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I comunisti a fianco 
dei cineasti in lotta 

L'intervento del compagno Giorgio Napolitano nel dibattito sulla situazione della 
cinematografia italiana e sulle prospettive per una nuova legge — Totale appog-
gio all'azione delle associazioni democratiche, nel rispetto della loro autonomia 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA, 2 

Le Giornate del cinema ita-
llano vanno verso la conclu-
alone, con un bllancio netta-
mente positive testimoniato 
anche dall'lmportanza e dal 
numero delle presenze e del
le adeslonl: nel dibattltl. nel-
le proiezionl, nelle discusslo-
nl improvvisate e appassiona-
te che rlunlscono, a tutte le 
ore del glorno e slno a tar
da notte, 1 cineasti, gll spet-
tatori. i lavoratorl parted-

pantl alia manifestazione, si 
riconoscono noml e volti or-
mai popolari: Maselli. Ferre-
ri, Ugo Pirro. animator! In-
stancabili deiriniziativa, Elio 
Petri, Luigi Magni, Giuliano 
Montaldo. Marcello Fondato, 
Ugo Gregorettl. Franco Giral-
di, Furlo Scarpelli, Gianma-
ria Volonte. Pasolinl. Ettore 
Scola — di cui e stato proiet-
tato questa sera Trevico-To-
rino — 11 muslclsta Bene
detto Ghiglia, Fabio Carpi 
e la sua attrice Mimsy Far
mer. Marilu Tolo. Laura Bet-

tl... Hanno telegrafato, esprl-
mendo la loro solldarleta, 1m-
possibllltatl a venire qui per 
urgent! raglonl di lavoro, Al
berto Lattuada, Francesco 
Ftosi, Ansano Giannarelll, Car
lo DI Carlo, Fernando Birri, 
reglsta e attore Italo-argentl-
no, e altri. Stanotte, attrat-
to dal « caso Godard » (di cui 
diciamo a parte), si e visto 
perfino Carmelo Bene, 11 piu 
Isolato dei registi itallanl. 

II carattere operativo delle 
Giornate, fuor d'ognl devia-
zione scandalistlca, alimenta-

VENEZIA — Unc folia di cittadinl sosta In permanenza davanli alia sede del comitate orga-
nizzalore delk Giornate del cinema Italiano. Le discussion! e gll scambl dl notlzte e dl optnlonl 
tl protraggono flno a notte alta 

« Cronaca di un gruppo » di Ennio Lorenzini 

II maggio ' 6 8 rivisto con 
la maturazione di oggi 

II film racconla diversi momenti e varie esperienze di alcuni affori in Francia 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 2 

Mentre nello schieramento 
della stampa borghese (che 
pure e stata costretta ad oc-
cuparsi con sempre maggiore 
spazio delle Giornate del cine
ma italiano) e'e chi tenta in-
vano di trasformarle solo in 
cronache di arrivi e partenze, 
in pittoresche avventure di 
trafugamenti e di beffe (la 
beffa e'e, naturalmente, e mol-
to piu grossa di quanto 1 
giornali non immagmo: e sta 
nel fatto che, al momento di 
trarre I bilanci, ci si accorge 
che questa « miserabile » set-
timana a Venezia ha scosso e 
interessato l'opinione pubbhea 
nazionale e internazionale as-
sai piu dei quindici giorni mi-
liardari al Lido); mentre po-
lizie, dogane e produtton ita-
liani si danno la mano per ar-
ginare chissa quale pencolo o 
smacco, non comprendendo 
che, se manca un film, e'e 
comunque sulla piazza il suo 
autore a sostitmrlo piu che 
degnamente; ecco sugli scher-
ini dei due piccoh cinema di 
campo Santa Marghenta un 
telelilm di un'ora che si m-
serisce, come meglio non si 
potrebbe, nello spinto vero e 
seno di questa manifestazio
ne democratica. 

II telefilm-rivelazione si 
Chiama Cronaca di un grup
po e prima di tutlo bisogna 
raccontare come e stato rea-
lizzato. Con cinque milioni di 
lire affidatigli da un produt-
tore privato. il documentari-
sta Ennio Lorenzini si reca a 
Parigi nel giorni del maggio 
•68 e cerca, senza una sceneg-
giatura precostituita, dato che 
Fimmaginazione era al potere 
almeno nelle strade, di farsela 
dettare. questa struttura del 
film, dagli avvenimenti stes-
•i . Aggregandosi a un gruppo 
di attori che, ancora in ma-
niera intellettuale. cifrata, se-
condo le vecchie linee di una 
avanguardia culturale privile-
giata quanto inadeguata. si 
sforza di far teatro. all'aper-
to, dei grandi temi della con-
lestazione, arnva a riprodur-
re di essi uno spettacolo 
happening eseguito in piazza 
della Bastiglia proprio il 14 
luglio, che paradossalmente 
aegna l'inizio della restaura-
tione poliziesca. 

Ma a questo punto, dato 
che Lorenzini, cercando anche 
lui di vivere quell'espenenza 
dairintemo, ha me»*o molta 
cura nelle riprese e si e ser-
vito di collaborator] di primo 
ordine (colore di Giulio Al 
bonico. musica di Egisto Mac-
chi, e cc j . il pnmitivo finan-
ziamento e terminate e il 
produttore - che non caplsce 
11 valore anche spettacolare 
dell'impresa, ma solo che es-
aa e «politica» — lascia ca 
dere il progetto. La pellicola 

Si rata, che nel montaggio di 
oberto Perpignani raggiunge 

la lunghezza standard di 
V a r a a meua, dorme nel 

cassetti per quasi quattro an-
ni. 

