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Thrilling 
d'attualita 
alia RAI 

Con I'avvio delta trasmissio
ne di Thrilling, la cut prima 
puntata d andata in onda ieri 
Mera, la Rai rischia di aprtre 
un delicato thrilling d'attua
lita all'insegna di una serie 
di incredibili coincidenze che 
sollevano piii di un interro-
gativo. 

Vediamo. innanzi tut to, i 
fatti. Da un mese e mezzo k 
noto che il giorno 21 settem
bre verra lanciato anche tn 
Italia — con il massimo cla-
more pubblicitario — il film 
II padrino di Francis Ford 
Coppola, tratto dall'omommo 
best-seller letterario di Mario 
Puzo. II film narra. in prati-
ca, la vita del mafioso Vito 
Genovese; ha riscosso negli 
Stati Uniti un successo stre-
pitoso e la produzione si 
aspetta di ricavare analogo 
successo finanziario anche in 
Italia. Negli ambienti cinema-
toqrafici si dice che con II pa
drino si vuole stabilire il re
cord d'incasso sul mercato 
itahano, puntando alia ct/ra 
lyertigmosa di dieci miliardi. 
E' certo, comunque, che per 
Voccasione i prezzi dei bi-
glietti saranno «eccezional-
viente» aumentatt, raggtun-
gendo a Roma la quota due-
mila lire, e che il film usctra 
i7i contemporanea in ben set-
te citta (Roma, Milano, To
rino, Genova, Bologna, Fi-
renze, Napolt). 

Anche alia Rai, evidente-
mente, sanno tutto questo. E 
come si muove la Rai, solita-
mente e necessariamente co-
si attenta agli union del mer
cato cinematograflco? Ad otto 
giorni dal debutto del film, 
Vazienda lancia una inchiesta 
che ripete to stesso argomen 
to del film; riecheggia nel ti-
tolo delta prima puntata quel-
10 delta pellicola hollywoodia-
na (Padri e padrini); cita al-
meno quattro volte, sempre. 
nella sola prima puntata, il 
libro di Puzo ed in tono aper-

. tamente elogiativo. Di piu. 
Sembra che la seconda pun
tata (che andra in onda ven-
tiquattro ore prima del dp-
butto itahano del film) con-
tenga una sequenza che mo
stra una lunga coda dinanzi 
at botteghini di un cinema 
americano dove si proietta 
11 padrino e che gli spettatori 
vengano intervistati, ricavan 
done giudizi lusinghieri sul 
la pellicola, all'uscita dalla 
sata americana. 

Si noti, infine. che questa 
gratuita e formidabtle pubbh-
cita e contenuta in una inchie
sta eccezionalmente trasmea 
sa il mercoledl sera, sul pro-
gramma 7iazionale, alle ore 21-
uno spazio da sempre dedl-
cato alto spettacolo cinematn-
graflcotelevisivo e che gode. 
dunque, di un elevatissimn in 
dice di ascolto. 

Questi i fatti. E le perples-
sita die suscitano sono evi 
denti. Non discutiamo, natu-
Talmente, il buon diritto di 
citare, in una inchiesta, un 
romanzo o un film, se cib ser 
ve a migliorare la documenta-
zione. II problema £ un altro 
Come mai Valta direzione del-
la Rai — unica competente a 
decidere le date di trasmissio-
ne dei programmi televisivi -
si & distratta a tal punto da 
non accorgersi di tantt e di-
sdicevoli coincidenze fra git 
interessi commerciali di una 
casa privata di produzione e 
la decisione di trasmettere in 
questi giorni il programma 
Thrilling? Non e la prima 
volta che una inchiesta televi-
siva giace per mesi in magaz-
zino e che la data di trasmis
sione viene spostata all'ulti-
mo momento quando si teme 
di turbare qualche suscettibi-
Hta. Se questa volta nessuno 
ha avuto dubbi o timori. < 
casi sono due: o s'i agito con 
gravissima leggerezza o eon 
imbelle distrazione. 

Vogliamo sperare che non 
si debba afjacciare anche unn 
terza tpotesi: ma non si pud 
fare a meno di ricordare che. 
per molto meno. la television 
ne francese e stata recenl"-
mente coinvolta in uno scan-
dalo nazionale per «pubblt-
cita indiretta» e illegale. 

Il film di Scola al 
_ , . - -* 

Festival torinese dell'« Unitd » 

Applausi e tante 
domande per 

«Trevico-Torino» 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 13 

Trevico-Torino e tomato, tra-
mite lo schermo, nella citta in 
cui era stato « girato » come 
« in presa diretta » per coglier-
ne, nella loro immediatezza 
urbanistica. sociologica e psi-
cologica, frammenti di realta 
che, come le tessere di un mo-
saico, si ricompongono poi nel 
film coniugandosi e collegan-
dosi ideologicamente e narra-
tivamente tra loro. II film di 
Ettore Scola, nell'edizione del-
I'Unitelefilm curata da Ugo 
Gregoretti, e stato infatti 
proiettato ieri sera al Pala-
sport torinese, nell'ambito del 
Festival provinciale del nostro 
giomale. 

