cenda di Tutte le domeniche 
mattina. un telefilm di Carlo 
Tuzii (ma il regista preferisce 
chiamarlo un a film televisi
vo n) che fa parte di una in-
teressante serie in preparazio-
ne per il prossimo aulunno. 

Le riprese sono appena ter
minate e sta per cominciare 
la fase del montaggio: ma 
quel che piu conta & che sia 
appena conclusa I'esperienza 
immediata del lavoro in Sviz
zera, condotta proprio nei 
ghetti dell'emigrazione italia
na, alia ricerca di una ispira-
zione e documentazione che. 
ripropongano uno squarcio 
reale della penosa realta di 
centinaia di migliaia di lavo
ratori italiani. 

Ne parlo con Tuzii e Ludo
vica Modugno, Vattrice che 
ha assunto il delicato ruolo 
della «moglie». Con Sergio 
Endrigo, il protagonista, An
tonello Campodifiori e Maria 
Monti hanno vissuto una espe-
rienza la cui profonda amarez-
za risuona ancora nelle paro 
le con cui spiegano com'i na-
to il film, in quali condizioni 
sia stato girato. quale dimen-
sione della condizione di emt 
grato abbiano sperimentato in 
prima persona. 

II film — la cui sceneggtu-
tura & stata scritta insiemr 
a Mario Brenta — non pre-
tende, dice Tuzii, di andare. 
oltre il dato della « documen 
tazionen. Non vuole narrare 
casi clamorosi, anche se muo-
ve dall'atroce vicenda dell'as-
sassinio di Zardin: 6 costruito 
sullo svolgersi quotidiano, 
privo di vistosa drammaticita, 
di una coppia di emigrati me-
ridionali, costretta a vivere 
ta maternita come una disgra-
zia. La legge svizzera obbligu 
ad avere almeno una stanza 
per ogni membro del nucleu 
familiare. All'operaio in cerca 
di casa occorrono. dunque, al
meno tre vani, ma gli affitlt 
sono alti o, quando sembrann 
accesstbili, c'& la diffidenza 
sciovinista contro it lavorator* 
straniero. 

II figlio che nasce t dunque. 
una disgrazia, dice Ludovica 
Modugno. Occorre infatti la-
sciarlo all'asilo (che costa an
che caro) e vederlo una volta 
alia settimana che e quasi 
come non vederlo mai. 

A questa storia di una sven-
tura quotidiana, si somma 
quella di un nuovo emigrato: 
il cognato giunto senza lavo
ro, costretto a vagabondare tn 
attesa di sistemarsi in qual
che modo e che infine muore. 
ussassinato. Le riprese di quo 
sta sequenza di morte sembra
no aver costituito I'esperienza 
piu atroce, o. almeno. la piu 
signiflcativa: I'uomo attore & 
abbandonato immobile nella 
neve, mentre la cinepresa lo 
inquadra di nascosto (tutto ha 
I'apparenza del reale per gli 
zurighesi che passano): e re-
sta a giacere senza che alcu-
no lo soccorra. Ci, ami. chi 
si affaccia alle finestre, e si 
mostra il corpo a dito e ride. 
E' un retroscena che forse non 
rivelera tanta atrocita sui te-
leschermi; o forse semorera 
una finzione scenica: ma che 
pub dare U senso delle inten-
zioni documentarie e, forse, 
dei risultati cui s'i giuntt. 

Al problema generate, di
ce ancora la Modugno. se ne 
somma, del resto, un altro che 
forse lo chiarisce meglio: t 
quello della donna e della sue 
emancipazione forzata. E1 una 
donna — viene da un paese 
della Calabria — che deve 
emanciparsi due volte e subi. 
to, se vuol sopravvivere: ac-
cettando prima il salto bru-
sco dal sottosviluppo del Mez-
zogiorno all'opuienza di Zuri
go, e qui costrtngendosi a di-
ventare un elemento produt-
tivo per essere in qualche mo
do *accettata» dalla societa 
in cui ormai e condannata a 
vivere. 