Ennio Lorenzini, e un pre-
cursore del cinema politico, 
coi suol documentari mllitan-
ti (uno dei quali. Edili, pro-
voco died anni fa un'appassio-
nata difesa dei critici milane-
si contro 11 gestore del cine
ma d'essai che l'aveva tolto 
dal programma e fu alia fine. 
dopo due settimane di lotta, 
costretto a rinsenrvelo), col 
suo film sull'Algeria realizza-
to quando occuparsi del tema 
non era « nonnale » come og
gi. II fatto di rinunciare al 
film sul maggio. dunque. gH 
rodeva; d'altra parte il tem
po passava inesorabile e gll 
«bruciava» molte delle lm-
magini di allora Che fare per 
completare 1'opera, e nello 
spirito in cui era iniziata? 

Pur essendo tutt'altro che 
un esordiente. Lorenzini accet-
ta di « ridimensionarla » inse-
rendosi negli sperimentali TV 
di un'ora. La televisione gll 
da i mezzi . sempre limitati 
s'intende. per questa operazio-
ne e la Cronaca di un gruppo 
che ne esce. ben lontana dal 
limitare il tema. lo allarga 
invece a un discorso politico 
stimolante e aperto. proietta-
to verso il futuro 

II rezista. cioe. arlvisitao 
in certo senso l'espenenza 
del '68 dal punto di vista del
la maturazione d'oggr. e que
sta maturazione documenta 
attraverso gli attori dl allo
ra cresciutl politicamente. 
Non sono tutti gli stessi e 
ce n'e di nuovi. ma non im-
porta: un gruppo esiste. si 
evolve e migliora anche at
traverso i cambiamenti. n 
nucleo piu valido ha soelto 
di andare a lavorare (e non 
in teatro) nel retroterra del
la Costa Azzurra. in una re-
gione di estremo sottosvt-
luppo dove il mestlere piu 
duro. per una paga di fame. 
e quello degli emigrati spa-
gnoli e portoghesi. sottopro-
letari analfabeti. che per ot
to. died, anche dodicl ore 
al giorno si arrampicano co 
me scimmie sugli alben a 
strapparvl con le ungh.e il 
muschio profumato che sara 
acquistato. a pochi soldi al 
chilo, dalla locale fabbrica 
di lavanda. 

Non e'e nlente di piu fa
cile che rappresentare la 
morte in teatro E quando si 
celebra 11 funerale di un 
caduto a Pangl — un comu-
ntsta di diciotto anni massa-
crato a tradimento dal fa
scist! - la folia plange la 
vittima e rende onore a un 
sacrificio che comprende Ma 
se muore uno spagnolo di 
sessant'annl nelle Basse Alpi, 
cadendo dagli abetl sul quali 
e invecchiato tra fattca e pe 
ricolo. si dlra che e stato un 
• incidente » di lavoro e il suo 
caso sara presto archiviato 

Non e cosl. Invece, per la 
morte dl Pedro Cols. II si-
lenzio della tragedia vlene la
ce ra to, il vuoto politico di 

di Francia vlene colmato da 
questo gruppo di attori che, 
con i mezzi della loro arte, 
fanno sapere a tutti quell! 
che possono ragglungere — e 
non gia attraverso un lin-
guaggio complicate ma con 
la mimlca e le parole piu 
dirette — che il vecchio rac-
coglitore di muschio non e 
morto per la distrazlone di 
un istante: e stato ucciso dal-
10 sfruttamento dl una vita. 

Ora, la rivelazione di Cro
naca di un gruppo (cui han
no collaborato anche Stefano 
Calanchi e Gianni Toti) non 
consiste solo neirinteresse e 
nella lucidita del contenuto. 
nel fatto. per esempio. che 
il film critichi in modo per-
suasivo e costruttivo sia certl 
estremismi parolal del mag
gio, sia certo inquadramento 
soffocante e settario del mi
litant! francesl. 

L* importanza eccezlonale 
del telefilm sta in ben altro-
nella storia da cui e nato, 
che gli ha dettato una stru^ 
tura creatlva originale; nel
la dialettica con cui insensi-
bilmente si trasformano. si 
depurano e si maturano I ge-
sti degli attori (dalPespres 
sionismo sovraccarico a una 
espressivita lineare); nella 
attenzione con cm si sottoli-
nea la conquista ideologica 
come 11 risultato d» un lun-
go e paziente impegno; in-
fine nella forma serena, vor-
remmo dire allegra con cui 
11 film, attraverso colorl ri- I quello del compagno Claud lo 

