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II sulla Mostra del cinema 

I critici: sono logori 
gli schemi del Lido 

La riforma della manifestazione deve attuarsi in una direzione 
radicalmente diversa da quella seguita fino ad ora e non deve 
essere limitata soltanto all'approvazione di un nuovo statuto 

VENEZIA. 5 
II Consiglio nazionale del 

Sindacato Nazionale Critici 
Cinematograficl Italian! (S.N. 
C.C.I.), si e riunito ierl a Ve
nezia, ed ha approvato alia 
unanimita il seguente docu-
mento: 

«I1 sindacato constats co

me la Mostra del Lido abbia, 
ancora una volta, riproposto 
logori schemi ormai conside-
rati sterili da quanti rifiuta-
no di restringere il fatto ci-
nematografico ai suoi aspettl 
commerciali e spettacolari. 
Ad esempio, l'aver puntato in 
prevalenza sulla quantita del-

La proibizione 

di « Tout va bien » 

Ma chi e questo 
«avente diritto ? 

Edmondo Amati, coprodut-
tore di Tout va bien, ha te-
legrafato ieri a Roma da 
Montreal per negare I'esisten-
za di ogiii sua responsabiltta 
nella mancata presentazione 
del film di Godard e Gorin 
alle Giornate del cinema. 

«Non ho presentato alcuna 
denuncia contro Godard — so-
stiene nel telegramma Amati 
— e preciso di non essere 
stato interpellato, quale co-
produttore italiano, ni per il 
ritiro del film dal Festival 
di Venezia, ni per la parteci
pazione del medesimo al con-
tro-festival it. 

Da parte sua, il ministro 
per il Commercio con I'estero, 
Matteotti, ha voluto smen-
tire le responsabiltta del pro-
prio dicastero, per quanto 
concerne la sua competenza, 
nella proibizione del film. 

Quanto alia dichiarazione 
di Edmondo Amati, per altro 
assai tardiva, essa addensa il 

mistero sul «caso Godard », 
ma ne aggrava anche I'entita. 
Sta di fatto che la proiezto-
ne di Tutto va bene alle 
Giornate veneziane e stata 
bloccata da un duplice sbar-
ramento, in sede governativa 
(giacch6 le dogane, fino a 
prova contraria, dipendono 
dal governo, ed in particola-
re dal dicastero delle Finan-
ze) e in sede giudiziaria, 
per Viniziativa presa dal so-
stituto procuratore della cit-
ta lagunare, Fontana, a se-
guito della denuncia di un 
«avente diritto ». Se questo 
a avente diritto », del quale il 
magistrato non ha creduto di 
fare il nome, non e il co-pro-
duttore e distributore italia
no della pellicola, cioe Ed
mondo Amati, chi e? Forse 
la stessa Mostra di Venezia, 
dal cui ambito il film di Go-
dad era stato ritirato, per 
essere proposto invece alle 
Giornate? 

Bilancio del Festival 

Unanimi critiche 
della stampa alia 
Mostra di Rondi 
La stampa italiana (anche 

quella presente in forza con i 
suoi inviati al Lido) e in com
plesso ben lungi dal conside-
rare positivo il bilancio della 
XXXIII Mostra di Venezia; 
cio appare evidente da una 
lettura anche sommaria del 
servizi dedicati ancora ieri 
alia manifestazione di Rondi. 

II giudizio dei grandi gior-
nali d'informazione, in sostan-
aa, e unanimemente negativo: 
a Venezia: una sagra inutile 
con via libera per troppi filmw 
titola la Gazzetta del Popolo 
che lamenta « la grave assen-
za della produzione italianan; 
il titolo della Stampa e n Dopo 
il gran banchetto di celluloide 
al Lido: il Festival della con-
gestionen. Ed ecco come tito-
lano 11 giorno: «II male del-

Massimo Ranieri 
congedato 

Massimo Ranieri ha termi-
nato il suo servizio di leva che 
i durato in tutto sette mesi. 
A deciderlo e stato un collegio 
militare che gli ha riscontrato 
una forma di artrosi perma-
nente alia mano sinistra, con 
seguenza della frattura dello 
scafoidc carpale sinistra che 
il cantante si procure in una 
rovinosa caduta lungo le scale 
della cascrma. trcnta giorni 
dopo il suo ingresso come al-
lievo aviere alia scuola mili
tare di Viterbo. 

l'elefantiasi — Tra le varie 
bozze di un nuovo statuto bi-
sogna sceglierne una che dica 
no alle strutture esistenti e 
si ai buoni film »; II corriere 
della sera: a Venezia: la vec-
chia Mostra deve pensare a 
rinnovarsi » e <t La gente sem-
plice di quartiere ha gia adct-
tato l'antifestival»; // Afes-
saggero: «Largamente attivo 
(per Rondi) il bilancio della 
Mostra del cinema », dove I'in-
ciso tra parentesi fa compren-
dere che il giudizio del gior-
nale romano e ben differente. 

