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II cinema latino-americano a Pesaro 

Cronache di 
un massacro 

II film di Jorge Cedron ricostruisce la tragica vicenda di alcuni operai 
trucidati per ordine dei gorilla argentini in un immondezzaio di Buenos 
Aires — Opere del Brasile e del Cile sullo schermo della rassegna 

Dal nostro inviato 
PESARO. 16 ' 

L'ultima parte della rasse
gna di quest'anno e rivolta 
alle clnematografie latino-
americane e aggiorna sugli 
svlluppi socialpolitici del 
«terzo mondo» di cul I film 
Bono manifestazione. La va-
rieta di tono e notevole e 
cosl pure la condotta ldeolo-
glca delle singole opere. Qua 
e la incontriamo una mentali-
ta adombrata, meno parteci-
pe, rilassata nell'apologo. Al-
meno nei primi saggl veduti, 
la forza dell'immaginazione 
(sempre intendendo immagina-
Bione in lotta) risulta di gran 
lunga inferiore a quella del 
documento diretto e comun-
que tarda a far corpo con es-
sa secondo l'insegnamento 
dell'Ora dei forni, che qui a 
Pesaro fu l'ammirevole sco-
perta di quattro anni fa. 

Non che 1 « forni» sudame-
ricani siano spent!. Lo prova 
11 fatto che il film argentine 
presentato ien, Operazione 
massacro di Jorge Cedron, 
non e ammesso nei circuiti 
del suo paese e lncontrera 
con la censura le stesse dif-
ficolta della pellicola di Sola-
nas. cioe dovra essere proiet-
tato praticamente alia mac-

chla, nei clrcoll slndacali, nel-
le sale periferiche, ecc; «E 
se la pollzia lo viene a sape-
re — commenta Rodolf Walsh, 
autore del soggetto — si por
ta via il film e la gente ». E" 
pensabile pure che molti degli 
attori, dopo questa presta-
zione. perdano il loro lavoro 
in TV e nei cinema. 

Quando si intraprende un 
compito su simili basi e lo 
si porta a termlne, evidente-
mente il prezzo pagato non 
deve calcolarsi puramente in 
moneta estetica. Operazione 
massacro e in primo luogo at-
testazione politica e come ta
le rivendica la nostra atten-
zione. Tratto dal libro di 
Walsh, rievoca un epLsodio 
avvenuto nei 1956, allorche si 
tento con un colpo di stato di 
riportare al governo il gene-
rale Peron. rovesclato un anno 
prima. L'azione falll e fu sof-
focata nei sangue. Venendo 
meno ai principi della costi-
tuzione, che aveva abolito la 
condanna a morte per reati 
politici, Aramburu e Rojas 
fecero fucilare non solo i capi 
della cospirazione, ma anche 
— senza processo e di nasco-
sto — un gruppo di operai 
peronisti disarmati che s'era-
no riuniti per ascoltare alia 

Nutrite relazioni al 
Convegno sul cinema 

PESARO. 16 
II Convegno sul cinema ita-

liano, il cui inizio e stato 
rinviato da ieri a stamane. ha 
dato conferma della capacita 
di attrazione che la Mostra 
di Pesaro, pur nella sua pre-
sente fase di veriflca critica 
e autocritica. continua a eser-
citare nei confronti delle for
se politiche e cultural! inte-
ressate al fenomeno cinema-
tografico. A Palazzo Comuna-
le. il dibattito si e aperto in 
una sala affollatLssima, soprat-
tutto di giovani: animator! 
culturali. esponentl del movi-
mento studentesco di varie cit
ta. autori, critici nostrani e 
stranleri. Una nutrita serie 
di relazioni. tali per ampiez-
za e per qualita da costituire 
il progetto di un denso volu
me, ha fornito le linee di 
sviluppo della discussione, an
che se questa ha poi sofferto 
di deviazioni e dlvagazioni 
non sempre allettanti. 