ta purtroppo dagli eccessl dl 
zelo e dalla fervida immagl-
nazione dl qualche collega 
(pur se e glusto notare lo 
spiccato rllievo che la gran-
de stampa « d'lnformazione » 
continua a dedlcare all'avve-
nimento), 6 stato confermato 
stamane daH'amplezza e - dal 
livello del dibattito sulla «si
tuazione economlca della ci
nematografia italiana » e sul
le «prospettive per una nuo
va legge». La relazione, let-
ta da Llbero Bizzarri a nome 
del Comltato organizzatore 
delle Giornate, traccla un pro-
filo critico dl venticlnque an
ni di politica cinematogTaflca 
italiana (la prima legge «de
mocratica » in argomento e 
del 1947). II gludlzdo e, con 
buone motivazionl, duramen-
te negatlvo: «Nessuna reale 
struttura clnematograflca e 
nata In Italia, ne a livello del
la dlstrlbuzione — che rimane 
l'anello chlave dl tutto II mec-
canlsmo economico cinemato-
graflco — ne a livello dl cir
cuit! altematlvl, n6 a livello 
di formazloni industrial! pro-
duttive autonome»; «la cine
matografia Italiana appare al 
secondo posto della graduato-
ria mondlale, dopo il cinema 
americano, ma dl quest'ulti-
mo essa e un'appendlce eco
nomlca, quando non Ideologi
ca)). La via d'uscita dl que
sta situazione vlene individua-
ta in alcuni punti, da concre-
tare attraverso strument! le-
gislativi adeguati: creazlone 
dl stabili strutture e reperl-
mento di spazl nuovl; conte-
nimento dei cost! d! produ-
zione; escluslvo sostegno al 
film d'impegno civile e soda-
le, o comunque attl a elevare 
la coscienza critica del pub-
bllco; le piu ample agevola-
zioni ai gruppi autonoml dl 
produzlone; uno stretto lega-
me fra gli Enti clnematogra-
flcl d! Stato e le forze piu 
quallficate del cinema Ita
liano. 

Ma questi prowedlmentl 
avranno valore solo se ad es
si si accompagnera una «or
gan lea e generale politica che 
veda protagonist! le associa
zioni professional! degli au-
tori e degli attori e le orga-
nizzazioni slndacall del lavo
ratorl ». 

Di questa politica ha par-
lato il compagno Giorgio Na
politano, della Direzione del 
PCI, intervenendo nel dibat
tito. I comunisti si acclngo-
no a presentare d! nuovo, con 
le modifiche del caso, la pro-
posta di legge generate sulla 
cinematografia. gia elaborata 
e presentata nel corso della 
precedent* legislature Crite-
rio ispiratore della nostra leg
ge e il rovesciamento dell'im-
postazlone di quella attuale, 
che assume come unico me
tro e punto di riferimento 11 
a mercato». peraltro mistlfi-
cato e manipolato dal gran
di padroni della dlstrlbuzio
ne e dell'esercizio. S! tratta 
Invece di creare un slstema 
per l'aiuto e il sostegno al 
film di qualita, garantendo 
la masslma democratlcita ed 
equita di tale meccanismo. 
Ma si tratta, anche. dl vede-
re la battaglia per il rinno-
vamento del cinema nel 
quadro dl una battaglia piu 
generale per 11 rlnnovamen-
to della vita culturale in 
tutti I settori: dalla Radio-
televisione al teatro. dalla mu
sica alle art! figurative. I pro-
bleml real! e concreti attra 
verso cui passa questa batta
glia di rinnovamento. In cam
po cinematografico. sono sta-
ti affrontati con serieta nel 
quadro delle Giornate, ha sot-
tolineato Napolitano: l'alto 
grado di unita raggiunto da
gli autori. 1'ampiezza del fron-
te democratfeo che si e sal-
dato attorno alia loro inizia-
tiva hanno consentifo il sue-
cesso di queste Giornate e 
garantlscono sugli sviluppi 
della lotta: a I comunisti so
no con vol e tra vol, appog-
giano la vostra azione. nel ri
spetto dell'autonomia del vo-
stro movi mento ». 

Numerosi e Interessantl, 
quasi tutti. gli altri interven-
ti: ricordiamo quelli di Um 
berto Rossi, di Baratta della 
FIOM. di Bruno Torri, e 

posantl, un montaggiQ calmo. 
una tranquiilita di esposizio-
ne che non conosce moment! 
da riempire solo con la tec-
nica, cl rende parteclpi dl un 
fenomeno esaltante come quel
lo di una presa di coscienza 
che si trasforma In azione 
equilibrata e rivoluzionaria 
insieme. 

Ugo Casiraghi 

Signorile, della Direzione del 
PSI. il quale ha tra l'altro 
annunciato la presentazlone. 
da parte d'un gruppo dl de-
putati socialist!, d'una propo-
sta per la ri forma della leg
ge sul diritto d'autore: dlrit-
to che e regolato tuttora dal 
le norme fasciste emanate 
nel 1941. 

Aggeo Savioli 

Anche in appello «no» della 

censuro alia « Notte dei fiori» 
II film di Gian Vittorlo Bal 

di. La notte dei flori e stato 
bocciato in appello dalla cen-
sura. La seconda commissione 
di revisione cinematografica, 
riunita venerdl in appello, ha 
confermato il giudizio sul film 
gia espresso, a suo tempo, in 
prima istanza. 

Come e noto. 11 film fu boc
ciato dopo che II reglsta si era 
rifiutato di apportare al suo 
lavoro alcuni tagll che gli 
erano stati richtesti La notte 
dei flori doveva essere presen 
tato alia mostra del Lido di 
Venezia. Ma Bald! ha ritirato 
II suo film dlchiarando dl non 
accettare II nulla osta prov-

„ . . .. ..- _. vlsorio che era stato concesso 
una delle zone piu depreaae I alia pellicola Umitatamente 

per la sua presentazlone al 
Festival. 