Ancora critiche e neanche 
tanto velate vengono avanza-
te nei confronti della Mostra 
da altri quotidiani che perd, 
essendo di stretta osservanza 
governativa, danno della ma
nifestazione UP giudizio nel 
complesso positivo. Ma le tesi 
e l'ottimismo di Rondi trovano 
incondizionate esaltazioni sol
tanto su due giornali: 11 tem
po, il quotidiano filofascista 
romano da cui dipende il vice-
commissario cinematografico 
della Biennale, e 11 popolo. I 
cui trionfalistici servizi esco-
no dalla penna di un critico, 
che, oltre ad avere incarichi 
diversi in enti cinematograficl 
e alia RAI-TV, e anche mem
bra — ovviamente remunera-
to — del comitato dei collabo
rators di Rondi. responsabile 
della scelta del tipo di mani 
festazione e dei film da pre-
sentare al Lido; e che quindi 
non sembra dawero la perso
na piu adatta. a dare giudizi 
obiettivi e dlsinteressati sulla 
vicenda. 

le prime 
Cinema 

La bella Antonia 
prima monica 
e poi dimonia 

c Libera adattamento» da 
vn racconto di Pietro Areti-
no. La bella Antonia prima 
monica e poi dimonia prende 
spunto da una non troppo raf 
fmata d>squLsiz:one sulla « mu 
tanda». considerata nel Me 
dioevo uno strumento mefi 
stofelico Mentre la moda 
dell'intimo indumento impaz 
za nelle grandi c:tta, la pro 
vincia oscurantista e bigotta 
ritratta in questo film si com 
place di sent e glutei al natu-
t t te , direttc cause di compli-
m****±ml intrighi. E, come al 

sohto, sembra di assistere ad 
una gara tra chi meglio ne-
sce a goderne; il tuttc nar-
rato con lo stile pecoreccio 
che distingue questo tipo di 
prodotti squallidamente por-
no-commerciali. 

II regista Mariano Lauren 
ti passa dai film con Pranchi-
Ingrassia alle «decamerona-
te» in voga, ma francamente 
non ci guadagna molto; ed e 
lo spettatore afTranto di fine 
stagione che anche questa vol 
ta ci nmette Fra gli inter 
preti di questo turpiloquio co-
Iorato sprowisto di mutande. 
r cordiamo il cantante Piero 
Focaccia e 1'avvenente Edwi-
ge Fenech alia quale, ormai. 
non resta piu nulla da mo 
strarci. 

vice 

le opere. senza inserirle in un 
organico discorso critico, ha 
impedito alia Mostra di ac-
quistare un significato e una 
prospettiva autenticamente 
cultural!, quali si continuano 
a richledere da tutte le atti
vita della Biennale. La crisl 
dell'istituzione veneziana e 
stata resa quest'anno piu evi
dente dalla clamorosa assen-
za della grande maggioranza 
del cinema italiano e dall'op-
posizione anche concreta del
le associazionl degli autori, 
che rivendicano una democra-
tizzazione delle strutture e 
una riforma di sostanza che 
non si arrest! al pur necessa-
rl e improrogabili adempi-
menti formal! (come lo sta
tuto). 

<t Secondo il Sindacato, la 
riforma deve attuarsi in una 
direzione radicalmente diver
sa da quella seguita finora, 
tenendo conto — prosegue il 
documento — che la manife
stazione veneziana, sostenuta 
dal denaro dello Stato, e chia-
mata a svolgere un autenti-
co servizio pubbllco e ad as-
solvere una funzione promo-
zionale che coinvolga tutte le 
forze vive del cinema italia
no e internazionale e gli stra
ti piu vasti del pubblico. In 
una situazione generale pro-
fondamente mutata rispetto a 
quella che in passato porto 
al sorgere dei festival, il futu-
ro della Mostra e indissolu-
bilmente legato alia sua vo-
lonta di caratterizzarsi in 
modo originale. sia puntando 
sulla qualita, sull'interesse te-
matico e sulla novita stillstl-
ca delle opere. sia trasfor-
mando in permanente l'attlvi-
ta dell'istituzione. In tal mo
do. essa potra sostenere real-
mente un'azione di confron-
to e di stimolo per tutte le 
forze creative del cinema ita
liano e mondiale. e consenti-
re la partecipazione degli 
spettator! a quel processo di 
maturazlone del gusto artistl-
co e di consapevolezza dei va
lor! cultural! che un cinema 
di serio impegno pud e deve 
promuovere. Mentre 11 cine
ma conosce una grave crisl 
di frequenze e rlschia II tra-
collo qualitativo, la Mostra di 
Venezia non pu6 continuare 
a svolgere 11 ruolo di una 
semplice vetrina di tltoll e di 
bandiere per un pubblico di 
SlUe: le sue proiezionl devo-
no porsi come momento Inl-
ziale di un'opera di diffusio-
ne dei film di qualita in tut
to il paese. In collaborazione 
con le associazionl di catego-
ria interessate ed eventual-
mente nel quadro dl una vl-
sione globale deirintervento 
dello Stato nel settore cine
matografico. 

a l l Sindacato — conclude 
II documento — chiede che 
il Parlamento approvl entro 
l'anno. dopo tantl dannosi 
rinvii. 11 nuovo statuto della 
Biennale e la scttragga cosl 
aU'abnorme regime commlssa-
riale. A tale proposito. venu-
to a conoscenza dalla stam
pa dl una "indagine conosci-
tiva " sulla Biennale, promos-
sa dal Senato. 11 sindacato si 
augura che essa non preluda 
a nuovl pattegglamenti tra 1 
partitl — sull'esemplo dl 
quanto, degradando il costu
me democfatico. e stato fat
to piu volte In passato — e, 
comunque. ausdea che si svol-
ga con la piu larga consul-
tazione delle forze del cine
ma italiano n. 