Umberto Rossi, col suo Viag-
gio all'intemo del mercato, ha 
offerto un'analisi vasta e ap-
profondita del cinema come 
fatto economico-industriale, so-
ciale e quindi culturale. Mino 
Argentieri, Andrea Melodia e 
Callisto Cosulich hanno af-
frontato 1 temi, rispettivamen-
te, della Produzione indipen-
dente. del Circuito «alternati
ve » e dell"Intervento pubbll-
co. Altre relazioni su temi an
che piu specifici, la cul trat-
tazione completava In modo 
piuttosto esauriente il quadro 
dello stato attuale del cinema 
in Italia, recavano le firme di 
Mo rand o Morandini (II vec-
chio e il nuovo nella produ
zione moderna), di Adelio Fer-
rero (II cinema d'intervento), 
di Umberto Silva (Avanguar-
dia e sperimentalismo), di 
Francesco Calderone (II cine
ma apopolaren). II Convegno 
proseguira e si concludera 
nella giornata di domani. 

Nelle spire di 
un incantesimo 

Cominciano domani le riprese di c The Devil and the dead • 
( i l l Diavolo e il morto>) di Mario Bava, un film dell'orrore che 
narrera la storia di una gio vane donna viltima di un incan-
tfsimo che la porter* fiiori del tempo; ne saranno interpret! 
Sylva Koscina (nella foto), Elke Sommer, Telly Savalas, Alida 
Valli, Alessio Orano, Gabriele Tinti • altri attori nei ruoll 

radio il proclama del nuovo 
governo. Li abbatterono in un 
deposito di immondizie nei 
sobborghl di Buenos Aires. 

Utllizzando, come gia So-
lanas, spezzoni di documenta-
ri e cinegiornali; inframmez-
zando alle facce e alle insegne 
del potere internazlonale do-
minante in Argentina (l'lnse-
gna della FIAT accanto a 
quella della Ford e della Ge
neral Motors) la ricostruzlo-
ne di quella notte del giugno 
1956, fino al dettagli maca-
bri e sanguinosi; richlaman-
do l'lmpressionante testimo-
nianza « vivente » deH'operaio 
Julio Troxler scampato alia 
strage e dato per morto sui 
cumuli dl spazzatura, il grup
po cinematografico di Jorge 
Cedron riporta in luce una pa-
gina disonorante della ditta-
tura sudamericana. Come sem
pre in questi casi, la cronaca 
autentica soverchia le sequen-
ze «drammatizzate», dialo-
gate, di semplice arricchi-
mento emotivo. Le une e le 
altre comunque, nonostante 
la sincera passione che le ani-
ma, non riescono a dire una 
parola chiarificatrice sul com-
plesso problema del peronl-
smo, oggi nuovamente in vi
sta sugl: scacchleri politici del 
Sud-America e tuttora molto 
arduo a definirsl. II peroni-
smo argentino e una classe, 
non un partito o un movimen-
to, dice nei film 11 o vero » Ju
lio Troxler. Ma gli autori Ce
dron e Walsh non sembrano 
completamente dello stesso 
parere. In una intervista del 
giornale comunlsta uruguaya-
no Marcfia hanno dichiarato: 
a II peronismo e qualcosa che 
cambia a seconda dell'epoca. 
Giunge al potere come movi-
mento policlassista e come ta
le lo esercita. E" policlassista 
nei periodo del potere o nella 
prospettiva del potere. Nella 
sconfitta invece il peronismo 
e operaio. soltanto operaio. 
Quando il peronismo e scon-
fitto si eclissano I generali, gli 
imprenditori e 1 senatori. O si 
strappano le vesti o giurano 
di non esser mai stati pero
nisti ». 

Decisamente male 6 stato 
accolto il film brasiliano San 
Bernardo di Leon Hirszman, 
che, sulla scorta di un roman-
zo di Graciliano Ramos, de-
scrive la metamorfosi di un 
bracciante in latifondista e 
della sua frustrazione di uomo 
povero in feroce sospettosita 
di uomo ricco. La smania di 
possesso del personaggio si 
trasferisce dalle cose agli es-
seri umani e provoca infine la 
morte della moglie. Indicativa 
soprattutto da un punto di 
vista psicologico pud apparl-
re l'autoanalisi del protago-
nista, che in prima persona e 
sotto forma di rozzo diario 
ripercorre la propria vita ri-
conoscendosi fallito: perche 
anche in quest'ultimo collo-
quio con se stesso la sua or-
mai immutabile condizione di 
«proprietario» lo induce a 
mentirsi, a crearsi intorno un 
mondo di finzioni che ma-
scheri le personal! responsa-
bilita. Era owiamente inten-
zione del regista ampliare i 
significati del ri tratto umano 
verso piu important! dati di 
comportamento sociale. di 
classificazione storico-econo-
mica. Pero il grosso tratto 
narrativo. che ondeggia dal 
naturalistico al panico e ' si 
affida principalmente all'enun-
ciato, insomma il monologo, 
lasria irrisolto il film abban-
donandolo alia sua origine rc-
manzesra (e forse tradendo 
anche questa). 