Brevemente presentato dal 
compagno D:ego Novelli. col
laborator alia sceneggiatura, 
e introdotto dallo stesso regi-
sta, Trevico-Torino ha confer-
mato il vivacissimo successo 
gia ottenuto alle veneziane 
Giornate del cinema italiano. 
Frequenti applausi anche a 
schermo acceso e un lungo. 
prolungato battimani al ter-
mine della proiezione; poi l'in-
contro tra regista e pubblico. 
Un pubblico numeroso quanto 
composito, circa duemila per-
sone: numerosi giovani ope-
rai, studenti e parecchi im-
migrati che hanno posto a 
Scola molte domande. dando 
luogo ad un dibattito spesso 
interessante ed animate pro-
trattosi per oltre un'ora. 

Probabilmente l'incontro sa-
rebbe durato anche di piu. ma 
nella Torino-FIAT. come del 
resto e rappresentato anche 
nel film, sono in molti a do-
versi levare prima dell'alba 
per correre dietro i cancelli 
spalancati dal « padrone ». Que-
gli stessi cancelli che. giova 
ripeterlo ancora una volta. so
no nmasti invece sprangati 

in breve r 
Yisconti lascia la clinica a fine mese 

ZURIGO, 3 
Luchmo Viscont: sta mo.to megl.o e las^-era l'ospedale 

per la fine del meae. Lo ha dichiarato il professor Hugo 
Krayenbuehl, direttore della Clinica di neurochirurgia del-
l'ospedaie di Zurigo, dove Visconti e stato ncoverato il mese 
gcorso. dopo essere stato colpito da collasso il 27 luglio a Roma. 
Krayenbuehl. precisando che Visconti aha ripreso a lavorare 
e si sente bene ». pur av\ertendo tutlora una certa debolevza 
al braccio sinistro, ha detto che il regista tornera in Italia 
ali'imzio di ottobre, per ultimare il film Ludwtg. 

Roger Hanin diventa regista 
PARIGI. 13 

L'attore francese Roger Hanin (fu uno degli interpreti di 
Rocco e i suoi fratelli di Visconti > ha recentemente esordito 
come autore di teatro. e ora si da alia regia cinematografica. 
Egli dirigera Le Mac, stona di una ragaz«i di buona famigha 
travolta nella tratta delle bianche, e degli mutili tentativi del 
padre di salvarla. Hanin sara anche uno degli interpreti. ac-
eanto a Robert Hossein e Raymond Pellegnn Manca finora 
la protagonists femminile. 

Sugli schermi un episodio di guerra giapponese 
TOKYO. 13 

Oltre dodicimila persone furono uccise o ferite il 7 agosto 
1M5. quando i bombardieri amencani centrarono 1'arsenale 
navale di Tokokawa. dove si fabbneavano i tre quarti delle 
mumzioni usate dalle forze arsjate giapponesi Questo dram-
mat'.co episodio dell'ultima guerra e sempre rimasto in penom 
bra. avendo suscitato meno sensazione delle bombe atomiche 
sganciate su Hiroshima e Nagasaki A tale drammatica vicenda 
sara dedicato un prossimo film, il cui titolo sara La lunga estate 
calda e che sara diretto da Naruhiko Okamoto. 

Un film sulla mafia nell'America Latina 
BUENOS AIRES. 13 

li problema dolla mafia e al centro del nuovo film di 
Leopoldo Torre N.isson che molto successo sta ottenendo in 
Argentina 

II film si intitola appunto La mafia e parla della sangul 
asosa lotta fra gruppi nvali di tmmigratt Italian! nel porto 
Industnale di Rosano durante gli anni trenta \A vicenda. pur 
te romanzaia. e basata su latti reali E' da ricordare. comun 
que, che in Sudamerica la mafia non e riuscita ad avere la 
possibility di sviluppo e le modificaziom che ha ragg.unto ne-
IM Stati Uniti. 

davanti alia troupe di Scola. 
che aveva chiesto di girare 
alcune sequenze aH'interno 
della fabbrica. 

A proposito di questo. del 
resto alquanto sintomatico. at-
teggiamento padronale, vi e 
chi, all'inizio del dibattito. ha 
chiesto al regista se conosces-
se i motivi di tale proibizione. 
« Posso facilmente immaginar-
meli» ha risposto Scola, pre
cisando che dopo la sua rego-
lare richiesta all'Ufficio stam-
pa della FIAT di effettuare 
alcune riprese nella fabbrica, 
si presentarono da lui due fun-
zionari, chiedendo di leggere 
la sceneggiatura. « Ma di sce
neggiatura — ha precisato 
Scola — non vi era ancora 
traccia. anche perche il film si 
e sviluppato a mano a mano, 
componendosi, durante la sua 
stessa lavorazione, seguendo 
Fortunato. il giovane protago-
nlsta. nei suoi vari incontrl-
esperienze tormesi ». Cosi. ve-
nendo a mancare la possibi
lity di un controllo preventivo, 
i canceili della FIAT sono ri-
masti sbarrati. 