Baldi ha fatto la seguente 
dichiarazione: «In considera-
zione di quanto e successo al 
Lido (voglio sottolineare, tra 
l'altro. il " tag l lo" operato 
dalla direzione della Mostra 
nei confront! del film di Ku 
brick) e del fatto che oggi 
esistono due manlfestazioni, 
non posso essere certo dalla 
parte dl quella dl Rondl. E' 
per questo motlvo che II mio 
film sara present* alle Gior
nate del cinema Italiano, vi-
cino al film che anche Jean-
Luc Godard si 6 rifiutato dl 
gresentare alia Mostra della 

lennale >. 

Ancora in f orse 
il film di Godard 

In atlo un'azione legale e democratica confro il sequestro di «Tout va bien» 
' • • * i 

Da uno dei nostri inviati 

Si pot 
ate de 
lth di 

Inammissibili tagli a una inferessante inchiesfa 

VENEZIA, 2 
i potra vedere, alle c Gior

nate del cinema italiano*. il 
film di Godard e Gorin Tout 
vd bien bloccato ieri dalla 
Procura della Repubblica e 
dalla polizia tributaria? Al 
momento in cui scriviamo, 
nella tarda serata, la co-
[im del film non e stata an-

Sara presentata ' alia dogana 
aliana; ma permane, nei 

confront! di Tout va bien, l'or-
dine di sequestro su soiled-
tazione di un «avente dirit
to >, ciod. come tutti sanno. 
del co-produttore e distributo-
re italiano della pellicola, Ed-
mondo Amati-

Usando di tutti i mezzi le-
gali, si cerca tuttavia di ri-
muovere gli ostacoli frappo 
sti alia visione dell'opera ci
nematografica, la cui proie-
zione — e bene ricordarlo una 
volta di piu — dovrebbe awe-
nire nell'ambito di una ma
nifestazione culturale, senza 
nessun pregiudizio per il suo 
successivo sfruttamento com-
merciale. In parole povere, se 
si persistera. da parte di tut
te le autorita interessate — 
quella giudiziaria ma ' anche 
i minister! dello Spettacolo e 
del Commercio con 1'estero — 
nel negare la possibility di 
una presentazione del film a 
Venezia, sara chiaro per 
chiunque che non si tratta piu 
della pur criticabile ed ese-
crabile iniziativa di un pri
vato. ma di un atteggiamen 
to generale. illiberale e re
pressive nei confronti di Go 
dard e delle « Giornate ». 

Una protesta contro la proi-
bizione di Tout va bien e con 
tro il provocatorio « piantnna 
mento » di Campo Santa Mar 
gherita da parte delle forze 
di polizia. e stata espressa 
intanto dalle Federazioni na 
zionale e provinciale dei la 
voratori metalmeccanici. 

ag. ss. 

le prime 
Cinema 

Quando 
le leggende 

muoiono , 
Tratto da un romanzo dl 

Hal Borland, e diretto (a colo
rl) da Stuart Millar (dl lul 
ricordiamo 11 piccolo grande 
uomo), Quando le leggende 
muoio7io, pur non raggiungen-
do 1 valorl del film preceden-
te, offre un quadro dolente e 
per certl versi esemplari, del
le « nuove usanze » della vec-
chia America dei plonleri. Chi 
e costretto con la forza ad ab-
bandonare le «vecchie usan
ze » e un ragazzo indiono, un 
Ute, II piccolo Thomas strap-
pato dalla vita naturale nel 
boschi d d Colorado e condot-
to in citta, nella «societa ci
vile)) per imparare le « nuove 
usanze », appunto. Prima og-
getto dl odio razziale. Thorn 
si trasformera poi in un cam-
pione dl rodeo, sotto la «tu-
tela » dl un coio-boy preoccu-
pato soprattutto dl vincere le 
scommesse truccate sul suo pu-
pillo. Per il suo tutore Thorn 
non sara altro che un «am-
masso di came rossa », fino a 
quando l'« allievo » non sapra 
prendere coscienza della sua 
condizione di sfruttato. 

Quando le leggende muoiono 
— interpretato egregiamente 
da Richard VVidmark, e da 
Frederic Forrest, l'indiano. per 
la prima volta sullo schermo 
— raggiunge spesso i toni del
la ballata. e la metafora di 
una America violenta e inutile 
(per non dire assurda) spesso 
traspare dalle gare e dai lun-
ghi itinerari, snervanti e trlsti, 
dl due uomini che. per soprav-
vivere, sono costretti ad ac
cettare la condizione dl sfrut
tato e di sfruttatore, d! vitti
ma e di cameflce. 