II terzo film e cileno. ma 
prodotto da Alberto Luna e 
Roberto Savio per la RAI-TV 
italiana. S'intitola Nessuno dis-
se nulla e si esaurisce in una 
bizzarria dai molti echi ri-
conoscibili, in cui si mischia 
no fumisterie vecchie e nuove 
di derivazione europea ma an
che — ed e il lato piu diver-
tente — la volonta di carica-
turarle nei momento stesso 
in cui si sfruttano, con sar-
casmo annientante e impteto 
so. Questo di Raul Ruiz e fil-
metto bighellone, « vitellone », 
colmo fino all'orlo di tutti 1 
sogni del pigro. Ma quasi rie-
sce a imbrogliarci, raccontan-
do la pittoresca noia dei re-
cinti intellettuali. uguale sotto 
tutte le latitudinl; ed e dif
ficile stabilire dove essa fini-
sca e dove cominci quella 
dello spettatore. 

Tino Ranieri 

Nei « Racconti di Canterbury -.J 

La desolazione dietro 
il piacere di narrare 

Nei f i lm, giunto sugli schermi ifraliani, Pasolini continua con 
coerenza ed efficaci risultati il discorso esistenziale sui bisogni 
e sugli impulsi elementari dell'uomo avviato col « Decameron » 

Con / racconti di Canter' 
bury, che giunge sugli scher
mi delle grandl citta italta-
ne dopo la vittoria al Festi
val di Berllno ovest, lo scor-
so lugllo, e la recent© presen-
tazlone in « anteprlma » a Gra-
do, Pier Paolo Pasolini prose-
gue il discorso inlzlato con 
il Decameron, e destlnato a 
contlnuare con le annunciate 
Mille e una notte. Un discor
so esistenziale suU'uomo del 
Medioevo, che non e necessa-
riamente per lul l'uomo dl 
un determlnato periodo sto-
rico, ma una sorta dl tlpologia 
ricorrente da epoca a epoca: 
l'essere umano rldotto al suol 
bisogni e Impulsi elementa
ri, al tetro o ilare buio delle 
sue viscere; un mondo nel-
l'insleme cupo e corrusco, con 
rari spazl dl chiarore, e dove 
a splendere di tinte lucent! 
e soprattutto 11 denaro, me-
dlatore del elbo e del sesso. 

L'autore del Racconti di 
Canterbury, 1'inglese Geoffrey 
Chaucer, nacque tra il 1340 
e il 1345, morl nell'anno 1400; 
fu dunque contemporaneo dl 
Giovanni Boccaccio e ne su-
bl l'influenza (sebbene si dl-
scuta ancora, tra gli studiosi, 

in che mlsura e per quail 
vie dirette o indlrette eld sla 
accaduto), cosl come trasse 
ispirazione da varie fontl del 
continente, francesl soprattut
to. Lo schema e quello del 
Decameron: le novelle (solita-
mente in versi) che formano 
l'opera, peraltro incompluta, 
si fingono narrate da diverse 
persone, che le circostanze 
hanno indotto a farsl com-
pagnia. Qui si tratta. In par-
ticolare, d'un pellegrinaggio al
ia cattedrale dl San Tomma-
so. il cui itlnerarlo verrebbe 
ad essere alleviato da quel 
racconti. La « cornice » e sta-
ta scarnlta all'osso, pero, da 
Pasolini: e lo stesso regista, 
nei panni dl Chaucer lmpe-
gnato nella stesura del suo 
lavoro, finlsce per fungere da 
legame tra gli otto episodl pre-
scelti per la versione clnema-
tografica. 