II finale, che segue alia tra-
gedia, sara un ritorno all'atro-
ce normaliia della condizione 
di emigrato: con i genitori 
che si recano all'asilo a tro
vare il bambino, nuovamente 
chiusi nella routine della pro
pria disperazione quotidiana. 
Tutto qui. Una vicenda eie-
mentare, alia cui evidenza di*-
vrebbe aver conlribuito — tn 
modo decisivo — anche Vusn 
documentario della cinepresa 
(I'operatore e Mario Sanga) 
9 u modo stesso in cui gli 
attori hanno vittuto tu te ttet-

si il clima di ostilita, e tal-
volta di paura, che circonda 
e chiude i ghetti dell'emigra
zione. 

Speriamo che ta Rat con-
senta di giudicare presto i ri. 
sultati narrativi di questa 
esperienza televisivamente sin-
golare (e che questa, soprat-
tutto, sia considerata soltan
to come un primo appunto per 
un lavoro televisivo, condot-

to con la partecipazione espli-
cita e dominante della stessa 
emigrazione italiana, per una 
analisi ed una denuncia che 
vadano oltre la «documenta
zione »). 

Dario Natoli 
NELLA FOTO: Ludovica Mo

dugno e Sergio Endrigo in 
una scena del film. 

le prime 
Musica 

Quartetto 
Amadeus alia 
Filarmonica 

Suonano insieme ormai da 
trent'anni (1942) — quelli del 
Quartetto Amadeus — e il 
tempo sembra aver consolida
te pregi e difetti. C'e sempre 
un alto impegno stilistico, ma 
c'e sempre qualche eccesso 
del primo violino (Norbert 
Brainin), con una piu compo-
sta misura del violoncello 
(Martin Lovett). 

L'altro violino (Siegmund 
Nissel) e la viola (Peter 
Schidlof) non e pero che stia-
no semplicemente a guardare 
i primi due contendersi un 
ruolo protagonistico, come e 
apparso dall'esecuzione del 
terzo Quartetto dell'op. 55, di 
Haydn. C'e qualcosa che tur-
ba l'antico equilibrio del com-
plesso, a tal punto che, per 
ristabilirlo, i quattro preferi-
scono ora suonare... in cinque. 
II che, appunto, hanno fatto 
per i due terzi del programma 
di giovedl sera, rientrante nel
la stagione dell'Accademia fi
larmonica, al Teatro Olim-
pico. 

D o p o l'Haydn suddetto, 
YAmadeus, infatti, si e impo-
sto assai piu incisivamente 
con il Quintetto K. 516 (con 
due viole), di Mozart — com-
posizione accesa da un magico 
fervore (la viola aggiunta era 
quella di Cecil Aronowitz) — 
nonche con il Quintetto ope
ra 163. di Schubert (con due 
violoncelli) — risalente all'ul
timo anno di vita del compo-
sltore (1828), e lontano tren
t'anni da quello mozartiano. 
In quei trent'anni si e com-
piuta un'era musicale. dalla 
quale Schubert emerge a da
re il segno d'un tempo nuovo. 
E cio si e avvertito pure nella 
ricca interpretazione dei cin
que ai quali il pubblico — nu-
merosissimo — ha decretato 
un caldo successo. 

e. v. 
Cinema 

Quando le donne 
persero la coda 
Pilli, la bella «anima!a» 

che conoscemmo in Quando 
le donne avevano la coda, 
convive con cinque R omi» 
primitivi, che mangiano, dor-
mono e la possiedono a turno 
(ad eccezione di uno, il quale 
ha diverse propensioni e, non 
riuscendo a soddisfarle, si le
va poi di mezzo). Arriva un 
altro maschio. Ham, che ha 
inventato il denaro, quindi il 
lavoro, la ricchezza, lo sfrut
tamento, la speculazione edi-
lizia, la «civilta dei consu-
mi», il modo di vita borghe-
se. ecc, ecc. Questo genio 
della preistoria assoggetta i 
malcapitati, li fa sgobbare co
me schiavi, li froda. e toglie 
loro pure Filli, dando in cam-
bio la propria donna, che ha 
il sintomatico nome di Ka-
torcia. Da questo e da trafttci 
consimili nasceranno altresl la 
prostituzione e il lenocinio. 

