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Mobilitati i 
lavoratori per 

I'Ente gestione 
L'assemblea del dipendenti del gruppo cinemato-
grafico pubblico • Minacciosa «nota» di Piccoli 

Un'assemblea generale del 
dipendenti di Clnecitta del-
1'Istituto Luce e dell'Italno-
loggio si e svolta lunedl, pro-
n lossa dalle tre organizzazioni 
s ndacali dello spettacolo, per 
e saminare la situazione venu-
ti isl a creare all'Ente gestione 
c nema, anche In relazione 
a le dimlssionl di cinque mem-
b: i del Consigllo di amminl-
s razlone. 

L'assemblea, avendo preso 
a;to del posltivo rlsultato 
c mseguito dalla lotta intra-
p resa nei giorni scorsl per sol-
lcdtare la nomina degli am-
n linistratorl unlci delle socie-
th inquadrate, ha sottolineato 
c le tale lotta e servita a fa
ro uscire 11 Consiglio dl am-
n linistrazione dell'Ente da 
una paralisi protrattasi per 
niolti mesi e per motivi che 
nulla avevano a che fare con 
g !1 lnteressi del gruppo, con 
1' lutonomia decisionale del 
Consiglio, con la buona con-
duzione dell'Ente. 

Dopo gli interventl di nu
ll lerosl lavoratori. tutti tesi 
a denunciare la grave re-
s: xmsabilita che si sono ve
il uti ad assumere 1 cinque 
ci )nslglieri dimissionari. l'as-
somblea ha espresso all'una-
n imita la necessita di raffor-
z; ire la vigilanza di tutti 1 la
voratori per impedire il bloc-
CD dell'Ente e per sollecitare 
If. immediata attuazione del

le decision! prese dalla mag-
g oranza del Consiglio, re
st >ingendo qualsiasi tentativo 
d l riportare indietro il movi-
n Lento del lavoratori per una 
nuova politica del gruppo ci-
n jmatograf ico pubblico. 

In un telegramma inviato 
a Ton. Piccoli, ministro delle 
ParteclDazioni Statali (al qua-
1( spetta di accogliere o no 
It dimissioni del cinque con-
si glieri) l'assemblea nell'espri-
niere le proprle preoccupazio-
m invita 11 ministro a inter-
vunire per ristabilire la nor-
nialita statutaria del Consi-
g io e impegnare il Consiglio 
slesso a dare seguito alle de-
lioerazlonl, nonche ad avvia-
re la ripresa produttiva e la 
ristrutturazlone del gruppo. 

Nel frattempo 1 tre sindaca-
ti del settore (FILS-CGIL, 
F ULS-CISL e TJIL-Spettacolo) 
h m n o deciso la ripresa dello 
si ato di agitazione e la procla-
iriazione di inlziative di lotta 
d i attuarsi nel caso si doves-
s<ro verificare tentativi di 
fsir piombare I'Ente in una 
eiinesima crisi. 

Nella giornata di ieri (qua
si a conferma della fondatezza 
di ili'allarme) il ministero delle 
P artecipazioni Statali ha diffu
se » una c nota» di tono minac-
cioso e intimidatorio, esprimen-
do un giudizio negativo suite 
n< )mine degli amministratori 
d :lle societa inquadrate nell'En-
tq gestione cinema. La relativa 

Autori 
e attori 

denunciano 
rattacco 
al cinema 
pubblico 

Gli autori cinematograflci 
italiani riuniti nella ANAC e 
r.eH'AACI, con gli attori della 
SAI, hanno diramato .n se-
rata un comunicato nel quale 
denunciano «il carattere auto-
ritario, intimidatorio, lesivo 
dell'autonomia degli enti ci
nematograflci di Stato della 
nota del ministero delle Par
tecipazioni Statali a proposi-
to della situazione creatasi 
nel gruppo cinematografico 
pubblico. L'opposizione del 
ministero alle nomine degli 
amministratori unici delle so
ciety inquadrate negli enti e 
evidentemente ispirata da 
motivi politico-elettorali inam-
missibili nell'attuale momen-
to e paralizzanti ancora una 
volta il funzionamento delle 
aziende del gruppo pubblico 
cinematografico. A otto mesi 
daU'insediamento del nuovo 
consiglio di ammlnistrazione 
il gia ingiustificato e dispen-
diosissiino fermo nell'avvio 
della ristrutturazione era sta
to flnalmente sbloccato nella 
ultima riunione del consiglio 
con la nomina degli ammini
stratori unici delle societa in
quadrate. L'intervento del mi
nistro Piccoli che ha fatto 
prontamente seguito alle di
missioni di alcuni consiglieri 
messi in minoranza tende a 
compromettere pericolosamen-
te l'attuazione della legge per 
impedire il rinnovamento e 
la democratizzazione delle 
strutture cinematograflche ita-
liane. Gli autori e gli attori 
italiani non sono disposti a 
subire senza reagire con e-
stjrema energia questa logica 
pretestuosa che rlmette ogni 
volta in discussione i risul-
tati di lunghe lotte portate 
ayanti da tutte le forze del 
cinema. Le tre assoc;az;oni 
hanno deciso di intonsiflcare 
immediatamente la loro mo-
bilitazione e fanno nppello a 
tutti i lavoratori per respin-
gere con fermezza quesia ul-
tifrna, gravlsslma aggressione 
aftli enti di Stato e a tutto il 
flfnama italiano». 