Ed eccone, In successione 
e in sintesi, gli argomentl: 
l'anziano Gennalo sposa la 
giovane Maggio; lul dlven-
ta cieco, lei ne approfitta per 
tradirlo, e. quando lui rltrova 
la vista per intervento divl-
no, lei ottiene a sua volta la 
grazia di una lingua sciolta, 

Musico contemporaneo a Venezia 

Rare le novita 
e male curate 

Sempre meno pubblico segue i concerti del Festival 
Le ultime baflule dedicate a classici ormai affermali 
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II Festival si vuota. Plan 
piano se ne va quel pubbllflo 
artefatto che, nei priml gior-
ni, gli dava una falsa appa-
renza di vita. Negli ultlml 
due, siamo tornati agli anni 
peggiorl e rorchestra del Tea-
tro La Fenice ha suonato da-< 
vanti ai palchi mabitati e 
alia platea semideserta. La 
ragione e abbastanza eviden-
te: un Festival si regge tulle 
novita; qui a Venezia, invece, 
si procede a forza di weper-
torio e dl repllche. Tanto per 
dirla statisticamente, nei con
certi di ieri e oggi. su sedicl 
pezzi ben dieci appartenevano 
ai classici che ognuno pud 
ascoltare normalmente In sta-
gioni normal!. 

Cosl, il pomeriggio della 
London Sinfonietta si distin-
gueva per la eccezlonale abl-
lita esecutiva, ma tra Stra-
vinski e Schoenberg si liml-
tava ad inserire 11 gradevole 
Concerto da camera di Ligetl 
recentemente ascoltato a Mi-
lano e un insignificante «duo» 
per piano e violino (Gemini) 
dello spagnolo Roberto Ge
rhard di accademlca fattura. 
Pol, per cambiare, e'e stata 
una amattinatan del Trio di 
Trieste che ha elarglto tre 
vecchi lavorl di Casella, Ghe-
dini e- Charles Ives 'a- una 
sparuta pattuglia di volontari. 
Infine, in serata, ancora Ca
sella (A notte alta, poco piu 
d'una pagina d'album per pia
no e orchestra). Gian France
sco Malipiero col famoso Con
certo della macchina oltre 
alio scanzonato Boeuf sur le 
toit di Malipiero che, mezzo 
secolo or sono. scandalizzava 
i pariginl. 

Procedendo come un turista 
sfaccendato che, ad ogni pas-
so, si ferml davanti alle ve-
trine degli antiquari. il Fe
stival presenta in modo incer-
to anche quelle rare novita 
cui dovrebbe dedicare le ml-
gliori cure. Poca gente. cre-
diamo. e riuscita a capir qual
cosa del Canto d'autunno di 
Edison • Denisov, sia per la 
scomparsa del soprano titola-
re fsostituita all'ultimo mo
mento da una collega che leg-
geva praticamente a prima 
vista) sia per le conseguenti 
incertezze dell'orchestra. Ave-
vamo ascoltato il lavoro lo 
scorso anno al «Maggio» di 
Zagabria e passiamo assicura-
re che e tutt'altra cosa. De
nisov (nato a Tomsk nei 1929) 

Successo della lotta dei lavoratori 

Riassunto il diriqente 
sindacale della Metro 
La Metro-Goldwyn Mayer e 

stata costretta dal l'azione di 
pressione e dl lotta dei lavo
ratori a revocare 11 provocato-
rio licenziamento del rappre-
sentante sindacale d'azienda. 

Ne danno notizia. in un co-
municato. le organizzazioni 
sindacali a concluslone di una 
riunione tra le parti che ha 
portato alia firma di un ac-
cordo che sancisce, appunto. 
1'annullamento della Iettera di 
licenziamento e riconferma il 
diritto del Iavoratore ad assol-
vere le sue funzionl di rap-
presentante sindacale nella 
azlenda, 

nei sottolineare rimportanza 
del risultato raggiunto, ricor-
dano come esso sia stato con-
seguito grazie alia lotta Intra-
presa da tutti i lavoratori del-
cinema, con alia testa quelli 
delle aziende di sviluppo e 
stampa (che avevano deciso 
di bloccare la lavorazione del
le pellicole della Metro), del 
doppiaggio. dell'esercizio cine
matografico (che avevano 
preannunciato lo sciopero del
le sale contro la programma-
zlone del film della societa a-
mericana) e del nolegglo (che 
avevano proclamato una so-