Quando le donne persero la 
coda non e peggiore del pre
cedente film di Pasquale Pe-
sta Campanile di analoga am-
bientazione (sarebbe stato dif
ficile. del resto); anzi forse 
un tantino meglio: la <ceno-
grafia di Enrico Job. ad esem
pio, cosl dichlaratamente «ar-
tificiosa». ha qui un suo sa-
pore. Ma la trovata relativa 
alia scoperta della moneta e 
delle sue implicazionl e con-
seguenze (economlche, sociali. 
pslcologiche) si sperde in una 
aneddotica piuttosto infantile. 
Moderato nel turpiloqulo, e 
neanche troppo insistente su 
temi erotic!, il film (a color!) 
sembra infatti essere stato de-
stlnato. almeno nella fase de-

1 cislvA della sua realizzaiione, 

al pubblico dei piu piccinl: di 
quelli che si divertono a sen-
tir cambiare (da a in o, o vi-
ceversa) le finali delle parole, 
e via dicendo. C'e pure un 
giochetto, «Indovinanumero », 
che ci ha ricordato la nostra 
lontana puerizia, al Pincio, da-
vanti al teatrino di Pulcinella. 

Gil attori principali sono 
Senta Berger, Lando Buzzan-
ca. Lino Toffolo, Francesco 
Mule, Renzo Montagnani, Al-
do Puglisi e 11 compianto 
Frank Wolff. 

ag. sa. 

La texana 
e i fratelli 
Penitenza 

Ancora moglie onorata, Emy 
Calder (Raquel Welch) ha su
bito da tre uomini, i fratelli 
Penitenza, violenza carnale. 
Non pensa ad altro che a ven-
dicarsi. questa «splendida 
femmina nuda» (come da 
pubblicita) sotto un poncho, 
ma occorrono una pistola e la 
abilita per usarla. L'istruttore 
di Emy sara un occhialuto 
cacciatore di taglie (romanti-
co. moralista. casalingo e san-
guinario), che fara solo in 
tempo a insegnarle l'arte di 
sparare. Questa bella donna 
vuole ad ogni costo diventare 
un uomo, ma, nonofitante la 
sua acquisita perizia — come 
aveva pronosticato il caccia
tore di taglie — forse e con
dannata a rimane re una 
splendida femmina nuda sotto 
un poncho. Come dice un pro-
verbio, non eslstono donne du
re ma solo uomini mosci: i 
fratelli Penitenza, mortl di fa
me e straccioni, sono troppo 
mosci per sopravvivere. 

Dopo il massacro, Raquel 
Welch — sempre secondo la 
profezia dell'istruttore prema-
turamente defunto — avrebbe 
dovuto sentirsi «perduta», 
schiacciata dal peso della 
a morale » calpestata. Una mo
rale « pacifista » non certo di-
mostrata dal regista Burt Ken
nedy. come anche non dimo-
strata (nell'arco assolutamen-
te gratuito della storia) appa-
pare la necessita o la proba
bility di quel nudo sotto il 
poncho di cui sopra. La to-
tale incongruenza del film si 
estende anche al colore. 

Gimme Shelter 
Resoconto filmato di una 

tournie effettuata dai Rolling 
Stones in USA nell'autunno 
del 1969. Fino qui, tutto nor-
male, e Gimme Shelter (titolo 
di un famoso brano degli Sto
nes, che in italiano signiflca 
« Proteggimi ».„) potrebbe co-
raodamente inserirsi nel Alo
ne del cinema rock, reso ce-
lebre dal acolossa!e» Wood
stock. 

E invece no. Bastera sapere 
che il film e impemiato su 
un famigerato concerto tenu-
to da Mick Jagger e compa-
gni ad Altamont: un'esibizio-
ne fuori programma — pa-
trocinata dagli Hell's Angels. 
i centauri neonazisti — che si 
e risolta in un vero e proprio 
massacro (quattro morti e piu 
dl cento feriti). E allora. Gim
me Shelter assume il ruolo 
di cinema-verita, rivelando in 
poche inquadrature un nuovo. 
alluclnante ritratto dell 'Ame
rica, di cui i cinque musicisti 
londinesi non sono piu i pro
tagonist!, ma anzi cedono il 
posto, esterrefatti. alia violen
za scatenata ai bordi del pal-
coscenico, in un clima di iste-
rismo collettivo che si muove 
nella sua terrificante auto
nomia. * 

La regia, agile e ritmica, e 
firmata collegialmente da tre 
operatori: David e Albert 
Mayles e Charlotte Zwerin. 
Belli gli efTettl cromatici, no
nostante il sovrabbondare di 
obiettivi grand'angok). 
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