La «fournie » della Scala a Monaco 

Aida trionfale 
per I'esperto 

pubblico bavarese 
Quello che colpisce h I'alto livedo di educazio-
ne musicale degli spettatori - Applausi per tutti 

Dal nostro inviato 
MONACO. 5 

Un successo addirittura trion-
fale ha salutato 1'esordio del
la Scala, con la Aida, nel 
bel teatro dell'Opera di Mo
naco. Non abbiamo contato 
tutte le chiamate, ma abbia
mo registrato un buon quarto 
d'ora di applausi alia fine: 
tutti gli interpretl in scena, 
poi uno per uno, eppoi anco
ra tutti, con 11 pubblico in 
piedi In segno dl deferenza. 
I colleghi monacensi, 1 quali 
pubblicheranno domani i lo-
ro resoconti, considerano l'esi-
to eccezlonale. A noi e appar-
so ancora piu caldo dl quel
lo mllanese dl qualche mese 
fa. quando la medesima edi-
zione e stata presentata per 
la prima volta tra le intempe-
ranze dei logglonisti. 

A dire 11 vero, qualcuno dl 
costoro deve essersl spinto fi
no in Baviera anche in que
sta occasione. C'e stata un'in-
felice sortita di marca nazio
nale subito dopo H «Celeste 
Aida » mentre l'orchestra con-
tinuava a suonare; battimani 
rumorosi cadutl in un sllen-
zio carico di riprovazione. So
lo quando anche gli strumentl 
hanno terminate 11 pubblico 

Mostra del 
film d'essai 
a S. Marino 

L'Assoclazlone Italiana degli 
amici del cinema d'essai 
(AIACE) ha organizzato una 
Mostra del cinema d'art et 
d'essai, che si svolgera a San 
Marino dal 23 al 27 settembre. 

La manifestazione, che e al
ia sua prima edizione, si ar-
ticolera in tre cicli dl proie
zionl: 

1) Film In competlzione: 
Invasion di Hugo Santiago; 
Colonia penal di Raul Ruiz; II 
gesto di Marcello Grottesl; 
Non te la prendere di Gheor-
ghj Danelja; Les camisards dl 
Rene* Allio; II bagno di Ugo 
Gregorettl; Vofo -f fusil dl 
Helvio Soto; Les anne~e tumid-
re di Jean Chapot. Una giurla 
composta esclusivamente di 
cittadini della Repubblica di 
S. Marino assegnera 11 pre-
mlo a l l Titano» al regista 
per II mlglior film della rasse-
gna. 

2) Film di rlcerea e spe-
rlmentazione: Un film girato 
nell'estate "70 di Isaia e Sha
ker; La it cielo e la terra... 
dl Lajolo e Lombard!, Favo-
la con guerriero drago e popo
lo di 3.C. Costa; L'immon-
dezzaio dl Rachlikova; Magia 
in Italia di Tabet. 

3) Ritratto di un attore: 
Louis Jouvet: Topaze (Gas-
nier); La kermesse heroique 
(Feyder); Le bas fonds (Re
noir); Mademoiselle Docteur 
(Pabst); Vn carnet de bal (Du-
vivier); Drote de drame (Car-
n€); Entrie des artistes (Alle-
gret); La fin du jour (Duvi-
vier); Quai des orfivres (Clou-
zot). 

Comunicato dei sindacati dello spettacolo 

Ricatti della Metro 
contro i lavoratori 
La direzione della Metro 

Goldwyn Mayer ha compiuto 
un nuovo atto — che i sinda
cati definiscono avolgare, odio-
so e ricattatorio » — ai danni 
dei lavoratori dipendenti, alio 
scopo di attuare il suo pro
posito di cedere le agenzie re
gional! di distribuzione dei 
film 

In un comunicato congiun-
to la FILS-CGIL, la FULS-
CISL e ITJIL-Spettacolo rie-
pilogano le piu recenti fasi 
della vertenza: la societa — 
esse ricordano — aveva inta-
volato nei giorni scorsi con i 
sindacati una trattativa per 
giungere al licenziamento di 
cinquanta lavoratori, avendo 
deciso di cedere In gestione 
le proprie agenzie; ma le or-
ganizzazioni sindacali respin-
sero la richiesta ritenendo 
che I'operazione non avesse 
per fine una cessazione di at 
tivita. bens] una forma di ces-
sione che l'azienda ha escogi-
tato con I'oblettivo di licen 
ziare e contemporaneamente 
riassumere, sia pure in parte. 
i lavoratori con la conseguen-
te perdita. da parte di questi 
ultimi, di una serie di diritti 
economic! e normativi e con 
II conseguente rischlo, una vol
ta riassunti, di essere di nuo
vo messi sul lastrico definltl-
vamente, perche non protetti 
dalle leggi che vietano 11 licen
ziamento non motivato. 