II discorso tra autore e pub
blico si e poi spostato su al-
cuni aspetti particolari del 
film: il rapporto tra il giova
ne operaio giunto a Torino 
dal «profondo» Sud e una 
graziosa studentessa contesta-
trice, alquanto saccente. ma 
con estremo garbo; l'attivita 
del « gruppuscoli » davanti ai 
cancelli della fabbrica e il pe
so che nel film assumono o 
non assumono, per alcuni. il 
Partito e i sindacati: certi at-
teggiamenti di fatalLsmo. di 
rassegnazione che denotano 
alcuni meridionali rappresen-
tati nel film; la funzione della 
scuola e la necessita di una 
adeguata lotta aH'interno del
le sue sempre piu vacillanti 
strutture, e, domanda questa 
posta da un compaesano di 
Scola. nato come lui e come 
il personaggio del film a Tre-
vico, in provincia di Avellino. 
il senso. per un cineasta de-
mocratico. comunista. del con-
tinuare a fare oggi del cine
ma, rischiando comunque di 
portare acqua al mulino ma-
cinatutto del «sistema». 

Scola ha risposto di volta in 
volta ai vari quesiti postigli. 
sempre con estrema chiarezza 
e soprattutto con notevole mo-
destia. Tra l'altro. il regista 
ha detto di rendersi conto che 
il suo film poteva anche ap-
parire scont-ato. risaputo per 
tin pubblico popolare. ope 
raio. come quello che appunto 
affollava il Palasport di To
rino 

« II m:o film — ha precisato 
— dovrebbe essere destinato 
ai lettori della Stampa e a 
tutti coloro che ignorano. o 
fingono di ienorare certe real
ta del nostro paese...». Do
vrebbe anche essere proiettato 
nel Sud. ha precisato un gio
vane operaio meridionale, <tper-
che la gente di lasgiu sapp:a 
quali sono le condiz:oni reali 
che attendono chi parte da 
lontano abbindonando tutto 
per risalire verso il Nord. inse-
guendo un miraezio di facili 
guadagni. di falso benpssere..j> 

In particolare. in merito alia 
questione del * fare cinema » 
anche aH':nterno delle strut 
ture. Scola. dopo aver sotto-
lineato come Trevico Torino 
sia proprio un esempio di 
opera altemativa. anzi antago 
nistica a tali stnitture. ha 
espresso la convinzione della 
necessita di una presenza at-
tiva. polemica e dialett'ca. che 
inserendosi nelle crepe del si-
stema contribuisca ad eviden 
ziarne le contraddizioni ed 
eventualmente a farle esplo-
dere Del resto. oroprio la pre-
sentazione del film qui a To 
rino. dl fronte ad un oubbl"co 
che in eran parte si ricono 
*ceva nelle immaeini. nelle si-
tmzioni nrolett^te suiio scher
mo. ha dimostr^to forse an 
enr piu che alle Gtornate di 
Venezia. l'efficacia dj una ve 
rifica del genere. 

n. f. 
Nella foto: una scena del 

film « Trevico-Torino » di Et
tore Scola. 

Alia Mostra di Pesaro 

Attacco ai canoni 
del film «abituale» 

La personate di Michael Snow, attuale capofila del movimento 
underground * Presentati anche « I I torchio » di Gyula Maar, « I I 
boscimano » di David Schickele e « Bruno il nero » di Lutz Eisholz 

Dal nostro inviato 
PESARO, 13 

A Toronto hanno gettato 
oggetti contro lo schermo. 
Alia Cineteca di New York 
hanno cercato di strappare 
la pellicola dal prolettore. Ad 
Amsterdam volevano distrug-
gere la sala di proiezione. 
Sono le reazionl d'una parte 
del pubblico al film sperl-
mentall di Michael Snow, set-
te od otto anni fa, ma — 
dice 11 regista — «erano piu 
violente a quel tempi». A 
Pesaro oggi, di fronte alia 
decina di pellicole che costi-
tuiscono Yopera omnia di 
Snow, le proteste sono spo-
radiche e isolate e alia fine 
gli applausi sovrastano i fi-
schl, anche se lo spettatore 
esce dalla visione duramente 
provato f>er aver dovuto se-
guire spasmodiche e incon-
suete linee di ricerca. L'un-
derground, il « cinema sotter-
raneo», in Italia e offerto 
a pochl e coltivato da po-
chissimi, se ne conoscono le 
stravaganze ma non ne e 
stata mai discipllnata la sto-
ria. Eppure nella «Diversa 
America» dov'e sorto (non 
solo negli Stati Uniti, e non 
fatto solo da statunitensi) es-
so tocca gibi la seconda ge-
nerazlone. La regione centra-
le di Snow, del 1971, prende 
ormai il posto dl quell'altro 
monumento deH'avanguardia 
che era, quasi un decennio ad-
dietro, L'arte della visione di 
Stan Brakhage (anche allora 
e stato merito della Mostra 
di Pesaro faroelo conoscere). 

