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I «fllm sbagliatl» 

La solita 
musica 

(stonata) 
degli 

esercenti 
n glornale degli esercenti 

Jut voluto entrare nel merito 
degli argomentl da not por-
tatt in risposta a un articolo 
(felCEurooeo aul gruppo cine. 
matografico pubblico. At por-
tavoce dell'AGIS non va glU 
che at confuti la test aecon-
do cut I'inauccesso di un film 
sarebbe addebitabile unlca-
mente ai caratteri del film 
ste$so, Ci si accusa, in fondo, 
di chiudere gli occhi dinan-
zi alle intufflcienrf. artistiche 
di questo o quel film, e di la-
aciir cadere aui meccanismi 
del mercato ognt colpa. 

Questa musica non ci & nuo-
va, e gli edttortaliati del 
Giornale dello Spettaeolo do-
vrebbero esaerai accorti che, 
in molti anni di polemiche, 
non abbiamo mat ridotto com-
please aituozloni a formulette 
di comodo. Giornalisti, auto-
ri, animatort di associazioni 
del pubblico. aindacalisti. ala
mo ccnsapevoli — e lo abbia
mo aemvre detto a chiare no
te — che I'approntamento di 
strutture oggi mancanti e le 
riforme inatancabilmente e 
invano reclamate non hanno 
elcun potere miracoliatico in 
un campo ove si tratta di com-
battere I'arretratezza e gli 
aquilibri culturali e di avviare 
processi che estendano Varea 
delta cosciema crlttca e delle 
autonomic Le Jorze che ab
biamo menzionato, tuttavia. 
a differenza delle organizza-
zioni dei produttori e degli 
eurcenti, muovono dal pre-
supposto che le initiative sol-
lecitate e le proposte in piii 
sedi e in piii circostanze enu
cleate costituiscono una pre-
messa, senza la quale non d 
concepibile alcuna proapettU 
va di sviluppo, Ed & a questo 
proposito che divergono opi-
nioni e punti di viata, ostinan-
dosi gli esercenti nella difesa 
del poco che 6 stato finora 
costruito, a prezzo di contrad-
diziont, dai privati; e batten-
dosi gli altri per una organi-
en e democratica azione cultu-
rale, 

Non che si intenda negare 
i meriii di quanti hanno in-
trapreao strode nuove (gene-
rdlmente indotti a tentativi 
coraggiosi da critici e organiz-
zatori culturali) attraverso le 
sale d'essai o le proiezioni sal-
tuarie di film fuori del comu-
ne. Si ribadisce, pert, che 
Vopera . dei privati, essendo 
sempre e comunque condizlo-
nata da fattori di convenien-
za economica, non appare la 
piii idonea ad assolvere com-
ptti promozionali che compor-
tano non solo Vuso di meto-
dologie e di pratiche innova-
trici nel rapporto con gli spet-
tatori, ma non possono dipen-
dere dalla occasionalith e sal-
tuarteta dei diversi inter-
venti. 

Ni, del resto, & vera che 
siano i « film sbagllatt» a non 
suscitare I'interesse delle pla-
tee. come si sostiene siste-
maticamente suite pagine del 
Giornale dello Spettaeolo, per-
chi se cosl fosse saremmo co-
stretti a considerare prodot-
ti mediocri (per rimanere al-
Vinterno del solo listino del-
Vltalnoleggio)- Falstaff di Or
son Welles. II dio nero e il 
diavolo biondo di Glauber Ro-
cha, Dillinger e morto di Mar
co Ferreri, Partner di Bernar
do Bertolucci, I fucili di Run 

i Guerra, Silenzio e grido e I 
dlsperatl dl Sandor di Mi. 
kids Jancso. II nto di Ingmar 
Bergman, Letters aperta a 
un giornale della sera di Fran
cesco Maselli. Scene dl caccia 
in Bassa Baviera di Peter 
Fleischmann. I giornl f redd I 
di Andrds Kovdcs. La strut-
tura di cristallo di Krzysztof 
Zanussi, II cavaliere inesisten-
te di Pino Zac, ecc. Film que-
sti che ai aggiungono a pa-
recchi altri, ugualmenle as/or-
tunatin, fra i quali figurano, 
nel tempo, alcuni capotavori 
di Dreyer, Bresson, BuAuel, 
Mizoguchi e Kurosawa, La 
terra trema, Pais*. e Umber-
to D; e ct fermiamo per ra-
gioni di spazio, 

Di qui Veaigenza del clrcui-
to pubblico che VAGIS avver-
sa, invocando demagoglcamen-
te la causa del povero contri-
buente, come se finora il de-
naro dei cittadini non fosse 
finito, sotto forma di aristor-
nf» a film italiani di assal 
dubbio valore. anche nelle ta-
ache degli esercenti; come se 
lo Stato i quattrini li avesse 
diatribuiti solamente a favo-
re della cultura e non del 
commerclo, spesto il piu in-
degno. Se un appunto e lecito 
rtvolgere alle aziende cine-
matografiche statall. questo 
dovrebbe riguardare ptuttosto 
la timidezza e la confusione 
di idee con cut si procede 
verso una reale svolta politi
co e cerso Vaffrancamenlo 
dalle leggl mercantilt e dai 
gruppi che. nella produzione 
e nell'esercizio, fanno il cat-
tivo e a bel tempo. 

m. ar. 