I sindacati — continua II 
comunicato — pur denuncian 
do con forza Passurda mano 
vra della societa americana, si 
dichiararono disponiblli ad 
esamtnare la vicenda. a condi 
zione che con l'accordo da stl-
pularsi fossero garantiti ai 
lavoratori tutti 1 diritti da essi 
maturati nella M.G.M.; ma, a 
causa della tracotanza della 

controparte, ache durante la 
trattativa si e distinta per 
II particolare comportamento 
gangsteristico», i sindacati 
sono stati costretti ad abban-
donare gli incontri ripromet-
tendosi di dare inizio ad una 
vertenza anche in sede giudi
ziaria per invocare l'applica-
zione di una precisa norma 
del codice che regolamenta i 
casi di trapasso e cessione di 
azienda. 

« La societa — si afferma nel 
comunicato — con alia testa il 
suo direttore, signor Paolo 
Ferrari ha risposto prima con 
1'invio di cinquanta lettere di 
licenziamento ad altrettanti 
dipendenti, successivamente 
premendo sui lavoratori piu 
combattivi per portarli a ras-
segnare le dimissioni In cam-
bio della riassunzione ed infi-
ne facendo firmare ai singoli 
lavoratori Iicenziati atti di rl 
nuncia ad avanz<ire qualsiasi 
pretesa in cambio della rias
sunzione alle nuove condizioni 
economiche. che comportano 
la decurtazione del 20-25°& del
lo stipendion. 

I sindacati — conclude il 
comunicato — nel denunciare 
1'ignobile episodio di cui si e 
resa responsabile la societa 
americana, «rilevano 11 com
portamento di assoluta suddi-
tanza deH'AssoclazIone dei 
produttori Italian! (ANICA). la 
quale In tutta la vicenda non 
ha fatto altro che riconferma-
re la propria funzione di co
lonia dell** societa statuniten 
si; sollecitano pertanto 1'in-
tervento de\ Mini'tero del Tu 
rismo e deilo Spettacolo e 
degli altrl enti, per imporre 
il rispetto delle leggi Italiane 
e fanno appello ai lavoratori 
per promuovere un'azione A 
tutela del loro diritti*. 

ha tributato l'applauso, per 
quanto fuorl ordinanza per
che qui non si usa mterrom-
f>ere l'opera. Dopo Domingo, 
'Arroyo e la Cossotto hanno 

dovuto attendere la fine della 
scena per riscuotere 11 meri-
tato premio. Cosl ognuno ha 
avuto il suo e la grande gara 
vocale si e chi usa sostanzial-
mente alia pari — senza di-
menticare Cappuccilli e Ghiau-
rov — come 6 giusto in una 
edizione che ha voluto ripor-
tare il capolavoro verdiano 
nei confini di un contrasto di 
passioni umane e politiche, 
fuori dell'esteriorita spetta-
colare. 

Senza ritornare su quanto 
abbiamo scritto recentemente, 
val la pena di notare che, 
mentre da noi i tradizionalisti 
arricciarono il naso perche la 
scena del trlonfo non era ab-
bastanza trionf ale, a Monaco 
l'lntelligente concezione di Ab-
bado, Pizzi, De Lullo — diret
tore, scenografo e regista — 
6 stata accolta senza batter 
ciglio. C'e qui (diciamolo sen
za aver l'aria di chi fa con
fronti odiosi) un livello dl 
educazione musicale che In 
Italia non sogniamo neppure; 
tanto e vero che, a misurare 
gli applausi. ci si accorge che 
le grandi voci non hanno fat
to dimenticare quanto 6 do
vuto all'orchestra. al coro. al 
direttore. 

Purtroppo non abbiamo mol-
ti termini di paragone; ma 
anche al Tristano, che abbia
mo ascoltato ieri, ci aveva sor-
preso 11 particolare calore rl-
servato al maestro Sawallisch. 
Claudio Abbado non e stato 
meno festeggiato. Al contra-
rio. E 1 professor! dell'orche-
stra han dovuto anch'essl le-
varsi piu volte a ringraziare. 

Esiste insomma una diver
sa maturita del pubblico che. 
abituato a solidi spettacoli di 
buona media, ha accolto la 
Scala come un avvenimento 
particolare. A Monaco, non 
occorre dirlo. si fa una gran 
quantita di musica: concert! 
con svariate orchestre sinfo-
niche, tre teatri per l'opera 
seria. l'opera comica e l'ope-
retta, recitals e via dicendo. 
Naturalmente, con una pro
duzione cosl abbondante, la 
media esecutiva non raggiun-
ge sempre 1 massimi vertici. 
Abbiamo ricordato il Trista
no: 1'esecuzione era buona 
senza essere eccelsa, ma era 
l'ennesima replica di un'opera 
in repertorio da anni. 

La Scala, s'intende. recan-
dosi all'estero, ha portato il 
mlgliore dei suoi spettacoli 
dell'anno e, come e naturale. 
ognuno si e impegnato al mas-
simo. Percid non esiste pos-
sibilita di confronto; come 
non si pud paragonare (giac-
che siamo nella settimana 
olimpionica) II record mon
diale dei 100 metri con una 
metodica marcia quotidiana; 
altrimenti dovremmo ricorda-
re che questa Aida e eccezio-
nale anche in Italia, mentre 
il buon Tristano di Monaco e 
normale per tutto l'anno. 