Snow, 43 anni, canadese, 
viene dalle arti plastiche e 
dal jazz. Nel cinema ha co-
minciato presso 1 famosi la-
boratori d'animazione del suo 
paese. Piu tardi si e trasfe-
rito a New York e nel 1967, 
con Wavelenght (Lunghezza 
d'onda), ha vinto il suo pri-
mo premio internazionale. Cib 
che gli preme nella speri-
mentazione e istituire nuove 
Identlta reciproche di spazio 
e tempo in prospettive non 
usuali per lo spettatore cine-

Ancora gravi 
le condizipni 

di Ann Margret 
LOS ANGELES, 13 

Ann Margret e stata sottopo-
sta ad un intervento di chi-
rurgia plastica al viso. rima
sto deturpato dalla frattura 
della mandibola in seguito al
ia caduta sul palcoscenico di 
un locale notturno del Nevada. 
Ann-Margret ha ri porta to dif
fuse fratture anche in altre 
parti del corpo; e i sanitari 
dellTJniversita di California 
che la hanno operata, hanno 
dichiarato che le condizioni 
dell'attrice sono ancora piutto-
sto gravL 

matografico, e piii filosofiche 
che visive t« il significato» 
dice Snow « non e sullo scher
mo); di conseguenza 11 dalo 
piii convenzionale del cinema, 
l'immaglne — anzi l'immaglne 
In movimento — e subordinata 
a tutta una nuova serie di com-
misurazlonl d'altro tipo: la 
musica, che non e piii « com
ments musicale » ma preciso 
e insostltuibile awenimento, 
la veloclta dl ripresa, l'avvi-
cendamento del colore, l'am-
biente contemplato, la figura 
umana e la sagoma unidi-
mensionale, la voce che si fa 
suono e il suono che si fa 
voce; tutto ci6 lino a limiti 
che a volte sembrano inso-
steniblli proprio perche sono 
assolutamente reali: la dura-
ta di un tramonto, l'attraver-
samento dl una stanza, il fi-
schio d'una sirena. Snow sug-
gerlsce un originale modo di 
pensare attraverso un origi
nale modo di most rare. Certe 
sue immobilita sono evidente-
mente provocatorie, in quan
to « puniscono » l'attesa abi-
tuale dello spettatore avvezzo 
al film abituale, inventando 
dramml d'oggetti, luoghl, for
me proprie la dove di solito 
l'attenzione cinematografica 
tende a riposarsi o a distrarsi. 

Non e'e dubbio che dopo 
un paio di proiezioni dedica
te a Michael Snow l'altro film 
canadese in programma a 
Pesaro, Montreal blues di Pa
scal Gelinas, possa costituire 
un sollievo o una frivola ap-
pendioe, a seconda della re-
sistenza dello spettatore. Que
sto blues, irrequieto e dispo-
nibilissimo vagabondaggio di 
ragazzi e ragazze che « chiac-
chierano» Tamore — oltre a 
farlo — non supera le dimen
sion! dello spettacolo dal qua
le deriva, un misto di circo 
e di happening, e finisce con 
un tipico omaggio a Fellini, 
ossia al massimo patrono del 
cinema «senza vocazione n6 
politica ne morale» di cui 
questi giovani canadesi si di-
cono fauton. D'altronde non 
si scorge nel film altro ac-
cenno al culto della persona-
lita, e la gestione collettiva 
funge da salutare autocritica. 

Di maggiore impegno le ul-
teriori pellicole di queste pri
me giornate pesaresi. Lascia 
qualche perplessita l'unghere-
se // torchio di Gyula Maar, 
un esordio molto importante 
nello spunto (la struttura e la 
pslcologia di una organizza-
zione fascista degli anni tren
ta, nella repubblica di Hor-
thy). perd manchevole nello 
sviluppo narrativo e tecnico. 
II regista amerebbe forse eser-
citarsi entro quello stesso alo
ne di a ambiguita storica» 
che ha reso celebre Jancsb, 
senza possedere per 11 mo
mento la facolta di emanci-
parsi dal particolare, dall'in-
dividuale e da una dramma-
turgia contingente. Su que
ste basi il ritratto femminile 
che domina la vicenda van-
ta una sensibilita viva, ma 
condannata ad esaurirsl In 

discoteca 
«La Calisto* 
di Cavalli 

N e l ' 600 , secolo oscuro e 
d i degradazione per lant i 
aspel i i de l la vi ta e de l la c u l 
ture de l nostro Paese, e for-
se qiia.«i solo nel la musica che 
si r i fug iano inven l iva , l iber ta , 
r icerca, ma anche umor ismo e 
sal i ra . Que<t 'u l t imo aspclto 
appare o i d c n l e . com'e o\-vio, 
snprat lui to ne l la produzione 
lepala a un testo. e in p r i m o 
l u o - o ne l l 'opera nascrnte. a 
V c n e / i a . S i r irorcli che Vcne-
7ia era i l p i i i l ihero depl i Sta
l l i t a i i an i . e che i l suo dis«i-
i l io con i l papato. da Sarp i in 
a v a n l i . la poneva in una <i-
luazione d i au lonomia anrhc 
ci i l t i i ralc nci confront i d i Ro
m a . I n a l t re parole un 'opera 
conic IJI Calhlo. composla rial 
crrma«co na tura l i z /a in \ c n e -
z iann Francesco Cat a l i i , potc-
* a na«ccre a meta 'MKl solo 
a V c n e z i a . non certo a Roma 
c n r p p u r c a R r e n z e o nel la 
M i l a n o dominata dapl i spa-
pno l i . 