decisione del Consiglio di am-
ministrazione dell'Entp corri-
sponderebbc, secondo il parere 
di Piccoli. alia «istituzionaliz-
zazione di un principio » il quale 
risulterebbe «del tutto inaccet-
tabile» perche «in netto con-
trasto con la disciplina norma-
tiva del settore cinematografico 
pubblico. espticitamente ispira
ta da un lato all'accentramento 
ed alia verticalizzazione di tutti 
i poieri decisionali, promozio-
naii. direttivi e programmatiei 
di controllo nel Consiglio di 
amministrnzione dell'Ente auto-
nomo di gestione per il cinema 
e. dall'altro. alia ristruttura-
zione delle societa inquadrate, 
considerate quali strumenti tec-
nici esecutivi della volonta del-
l'ente pubblico sul piano opera-
tivo e rette da amministratori 
unici nei quali si concentra tut-
ta la responsabilita ammini-
strativa della gestione sociale 
nei confront! dell'Ente *. 

* Da questo sistema — si ri-
leva negli stessi "ambienti mi-
nisteriali" — deriva chiaramen-
te l'esigenza della netta distin-
zione fra Consiglio di ammini-
strazione dell'Ente cinema e am
ministratori unici delle societa 
operative; questi uliimi, infatti. 
sono chiamati ad eseguire le di-
rettive dell'Ente, ad attuarne gli 
indirizzi programmatiei e ad es-
sere controllati dall'Ente nella 
loro attivita esecutiva: non pos-
sono, dunque, per evidenti ra-
gioni di compatibilita. parteci-
pare al Consiglio dell'Ente nella 
loro attivita esecutiva: non pos-
sono, dunque, per evidenti ra-
gioni di compatibilita. parteci-
pare al Consiglio dell'Ente che 
tali direttive e programmi deve 
formulare e tali controlli deve 
esercitare ». 

La «nota» conclude affer-
mando che le « riserve > delle 
Partecipazioni Statali «sono 
ispirate all'esigenza di assicu-
rare la scrupolosa osservanza 
dei compiti istituzionaii di con
trollo spettanti al ministero. al 
fine soprattutto di evitare che, 
attraverso pericolose distorsio-
ni dei rapporti fra ente pubbli
co cinematografico e societa 
controllate, possano essere pre-
giudicati queila riorganizzazio-
ne e quel rilancio del settore 
cinematografico pubblico per i 
quali il ministero si e interes-
sato in maniera determinante 
modificando le strutture dpll'en-
te, assicurando una piu ampia 
democratizzazione delle stesse ed 
ottenendo un sensibilissimo in-
cremento del fondo di dotazione 
e garantendo conseguentemente 
la difesa del posto di lavoro 
dei dipendenti». 

In questa parte finale della 
«nota > appare particolarmen-
te evidente e grave il tenta
tivo di far leva sui legittimi 
interessi dei latoratori del set-
tore per riportare la situazione 
del gruppo cinematografico pub
blico al punto di partenza, bloc-
cando quel processo di rinno
vamento che la decisione del 
Consiglio dell'Ente sembrava 
avere awiato. 

L'cAvanti! » di oggi commen-
tando la nota del ministero del
le Partecipazioni Statali, osser-
va: « Prescindiamo pure, per il 
momento. dal fatto (peraltro 
fondamentale) che. a quanto si 
sa, mancava un accordo politi
co per soluzioni diverse e che 
quindi Tunica vera «soluzione 
diversa >, era. dopo nove mesi 
di rinvii. un ulteriore rinvio con 
tanti saluti agli interessi dei la
voratori del gruppo, a quelli del 
cinema italiano ed a quelli del
lo Stato nel settore. Ma come 
non dare, a nostra volta, un 
giudizio negativo sui «negativi 
comment! > degli c ambienti » 
ministerial!? Non solo e non tan-
to perche detti ambienti erano 
informatissimi delle alternative 
sul tappeto e non avevano fat
to sapjre la minima obiezione. 
Non solo e non tanto perche il 
sistema in questione e prassi 
largamente vigente. e da tem
po. in tutto il settore delle Par
tecipazioni statali. Non solo e 
non tanto perche la soluzione in 
questione e stata presentata e-
splicitamcnte come valida «in 
questa fase > e dunque Iungi 
da ogni istituzionalizzazione. Non 
solo c non tanto perche gli 
c ambienti del ministero delle 
Partecipazioni» hanno nell'Ente 
gestione cinema tanto di rap-
presentanti fra i consiglieri e 
tra i sindaci e nessuno di co-
storo ha fatto. o anche soltanto 
adombrato. una simile obiezio
ne. Ma. soprattutto. perche pro-
prio uno dei rapprcsentanti del 
ministro dcllc Partecipazioni sta
tali Ajassa. e stato per nove 
mesi (e formalmente e tuttora) 
amministratore unico di Cinecit-
ta. proprio in qualita di censi-
gliere dell'Ente cosi come lo e 
stato all'ltalnoleggio il consiglie-
re Giancarlo Zagni: e. cid non 
solo non ha suscitato obiezioni. 
ma e stato anzi approvato. 