Allegri m a 
rispettabili 

Momenta di allegria per Kirk Douglas e Florinda Bolkan, pri
ma di girare una scena del film t Un uomo rispettabile s, di 
Michele Lupo, attualmente in lavorazione a Roma 

Sugli schermi italiani 

« Fratello sole Sorella luna » 

S. Francesco 
antesignano 

degli «hippies 
Un'idea pallida e vaga al cenfro del cottoso film 
di Franco Zeffirelli, incerto Ira la sacra rappresenfa-
zione, il « musical» mislico e il puro decoralivismo 

A Francesco d'Asslsl 11 cl 
nema si e interessato piu vol
te ed e accaduto in almeno 
un paio di occasioni — pen-
siamo a Francesco giuHar* di 
Dio (1950) di Roberto Uobsel-
llni e al Francesco tel^vijjvo 
di Liliana Cavani — che ne 
risultassero opere dl sinyulare 
pregio, non untuose ne banal-
mente agiograflche; Der non 
dire p o i della ispiraz-one 
« francescana » che si y-gl:e 
in una delle sequenze di rnag-
gior splcco del pasoP.n'ano 
Uccellacci e uccelhni 

E* inveoe difficile ar»uire 
che cosa abbia spinto Franco 
Zefflrelli (a parte la .-o.nci-
denza onomastica) a occupar-
si del popolare santo uaivo e 
a confezlonare, con grande 
spesa. questo Fratello sote So 
rella luna, ora sugli schermi 
pasquali delle principall eltta 
italiane, dopo alcune •ante-
prime » di gala, le «uali 
avrebbero di certo Infastidito 
il vero protaeonista det'i vi 
cenda 

o II mio Francesco 1 A-slsi 
e un giovane molto particola
re* io lo vedo come uno dei 
primi esempl dl " con'?stato 
re " Questo ragazzo. nato pi'i 
dl settecentocinquanta unnl fa, 
ebbe gli stessi probleml che 
hanno oggi 1 glovani Jhe s'in 
contrano nelle strade Ji Chi 
cago. Milano, Londra o Fa-
ngl » Cosl una dichlaraztor.e 
attribulta al reglsta. E. an
che qui. sarebbe da vedere di 
quali giovpn! e dl quali strade 
si parli Grosso modo. sem-
brerebbe che Zeffirelli nbbia 
voluto riferirsl non alia giô  
ventfj operaia e contad na e 
studentesca. ma agll ntrtpies 

San Francesco, lraomma. 
come fondatore e gulda Tuna 
comunita dl hippies del 'rm-
po. la quale si riunisca PPI 
segno della poverta. della pa 
ce, deiramore (in questo ca-
so puramente spintuale*. 

Storia e societa del Med'o 
evo (Francesco d'Ass'»si v&se 
tra 11 11B2 e il 122fi> K>no. dl 
conseguenza, respinti sullo 
sfondn d'venjrono un senen-
co. sfocato panorama il siier 
re. d! imlattle, d: lngiust'z:e. 
di mlsene material! e mnrali. 
Francesco, figllo di Bemirdo-
ne. ricco fabbrlcante e mer-
cante di pannl. va alia hi»ta 
glia contro 1 peruglni. m tor-
na scosso e infermo. Svvipr* 
po! le condiz!oni disumane del 
lavoranti nella bottcga nater-

na. Convalescente, entra In 
affettuoso contatto con la na
ture. Si spoglia dei suoi abiti 
in pubblico. si allontana aal-
la citta. si pone a ricoatmlre 
una chlesetta dirocca'a. a^ 
torno alia quale si forma a 
poco a poco una nuova con-
grega di fedeli. Gli am'.cl dl 
Francesco, gia compagr.onl 
scapestratl, sono a uno a uno 
conqulstatl dal suo esemplo 
Le autorita religiose e rivili 
guardano con sospetto alia 
esperienza francescana. Fran
cesco va a Roma, s'ing'noc-
chla davantl a Innocenzo III. 
gli si rivolge con semplicitft. 
ma con fermezza, e nt'iene 
una specie dl riconosclmento 
ufficioso. II racconto cinwna-
tograflco si arresta qui. •> po 
co oltxe 

Tutto cI6 e narrato (a pre 
sclndere dalla disinvolta ma-
nlpolazlone di alcuni datl hio-
graficl), avendo la mente fis-
sa a quell'unica. pallida idea: 
di un Francesco hipp'c, ap
punto. predlcatore di una va
ga e disarmata fratellanza de
gli uominl Ma a sos^enere 
questo gia restrittivo proposi
to non valgono molto la o:atta 
e sennnps^^ scrneggfatura 
(con Zeffirelli hanno r.ollabo 
rato, non sappiamo In quale 
proporzione. Suso Cecch! D'A 
miro e Lina Wertmuller) ne i 
dialo?hi saltabeccanti a.tra-
verso 1 secoli (vi si pen.-ano 
esnressioni corrive "ome 
« Che notte. ragazzi! »), i pro 
b•'^IImente ^fprcnti dei suc-
cessivi passaggi daH',f^rano 
all'inglese, e viceversa. im 
posti dalla na/ionalitci 0'itan-
nica della maggiorenza drgli 
Interpreti Anche la rssia e 
Inrerta e incostante tenia 11 
tono « primitivo » della -iarra 
rappresentazione. e scivila nel 
parrocrhiale: abbozza 'in mo-
dello dl musical mistico (con 
le tremende sviollnate <ii Riz 
Ortolani e le canzonj d: Do
novan). e slamo a due oassi 
da Sanremo; punta sulla ^ug-
gesUone figurativa e. nono 
stante I'abbondanza de! oos-
sibill riferlmentl pittorlcl. si 
resta sul piano di un coWito 
decorativismo (tra l'altro. II 
costumlsta Danilo Donati, Ia-
vorando contemporane^mente 
per il Fellini di Roma f» per 
Zeffirelli, deve aver crev/> UP 
po' di confusione) E .1 sn̂ rlo 
e attuale problema d^J'.'iw: 
spregiudicato che. ai suoi fini, 
la gerarchia eccles;ac'ica 
avrebbe fatto della carina In 
novatrice francescana. diven-
ta argomento di una sola 
schematica battuta, su due 
ore e un quarto di proW.ione 