Teatro di Roma 

In attesa dello 
statute questo 

il cartellone 
Conferenza slampa in Campidoglio - II direllore arti-
stico Franco Enriquez si premunisce da possibili cri-
fiche • II problema del decenlramenlo ancora irrisolto 

Al glomalistl, convocatl in 
Campidoglio. e stato illustra-
to leri mattina il cartellone 
del Teatro di Roma — cosl 
e stato ribattezzato il defun 
to Stabile — che tanto de-
funto poi non e. Infatt! il 
cartellone annunciato Ieri da 
Franco Enriquez, nuowo di-
rettore artlstico. e stato ap-
provato dal reccftio conslgllo 
di ammlnistrazlone polchfe 
quello nuovo. cosl come 11 
nuovo statuto. ancora non 
e'e. II slndaco Darida e l'as-
sessore Mensurat! si sono, 
perd. formalmente Impegnatl 
a portare In Consiglio comu-
nale, immedlatamente, alia ri-
presa dei lavori, 11 problema 
di questo benedetto statuto 

Siamo ancora nel vago. in
vece, per quanto riguarda il 
decentramento. Molte le pa
role, ma pochlsslme • le co
se In programma. D'altra par
te. e stato lo stesso En
riquez a dire che «nessu-
no ha la ricetta per II teatro 
decentrato» Non si tratta di 
ricetta. ma di volonta politi
ca e culturale di effettuare 
una svolta su questo proble
ma che e vitale per II teatro. 

Comunque la conferenza 
stampa era stata indetta per 
annunciare il cartellone. «E* 
stato fatto in fretta — ha 
detto Enriquez —. Ci pressa-
va la necessity di dover pre
sentare. entro il 31 agosto. al 
minlstero dello Spettacolo. 
sia II cartellone, sia il bl
lancio. sia alcuni contratti 
con gll attori per poter otte-
nere le sowenzionl statali. 
«Non posso essere gludicato 
— ha aggiunto il reglsta — 
per quanto fard in questo 
primo anno di attivita; esigo 
di essere giudicato per II la 
voro che svolgero nell'arco 
dei prossimi tre anni». II re
glsta-dire ttore artistico ha, 
cosl. messo le man! avanti. E 
che altro poteva fare? 

Rlservandoci di tornare sul-
rargomento. diamo qui di se-
guito. in slntesi. 11 cartello
ne del Teatro dl Roma, che 
inaugurera la sua stagione al-
I'Argentina II 20 ottobre con 
Gli innamorati di Goldoni. 
regia di Franco Enriquez, in
terpret! principal! Mariano 
Rigillo e Valeria Moriconi. 
Seguiranno. poi, 11 diavolo 
bianco dl John Webster, regia 
di Giancarlo Nanni (Argenti
na) ; L'Anconitana di Angelo 
Beolco detto Ruzante regia 
di Gian franco De Bosio. alle 
stito dallo Stabile dl Genova 
(Argentina); 'O zappatore, 
sceneggiata napoletana dl Leo 
De Berardinls e Per la Pera-
gallo della Compagnla di Ma-
rigliano, che comlncia cosl la 
sua coUaboraxlone con 11 Tea

tro di Roma (Argentina); Tea
tro di Achille Campanile, te
st! Inedit! dello scrittore in 
uno spettacolo che si avvarra 
della regia dl Franco Zeffi-
relli; Giorno di testa dl Fran
co Brusati. regia dl Franco 
Brusat! (Argentina); Passio-
ne 1514 di Franco Cuomo e 
Marlcla Boggio, regia dl Er-
manno Olml. nell'allestlmen-
to dello Stabile di Bolzano; 
Liola di Luigl Pirandello, re
gia di Turi Ferro. e I mafiosi 
di Leonardo Sclascia, regia dl 
Turi Ferro, presentatl dallo 
Stabile di Catania; L'angelo 
azzurro di Franco Quadri e 
Giancarlo Cobell! con Pupetto 
Castellaneta e Valeria Mori
coni, regia di Giancarlo Cobel-
11; L'ispettore generale. regia 
di Mario Mlssiroli nella mes-
sa In scena del Teatro Insie
me (Valle) Inoltre 11 cartel
lone comprende: Medea di 
Euriplde. regia dl Franco En
riquez. In una sede teatrale 
ancora da decidere. L'Orestea 
dl Eschllo. regia di Luca Ron 
coni. probabilmente al Palaz-
zetto dello Sport o nel locali 
della Fiere dl Roma. Questo 
spettacolo e allestito In col-
laborazione con la Coopera-
tlva Tuscolano. 

Infine aH'aperto. nelle plaz-
ze della vecchia Roma, nel 
quartieri periferid e nei cen-
tri laziali per complessive 
cinquanta repliche. verra pre-
sentato Vita di Cola di Rienzi 
di Enzo Siciliano. regia di 
Alessandro Giupponi. H fa-
moso personaggio romano do
vrebbe essere interpretato da 
un attore - che il cinema ha 
reso molto noto. ma il cui no
me non e dato ancora cono 
scere Altra sede teatrale sa
ra la « bruciata » Cometa do
ve Mario Ricci allestira Lungo 
viaggio di ritorno di Ulisse. 

Come si evince dal cartel 
lone il Teatro di Roma si e 
awalso deU'attivita di altri 
gruppi tea trail che, da que-
sVanno. collaboreranno con 
l'ente romano sottc forme di
verse. 

A questo proposito e da an
nunciare che per la sua ren-
trie, dopo tre anni dl Inafc 
tivita, il Teatro di Roma 
portera al Festival Interna
zionale della prosa di Venezia 
con cinque spettacoli che pre-
sentera come suo! anche se 
solo uno in realta lo e. Essl 
sono: Moby Dick dl Mario 
Ricci: Orestea (compagnla 
Luca Ronconi); Risveglio di 
primavera di Wedekind (grup 
po di Giancarlo Nannl); 'O 
zappatore (De Berardinls e 
Peragallo) e Gli innamorati 
(regia dl Enriquez). 

m. ac. 