€ E' dunque singolare — conti-
nua l'cAvanti!> — che "gli 
ambienti del ministero delle 
PP.SS. ". scoprano — ora, solo 
ora e aU'improwiso — che la 
soluzione "nsulta del tutto inac-
cettabile". E. come minimo, ap-
paiono altrettanto inaccettabili 
i tempi ed i modi con cui "gli 
ambienti" hanno deciso di far-
Io sapere, quando fino a tre 
giomi fa le loro direttive. piu o 
meno ufficiose, erano — a quan
to si sa — di procedere. Ades-
so sta evidentemente al Consi
glio di amministrazione dell'En
te, nella sua autonomia, pren-
derc atto della inopinata svolta 
e trarnc le conseguenze che ri-
terra opportuno>. 

« A noi. pero — conclude I'or-
gano del PSI — spetta il dovere 
di manifestare il Icgittimo so-
spetto che gli "ambienti del mi
nistero delle Partecipazioni sta
tali" siano non gia quelli di via 
Sallustiana ma quelli — dove 
cosi profondo 6 il senso dello 
stato! — di Piazza Sturzo». 

Raquel 
adesso 

sa che e 
difficile 

pattinare 

Secondo i dati piu recent! 

In auge in Francia 
il cinema nazionale 

LONDRA — Raquel Welch dl passaggio all'aeroporto di Londra, 
durante il viaggio di ritorno da Budapest a Los Angeles. 
Nella capitate ungherese I'attrice ha partecipato ai festeg-
glamenti per i quarant'annl di Elizabeth Taylor. Raquel ha 
un braccio ingessafo: se I'e rotto mentre prendeva lezioni 
di pattinaggio. Infatti ella si appresta ad Interpretare la 
parte di una pattinatrice in un film che si intitolera «The 
Kansas City bomber» (« II bombardiere di Kansas City») 

Sospeso lo spettacolo all'Opera 

Faust non canta 
ma passa in cassa 
Le strane circostanze per le quali la 6a replica 
del melodramma di Gounod non ha avuto luogo 

Si e registrato in questi 
giorni, a Roma, intorno agli 
spettacoli del Teatro del-
I'Opera. uno straordinario in-
teresse di pubblico. Si sono 
visti i cartelloni con il «tut
to esauTiton, sia per Giselle 
(con la Fracci e Vassiliev; 
peccato che tutto sia gia fi-
nito, lunedX sera), sia per il 

« Cappelli 
e Berretti» 

al Circolo 
Centocelle 

Cappelli e Berretti, la con-
trostoria - del brigantaggio 
meridionale dopo l'unita di 
Italia rappresentata al « Beat 
72» dal Gruppo Teatro di 
Gianfranco Mazzoni, dopo 
circa un mese di «riposo» 
forzato per il noto cedimento 
della strada antistante il Tea
tro, riprende le rappresenta-
zioni al Circolo Centocelle. Gli 
spettacoli avranno luogo dal 
3 al 5 marzo. La tournee del
la Compagnia proseguira, poi, 
per toccare alcune piazze del-
i'Abruzzo. 

Successo del 
Canzoniere delle 
Lome a Berlino 

BOLOGNA, 29 
Dopo due settimane di per-

manenza nella Repubblica De-
mocratica Tedesca sono giun-
ti ieri a Bologna, provenienti 
da Berlino. i giovani folksin-
ger del Canzoniere delle La
me dell'ARCI bolognese, i 
quali hanno partecipato, quali 
rappresentanti dell'Italia, al 
III Polk festival internazionale 
della canzone politica. A que
sta manifestazione. organiz-
zata dai giovani socialisti del
la FEU. hanno partecipato 
quaranta gruppi di altrettan-
ti paesi di tutto il mondo. 
I compagni del Canzoniere 
delle Lame hanno presenta-
to con successo uno spettacolo 
di canti social! padani, di can-
zoni sindacali operaie e dl 
canti intemazionalisti e an-
timperiallsti. H recital e sta
to poi replicato dieci volte in 
teatri di fabbriche e di cit-
ta della Germania democrati-
ca. La prossima manifestazio
ne politico-musicale verra or-
ganizzata a Berlino, nell'ago-
sto 1973, in occasione del gran-
de Festival mondiale della 
gioventu democratica. Fin da 
ora diversi circoli culturali e 
politici italiani stanno orga-
nizzando viaggi per questa 
occasione. 

Faust, di Gounod, in una 
splendida edizione francese, 
diretto da Georges Pritre, 
cantata , poi, da ugole ecce-
zionali. 