Graham Faulkner (ben dop 

RIato da Giancarlo G!ann:ni) 
a comunque una faccia £lu 

sta, e gesti abbastanza ap-
propiiati. La grazlosa Judi 
Bowker e Santa Chlara, Alec 
Guinness, nsso eecesalnmen-
te decreplto. e Innocenzo III 
(che, nell'occasione Mns.de-
rata. aveva solo cinquant'an-
nl). Nel contorno. Valcntina 
Cortese. Lee Montague, 1^ gh 
Lawson, Kenneth Cranham, 
Michael Feaat. Nicholas Wll-
latt, John Sharp. 

ag. M . 

Totale lo 
sciopero 

negli enti 
del cinema 
L'operato del ministro del 
Lavoro denuncialo nella 
conferenza • slampa sullo 

scandalo dell'ENPALS 
Lo sciopero di mezza glor-

nata a Cinecitta. all'lstltuto 
Luce e airitalnolegg!c. i aUt-
to attuato lerl dal lavora'.ori 
con pleno successo. Mentra 
era in corso la manlfestaz'O' 
ne di protesta, si sono riunl-
tl 1 rappresentantl dei sln-
dacati e I dlrigentl dell'En 
to gestlone r!nerr.a: ne dft 
notizia un comunicato unlta-
rlo emesso dalla PILS CGIL. 
dalla PUÎ S CISL e da.la UIL-
Spettacolo, con II quale »l 
Informa che nel corso dello 
lncontro «s!ndacatl e lavora-
torl hanno espresso la pre-
occupazlone di tuttl 1 dipen-
dentl per la parallel ooeratl-
va che colplsce l'Ente. i! qua
le. a nove mesl dal varo del
la legge flnanzlarla. non vie-
ne posto ancora In condizio 
nl di avviare concretamente 
la rlpresa produttlv1* e la rior-
ganlzzazione delle aziende In-
quadrate ». «I la^ovatnrl — 
continua 11 • comun'.cato — 
hanno inoltre denunulato la 
poslzlone negatlva nssunta 
dall'Ente sul problema della 
parifica?ione del trittamentl 
Integratlvl tra operal, lnter-
medl e impiegati. rllevan'lo In 
tale attegglamento una enne-
sima prova del disorlenta-
mento e della scarsa capacita 
del Consigllo d'amtnlni^tra-
zione di affrontare ft risalve-
re 1 gravl problemi di crdl-
ne strutturale. organi^zativo, 
funzionale e alndarale posti 
di fronte all'Ente. 

« Sono slntomi — afrermano 
I sindacatl — che mettnn:> in 
luce l'esistenza dl una crisi 
politlca che Invest* 11 Consi
gllo dl amminlstrazione e la 
mancanza dl una 'inaa poli
tlca preclsata e deftnita attra
verso la quale deve c-jneretiz-
zarsl la rlstrutturazlone del« 
l'intero complesso del cinema 
di Stato. Tali limitl — con
clude 11 comuntcato - pro-
fondamente avvertltl dal !a-
voratorl, sono la causa prima 
dell'attuale stato di disagio 
e di preoccupazione manife 
stato da tutti lndlsttntamen-
te 1 dipendenti e pertanto 
debbono essere affrontatl con 
decislone ». 

Un nuovo lncontro tra sin
dacatl e dlrigentl dell'Ente 
si svolgera mercole*H 5 oprl-
le per approfondlre I'esame 
delle questionl poste daJ sin
dacatl, per rlsolvere la ver-
tenza sulla pariflcaz'one o per 
definire preclsi impegnl per 
la ristrutturazione e la ripre 
sa produttiva. 

I motlvi alia base del ritl-
ro dei raopresentanti slnda-
cali dal Consiglio di ammi
nlstrazione dell'ENPALS e la 
legge delega sul trattamento 
penslonlstlco degli Iscritti al
l'Ente. sono stati gli argomen
ti di una conferenza stamna. 
svoltasl lerl mattlna presso 
la sede della CGIL, del rap
presentantl sindacall della 
FILS-CGIL, FULS-CISL ed 
TJIL-Spettacolo. 

II ritlro del cinque rappre 
sentantl dai Consigllo dl am-
ministrazione e stato splega-
to da Sante Mattel, della 
FULS-CISL. quale protesta 
contro «l'arbltrarla ed ille-
gittima decisione del ministro 
del Lavoro, Donat Cattln. dl 
immettere nel Consigllo due 
rappresentanti di sindacatl di 
comodo. dl alndacati-ombra. 
sintomo questo di un chiaro 
disegno antiunitarlo del mi
nistro stesson. 