Perche qucsla CnU%lo. che 
la casa inglcse Arpo p u h h l i -
ca in r r i iz ionc in legrale i n 
«calola rii «Iue rii«chi. e un 'o 
pera dove la sal i ra. 1 h u m o u r . 
la l i rcnzio«i la pcr«ino la fan -
no «la p a d r o n i , r o n f r r c m l n l c 
un saporr r l f l in l lo part icola
re che jriuslifica p icnamente la 
r ipropoMa rii quc- la pagina fi
nora de l tutto riimcnlicata a l -
meno i n I ta l ia (a G l > m l c -
honrne . in In f th i l lcr ra . cssa e 
stala rappre<Pntala con succes
so per due ann i consccul iv i ) . 

I I l ihrc l to e rii talc G iovan 
n i F a n M i n i . a torto ignoratn 
anche riallc storic I c l l r ra r ic mo
no ireltolose (come qucl la ricl 
F l o r a ) : a tor lo . p c r r h r m i 
semhra che non ^i I r a n i rii un 
\ers i f icalore p r o « o l « n o e ha-
nalc . hcn<i rii nn pocla non 
pr i»o rii e^lro rapare rii m i -
ncRi ia rc con finr/za la sua ma
teria in un l ih rc l ln che ahhon-
ria rii i m m a g i n i csi laranl i e 
groitcsrhe ah i lmente mescola-
te con una giusta dose rii pa-
tet ismo. La t rama narra come 
G i o v e , i c e i o t u l l a terra accom-

pagnato da M e r c u r i o , fido ruf -
f iano. conquista travestenriosi 
da D iana la vergine Cal isto, 
mentre D iana stufa niarcia de l 
suo volo d i castita, non vede 
I 'ora d i farsela con E n d i m i o -
n e , non seconda i n questo a l ia 
n in fa L i n f e a , che fa la voce 
grossa in fatto rii mora l i la ma 
poi cerca per mare e per ter
ra d i che soddisfarsi ( « D'atcr 
un caniorlc I io son risolnln 
/ ro^t'esscr gnrlntn *), srie-
gnanclo p e r a l l r o Sat i r ino 
( « p e r c h e garzone srmplire I 
. . . / nncnr crexcenle c picco-
la I porta In coda lencra » ) . 
A l i a fine ci si luetic rii mezzo 
G iunonc . a riifesa ricl d i r i t to 
ma l r imon ia le (« Mopli tnie 
samwlalc. I nni arm pre siam 
foffese c ahbiamn il lorlo; I 
. . . / la nolle nelle pinmc, 
I stanchi rfc* gmti loro, i rei 
mariti I sian sempre sonnac-
nacchinsi e ri%enlili » ) . e Ca
listo a-renrie in cielo ne l le 
vesti riell'Orsa M i n o r e . 

Spesso riisordinata e fret I o-
losa. la musica rii Cat a l i i ( q u i 
real izzala da Raymond Lep-
parr i . che riirigc anche l*e«c-
cuzione con no te \o le compe-
lenza) mo*tra pero «empre n n 
nerho i m c n l i v o c un appro-
fonr i imenlo emol ixo (*ia ne l 
le pasine rii in lonar ionc f lrani-
m a l i r a . <opral iul lo nella par
te rii D i a n a . «ia in qur i l * - a ^ n -
geni i e sa l i r i rhe) che fanno rii-
ment icare ceri i riifelli rii rea-
l i zzar ionc: Jjt Calico si r ive-
la un'opera frc*ca e gori ihi le. 
riall'efficace lagl io teat ra le , e 
po««iamo solo augi i rarr i che 
essa venga presa i n con.MiIera-
zionc anche in I ta l ia ria un d i 
rettore e nn regi«ia capaci rii 
rcsl i lu i r la con tntla la sua ca-
rica corro«i \a e nmana . N e l -
Peri izione riell'Argo «i a m m i -
rano in part icolare le pre«ia-
z ioni rii j a n e l Raker ( D i a n a ) . 
I leana Cot ruha i ( C a l i « i o ) . Ugo 
T r a m a ( G i o \ e ) . James Bow
man (F .nr i imione) . I lugue* 
Cuenori ( l . i n f e a ) . Pe ler Got . 
l l i eh ( M e r c u r i o ) c Janet H u 
ghe* ( S a t i r i n o ) . K«egne I'or-
rhcMra riel Festival rii G l > n -
debourne. 

9* rn. 

se stessa, e l'ambiguita — 
che pu6 diventare strumento 
d'arte — scade semplicemen-
te nell'equivoco. 