II pubblico. comunque. ha 
apprezzato 1'ecrezionalita — il 
calore dell'esecuzione. l'intelli-
genza delPallestimento. la ge-
nerosita delle voci. l'impegno 
delle masse — e ha risposto 
con entusiasmo. 

L'ltalia continua a godere 
da queste parti di un tratta-
mento preferenziale". Tre se-
coll orsono i melomani tede-
schi scendevano a Napoli e 
giuravano che soltanto laggiu 
si cantava dawero. Poi si por-
tarono il melodramma italia
no in casa e costruirono tea
tri per ospitarlo. A Monaco, 
nel 1823. pagarono addirittura 
una tassa sulla birra per ri-
costruire l'Opera distrutta da 
un incendio e. allora. il reper
torio andava da Paisiello a 
Rossini a Donizetti con qual
che tedesco italianizzato con 
contorno. Oggi i melomani si 
fermano Testate a Verona e 
ripartono con la certezza che 
al Sud la festa dei suoni con
tinua. 

Nel frattempo 11 teatro. spla-
nato dalla guerra, e stato ri-
costruito nuovamente conser-
vando la sua antica forma cir-
colare. con cinque file di bal-
conate e un ricordo dl stile 
ottocentesco; il repertorio ha 
come pilastri Wagner. Strauss. 
Mozart, ma non e casuale che 
una dimenticata operina di 
Donizetti. Le convenienze e le 
inconvenienze teatrali (ribat-
tezzata Ecviva la mamma) sia 
stata riscoperta in questa cit-
ta e rilanciata con fervore. 
Cosl 1'antico filo della musi
ca italiana continua anche nel 
nuovo tessuto culturaJe e la 
Scala. s'intende. conserva la 
sua posizione mitica. legata 
ai ricordi delle vecchie tour-
n£es e delle favolose esecuzio-
ni toscaniniane interrotte con 
1'avvento di Hitler. 

Nel grande festival olim-
pionico. gli spettacoli scali-
geri. ora cominciati. assumo
no quindi un particolare nlie-
vo. Tutti gli appassionati d'al-
to bordo erano in sala ieri 
sera, comprcsi 1 discendenti 
dei Wittelsbach. la famigiia 
gia regnante che si rovino, 
letteralmente. con la musica. 
Cera Tex cancelllere Erh&rd, 
il presidente del Land bava
rese, accanto al premier in-
glese Heath che si picca di 
dirigere l'orchestra, al mini
stro dello Spettacolo italiano, 
aH'ambasciatore e al presi
dente dell'Ente turismo che, 
per parte sua, ha diretto un 
gran ricevimento al termine 
della serata: Cera tanto da 
man?iare che. alia fine, quan
do sono arrival! gli artisti del
la Scala. era nmasto qualco 
sa anche per loro! 

Le esccuzionl scaligere con-
tinueranno mercoledl con la 
Messa verdiana e poi, per una 
settimana, con le repliche. 

Rubens Tedeschi 

Torna Chariot in 
«Luci della citta» 

Nel quadro del rllancio commerciale delle opere di Chaplin, 
torna finalmente sugli schermi italiani a Luci della cltta », uno 
dei piu grandi capolavori del geniale clneasta. NELLA FOTO: 
Chariot e Virginia Cherrill in una scena del film 

reai $ 

oggi vedremo 
GLI ESCLUSI (1°, ore 21) 

Protagonista del film Gli esclusi — diretto nel 1963 dal 
regista-attore John Cassavetes, uno degli iniziatori dell'under-
groud statunitense, autore nel '60 dello splendido Ombre — 
I un bambino subnormale, emarginato di forza in una societa 
che non recupera qualsiasi forma di ritardo. E* un film sugli 
esclusi, nato con ferme intenzioni di critica del sistema assi-
stenziale americano, ghetto per diseredati. II film, pero, viag-
gia in bilico tra la finzione e il documentario. senza mai tro-
vare una sua autonomia espressiva. Peccato che Gli esclusi, 
spesso notevole da un punto di vista didattico, rimanga fermo 
al suo primitivo stato velleitario. condizionato da una strut-
tura narrativa ibrida e da un cast di stampo hollywoodiano. 
In questo senso, Frank Perry con David e Lisa aveva saputo 
offrirci molto di piu. 

QUINDICI MINUTI CON ELSA 
QUARTA (1°, ore 22,45) 

La giovane cantante pugliese Elsa Quarta 6 protagonista 
dello «special» televisivo che va in onda stasera. La Quarta 
ha preso parte a numerosi spettacoli televisivi fra cui La 
fiera dei sogni e Tempo di musica. Questa sera, la giovane 
cantante ci fara ascoltare C'& un caff&, Benlornato amore, An
che se mi costa e Una sera per due-

Datl I drammattci awenimenli di Ieri e la sospensione def Gio-
chi olfmpicl, anche le trasmlssloni televisive subiranno mod if I-
che che al momento di andare in macchina non sono state an
cora rese note. 

programmi 

TV nazionale 
20,00 Cronache italiane 
20,30 Telegiornale 
21.00 Gli esclusi 

Film. Regia di John 
Cassavetes. Interpre-
ti: Burt Lancaster, 
Judy Garland, Ge-
na Rowlands, Steven 

Hill. Paul Stewart, 
Bruce Ritchey. 