LTFNAC. un piccolo sinda 
cato di autori e tecnicl cine
ma tografici, e 11 Slndacato na
zionale muslcisti — ha detto 
Mattei — sono privi dl for-
za contrattuale e sindacale; I 
rappresentanti dl quest! due 
sindacatl sono quindl stati 
immessl nel Consiglio sia con
tro lo statuto dell'ENPALS. 
sia contro gli articoli 17 e 19 
dello Statuto del lavoratori. 

Lo statuto dell'Ente, preve-
de. infatti, che fra i compo-
nenti del Consiglio di amm!-
nistrazione vi siano sette rap
presentanti sindacall indicati 
dagli stessi sindacatl. tra le 
aasociazioni di categoria na-
zionali e che abbiano potere 
contrattuale; gli articoli 17 e 
19 dello Statuto dei lavora
tori permettono la costituzlo 
ne di organizzazioni sindacall 
o nell'ambito delle Confede 
razionl. o purche abbiano dl-
mensione nazionale e forza 
contrattuale. Requisitl. evi-
dentemente. che mancano a! 
due sindacatini di comodo 
patrocinati da Donat Cattln. 

Per quanto riguarda la leg
ge delega. che prevede un par-
ticolare trattamento pension' 
stico per i lavoratori dell'EN
PALS. derivata dalla legge d: 
riforma delle pension! del 30 
aprlle '69. Mattel ha rlcordato 
che essa venne approvata dal 
Consiglio dei mmistri il 28 
dicembre dello scorso anno. 
ma ancora non e stata pub 
bhcata suila Gazzetta Ufficiale 
e quindi non e operante. E" 
chiaro che i lavoratori non 
possono piii aspettare che una 
legge gia approvata, rest! Ino-
perante nei cassetti del go-
verno 

Le segreterie sindacall dei 
lavoratori dello spettaeolo, 
nell'awiare l'aiione contro 

Suesta ennesima operazione 
i sottogovemo, hanno quin

di chiesto al ministro del la 
voro di rendere pubbllci I do
cument! attraverso I quail ha 
ritenuto di riconoscere rap-
presentativiU a due assocla 
zioni di cui I lavoratori dello 
spettaeolo ignorano l'esisten
za e che evidentementc si rac-
comandano solo per 1'lntra-

f rendenza e le relasloni par-
Icolari del personsfSl che ne 

hanno alxato ]* lasegne. 

Presentate in Campidoglio 

Per lo Stabile e I'Opera 
interpellanze comuniste 

Denunciate le gravi carenze sfruttiirali e slatularie dei due tealri della capitate 

Sulla questione dello Sta
bile dl Roma, e aulle vocl dl 
una eventuale nomlna dl 
Franco Enrlquez a dlrettore 
dell'ente, vocl da nol rlpor-
tate su queste colonne l'altro 
lerl, e stata presentata lerl 
dal consigner! comunall Buf-
fa. Chiarlnl e Gregorettl, del 
gruppo comuniata. una inter-
pellanza urgentisslma al Sin-
daco dl Roma. 

In essa si chiede dl cono-
scere: «o,' se rlsponda a ve-
rita la notizia secondo cui 
cl s| appresterebbe a nomlna-
re, prima ancora della rifor
ma dello Statuto e del rln-
novo del Consiglio dl ammi
nlstrazione, 11 direttore arti-
stlco del Teatro Stabile dl 
Roma; 
• b) se la Giunta non rlten- ^ 

ga dl dover confermare la 
sua Intonzlona dl procedere, 
prlpritariamente e corretta-
mente, alia riforma dello sta
tuto del Teatrq Stabile, de-
mandando al nuovo statuto 
la determinazione deH'organl-
smo competente a designare 
il responsabile artlstico del
l'Ente, e non complendo al-
cun atto che possa pregiudi-
care tale scelta; , 

c) se la Giunta non rlten-
ga dl dover disporre la rlcon-
vocazlone della Commlsslone. 
composta di espertl e dl rap-

Eiresentantl sindacall, a suo 
empo nominata per predl-

sporre uno schema dl statu
to da sottoporre alia Oiunta 
e al Consigllo comunale; 

d) se. ove tale convooazlone 
non fosse dalla Giunta rite-
nuta indispensabile, non si 
ritenga urgente sottoporre al
ia Commissione consiliare 

competente uno schema dl 
statuto del Teatro Stabile dl 
Roma. In tempo utile ad evl-
tare che lo stato dl paralisl 
e dl sostanziale illegittimita 
— quanto meno politica — in 
cui l'ente si trova. si prolun-
ghi anche nella staglone 
1972*73 ». 

Un'altra lnterpellanza ur
gentisslma e stata presenta
ta dal consigner! Buffa, Chla-
rlnl o Gregorettl sulla sltua-
zlone al Teatro dell'Opera dl 
Roma. 