La gente ha fatto la fila di 
buon mattino (non succedeva 
da anni) e chi non trovava i 
biglietti per quel giorno, li 
cercava per un altro. Ieri do-
veva esserci I'ultima replica 
del Faust. Senonchd, alle a-
spettative degli appassionati, 
il Teatro deU'Opera ha rispo-
sto improvvisamente con un 
secco awiso, annunciante la 
sospensione dello spettacolo. 

L'ultimo Faust, dunque, & 
stato quello di sabato scorso. 
La domenica successive, in 
virtu d'una prassi (pessima) 
che va consolidandosi, ma che 
andrebbe combattuta, Geor
ges Pretre ha diretto U con
certo per VAccademia di San
ta Cecilia, all'Auditorio di 

via della Conciliazione, repli
cato, poi, lunedl sera. Si sard 
cosi stancato. il maestro (e 
aveva certamente preparato 
il concerto tra un Faust e lo 
altro), da non Jarcela piu, di 
botto, per I'ultima replica 
del Faust? E i cantanti (in 
genere, anch'essi volanti nei 
teatri italiani tra una recita 
a Roma, I'altra a Napoli o 
chissa dove: cosa quanto mai 
illecita, ma non Ce verso di 
farla finita); e i cantanti, 
dunque, com'i che si sono-
tutti volatilizzati, proprio 
quando ad applaudirli avreb-
bero avuto un pubblico enor-
me? 

E' senza dubbio un mistero 
per il quale, pero, sembrano 
neccssari i chiarimenti. Tan
to piu perche, in realta, la 
sesta replica del Faust, asal-
talan per gli appassionati, ha 
inuece avuto regolarmente luo
go, almeno per i protagonisti 
deWopera. 

Corrono voci, infatti, che la 
troupe (direttore e cantanti) 
del Faust sta stata puntual-
menle pagata, anche per la 
rappresentazionc sospesa. Pud 
darsi — e sara cosi — che 
ci siano tutti i presupposti 
per tale soluzione, ma c una 
stranezza che proprio nel mo
mento in cui il pubblico por
ta soldi al • Teatro, il Teatro 
invece si metta nella situazio
ne di respingere pubblico e 
incasso, e di mettere mono al 
portafoglio per pagare artisti 
che meritano senza dubbio 
questo e altro, ma che do-
vrebbero dare il corrispettivo. 

Sarebbe andata ugualmente 
cosi, se il denaro, anziche es
sere pubblico, gli amministra
tori dovessero cacciarlo di 
tasca propria? Speriamo che 
qualcuno voglia dirimere il 
groviglio al quale concorre 
anche la stranezza che, in 
una troupe affiatata, uno o 
due cantanti si rendono indi-
sponibili, tutti pigliano perb 
i soldi e vanno, magari, a 
cantare da un'altra parte. 

e. v. 

I film americani perdono terrene 
nelle preferenze del pubblico 
Orson Welles al lavoro a Parigi 

PARIGI, 29 
I francesl preferlscono il 

cinema francese. Nel 1971, in
fatti, le produzioni nazlonall 
hanno superato la meta del 
totale degli lncassi (per la 
esattezza Hanno toccato il 52,9 
per cento), infliggendo una 
dura sconfitta al cinema ame-
ricano, che con una partecl-
pazione del 24,8 per cento 
al totale degli lncassi ha re
gistrato una diminuzione di 
quasi il 9 per cento rispetto 
all'anno precedente. Al terzo 
posto e il cinema italiano, 
con 1'8,9 per cento, percen-
tuale anche questa In dimi
nuzione rispetto aU'anno pri
ma. Seguono con percentua-
11 minor! 1 film inglesi, te-
deschi e dl altre cinemato-
grafie. 

Se I progress! della produ-
zlone nazionale sono, per la 
Francia, motivo di incorag-
giamento, le statistiche infor-
mano per6 che 11 pubblico, 
con un totale di 174,8 milioni 
di spettatori, e dlminuito del 
4,5 per cento rispetto al 1970: 
da rilevare che Parigi mono-
polizza un quarto dell'affluen-
za totale. 

• • * 
L'infaticabile Orson Welles, 

che da qualche tempo si e 
stabilito a Parigi, ha ripreso 
in pieno la sua attivita di 
regista cinematografico. In
fatti egli sta curando in que
sti giorni 11 montaggio del 
suo film su Don Chisciotte, 
al quale, tra rinvii e interru-
zioni dovuti a motivi diversi, 
ha lavorato da molt! anni. 
Inoltre Welles sta sottopo-
nendo ad una seria revisio-
ne, per presentarlo sugll scher-
mi, il film The deep («II pro
fondo ») da lui realizzato in 
Jugoslavia qualche anno fa 
e Interpretato da Laurence 
Harvey e da Jeanne Moreau. 

A proposito della Moreau: 
la sempre brava attrice fran
cese, si prepara ad imperso-
nare, sotto la direzione del 
regista Jean Aurel, la figu-
ra della protagonista nella 
versione cinematografica del 
libro Les betises («Le scioc-
chezzeii) di Jacques Laurent 
Con questo romanzo lo scrit-
tore, noto soprattutto per 
aver creato (sotto altro nome) 
il personaggio di Caroline 
Cherie, ha vinto recentemente 
un importante premio lette-
rario francese. 