22.45 Ouindici minuti con 
Elsa Quarta 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO • Ore: 7. 
8 . 12, 13 . 14. I S . 17. 20 « 
23; 6: Mattutino musicale; 
6.S4: Almanacco; 8 ,30: Le 
canzoni del mattino; 9,15: Voi 
ed to; 10: Mare 0991; 11.30: 
Momento musicale; 12,10-. 
Gioclu della XX Olimpiade-, 
13,15: Pre^iatissima estate; 14: 
Zibaldone italiano; 15,30: G10-
chi della XX Olimpiade; 19.35: 
I tarocchi; 20.20: Invito al 
concerto; 21,20: « I I turno a. 
di Luifi Pirandello; 22 : Hit 
Parade de la chanson; 22,20: 
Andata e ritorno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO Ore: 6,30. 
7.30 8.30. 9,30. 10.30. 
11.30. 12.30. 13.30, 15,30. 
16.30. 17.30. 19.30. 22.30; 
6: I I mattiniere; 7.40: Gioch> 
della XX Olimpiade; 8: Buon 
giorno; 8.14: Musica espres 
*©; 8,40: Opera Fermo-posta, 
9.14: I tarocchi: 9 ,35: Sooni 
e color! dell'orchestra; 9,50: 
« Tua per sempre, Claudia »; 
10.05: Canzoni per totti: 10,35: 
Aperto per ferie; 12,10: Tra* 
t mission! regional!; 12,40: I 

Malalingua; 13,50: Come e per
che; 14: Su di gin; 14,30; 
Trasmissiom regional*; 15: O H 
scosudiso; 16: Cararai; 18: 
Gallcria del melodramma; 19: 
Buona. la primal; 20.10: An
data e nlorno; 20.50: Super
sonic; 22: Giochi della XX 
Olimpiade. 

Radio 3° 
Ore: 9.30: Benvenuto In Ita

lia; 10: Concerto di apertura; 
1 1 : I concert! di Franz Jo
seph Haydn; 11.40: Musiche 
italiane d'osst; 12: Musiche di 
Hans Pfitznen 12.20: llineran 
openstici; 13: Intermezzo; 14: 
Pezzo di bravura; 14.30: Ri
tratto d'autore: • William W i l 
ton ». 16.15: Orsa mmore; 
17.20: Fogh d'album; 17.35: 
Musica tuori schema; 18: Musi
che di Carlo Alberto Pizzini; 
18.30: Musica leggera; 19.15: 
Concerto di 09m sera; 20.15: 
La filosofia tnglese 0991; 20.45: 
Musiche di Jan Pieters Swee-
linck e Jean ftaptista Looillet; 
2 1 : I I Giomale del Terzo • 
Sett* arti; 21,30: Concerto 
sinfonico diretto da Pierre Ar-
gento. 

Lettere— 
all9 Unitec 

• « * 

Qualche cquivoco 
sulla lotta 
alia Montedison 
Caro direttore, ' 

premetto di non essere co-
munista, ma ritengo di pos-
sedere una capacitd di giu
dizio sufflciente a farml com-
prendere, e non di rado ap-
prezzare, le motivazioni della 
lotta di classe condotta dai 
Partitl comunisti nei Paesi oc-
cidentali, specialmcnte se rap-
portate alia telragona ottusi-
ta di buona parte delle classi 
dirigenti. 

Sono di conseguenza un at-
tento lettore de l'Unita, anche 
se spesso non sono d'accor-
do con quanto t« essa con-
tenuto. Vn articolo pero mi 
ha profondamente colpito per
che mette in discussione la 
considerazione nella quale 
tengo, ed ho sempre tenuto, i 
dirigenti del Partito comuni-
sta italiano: mi riferisco al-
I'articolo di Luciano Bertasi 
relativo alle lotte sindacali 
alia Montedison di Ferrara 
contenuto nel numero del 23 
agosto u.s. 

Se ho ben capito, tale arti
colo vorrebbe rappresentare 
una specie di manifesto pro-
grammatico sul come dovran-
no essere condotte le future 
lotte sindacali, che in sostan
za dovranno consistere in una 
forma di ostruzionismo che 
riduca la produttivita della 
azienda con un limilato sa-
criflcio da parte degli sciope-
ranti, in quanto le ore di scio-
pero vero e proprio sarebbe-
ro ridotte al minimo. 

Cui prodest! che tali azio-
ni possano essere condotte 
isolatamente in una azienda 
per protesta contro un «pa
drone » particolarmente odio-
so (o quantomeno qualora le 
condizioni di lavoro imposte 
dal padrone fossero partico
larmente gravose), e senz'al-
tro giustiflcabile ed in linea 
con la strategia della lotta di 
classe, ma che tali azioni ven-
gano portate ad esempio di 
lotta sindacale in un grosso 
complesso piu o meno a ca
pitate pubblico e che git si 
trova in gravi difflcolta, mi 
riesce incomprensibile. 