I membrl del gruppo comu-
nlsta In Campidoglio chiedo-
no dl conosqere: na) se rl
sponda « verlta la notizia se-

«L/ud!enza » 
di Ferreri 
segnalato 
dai critici 

cinematoqrafici 
II Slndacato nazionale cri

tici clnematograflcl Italiani 
(SNCCI), proseguendo nella 
sua opera promozlonale al fi
ne dl rlchlamare 1'attenzione 
sulle opere dl magglor rlllevo 
artlstico e culturale In usclta 
sugli schermi Italian!, ha se
gnalato L'udienza. 11 film di 
Marco Ferreri, lnterpretato 
da Enzo Jannacci, Ugo To-
gnazzi, Claudia Cardlnale, 
Vittorio Gassman, Michel Pic-
coll e Alain Cuny. 

condo cui all'ordine del gior-
no della seduta dell'8 aprlle 
prosslmo del Consiglio dl am
minlstrazione del Teatro del
l'Opera sara posta la designa-
zlone del nuovo direttore ar
tlstico dell'ente; 
• b) se non ritenga 11 Sinda-
co dl dover proporre, prlorl-
tariamente, al Consiglio comu
nale la clezlone del rappre
sentanti del Comune nel cita
to Consiglio dl ammlnistra-
zlone, ormal decaduto, e la 
deslgnazlone del Sovrlnten-
dente, del pari decaduto; 

o) se non considerl neces-
sarlo far precedere tall desl-
gnazlonl da un aperto con
front sulle scelte dl politl
ca culturale che 11 Consiglio 
Comunale ritenga dl dover 
suggerire al Teatro dell'Ope
ra dl Roma, attraverso I suol 
rappresentanti nel Consigllo 
dl amminlstrazione; 

d) se non ritenga politlca-
mente corretto lasclare al fu-
turo Consigllo dl amminlstra
zione 1'ampia autonomla pre-
vista dalla legge nelle scelte 
di politlca culturale e nella 
deslgnazlone del direttore ar
tlstico, evltando dl segulre 
ancora una tradizlone dl trat-
tative segrete e d! scontro dl 
gruppi di presslone. Incapace 
dl garantlre 11 corretto funzlo-
namento delle istituzlonl cul
turali • pubbllche, e non su-
scettlblle dl avviare una nuo
va politlca culturale, di cui 
il rispetto delle rlspettive 
sfere di competenza, l'autono-
m!a degli enti culturali. l'os-
seouio alle pin elementari re-
gole della democrazia. sono, 
ad avvlso degli interpellantl, 
indispensabili premesse». 

I l ministro Duhamel ne annuncia lo r i fo rma 

II TNP trasferito 
da Parigi a Lione 
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Cinema 

I cowboys 
Wll Andersen, anzlano alle-

vatore dl beatlame, deve por-
tare le sue mandrle al mer
cato. lontano quattrocento ml-
glia dal villaggio dove abita. 
Ma qui e'e stato un aopras-
salto dl nfebbre dell'oron, e 
cowboys non se ne trovano 
piu. In mancanza di meglio, 
Wil arruola gli alunnl maschl 
della scuola: ragazzettl, poco 
piu che bambini, 6 qualche 
adolescente, cui si aggiungono 
un impetuoso a mezzo sangue » 
e un pacato cuoco dl pelle 
scura. Con loro compira l'im-
presa. 

Sotto la spietata guida del 
maturo pioniere, i giovanissi-
mi bovari imparano a gover-
nare le bestle e se stessi: ap-
prendono il duro lavoro, fan-
no i primi assaggi di alcool, 
adocchiano a rispettosa distan-
za le donne. Uno di essi spe-
rimenta anche l'ultlma dplle 
conoscenze umane, la morte. 
Poi ci sara la prova del fuoco, 
per tutti. Ferocl banditl uccl-
dono vilmente Wil, e s'impa-
dronLscono del grosso branco. 
I ragazzi si organizzano per 
riprendere, armi alia mano. il 
maltolto: i fuorllegge verran-
no stermlnati, e 11 loro capo 
nel modo piu orrlblle . 

Ormai sessantacinquenne, 
John Wayne espone con civet-
terla la sua eta e accetta di 
defungere (per finta) « In sce
na ». lie to di aver ldealmente 
generato una cosl numerosa 
schlatta di fanaticl difensori 
della proprieta privata. Diret-
to con buon mestiere (per lo 
schermo grande a colon) da 
Mark Rydell, secondo le clas-
slche cadenze del «genere», 
questo film ha infatti il pre
gio della sincerita: qui 11 llbro 
dei contl sembra aver declsa-
mente sostituito la Bibbla, co
me pilastro morale della so
cieta; e infatti gli scolaretti 
vengono istruitl dalla loro mae 
stra sulle pagine di un cam-
pionario commerclale. Confe-
zionato a celebrazione della 
vecchia America, / cowboys 
finisce per mostrare 11 volto 
di un'America sinistramente 
«nuova», con quel ragazzi 
che, alia vlolenza del padri e 
dei nonni, uniscono un supple-
mento di sadismo. ma sempre 
tenendosi str*tti ai sacrl prln-
cipl della <rroba» da conser-
vare, del denaro da guada-
gnare, della famiglla da arric-
chlre. 

Gil interpreti funzionano a 
dovere. Roscoe Lee Browne. 
simpatlco e misurato, e il 
cuoco negro. 

ag. sa. 