II vitalizio 
Non prlvo di fine Ironia e 

dl buon gusto il film a color! 
di Pierre Tchernia — Inter
pretato brlllantemente da Mi
chel Serrault, e da Michel 
Galabru, Claude Brasseur, 
Rene Goscinny — narra di 
un pensionato pieno di ac-
clacchl, Luigi Martinet, « dl 
un uomo solo che ha brucla-
to la sua vita come magazzi-
niere in una fabbrica di arti-
coli ortopedici; narra, diceva-
mo, di un povero diavolo da
to per spacciato il quale, do
po una cura di olio di fega-
to dl merluzzo. ritorna nel 
suo casolare a S. Tropez piu 
sano che mai per godere a 
lungo i frutti del suo trenten-
nale lavoro. Chi non prende 
pace, in quel lontano 1930 
francese, e proprio il suo me
dico, che ha stipulate con lui 
un contratto per un vitali
zio: Martinet ricevera dal 
fratello del medico una pen-
sione, fino al giorno della sua 
morte, ma, in cambio, I be-
nefattori erediteranno 11 suo 
bel casolare. 

Attraverso gli avvenimenti 
della seconda guerra mondia-
le (collaborazlonismo. Resi-
stenza), Tcherina traccla un 
ritratto in punta di penna del
la miseria della borghesia 
francese, di cui sono degnl 
esponenti il medico e la sua 
parentela in attesa, come scia-
calli, che muoia. non impor-
ta come. II loro «protetto». 
Ma tutto e Immerso nell'ac-
qua chiara di una comicita 
sottile e pungente, tranquilla. 
forse a volte un po' ingenua. 
ma senza dubbio efficace nella 
sua sincera carica satirica. 

La mala ordina 
Fernando Di Leo ha Yhobby 

di «nobilitare» i suoi parti 
di fantasia con pillole d'ideo-
logia. I suoi film, se dobbia-
mo credere a certe fugaci il-
luminazionl, ci parlerebbero 
della decadenza della borghe
sia, di rlvoluzioni studente-
sche, di contestazioni sulla 
llnea dl Mao. Non poteva 
mancare, qulndi, tanto per te-
ner dietro alia moda, un sag-
gio cinematografico sulla ma
la, ovvero sulla mafia, anzi 
sul rapport! tra le organizza-
zloni americane e quelle ita- • 

• liane senza dubbio - piu bc-
naccione. La cltazlone di Mao, 
accennata sopra, tanto - per 
non dimenticarlo, si riferlsce 
a certe inclinazioni di una 
«contestatrice» (quasi pro-
stituta), interpretata da F. 
Romana Coluzzi, verso la cul-
tura cinese, fatto, questo, con-
turbante. per Mario Adorf, 
protettore e capro espiatorio 
del capo mafia milanese Don 
Vito, il quale si e permesso dl 
soffiare al colleghi d'oltre 
Oceano un forte quantitativo 
di droga. 

Per farla breve, 11 «glal-
lo» colorato di Di Leo, non 
prlvo dl estenuazioni melo-
drammatiche (ma le respon-
sabilita sono anche di Seer-
banenco), «girato» con Inu
tile tecnica mirabolante, ten-

;ta dl descrivere le ultlme ore 
di un modesto macrb con-
dannato a morte dalla mafia 
statunitense. II contenuto 
«ideologico» del film? Pre
sto detto: anche I macrb pos
sono rivelarsi del veri uomi
ni, degli eroi. coraggiosl e an
che sentlmentali... 

Sabato sera a 
letto da noi 

Usando come parametro le 
famigerate « inchieste» ses-
suali teutonico-scandinave, an
che il regista britannico De
rek Ford si cimenta in uno 
pseudoHlocumentario sul feno
meno dello ascambio delle 
mogli». 

Indagando sulla psico-pato-
logia delle coppie sessualinen-
te insoddisfatte in una falsa 
chiavc didattica, Sabato sera 
a letto da noi supera ogni pre-
cedente prodotto del genere 
in quanto a squallore e cial-
troneria neH'esporre tesi di-
scutibili e immagini laide. Sen
za analizzare a fondo la psico-
patologia del Ford, diremo che 
il film e articolato in brevi 
« quadri» che sono altrettante 
esemplificazioni nude e crude 
del costume suddetto, molto 
in voga fra la piccolo borghe
sia occidentale. 

Le eccitanti 
guerre di 
Adeline 

Siamo nel 1914: l'esercito au-
stroungarico e quelio russo si 
preparano al grande scontro 
che fara da prologo al primo 
conflitto mondiale. Un giova-
ne tenentino degli Ussari, as-
setato di glona, decide di pro
pria iniziativa di infiltrarsi 
nelle linee nemiche per cattu-
rare un generale dei cosacchi. 
II nostro aspirante eroe e fin 
troppo ottimista e, se non fos
se per i'aiuto delle belle fan-
clulle che, via via, si innamo-
rano di lui. non riuscirebbe 
certamente nel suo intento. 