Sono di questi giorni in-
fatti le notizie di crisi alia 
Montedison, suite cut cause 
non sono ovviamente in gra-
do di esprimere giudizi, e per
tanto vorrei sapere come pos-
sa risultare utile al movimen-
to operaio il boicottare la 
produttivita di una azienda 
che in questi mesi sta chiu-
dendo parecchi stabilimenti 
proprio perche scarsamente 
produttivi. 

La risposta al mio interro-
gativo sarebbe ovvia se ci 
trovassimo agli albori del sin-
dacalismo, o in un clima di 
guerra dichiarata tra i padro
ni e gli operai, ma ritengo 
che questa fase puramente 
negativa delle lotte sindacali 
sia stata superata da tempo, 
e che oggi i lavoratori, sotto 
la guida dei sindacati, abbia-
no acquisito il diritto di in-
serirsi in un dialogo costrut-
tivo con la classe dirigente 
per la determinazione delle 
scelte di fondo per lo svilup-
po della societa. Sarebbe di 
conseguenza umiliante se i 
lavoratori contribuissero a 
minare sotto i piedi quella 
economia al cui salvataggio, 
attraverso i sindacati, inten-
dono dare il loro contributo! 
Perche il ridurre di propo
sito la produttivita di un com
plesso come la Montedison 
non pud essere visto come un 
affare privato tra il padrone 
ed i dipendenti, ma investe 
invece tutta Veconomia del 
Paese, come e dimostrato dal 
fatto che la crisi della Mon
tedison e da mesi all'esame 
del Parlamento e delle varie 
componenti economiche della 
classe politico italiana. 

Mi si potrebbe anche ri-
spondere che le lotte di fon
do condotte dai sindacati e 
dai partiti in difesa degli in-
teressi delle classi lavoratrici 
non escludono le lotte condot
te nelle singole aziende dai 
lavoratori per migliorare le 
loro condizioni di lavoro, ma 
nel caso della Montedison e 
lecito chiedersi se non sia a 
dir poco azzardato il condur-
re avanti una azione che in 
ogni caso giustifica la politi
co di ridimensionamento de
gli stabilimenti della stessa 
societa. 

E quanto sopra vale anche 
nel caso si voglia negare la 
legittimita del aprofitto capi-
tdlistico J», in quanto una sem
plice lettura dei titoli dei gior
nali di questi giorni ci dice 
quanto anacronistica sarebbe 
questa tesi se riferita ai pro-
fitti dei padroni della Mon
tedison. 

dott. ing. ETJGENIO FOA' 
(Napoli) 

Per nspoiidere al qucsiM del 
dott. Fo* non si possono In pri-
mo luogo non precisare alcune 
questioni fondamentali che torse 
sono sfuggite all'attenzione del r.o-
stro leUore. Prima di tutto. i la
voratori della Montedison non 
stanno conducendo «azioni Isola
te ». rna sono in lotta per 11 rin-
novo del contratto dei chimici (e 
n piii grosso complesso chimico 
«pnvato» anche se con notevole 
partecipazione di capitale pubbli
co e appunto la Montedison). La 
seconda questlone concerne il 
• modo* di effettuare f\i sciope-
ri. Ora. da annt >1 movimento ope
raio italiano ha ranrrunto tin gran
de livello di matunta politico^r-
pantnativa. tale da permetterpli 
il ricor«o a tutte quelle forme d» 
lotta che. nel pieno della «ua 
autonomia di decKione e a swon-
da delle diverge realta produttjve. 
venpono considerate put incisive 
e prii utili per ragcrimcere ch o-
biettivi (in questo caso, come s"e 
detto. il contratto dei chimicO. 
L'articolo che ha suscttato le cri
tiche del lettore non voleva esse
re un «manifesto programmati-
co». ma nn contributo alia di
scussione sulle particolari forme 
di lotta adottate in un tmpianto 
chimico a cielo continuo (Petrol-
chimico). Del resto. proprio In 
quegli stessi Rtorni «l'Unita • pub-
blicava un articolo sul modo « rii-
versos di scioperare adottato dal 
lavoratori del Petrolchimico di Ve 
nezia. 

Ma. aggiunge 11 dott. Foa, per
che si oolptsce la produttivita del
la Montedison se la Montedison 
chtude gli stabilimenti perche scar
samente produttivi? Qui cviden-
temento 11 lettore e caduto in un 
grosso equlvoco. Prendiamo l'e-

scmplo del Vallcsusa. Non si puo 
ccrto sostenero che le macstran-
zo degli stabilimenti (quelll chlu-
si, ma anche gli altri) avessero 
paralizzato la produzione. Anzl, 
quando fn annunclata la chlusura 
erano addirittura in ferie. La ra-
gione del gravlsslmt provvedimen-
tl non e quindi da ricercare nel
le lotte, ma nelle mancanze dl in-
vestlmenti, nei rinnovi dl mac-
chinarlo non effettuato quando era 
necessarlo (tutte cose, queste, am-
messe dalla Montedison, ma con 
l'intento di scaricaro ogni respon-
sabllita alle precedent! « gestionl • 
dello fabbriche). Si tratta cioe di 
scelte dl fondo errato del gruppl 
dirigenti industriali e dl una so-
stanzlale compllclta del govern*. 