Sono da accettarsi favore-
volmente invece II boscimatio 
di David Schickele (cinema 
indipendente americano) e 
Bruno il nero dl Lutz Eisholz 
(Repubblica federale tedesca), 
tutt'e due glrati sostanzial-
mente al margine della pro
duzione ufficiale, il primo con 
l'appoggio deH'American Film 
Institute, il secondo con I fon-
dl deH'Accademia cine-televi-
siva di Berlino, ed entrambi 
imperniati su situazioni ab-
norml dell'attuale societa ca-
pitalistica. Nel Boscimano un 
giovane della Nigeria spen-
menta il razzismo della Cali
fornia denunziando, come cau
se della propria imprepara-
zione politica a quella lotta, 
le colpe del colonialismo da 
cui e nato. In Bruno il nero 
il testimone e un individuo 
considerato asociale e da po-
co dlmesso dal manlcomio 
dove ha trascorso, per l'ab-
bandono della madre, infan-
zia e adolescenza. Una Ger-
mania organizzatissima lo tol-
lera, ma considerandolo og-
getto. Cantando del couplets 
amari, Bruno ravvlsa nel si-
stema attuale le antlche so-
prawivenze naziste: «Quel
lo che si fa qui e una spe-
cle di eutanasia rinvlata »... 

Tino Ranieri 

le prime 
Cinema 

Nel buio 
del terrore 

Si puo proprio dire che J. A. 
Nleves Conde 1 film 11 fa «in 
serie». Difatti, meno di un 
anno fa, il regista spagnolo 
realizzd Dopo di che uccide 
il tnaschio e lo divora con lo 
stesso cast di Nel buio del ter
rore (e cloe: Marlsa Mell e 
Stephen Boyd), per dl piu 
utilizzando in ambedue i film 
situazione e personaggi ana
logic. 

A conti fatti, 1'uno vale l'al
tro, e tutti e due al massimo 
si contendono un primato di 
medlocrlta per il quale cono
scono ben pochl rival!. Nel 
buio del terrore narra di una 
prostltuta un po' lesbica e 
un po' romantica, chiusa nel 
disprezzo per se stessa e per 
la vita che ha scelto. La no
stra protagonista, per6, cono-
sce finalmente l'amore nel ri-
trovare una « collega » passa-
ta ad altre attlvlta, ma sem
pre senslbile al fascino del 
lusso e deH'awentura. Queste 
due donne, fortl deH'intimo 
vincolo che le unlsce, si ci-
menteranno in una spietata 
« caccia all'uomo » di tipo sa-
domasochista. Un fumettone 
colorato all'insegna del cattl-
vo gusto. 
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Sconti ARCI 
per il Festival 

dell'organo 
Comincia domani, con un 

concerto di Jean Langlais che 
esegue musiche di Franck, il 
V Festival internazionale di 
organo. I concerti — dieci in 
tutto — si svolgeranno ogni 
sera alle 21,30, In una dlversa 
chiesa o basilica romana. 

II Festival e organizzato dal-
l'Associazione musicale roma
na. L'ARCI ha ottenuto per i 
suoi soci un notevole sconto: 
il biglietto di ingresso, a co
loro che eslbiscono la tes
sera dell'assoclazione al bot-
teghino, costa, infatti, solo 800 
lire invece di 2.000. 

LUIGI LONGO 
Tra reazione 
e rivoluzione 
Ricordi e riflessioni 
sui primi anni di vita del P.CI. 
raccolti da CARLO SALINARI 
Longo, anche per le domande piu ostiche non si r> 
fugia mai dietro cortine fumogene, in un linguaggio 
cript ico. Va d i r i t to alio scopo. 

GIULIO GORIA . Paese Sera 

II volume ha la forma di una lunga e piana intervista. 
II passato e mescolato spesso ai giudizi sul presente, 
II l ibro e ricco di notizie e d i puntualizzazioni. 

COR RADO STAJANO - Tempo 

Questo l ibro esemplare, offre alle nuove generazioni 
dei comunisti un model lo di dirigente adatto al loro 
tempo e alia loro cultura. 

GIORGIO BOCCA - II Giorno 

La somma di awenimenti ed episodi ricordati e di 
grande ampiezza. Si pu6 dire che ovunque siamo alia 
presenza di materiali inedit i . Patria Indipendente 

Attraverso la riflessione storiografica, che aggiunge te* 
stimonianze e considerazioni critiche sugli anni dalla 
prima guerra mondiale alia fondazione del PCI, si 
delinea un discorso polit ico d'attualita e viene in luce 
la figura del dirigente comunista. 

PAOLO SPRIANO - I'Unita 

II valore del l ibro sta dunque nell'apporto d i r icordi 
inediti e nelle riflessioni che aiutano a comprendere 
i problem! di oggi. A R T U R O COLOMBI - Rinatcita 

IL CALENDARIO DEL POPOLO 
Via Enrico Noe, 23 - 20133 Milano 

controcanale 
INCHIESTA CON PAURA? 