Narrata con lo stile da « ope
retta » caro a Lubitsch. tjuesta 
insipida commediola non e esi-
larante nemmeno per un istan
te e stimola lo sbadiglio fin 
dalla prima inquadratura. Tut
to d'un fiato. senza intervallo 
fra due tempi, Le eccitanti 
guerre di Adeline si trascina 
senza movente, ad un ritmo 
esasperante. La regia e di Ber
nard Borderie, che qualche 
volta ci aveva rlservato mi-
glior sorte, mentre gli inter
pret!, tutti assai goffi, sono 
Leonard Whiting. Curd Jur-
gens, Helmut Schneider, Ma
rianne Comtell. 

vice 

II Che Guevara 
censurato in TV 

La seconda puntata del servizio di Roberto Sa-
vio sull'America Latina ampiamente tagliata - L'an-
tore e I collaborator! hanno ritirato le loro firme 

Quel pochl telespettatori 
che leri sera sono sfuggltl al
ia trappola delle Olimpiadi ed 
'lanno segulto sul programma 
lazionale — dopo 11 debutto 
|ella nuova serle dl Malgret — 

seconda puntata della In-
fhlesta dl Roberto Savio Che 
ruevara, inchiesta su un mi-

\o, hanno avuto contempora-
neamente una doppia ventura. 
Asslstere ad alcuni pregevolls-
slml branl di Inchiesta televl-
slva e ad una delle piu clamo-
rose e squallide operazioni dl 
censura che la RAI abbia 
perpetrato in questi ultimi 
mesl. 

Dopo l'eccellente debutto di 
sabato scorso, infatti, Roberto 
Savio e l'equipe del suol col
laborator! avrebbero dovuto 
svolgere In questa seconda 
puntata il tema dell'America 
Latina dopo 11 Che. Diciamo 
« avrebbero dovuto » e non a 
caso. All'orlgine, 1'epuipe dl 
Savio — un giornalista cui si 
devono altre ottime indagini 
televisive sull'America Lati
na — aveva lavorato sulla ipo-
tesi dl tre puntate. Un pri
mo setaccio censorio ha ri-
dotto il materiale a due pun
tate, sia pure con l'assenso de
gli autori: assenso glusto, vor-
remmo dire, visto l'ottimo 
risultato della puntata di sa
bato scorso. 

Tuttavia. qualcuno alia RAI 
ha avuto egualmente paura 
della verita. o dl qualche ac-
cenno dl verita. Cosl, men
tre Savio si trova nuovamen-
te in queste ore nei paesi la-
tlnl amerlcani (da cui e cor-
rispondente per la RAI) le 
forbid censorie si sono abbat-
tute sulla seconda puntata 
dell'lnchlesta colpendo dura-
mente. Quel che si e visto 
ieri sera e soltanto quel che 
e rlmasto del lavoro originale: 
almeno quindici minuti di ma
teriale sono stati eliminati. 

Ogni protesta degli autori 
e stata inutile. L'unica arma 
rimasta a loro disposizione e 
stata quella di chiedere — se 
non altro — il ritiro della fir-
ma se il lavoro non fosse an-

dato in onda come previsto: 
e' gll spettatorl piu attenti si 
saranno forse accorti che 1 
nomi del collaborator!, pre
sent! nel cast della prima 
puntata. sono infatti scompar-
si (a Savio sarebbe stato in
vece obiettato che come dl-
pendente della RAI non ha 
nemmeno il diritto di rltlra-
re la firma da un lavoro che 
non intende riconoscere co
me II suo!). 

SI tratta — come sl vede 
da queste affrettate note 
scritte a tarda notte — di un 
episodio gravissimo, che rl-
propone 11 peggiore clima cen
sorio radiotelevisivo: un cli
ma, del resto, perfettamente 
omogeneo ad una RAI del cen-
tro-destra che ha ancora fra 1 
suoi massimi dirigenti per-
sonaggi come Italo De Feo o 
come il fanfaniano Bernabei. 

La faccenda e particolar-
mente grave perche — anche 
da quel che 6 rimasto — Tin-
chiesta di Savio e della sua 
equipe si conferma come una 
delle cose piu vive e docu-
mentate che la nostra TV ab
bia mai trasmesso. Non s! 
tratta di essere d'accordo o 
meno sulla linea portante del
l'lnchlesta (del resto ingiudl-
cabile dopo i tagli di cui si e 
detto), ma di sottolineare la 
eccezionalita di alcuni branl: 
come l'lntervista con il Se-
gretario del PC boliviano 
Monje, il breve dialogo con 
Allende, le testimonianze dei 
guerriglieri e del slcarl lati* 
no-americanl o statunitensi 
che 11 combattono o hanno 
portato all'assassinio del Che. 