• • • 
n sindacato degli artisti rl-

tiene che circa settanta soli-
sti di canto e coristi del-
I'Opera e delFOpera-Comique 
resteranno disoccupati. Come 
si ricordera 11 personate ar-
tistico e tecnico, sul quale 
si e voluto far ricadere le 
conseguenze della grave crlsi 
che ha travagliato i due mas-
simi teatri lirici parigini, ha 
sostenuto negli ultimi mesi 
del 1971 una dura lotta in di
fesa dei livelli dl occupazione. 
Dei centoventi artisti licen-
ziati nello scorso giugno, po-
chi sono stati riassunti e sol
tanto cmquantaquattro sono 
stati ammessi ai concorsi per 
la costituzione dei nuovl or
ganic!, che si sono svolti nel
la scorsa settimana. Robert 
Sandrey, dirigente del sinda
cato, ha dichiarato: aStiamo 
assistendo a una liquidazione 
in piena regola del mestiere 
di cantante lirico». 

Nuovo disco 
con le canzoni 

di Trincale 
MILANO. 29 

«Canzone nostra » e il titolo 
di una raccolta di canti di 
Franco Trincale ora incisi in 
microsolco. II cantastorie sici-
liano caratterizza in «Canzone 
nostra» la sua vocazione di 
trattare i temi politici e socia-
li: «Valpreda e innocente», 
« L'America di Nixon », «II pen-
dolare », < II poliziotto », «11 
soldatov sono i titoli di alcuni 
dei canti della raccolta. E. sul-
la copertina, come «carta di 
identita» personale. Franco 
Trincale ha fatto stampare gli 
cawisi di procedimento», i 
cmandati di comparizione > e 
gli altri documenti delle vicen-
de giudiziarie tutte relative a 
reati di «vilipendio> cui e in 
corso per i testi dei suoi canti. 

Giungono 
le odesioni 
al Festival 
del film di 

fantascienza 
TRIESTE, 29 

Belgio, Bulgaria, Finlandia, 
Francia, Germania Federale, 
Repubblica Democratica Tede
sca, Giappone, Gran Bretagna, 
Polonia, Stati Uniti d'Ameri-
ca, Unlone Sovietica e Un-
gheria hanno gia dato la loro 
adesione al Festival interna
zionale del film di fantascien
za, che si svolgera a Trieste 
dall'8 al 15 luglio prossimi. 

Tra le pellicole selezionate 
vengono segnalate il lungo-
metraggio a soggetto La na-
scita dell'uomo, del regista 
bulgaro Gheorghi Stoianov; il 
film belga La piu grande notte 
del Diavolo, di Charles Lecoq. 
e Kyuketsu goremo doro («Il 
kidnapper dell'inferno») del 
giapponese Haflme Sato. 

La rassegna retrospettiva sa
ra destinata qusst'anno alia 
fantascienza del mi'-.tero del 
sovrannaturale; si intitola In
fatti, signiflcativamente: «II 
Diavolo e i suoi servitori: stre-
goni e maghi ». II programma 
comprende, tra l'altro, La 
main du diable (1942) di Mau
rice Tourneur; Les visiteurs 
du sori (1942), di Marcel Car-
n6; La beautd du diable 
(1944), di Rene* Clair: All that 
money can buy («L'oro del 
demonio))), del 1941, di Wil
liam Dieterle: 11 demonio 
(1963), di Brunello Rondi; The 
hauting («G11 invasati», del 
1963) di Robert Wise; Kidan 
(1964) di Masaki Kobayashi. 

rz in breve 
Quanto spendono gli americani per divertirsi 

WASHINGTON, 29. 
Secondo 1 primi dati provvisori forniti dal ministero ame-

ricano del commercio, durante II 1971 negli Stati Uniti sono 
stati spesi per gli spettacoli e i divertlmenti, fra i quali il 
cinema figura naturalmente in primo piano, 10.558.000.000 di 
dollar! (oltre seicento miliardi di lire), con un aumento di 
circa 300 milioni di dollari rispetto al 1970. 

Concorso per direttori d'orchestra 
' FIRENZE, 29 

L'AIDEM ha indetto anche quesfanno il Concorso internazio
nale per giovani direttori d'orchestra «Premio Firenze» che e 
giunto alia IX edizione e che si svolgera nel prossimo mese 
di giugno. 

Al concorso possono partecipare giovani di ambo i sessi di ogni 
nazionalita che alia data del 15 febbraio '72 non abbiano superato 
il 35° anno di eta. Sono esclusi i vincitori del primo premio dei 
precedenti concorsi e quelli di altri concorsi similari. 

Al vincitore sara assegnato un premio di un mflione di lire e 
la direzione di un concerto in Palazzo Pitti con l'orchestra del-
l'AIDEM. Secondo premio mezzo milione, e terzo premio 200.000 lire. 