— In sorprendente coinci-
denza con il lancio sul mer
cato cinematografica del film 
II padrino (ucoincidenzan di 
cui parliamo in altra parte 
della pagina) la televisione ha 
uvviato la trasmissione della 
inchiesta di Enzo Biagi, Thril
ling (la cui prima puntata si 
intitola Padri e padrini). II 
programma si svolgera in sei 
parti ed 6 dunque difficile 
esprimere un giudizio senza 
tema di smentite dopo la pri
ma ora di trasmissione. Pos-
siamo tentare. tuttavia, di giu-
dicare il metodo d'analisi ed 
i risultati informativi che e-
mergono fin dall'ascolto dl 
questa prima documentazione. 
Oltretutto, il programma di 
Biagi si presenta come spez-
zato in piii tronconi: le tre 
prime puntate parleranno del
la mafia americana, quindi si 
passera alio spionaggio ed al 
traffico d'armi. Con Padri e 
padrini abbiamo dunque giit 
compiuto buona parte del 
cammino per quanto riguarda 
la documentazione sulla mafia. 

Fatta questa premessa, pos-
siamo dire subito che il pri
mo bilancio si presenta abba-
stanza negativo ed apre preoc-
cupati interrogativi sullo svol-
gimento dell'inchiesta. La ma
fia americana, infatti, non 
6 argomento di primissimo 
pelo: da anni tutta la stamoa 
italiana, il cinema, la stessa 
televisione hanno dato piii vol
te ampie notizie sugli avveni-
nimenti mafiosi piii rilevanti 
e sui suoi piu conosciuti pro-
tagonisti (specie m occasione 
di ogni rimpatrio di «inde-
siderabilin di origine italia
na). La scelta meno originale 
che si poteva fare era, dun
que, ripresentare in una sinte-
si necessariamente monca una 
galleria di « personaggi» che, 
in quanto tali, rischiano di 
restore nei limiti del folklore 
da rotocalco senza far fare 
nessun passo avanti alle cono-
scenze del telespettatore. 

Biagi, tuttavia, ha scelto 
esattamente questa via. Per 
un'ora di trasmissione egli 

presenta rapide «schede» 
biografiche di Al Capone, di 
Albert Anastasia, di Frank Co-
stcllo, di Vito Genovese: e lo 
fa, per di piii, restando nel 
cliche" del raccontino da roto
calco. I personaggi vengono 
presentati in chiave di «ter-
rificante grandezzan alia qua
le si oppone, coti scontata sor-
presa, il loro risvolto «intl-
mo» ed umano (buoni padri 
p qenitori, per i quali si at-
ferma che «caratteristica di 
tutti era l'amore per la fami-
glia »). Ma chi sono e perchi 
sono esistiti questi terrificanti 
e bonari « mafiosi» dei nostri 
anni? 

Anche in questo caso le ve-
rita piii immediate sono state 
dette piii volte: la miseria del-
I'immigrazione italiana, la dif-
ficolta dell'inserlmento, la ne
cessita di « farsi strada » nella 
giungla americana. Sono cli-
chd critici estremamente ov-
vii che hanno piii un tono 
« giustiflcativo » del buon na
me dell'Italia in America che 
non il senso di un'approfondi-
mento critico. In che direzio
ne questa crilica avrebbe do
vuto svolgersi, del resto, lo 
stesso Biagi mostra di sapere 
bene: almeno nella inisura in 
cui. verso la conclusione. cita 
il giornalistascrittore Gau Ta-
lese (italoamericano) che e-
sprime qualche duro e preciso 
giudizio sul capitalismo ame
ricano e sulla sua storia di 
violenza di cui la mafia non 
e altro che un modesto capi-
tolo. Ma Talese k appena qual
che attimino di trasmissione, 
di fronte al dilagare di altre, 
edulcorate o falsificanti offer-
mazioni (fra cui una citazione 
di Nixon sull'America paese 
di liberta che, francamente, ci 
poteva essere risparmiata'). Si 
direbbe quasi che I'inchiesta 
abbia paura della realta che 
rischia di scoprire non appena 
forzi un po' la mano. Vedremo 
in seguito quanto questa pau
ra sara destinato a pesare sul 
complesso di Thrilling. 
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oggi vedremo 
MARE APERTO (1°, ore 19,15) 

La nona puntata della consueta rubrica dedicata al mare 
esamina l'incremento costante del numero dei pescatori spor-
tivi muniti dl equipaggiamento professionale. Questi pescatori 
occasionali, ma pluttosto smaliziatl hanno preferito alnmpiego 
della canna con la lenza quello di mezzi dl piu sicuro rendi-
mento. II masslccio uso dl questi ultimi permette un esteso, 
ulteriore sfruttamento del fondali, accentuando il processo di 
estinzione della flora e della fauna marine. 

TRIBUNA POLITICA (1% ore 21) 
Con il dibattito di stasera fra 11 Partito Comunista Italiano 

e la DC riprendono le trasmissioni di «Tribuna politica », che 
furono sospese per consentire la messa In onda di «Tribuna 
elettorale ». 

FESTIVALBAR '72 (l°,ore 21,30) 
Va In onda stasera la registrazlone della serata conclusiva 

del « Festivalbar '72 » che, com'e noto e stato vinto dalla giovane 
cantante Mia Martini, la quale ha presentato il «gettonatissi-
mo » Piccolo uomo. Ai posti d'onore si sono classificati Adriano 
Pappalardo e i Dik Dik: e questo, indubbiamente, il sintomo 

di un rinnovamento. giacche sia la Martini, sia Pappalardo non 
sono clienti abituali delle «Hlt Parade». Purtroppo, tale rin
novamento § soltanto parziale, perche i nostri giovani. In so-
stanza, non fanno altro che proporcl i soliti temi, anche se in 
una salsa un tantino piu accettabile. 