Mare blu, 
morte bianca 

La «morte bianca» e un 
grande squalo capace di divo-
rare intero un uomo, e una 
bestia lunga cinque metri do-
tata di una energia tremend? 
e duposta a spolpare In breve 
tempo un capodogllo dl tredi-
ci metri. Un gruppo dl «av-
venturosln — sotto la guida 
di Peter Gimbel iproduttore 
e reglata di questo documen-
tario intitolato appunto Mare 
blu, morU bianco) — a bordo 
del « Terrier », declse nel 1970 
dl dare la caccia alia « morte 
bianca», Inseguendola lungo 
1« coste dtl Sud Africa, dletro 
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le balenlere di Durban, nel 
marl dell*Australia, con la ape-
ranza dl sorprenderla Intenta 
a dlvorare le balene arpionate. 
II film a colorl dl Gimbel e 
un dlario di caccia, preciso e 
obblettlvo, avvincente e mo-
notono, quanto lo pud essere 
un aviaggio reale», cioe vis-
auto In prima persona dai pro
tagonist!. 

II pregio del «documenta
r y » di Gimbel e, infatti, quel-
lo dl non essere una «dram-
matlzzazione » deU'avventura, 
ma di presentare la caccia alia 
«morte bianca» come una 
tranqullla vacanza, anche se 
la morte nuotava quotidiana-
mente accanto al « sub ». «Non 
si ha paura — commenta il 
fotografo della spedlzlone — 
ma poi ci si meraviglia di es-
serne uscito vivo». Le imma-
gini del «documentario» di 
Gimbel hanno proprio questo 
fascino: sembrano le piu a na-
turali» del mondo (i «sub» 
circondatl dai pescecani, le 
«morti bianche» che cozzano 
contro le gabbie di protezio-
ne: sequenze inedite e straor-
dinarie), e soltanto dopo ci si 
accorge della loro terribilita. 

La meravfgliosa 
favola di 

Biancaneve -
II mistero aleggia su questa 

« favola-fumetto » centrata su 
epLsodl glovanili della vita di-
Biancaneve. il personaggio «bto-
ricon piu noto che abbia mal 
viasuto nello spazio fantastico 
dei sogni Infantili. Personag
gio anche prettamente borghe-
se e melenso, e mventato dal 
borghesl per 1 loro flgli ai 
quali si insegna che, nonostan-
te tutto, 11 a bene» e l'aamo-
re» trionferanno sempre sul
la Terra. Parlavamo comun
que dl mistero: questo film 
recitato da attori (ci sono per-
sino i 7 nani, In carne ed os-
sa) — II acartone animator 
confinava 'la favola almeno 
nel regno dell'astrazione — 
non sembra avere una nazio-
nalitA precisa. Solo da qual
che particolare si potrebbe de-
durre che il regista E. Gorec 
(supervisionato da Perry e 
Stetany) abbia girato la vi-
cenda In qualche parco del 
nord Europa. 

vice 
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Rinviato la prima 
della « Rivoluiione 

di fra Tommaso 
Campanella » 

La prima della Rivoluzione 
di fra Tommaso Campanella 
dl Mario Morettl andra In 
scena al Teaatro delle Art! di 

. Roma 11 7 aprile alle 21,30 an-
ziche 11 4 aprile. Interpreti 
dello spettaeolo. dlretto da 
Jose Quaglio, sono: Lino Troi-
si. Gastone Bartolucci. Mar-
cello Bertlni, Glno Donato, 
Anna Lello, Giorgio Pavretto, 
Salvatore Puntillo, Tonl Tro-
no, Maurlzlo Romoll, Pino 
Sansotta, Diego Qhlglla e Ma-
riella Palmlen. 

l^i^l^Miry«feilii'^C,V; u. 

Lo dirigeranno i regisli Ro
ger Planchon, Patrice Ch6-

reau e Robert Gilbert 

Noitro sefvizio 
' PARIGI. 30 

II Theatre National Popu
late si trasferira a Lione: lo 
ha annunciato lerl, In una 
conferenza-stampa, 11 mini
stro degli Affarl culturali. 
Duhammel. 

La decisione del governo 
— che sembra mettere fine 
ad un travagllato perlodo dl 
crlsl della prestlgiosa Istitu-
zlone culturale creata da Jean 
Vilar. ma sulla quale gli au
tori. gli attori e le organiz
zazioni sindacall del lavora
tori dello spettaeolo non si 
sono ancora pronunclate — 
entrera In vlgore 11 ln gen-
naio 1973. 

II T.N.P prendera. <n pra-
tlca. 11 posto del Theatre de 
Villeurbanne e sara diretto 
da una specie di collegio ar-
tistico di cui faranno parte 
Roger Planchon. Patrice Ch*-
reau e Robert Gilbert. H ma
nifesto pubblicato dal teatro 
lionese per lo spettaeolo II 
massacro di Parigi dl Marlo
we (che andra In scena il 
12 maggio prossimo) con la 
regia di Chereau porta gi& 
stampata la dizione: aPrefi-
gurazlone del ThdStre Natio
nal Populalre i>. 

Duhamel ha sostenuto che 
la decisione di trasferire 11 
T.N P. a Villeurbanne (cioe a 
Lione) rlsponde a un'esigen-
za di democratizzazione e di 
decentramento dello spetta
eolo in Francia: «Non si pu6 
— egli ha detto — rendere 
alia memorla di Jean Vilar 
un omaeglo piu grande di 
quello di dare una nuova di-
mensione geografica e arti-
stica alia sua ooera». Ma. al 
di la delle facili dichiarazio-
ni retoriche. non si capisce 
ancora bene — e lo sottolt 
nea VHumaniti di questa 
mattlna — come saranno ri-
solti i problemi del finanzia-
mento dell'istituzione n6 quel-
11 del rinnovamento delle sue 
strutture organizzative. 