Primo film argentino in Africa 
NAIROBI, 29 

Proseguono nel Kenya le riprese di « Hola, seiior Leon >. primo 
film sudamericano girato in Africa. E" una pellicola argentina, 
diretta da Mario Sabato e interpretata da suo nipote Juan. E' una 
sorta di documentario. che parla di un bambino il quale accom-
pagna una troupe cinematografica in Africa. 

Fra le riprese piu interessanti finora realizzate. figurano queila 
dedicata alia tribu Il-Molo. un gruppo di circa duecento persone 
in via di estinzione. che vive sulle sponde del Lago Rodolfo. 

Successo della Makeba a Dakar 
DAKAR, 29. 

La cantante negra Miriam Makeba ha ottenuto un gran-
dissimo successo a Dakar. II recital comprendeva canti sulla 
lotta eer la liberta dei popoli africani. Le canzoni su Patrice 
Lumumba e sul capo del popolo Zulu, Chak, hanno suscitato. 
vere e proprle ovazioni del pubblico, tra il quale e'erano an
che noti dirigenti politici del Senegal. 

La voce di Miriam Makeba — ha scritto in un suo articolo 
il noto poeta Jean Briere — «Ispira i combattenti negri di 
Harlem, i popoli della Rhodesia, del Sudafrica, dell'Angola, 
del Mozambico, della Guinea Bissau, chiama alia lotta tutto 
il popolo contro gli oppressori». 

I progetta di Chiari 
in attesa del processo 

CESENATICO, 29. 
Walter Chiari, quando giun-

ge in una zona nella quale 
deve toccare diverse localita 
per dare il suo spettacolo 
Nude look sceglie una sede 
stabile dove rimane con la 
famiglia per tutto il periodo, 
facendo il «pendolare» con 
l'auto per raggiungere 1 vari 
teatri. L'attore pub cosi tra-
scorrero buona parte della 
giornata con moglie e flglio. 

E ' quanto sta accadendo In 
Romagna dove il comico e im-
pegnato da diversi giomi: la 
sede di «tappa » e un albergo 
di Cesenatico, dove alloggiano 
anche Alida Chelli e il piccolo 
Simone. 

«I1 lavoro — ha dichiarato 
Walter Chiari — sta andando 
molto bene. Si tratta, come e 
noto, di Nude look, una rlvista 
tradizionale che rich lama mol-
ti spettatori. Qui in Romagna 
ad esempio ci ha consentlto 

di fare buont lncassi in tutti 
i teatri (Ravenna, Rimini, For-
11, Riccione). II «giro» si 
concludera il 23 marzo e due 
giorni dopo — prosegue Chia
ri — saro a Parigi per uno 
spettacolo telerisivo dal vivo 
al quale parteciperanno note 
vedettes. Mi recherb poi, alia 
fine dello stesso mese, in Au
stralia dove dovrei combinare 
per un film. Ancora per quan
to riguarda il cinema ho ri-
cevuto proprio in questi gior
ni una lettera dai miei agent! 
americani in cui mi si awerte 
che una case cinematografica 
statunitense (la Metro) mi of-
frirebbe la parte del barone 
nel film // grande valzer. In 
aprile, quindi, farb un salto 
in America per prendere ac
cord!. In settembre poi ripren-
derb 11 lavoro con un altro 
spettacolo ». 

— «Programmi italiani?*. 
«La televislone aspetta me 

ed io aspetto lei. Ma quello 
che piii importa e che venga 
queila famosa giornata con-
clusiva del processo. Non ne 
vedo l'ora. E ' una cosa che 
dura da un anno e mezzo. II 
procedimento e cominciato ad 
ottobre: sono ormai passati 
cinque mesi e ancora non mi 
hanno interrogato ». 

«Quando pensa possa con-
cludersi la vicenda?*. 

«Spero che tutto finisca 
entro un mese, quaranta gior
ni v. 

« E se nel frattempo lei do-
vesse trovarsi aU'estero?». 

tPotrebbe anche accadere. 
D'altra parte sarei lontano per 
ragioni di lavoro. Comunque, 
anche se mi e consentita la fa-
colta di non presenzlare, non 
voglio invece mancare anche 
per correggere certe cose*. 

Nella foto: Walter Chiari con 
la moglie e il flglio sulla spiag-
gia di Cesenatico. 

Ran v!7 

controcanale 
PENSA SOLTANTO A LAVO-
RARE — Le serie di telefilm 
Gli sbandati che viene tra-
smessa quasi clandestinamen-
te sul secondo canale a tarda 
sera, pud essere una buona 
occasione per comprendere 
qualcosa della televisione 
americana (si tratta, infatti, 
di una serie acquistata negli 
Stati Uniti). Essa si presen-
ta, infatti, come un program
ma spettacolare e « democra
tic »: esattamente alio stes
so modo in cui appaiono de
mocratic! certt programmi te-
levisivi italiani che flngono 
di affrontare la realta italia-
na ma per dire soltanto una 
mezza e contorta verita (ciod 
una bugia). 