Como pub la classe operaia opa-
rare per risolvere questi probla-
mi che. glustaraente dice il let-
tore, « investono tutta 1'economU 
del Paese i>? Certo, attraverso una 
complessa azione sindacale e poll-
tica (ecco quindi la funzione del 
sindacati e dei partiti operai) • 
avanzando, come b stato fatto, 
una serie dl vallde proposto alter
native alia politica della Montedi
son (sulle quali si e discusso # 
si contlnuera a dlscutere nel fu-
turo). Ma anche non rinunciando 
alia lotta per la difesa «immedia
te > di un diritto elementare: quel
lo al posto di lavoro e al miglio-
ramento generale delle condizioni 
dl lavoro, che sono prelimlnari 
indlspensablli ad ogni ipotesi dl 
rilancio dell'economia. (i. \A. 

Alle feste 
dell'Unita 
e un piacere 
ascoltare i 
« poeti a braccio » 
Cara Unita, 

scrivo per fare alcune oi-
servazioni dopo aver assistitc 
alio spettacolo dei «Poeti « 
braccio » del Festival de l'Uni
ta di Palestrina (Roma). Fi
nora avevo creduto che simi-
li attivita poetiche fossero 
estinte da tempo o fossero 
rimaste, come testimonianza 
eccezionali in via di estinzio-
ne in alcuni luoghi, per esem
pio la Sardegna. Adesso mi 
sono ricreduto. 

Questa tradizione, viva un 
tempo ed ora ripresa e rav-
vivata da noi comunisti, do-
vrebbe costituire piii spesso 
una delle attivita delle feste 
popolari del partito. Almeno 
nelle zone contadine, poiche 
(oltre alia ovvia costatazio-
ne che si propongono ai poe-
ti-cantanti temi politici da 
trattare) ritengo che I'aliena-
zione che ci impone la cul-
tura borghese, anche attraver
so la TV, la radio, il cinema, 
si debba combattere anche 
con quelle attivita culturali 
aspiantatea proprio dalle clas
si dominanti e coltivate come 
in serre. Questo vale non so
lo per i «poeti a braccio u « 
Vantica tradizione cui si ri-
fanno, ma anche per il teatro 
popolare e per quelle canzo
ni che ancora si sentono, pur
troppo raramente, nelle cam-
pagne o nei vecchi luoghi di 
ritrovo, le osterie per esem
pio. 

Coltivare simili attivita ri
tengo che non solo sia valo-
rizzare cib che si sente come 
cosa propria; che non solo sia 
riconoscersi in quella tradi
zione umana e genuina; ma 
anche che sia preparare il 
terreno per I'egemonia della 
classe operaia. Credo che pro
prio per questo mi sono sen-
tito contento ed ho visto ap-
passionarsi i numerosi com-
pagni che assistevano ai di-
verbi in rima e ai temi po
litici proposti poetati e can-
tati dai a poeti a braccio». 
Ti saluto fraternamente. 

ANTONIO CUPELLINI 
(consigliere comunale 
comunista di Montepor-

zio Catone - Roma) 

Colore 
(e silenzi) 
della RAI-TV 
Egregio direttore, 

il discorso e la lotta sulla 
TV a colori stanno bene: ma 
il problema piu importante, 
quello vero direi, e quello 
della televisione in se stessa 
come strumento formidabile 
di potere, di manipolazione, 
di educazione. Non bisogna 
dimenticarlo. Durante le ele-
zioni e'era su l'Unita una buo
na rubrica: «I silenzi del te
legiornale ». Perche non man-
tenerla, almeno nella edizione 
domenicale del giornale? La 
iniziatita denunciava, docu-
mentandola, una delle piii gr*-
vi disonesta della televisione: 
il silenzio sul Vietnam, sul 
Terzo Mondo, sulle lotte ope
rate soprattutto. E' certamen-
te un'analisi parziale (resta da 
fare Vanalisi sul scome e 
quando* racconta le cose la 
RAI-TV) ma molto utile. AM-
soctandomi alia richiesta dl 
altri compagni, propongo che 
la rubrica sui silenzi del te
legiornale ricompaia sul gior
nale. 

LUIGI FIORAVANTI 
(Venezia) 

II calmiere e 
polvere ncgli ocelli 
dei consumatori 
Caro direttore, 

il governo di centro-destra 
e nato per rendere sempre 
piii difficile la vita dei lavo
ratori. La drammaticita dei 
problcmi sul tappeto ha de
terminate un'alta tensione nel 
Paese. II calmiere sui prezzi 
al deltaglio c soltanto una 
manciata di polvere sugli oc-
chi dei consumatori. Interve-
nire soltanto contro i nego-
zianti e assurdo e inutile 
quando si lasciano liberi spe-
culazione e mercato all'ingroe-
so. 

Per frenare la corsa al Tin-
caro, necessita una nuova po-
littca economica, bisogna as-
sumere nuove miziative per 
colpire gli speculatori e stron-
care il parassitismo dei gros-
si intcrmcdiari. 

GIUSEPPE VALENTE 
(Napoli) 