II ministro ha anche reso 
noto che la sede parigina 
del T.NP-. In un'ala del Pa
lais de Chaillot, sara utiliz-
zata per la creazione di un 
grande centro culturale, aper
to alia soerimentazlone nei 
campi della sittura, de] ci
nema. della televlsione e del
la oedagogla; la Sala del Tro-
cadero e 1'annessa nFlrmln-
G6mler» ospiteranno. Invece, 
in particolare. l'attivita tea-
trale. A dirigere II nuovo com
plesso sart chlamato Jack 
Lang, che ha acquistato no
te voli benemerenze come anl-
matore del Festival mondiale 
del • teatro universitario di 
Nancy. 

La nuova utillzzazlone del
le strutture del Palais de 
Chaillot sembra escludere 11-
cenziamenti in massa del per
sonate tecnlco. U oroblema — 
com'e noto — era stato sol-
levato dal slndacato dello 
soettacolo CG.T., che aveva 
pre** l'lnlzlativa. nel gioml 
scorsl. dl co^titulre un comi
tate per la difesa del T.NJ».; 
ma I motlvi che sono stati al
ia base deirinlzistiva non 
erano soltanto di carattere sin
dacale. ~ bensl rlgusrdavano 
anche e soprattutto gli orlen-
timenti culturali dell'istitu
zione. 

E* per questo che si atten-
de con Interesse dl vedere co
me reagiranno le organizza
zioni de! lavoratori, e quelle 
democratiche degli spettatorl, 
alle decision) del ministro 
Duhamel. 

m. r. 

A • RISCHIATUTTO 

Trionfale marcia 
della Buttafarro 

,s - - . - --.. 
Continua la marcia trionfa

le di Marilena Buttafarro a 
«Rischlatutto». lerl sera la 
slgnora torinese — che nella 
puntata della scorsa settima-
na aveva dato l'impressione 
di essere un po' giu di tono — 
ha sfoderato una grinta ec-
cezlonale e ha vlnto otto ml-
lloni e 120 mlla lire; il che 
le ha permesso di Insediar-
sl, nella classiflca del cam
pion!, al secondo posto asso-
luto, sublto alle spalle dl 
Massimo Inardl. Il totale del
le Vlncito della Buttafarro 
ammonta a ventinove milionl 
e 840 mila lire. 

L'lmoresa della camplones-
sa torinese e tanto plu si
gnificative In quanto uno de
gli sfldant) dl lerl sera, 11 ro-
mano Umberto Longo. funzlo-
narlo dell'INAM ed esperto dl 
storia della navigazlone, le ha 
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dato del filo da torcere. La 
Buttafarro ha raccojto 11 
guanto dl sflda e ha ribat-
tutto colpo su colpo: e Lon
go e uscito dalla scena dl 
«Rischlitutto » con una vin-
olta d! due milionl e 320 mila 
lire. 

1& terza proUgonlsta della 
serata, l'insegnante Nadla Bu-
tlni dl Iglesias, che rispotx-
deva a domande sulla pltturs 
dal Trecento al secolo scorsn, 
Invece non fe mal rlusclta Rd 
lnserlrsl con autorevolezza nel 
gioco, e si e portata a casa 
soltanto le centomila lire del 
gettono dl consolazione. 

Icr! In glornata, Mike Bon-
giorno ha annunciato ufficial-
mente a Milano dl essersl 
sposato con Daniela Zuccoll; 
la moglle del presentatore ha 
fatto conoscenza con la signers 
Buttafarro. 

real y[/ 

oggi vedremo 
GIORNI D'EUROPA (1°, ore 18,30) 

Si conclude oggi, con questa puntata dedicata al problemi 
della scienza, un clclo dl trasmfssionl sulle component! arti
stiche e Intellettuall della vita europea. 

LA « SETTIMA » DI BEETHOVEN 
(2°, ore 22,15) 

Karl Rohm, alia gulda dell'Orchestra di Vienna, dlrlge 
la Si7ifonia n. 7 in la maggiore op. 2 dl Beethoven. 

programmi 
TV nazionale 
12,30 
13.00 
13.30 
14,00 
17,00 

17,30 
17,45 
18,30 
19.15 

19,45 

Sapere 
Vita In casa 
Teleglornale 
Una lingua per tutti 
La dea della via 
lattea 
Teleglornale 
La TV dei ragazzi 
Ciorni d'Europa 
Sapere 
Settima puntata dl 
«Introduzlone alia 
psicologia » 
Teleglornale sport • 
Cronache italiane, 

20,30 Telegiornale 
21,00 Processo a Gesu 
22,30 Voci per il Gospel 

Programma muslca-
le con gli a Edwin 
Hawkins Singers» 

23,00 Teleglornale 

TV secondo 
10,00 Programma clnema-

tografico 
(Per le sole zone dl 
Roma e Reggio Ca
labria) 