C*e stato qui, finalmente, 
del giornalismo televisivo vi
vo e sincero; una documen-
tazione utile, dl prima mano. 
assolutamente inconsueta alia 
RAI. Certamente e anche 
questo che si e voluto colpl-
re, insieme alle evidenti e 
scomode verita che — soven-
te — sono affiorate nel corso 
dell'inchiesta. 

d. n. 
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oggi vedremo 
GIOCHI DELLA XX OLIMPIADE 
(l^ore 14; 2°,.ore 21,20 e 23,15) 
' ' * OtCava glornata delle Olimpiadi 'dl - Monaco.' Anche oggi 
parecchie medaglle verranno assegnate e vedremo se II feno-
menale nuotatore statunitense Mark Spitz riuscira a conqui-
stare II suo sesto alloro personale. Con le gare di nuoto. infatti. 
avranno Inizio gli odierni collegamenti televislvi. sul primo 

. canale alle ore 14: andranno po! In onda anche servizi sulla 
atletica leggera (con la finale del glavellotto maschile) e sui 
vari sport equestri 

IL PAZZO DI BERGERAC 
(1°, ore 21) 

Dopo tanti sceneggiatl « gialli» che la televisione c! ha pro-
posto quest'anno, ecco che ritorna un classico personaggio del 
genere: il commissario Maigret. II placido poliziotto del « Quai 
del Orfevresn si presenta in uno dei migliori racconti scritti 

. dal fantasioso Georges Simenon: 11 pazzo di Bergerac. Que-
st'oggi, potremo assistere alia seconda ed ultima puntata, giac-
che la prima e stata trasmessa ieri sera. Maigret si trova alle 

' prese con un misterloso omicida. un maniaco che fa strage 
di giovani donne, compiendo uno spaventoso rituale. II com
missario deve sbrogliare un caso complesso e allucinante, e 
ci riuscira a rischio della propria pelle. 

TV nazionale 
11.00 Messa 
12.00 Rubnca religiosa del

la domenica 
, 12^0 A come agrlcoltura 

14.00 Giochi della XX 
Olimpiade 

20,30 Telegiornale 
' 21.00 II pazzo di Bergerac 

dl Georges Simenon. 
Adattaraento televi
sivo di Diego Fab 
bri e Romildo Cra 
veri. Seconda ed ul
tima puntata. -
Interpret!: Gino Cer-
vL Andreina Pagiia-
ni. Diego Michelot-
U, Franco Scandur-
ra, Roberto D'Anto-
nio, Lucia Catullo, 
Corrado SonnI, Pao
lo Carllni, Giulio Gi 
rola, Jane AvrlL An

gela - Luce, Maria 
Capparelli, Marisa 
Merlini, Kara Do-
nati, Salvatore La-
go, Pino Cuomo. 
Regia dl Mario 
Landi. 

22.15 Prossimamente 
22^5 Applaudiamoll Inal*-

me 
Spettacolo muslcale 
di Roberto Dan6. 

23.15 Telegiornale -

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21.20 Giochi della XX 

Olimpiade 
22,30 XXXIII Mostra Inttr-

nazionale d'arte ci
nematografica di Ve
nezia -

23.15 Giochi della XX 
Olimpiade 

Radio 1° 
GIORNALE RAOlO - Ore; 8 , 
13, I S . 20 e 23; 6: Matta-
tino mustcale; 6.S4: Almanae-
co; 8.30: Vita net campi; 9 ,30: 
Messa; 10.15: Le caiuonl del
ta domenica; 11,10: I Maia-
lingaa; 12; Intervallo masi-
talej 12,10: Giochi delta XX 
Olimpiade-. 13.1 St I I Lando 
canoso; 14> Cansonl sotto 
l-ombrelloM; 15.30: Ciochi 
della X X Olimpiade; 19,30: 
I Tarecchri 19.45: Canti Sam
my Davis Ir.j 20.25: • II deser-
to dei Tartari • ; 211 Le can
ton! • lo sport; 21.20: Un 
uomo ed on viol fno: la storia 
di Joe Venuti; 21.50: Concer
to del pianista Andre Watts; 
22.40: Sera sport; 23.20: PrOS-
timament*. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore: 7,30. 
8.30. S.30. 10,30. 11.30. 
13.30, 17.30. 19.30. 22.30 t 
6: I I mattiniere-, 7.40: Giochi 
della XX Olimpiade; 8: Buon-
giorno; 8,14« Musica espres
so; 8.40: I I mansiadlschl; 9,14: 
I tarocchl; 9,35; Cran varletai 

l i t Aperto per ferie; 12,30: 
Se no I se m a t t i „ o quasi; 
13: I I Gambero; 13.35: Alto 
gradimento; 14,30: Uno p i * 
uno: Bert Kaemplert-Oscar Pe
terson; 15: La corrida; 15.40; 
Viaggiare stanca; 17.30: So-
personic; 18,35: Un comples
so per telefono; 20 ,10: Andita 
e ritorno; 20 .30: Sera sport; 
20.50: I I mondo dell'opera; 
21.30: Giornalisti Itallanl doj. 
1*800; 22: Giochi della X X 
Olimpiade. 

Radio 3° 
Or* 10: aEugenlo Oneghine. 

Opera in tre atti . Musica «1 
Peter I lie Ciaikowski; 13.25* 
Intermezzo: 14: Muslche da ca
mera dl Gioacchino Rossini; 
14,45: Musiche di danza a di 
scena; 15,30: « Commedia ar-
moniosa del cielo a dtU'inler-
no », di Giuliano Scabia; 17.30: 
El piano en Espafta; 18: In-
contrl con la narrativa; 18,J 
I classic! del less; 19.15: Con 
certo di ogni sera; 20,15: 
sato a presenta: 20.45: P 
nel mondo; 211 I I Glornale 
Terzo - Sette arti; 21 ,30: C|f 
d'ascollo; 22,15: Musica 
schema, 
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