Vediamo un po': la serie 
ha una ambientazione western, 
ma con una prima differenza 
rispetto alia tradizione: uno 
dei protagonisti (come nel-
l'ultimo Glustizia per un ne
gro) e un cowboy di colore. 
E' un cowboy, naturalmente, 
del tutto improbabile che la 
sceneggiatura pone eccezio-
nalmente e arbitrariamente 
sullo stesso livello del prota
gonista assoluto della serie: 
Don Murray, un tempo atto-
re cinematografico di notevo-
li speranze. Per la televisione 
USA, che non ha praticamen-
te mai protagonisti negri, la 
faccenda e a dir poco ecce-
zionale. Ma in che modo vie
ne usato questo protagonista 
di colore? In che modo, ciod 
questo falso western affronta 
il tenia razziale che, piu o 
meno esplicitamente, e la ve
ra ragione per cui viene pro-
dotto e trasmesso negli USA? 
II tema di fondo e quello 
dell'integrazione: intesa nel
la maniera esattamente oppo-
sta a queila in cui I'intende 
il movimento negro piii avan-
zato, vale a dire come defini-
tiva accettazione da parte dei 
negri americani della «ci-
vilta biancan. O, piu preci-
samente, dell'accettazione del 
ruolo di sfruttati alia pari 

degli sfruttati bianchi: tutto 
nel nome di una ipotetica 
«giustizia» (al di sopra del
le parti) delle razze e — so
prattutto — delle classi. Nel-
l'ultimo telefilm della serie, 
infatti, vediamo un negro ac-
cusato ingiustamente di un 
delitto e minacciato di Un-
ciaggio. Lo salva per prima la 
coppia protagonista (forma-
ta dall'altro negro e da un 
bianco), poi lo stesso see-
riffo. Al posto del negro vie
ne condannato Vuomo piu 
ricco della citta. 

E che fa la citta? Si com-
muove e si pente ed offre al-
I'uomo che stava per lincia-
re un buon posto di carpen-
Here. 

A questa felice e improba
bile conclusione si giunge 
grazie al fatto che i due ne
gri «si sono fidatin dei bian
chi e, invece di lottare per 
farsi giustizia a modo loro, 
hanno atteso che la giustitia 
bianca riconoscesse i propri 
errori. La conclusione della 
vicenda e emblematica: al ne
gro appena Hberato, cui e 
stato offerto il posto di car-
pentiere, il bianco che sta 
per diventare il suo nuovo 
padrone dice: «E adesso pen
sa soltanto a lavoraret). II 
negro gli stringe la mano 
nella commozione generale. 
Fine. II consiglio e rivolto 
evidentemente a tutti i negri 
d'America: e la proposta del
l'integrazione bianca che cer-
ca di chiudere i negri nel 
loro ghetto di sfruttamento, 
nella falsa prospettiva di una 
parita che dovrebbe scaturire 
dallo stesso sistema, cioe pro
prio dal sistema che genera 
lo sfruttamento e il razzismo. 
La battuta finale (un invito 
alia resa) rende chiaro, in-
somma, il meccanismo e le 
ragioni della « serie ». 

Quello che non e off atto 
chiaro e perche mai la TV 
compra e trasmette in Italia 
telefilm del genere, 

vice 

oggi vedremo 
RITRATTO D'AUTORE 
(1°, ore 18,45) 

Renato Guttuso e il protagonista di questa nuova puntata 
del bel programma realizzato da Franco Simongini sui maestri 
dell'arte italiana del '900. Presentata da Giorgio Albertazzi, su 
testo di Antonello Trombadori, la trasmissione e divisa in due 
parti: nel corso della prima, un filmato illustrerai le fasi dell'in-
fanzia siciliana del pittore e della prima giovinezza, cosi da 
approfondire i rapporti fra la pittura di Guttuso e la realta 
siciliana; nella seconda, il tema dominante e una lunga inter-
vista con lo stesso Guttuso, volta ad illustrare le componenti 
estetiche e sociali della 6ua opera, 

LE SFIDE GIAPPONESI 
(1°, ore 21) 

E' la prima puntata di un nuovo programma in tre parti, 
il cui titolo complessivo e Trent'anni di storia. Dovrebbe illu
strare, infatti, gli ultimi trent'anni di storia giapponese a comin-
ciare daU'aggressione di Pearl Harbour fino agli aspetti sa-
lienti della sua attuale vita politica, economica e sociale, pas-
sando naturalmente per la catastrofe atomica e la distruzione 
pressoche integrale del paese. In questa prima puntata si par
te dal momento piii spettacolare: raggressione di Pearl Har
bour, appunto, anche per fornire un quadra della situazione 
del Giappone imperiale, della sua politica di potenza, dell'ine-
vitabile scontro — nel Pacifico — con 1'imperialismo americano. 
Resta da vedere, naturalmente, con quale tagllo critico sara pre
sentata 1'ampia « documentazione » disponibile sull'argomento. 
I testi, infatti, sono del giornalista Roberto Cervaso, pupillo 
e allievo di Indro MontanellL La regia e di Amleto Fattori. 