21,00 Telegiornale 
21,15 Rito della Via Crucis 
22,15 Concerto slnfonico 

Radio 1 
GIQRNALB RADIO - Orn 

7. 8, 10, 12, 13, 14. I S . 20, 
21 • 23 | 6: Mattutlno muslca-
le; 8,30i Mutich* di Girolimo 
Frtscobaldl) 8.40« « Passion* 
••condo Matt to a, dl J.S. Bachi 
12,10i Concerto slnfonico diret
to da Herbert von Karayani 
13,15; I gioml della Passionej 
14: Buon pomerlggio; 16: Pro-
framma per I raganli 16,20: 
Concerto per organot 17t Cela-
braxlona della Pasiione; 18,20: 
Come • perch*; 18,40: Musi-
cha di Anton Bruckner e Go-
stav Mahlen 18,55: Italia che 
lavorai 19,10: Opera Fermo-
posta; 19,30: • L'ltcariota », 
di G.P. Malipieroi 19 ,91: Sul 
noerri mercatli 20,20: Musica 
dl J. Brahmii 21,15: I concer-
ti di Torino dlretti da Kurt 

Radio 2° 
GIORNALI RADIO • Orm 

11.30. 12.30. 13,30. 15.30. 
6.30. 7,30. 8,30. 9.30. 10.30. 
16,90. 17.30. 19,30, 22,30 • 
24; 6: Musica per arch is 7,«vs 
Muslch* dl balletto; 8.40: Gal-
lerla del melodramma; 9,35:C 
Sinfonia n. 3 di Ludwlg van 
Beethovent 10.35: Concerto 4a 
camera; 11,35; Concerto oaroe-

cot 12,10t Trasmlsslonl reglo-
nali;12,4pi Cori^erle, slnfonle 
e intermezzi da opere; 13,50: 
Come • perche,- 14: Sonata dl 
F. Chopin; 14,30: Trasmisslo-
ni regional!; 15,40: Musiche di 
J.S. Bach e F. Poulenc; 16,35: 
Concerto diretto da Lorin Maa-
zel;17,35: Musiche di Georg 
Friedrich Haendel; 18: Spcciale 
GR; 18,15: Giradisco; 18,40: 
Punta interrogativo: 19i Musi
che di L.van Beethoven; 19,55: 
La passione di Crlsto net ml-
stld modern!; 20,25: Musiche 
di A. Bruckner; 21,15: Musi
che di Vivaldi. Bonporti. Bach, 
Albinoni; Tartini. 23,05: Nei 
giorni dell'amarena: « II plan-
to delle zitelle ». 

Radio 3° 
10: Concerto di apertura; l i t 

Musica a poesia; 11.45: Poll-
fonia; 13: Intermezzo; 14: Chil
dren's corner; 14,30: « Crista 
condannato ». dl Antonio Cat-
dara; .16 ,10: Musiche italiane 
d'oggl} 17: t e opinlonl degli 
altri; 17.20: Fogli d'album; 
17,45* Scuola Matema; 18* No> 
titie del Terzo; 18.45* Piccolo 
planer*; 19.15; Concerto di ognl 
sera; 20,15: La matematica 4 
un'oplnione; 2 1 * I I Giornale del 
Terzo • Sette arti; 21,30* « Par
sifal >. Dramma llrlco In tra 
atti d' R. Wagner. 

NEL NUMERO DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

# I nosfri ebittlivi (intervista a Enrico Berlinguer) 

# Per lore non • ancora arrivate Carls Marx (di Ro
mano Ledda) - - . . . , . 

# Un max! preambolo Forlanl (di Anlello Coppola) ' 
# t e strutture del sindacato nuovo (di Fabrizio D'Ago-

stini) 
# Dove va reconomia ifaliana / 1 - La paura del cen-

tratli (di Mariano D'Antonio) 
# La diplomazla della coesistenza: Asia, Msrcato ct> 

mune e sfcurezza europea neirultimo discorso del se> 
grefario del PCUS (di Giuseppe Boffa) 

# Irlanda - Londra abbandona la macchlna c lealista > 
(di Antonio Bronda) 

II Contemporaneo 
CATTOLICI E COMUNISTI 

Obiattivo dell'incontro (di Alessandro Natta) 
La Chiesa ifaliana di fronte alia crisi dell'inter-
claasismo (di Alceste Santini) 
La prova del dialege otto annl dopo (di Lucio 
Lombardo Radice e Mario Gozzini) 
Aspetti e signlfkati della feologia cristiana di 
sinistra (di Alberto Scandone) - •• . - • 
Realismo vaticane per I'Eurspa (di Franco Ber-
tone) . . . ' ^ , ' 
Due festimenianze di militantl cattollci: Scelta 
unltaria (di Piero Di Giorgi); Oltre il dialogo 
(di Giorgio Pazzini) 

L'<apartheids come medello di sviluppo capitalistic*) 
(dl Ruth First) - . 
Came garantlre I'eccupatione femminile (rispondono 
Vincenzo Ansanelli, Giovanna Bitto. Sergio Garavini, 
Enrica Lucarelli, Luigi Macario. Margherita Repetto. 
Adriana Seroni) 
Teatro - Passione piu rttleraria che popolare (di Edoar* 
do Fadini) 
Musica - Guida all'operi con un seprammobile (di 
Luigi Pestalozza) 
anema - Poverella la regia non sen Francesco (di 
Mino Argentieri) 
La baftaglia delle idee - Gian Mario Bravo, Eitrtmr-
smo • anarchlsme; Renzo Stcfanelli. La crisi del cee* 
talisme; Giuseppe Costanzo. Quademl di storia del 
PCI; Mino Argentieri, Atreclta fascist* In Africa) 

"i*> 
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