GULP! (2°, ore 21,15) 
SI apre questa sera una rassegna televlsiva in dodicl pun

tate dedicata ai fumetti, con la presentazione di due perso
naggi ormai noti agli appassionati dei a comics»: 11 Signor 
Rossi di Bruno Bozzetto e Nick Carter, un personaggio creato 
dalla fantasia del bravo Bonvi. 

TUTTE LE DOMENICHE 
MATTINA (2°, ore 21,30) 

Sergio Endrigo debutta come attore in questo telefilm rea-
lizzato da Carlo Tuzii. Tutte le domeniche mattina narra le 
vicende di una coppia dl emigrati itaiiani a Zurigo costretti ad 
affrontare una realta ancora peggiore di quella fin troppo av-
vilente a cui sono sfuggiti. 

programmi 
TV nazionale 
10,00 Programma cinema

tograflco 
(Per la sola zona di 
Bari). 

17,45 La TV del ragazzi 
« Cinema e ragazzi». 

19,15 Mare aperto 
Nona puntata. 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

2030 Telegiornale 
21.00 Tribuna politica 

Dibattito a due tra 
il PCI e la DC . 

21^0 Festival bar 72 
RegUtrazione della fi
nale della LX Ras
segna del juke-box. 

Presenta Vlttorio Sal-
vetti. 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 Gulp 

Prima puntata di un 
originale programma 
televisivo esclusiva-
mente dedicato ai fu
metti. 

2130 Tutte le domenichs 
mattina 
Telefilm. Interpreti: 
Sergio Endrigo, Lu-
dovica Modugno, An-
tonello Campodifio-
ri. Maria Monti. Vi
to Cipolla, Blagio 
Pelligra. Regia di 
Carlo TuziL 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO - Ore: 7, 
t , 12, 13. 14. I S , 17. 20 • 
23; 6: Mattotino musical*; 
6,30: Corso di linfua te4**ca; 
6,54: Almanacco; 8,30: L« 
caraoni del mattina; 9,1 S; Vol 
cd io; 11.05: • Mefistofele », 
opera in un p.-oto»o, quattro 
atti a an eptloao (da Coetht) . 
Teste e musica di Arriao Boi-
to; 12,10-. Via col disco!; 
13.15: Recital: Milva-Frank Si
natra; 14: Zikaldono italiano; 
16: Proeramma per I rafazzl; 
16,20 Per voi l ioranl - Estate; 
16.20: Come e perche; 16,40: 
I tarocctti; 16,55: I I eioco nel
le parti; 19,30; Toajoors Pa
ris; 20,20: Quando la sente 
canta; 2 1 : Tribuna politica. Di-
•attito a doe: DC-PC I; 21,30: 
Musica 7 . panorama di vita 
musicale; 22,20: Andata e rl-
torno: 23.10: Concerto del Trio 
Ferraresi-Fitippini-Caniito. 

Radio 2" 
CIORNALE 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 a 22,30; 
6t II mattinleret 7,40: Ruon-
•iomo: 8,14i Musica espresso; 
8,40: Suonl • color! dell'orche-
strtj 9,14; I tarocchli 9,50» 
e Piccolo mondo antlco», 41 

Antonio foyaaato; 10,05: Can-
zoni per tutti; 10,35: Aperto 
per ferie; 12.10: Trasmissioni 
refionali; 12.40: Alto eradV-
mento; 13.50: Come e perche; 
14: 5u di siri 14,30: Trasmis
sioni regionali; 15: Discosu-
diwro; I S : Cararai; 18: Gira-
disco; 18,30: Long playing; 19: 
The pupil; 20 ,10: Andata e r i -
terno; 20,50: Supersonic; 
22.40: « L'eredita della Prio-
ra », di Carlo Alianello; 23,05: 
Donna '70; 23,20: Musica leg-
gera. 

Radio 3° 
On 9,30: •emrenute In Ita

lia; 10: Concerto di aperture; 
11,15: Tastier*; 11,45: Musi
che italiane eToggi; 12.20: I 
maestri deU'interpretailono; 13: 
Intermezzo; 14: Do* voci, do* 
epoche: Mesxosoprano Gaariel-
la •esanxonl e Grace •umbryi 
14.30: I I disco in vetrina; 
1S.10: Musica dl W . A. Mo
zart; 15,30: I I Novecento sto-
rico; 16,30: Pagine planistiche; 
17,20: Fogll d'alaum; 17,33: 
Appuntamento con Nunzlo Ro-
tondoj 18: Musica leejerai 
18,30: Musica dl P. J. Haydn; 
18.45: Pagina aperta; 19.13: 
Concerto dl ogni sera; 20.1 Ot 
« Maria Antonietta >. Trage-
dla In tra aHI 41 Vtrrort* W 
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