UN CAPPELLO PIENO DI PIOG
GIA (2°, ore 21,15) 

E' un film di Fred Zinnemann, realizzato nel 1957 quando 
l'autore era gia noto per l'ottimo Mezzogiorno di fuoco e Da 
qui all'eternitd. L'opera e tratta dalla commedia omonima di 
Michael Vincent Gazzo, ma la supera di gran lunga pur restan-
dole fedele nella struttura narrativa, l'accento e posto in pre-
valenza sul tema della droga: avendo a protagonista un reduce 
della guerra di Corea che (come tantissimi altri che oggi tor-
nano dal Vietnam) si lascia travolgere dal vizio degli stupe-
facenti. La sua decadenza giunge fino a sfiorare un delitto 
pur di procurarsi i soldi per la droga: e il riscatto arriva sol
tanto quando, dopo essersi confessato in famiglia, trova il eon-
forto e il sostegno della moglie, scegliendo inline di farsi rico-
verare in una casa di cura. 

programmi 
TV nazionale 
1030 

1230 
13.00 
13^0 
15,00 

17,00 
1730 
17.45 

18.45 
19,15 

Trasmissioni scola-
stiche 
Sapere 
Tempo di pesca 
Telegiomale 
Trasmissioni scola-
stiche 
II gioco delle cose 
Telegiomale 
La TV dei ragazzi 
«L'isola misterio-
sa». Prima parte. 
Ritratto d'autore 
Sapere 
Prima puntata di 
«La cooperazione 
agricola ». 

1945 Telegiomale sport -
Cronache dellavoro 
e dell'economia -
Oggi al Parlamento 

2030 Telegiomale 
21,00 Trent'anni di storia 

«Le sf ide giappo-
nesi» 

22,00 Mercoledl sport 
23,00 Telegiomale 

TV secondo 
19,45 Tribuna regional* 

(Per la sola zona 
della Liguria) 

21,00 Telegiomale 
21,15 Un cappello pieno 

di pioggia 
Film. Regia dl Fred 
Zinneman. 

Radio 1° 
GIOffNALE RADIO • Ore: 

7. a. 10, 12. 13, 14, 15. 
17, 20, 2 1 , 23i fc Mattetino 
•tnskate; 6,54: Almaaacce; 
7,45: Ieri al PirlMtcnto; 8,30-. 
Le canzoni tftl antthto; 9,15: 
Vol ed to; 11,30: La Ratfio per 
la ScBOlc; 12,10: • I N diretta • 
da Via Asiajo; 13.15: Plccola 
storia della canzooa italiana; 
14: Boon poawrissio; 16: Pro-
flranrau per i piccolh « Sal aen-
tiero dl Topoiiao »; 16.20: Par 
vol fltovanij 19,20: Coma a per-
cfce; 16.40: I l a w « ) I M S : 

19,10: Appaatamiato coo trv-
ckaen 1930: Maaical; 20,15: 
Aacolta, ai fa acra; 20,20: An
data • r t tony 21.15: «L'A-
•nallo •• dl Francois Maoriact 
22,10: Alao d>oro dafta Rrica; 
23: OfH al Parlamento. 

Radio 2* 
CIOKNALC RAOIO - Ora: 

6,30. 7,30, 8.30. 9.30. 10,30. 
11,30, 12,30, 13.30, 15.30. 
16.30. 17,30. 22,30, 24; 6: II 
mattinitre; 7,40: •oonfiornoi 
8,14: Masica aiprwo; 8,40: 
Opera Fermo-postat 9,14: I ta-
rocenh 9,35: Sooni a colorl det-
I'ordMstrai 9.50: a L'aradH* 

della Priora a, di Carlo Alia-
nello; 10,05: Canzoni par tatti; 
1035: Cniamata Ronw 3131; 
12,10: Trasoiaaioni reoionalit 
12^0: Fomrala Uno; 13,50: Co
ma a perche; 14: So di alri; 
1430: Trasmissioni reyionali; 
15: Oiscosadisco; 16: Cararai; 
IS: Special CK|^ 18,1 St Long 
Plajrius, 18,40: Punto interro-
•athro; 19: La Marianna; 20,10: 
II conveano dei cinque; 21 : 
Math doe; 22^0: • Eliaaaetta 
d*inshiltarra »; 23,05: _ E via 
discorrendo; 

Radio 3° 
Ora 9 3 0 : La Radto oar la 

Scuote; 10: Conorto 41 apar-
tura; l i t I concarti 4i SairnaJ 
ProkoHev; 11,25: Maskha di J. 
Christina Bach; 11.40: Mnskko 
italiano Cosgii 12: Llnlormn 
tore etnomosicoloeico} 12,20: 
Itinerari operisUci; 13: later-
meno; 14: Pauo di bravarn; 
1430: Masica a poesia; 15,30: 
Concerto del clarinettiata Cia-
teppa Caraarino: 16,15: Orsa 
niinore; 17: La opinionl oa-
gll altri; 17.20: Foali d'aK-
bomi 17,35: Masica hrori sche
ma; 18: Notizia del Terzo; 
18.45: Piccolo planata; 19,15: 
Concerto dl oani sera; 20,15: 
La filoaofia oaji in frantlat 
20,45: loan o fatti oolw ma> 
•Uaj 2 1 : II Cloinola dal Ton*. 