Nel comunioato 1 aindacatl, spenslone generale del lavoro). 

appartiene a quel gruppo di 
musicisti sovietici che cer-
cano una strada propria tra 
l'avanguardia occidentale e la 
tradizione locale. Questo Can
to d'autunno. su testi di Bau
delaire lspirati alia tristezza 
della notte, ci porta in un 
clima crepuscolare intessuto 
di lievi trasparenze sonore, di 
morbidi tocchi impressionlsti 
inaCIditl 'ahirarmonia moder
na. AlFesecuzione quasi tutto 
e scomparso senza rimedio. E' 
un peccato. 

Le altre novita erano rag-
gruppate iersera nei concerto 
dedicate a Donatoni e alia 
sua scuola. Donatoni (Verona, 
1927) e oggi una delle piii 
forti personalita nei campo 
musicale. Tanto forte che 
neppure la teorizzazlone del-
l'impossibilita di far musica 
gli ha impedito di produrre 
alcune opere vitali. Una ulte-
riore prova di questa robu-
sta natura e il pezzo intito-
lato Sezioni (Invenzioni per 
orchestra), composto nei '60 
e — chissa perch6 — arriva-
to soltanto ora in Italia. 

H titolo illustra bene il con-
tenuto; airingrosso esso ap-
pare come una successione di 
operazioni di scomposizione 
e ricomposizione: la materia 
esposta nella prima parte vie
ne poi divisa in frammenti 
tra vari gruppi orchestrali per 
ritrovare una unita nei finale. 
H tutto ha una contenuta vlcr 
lenza, una drammatica ag-
gressivita sottolineata dalla 
rottura del discorso. 

II medesimo sistema regge 
anche To Earle two per dop-
pia orchestra. Tradotto in ita-
liano il titolo signifies A Earle 
due e contiene la dedica al 
compositore americano Earle 
Brown di un secondo esperi-
mento di scomposizione ste-
reofonica. II primo tentativo 
era una semplice ed elemen-
tare contrapposizione di ac
cord! per due gruppi stru-
mentali. Questo e piu com-
plesso e meno casuale: le 
cellule sonore contengono 11 
germe di una forma determi-
nata che tende a combinarsi 
(e talora vi riesce) in un di
scorso continuo. Forse l'effet-
to riuscirebbe mageiore se le 
due fonti del suono fossero 
divise nello spazio e non rag-
gruppate sul medesimo pal-
co dove tendono a fondersi. 
Nelle condizioni in cui 1'ab-
biamo ascoltato. il lavoro ap-
pare sostanzialmente unifor-
me nell'ostinata ripetizione di 
minuscoli frammenti secondo 
un sistema che e anoor quel
lo del precedente Sezioni spin-
to alle estreme conseguenze. 
Ripetizione di tecniche che, 
nonostante VabilitA dell'auto
re, tende alia formula per-
dendo per via la tensione in
terna, la ricchezza di inven-
zione del miglior Donatoni. 

I guai del metodo. presentl 
nei maestro, sono ancora piii 
deleteri negli alltevl — Ales-
sandro Gorli e Davide Anza-
ghi — di cui sono stati ese-
euiti ! recenti prodotti. Sia 
Viveka del Gorli sia Lituraia 
deW'Anzaahi si rifanno al me
desimo metodo di sminuzza-
mento della materia musica
le per approdare a una sorta 
di limbo sonoro in cui tutto 
e egualmente Immerso In una 
nebbia iridescente. Composi-
zloni ben fatte. sorrette da un 
gusto strumentale raffinato. 
ma troppo legate a un mo-
dello programmaticamente ne-
gatlvo per vivere di vita pro
pria. Seguire un maestro so
prattutto nei momento in cul 
attraversa una crisl. pud es
sere molto pericolo^o. Comun
que si tratta dl giovani 
(Gorli e addirittura glovan's-
simo: 24 anni) che hanno tem
po per trovare una propria 
strada. Cordlall. per tutti, gli 
applausi. 

Rubens Tedeschi 

che le consente dl accomoda-
re la realta a suo modo. Un 
diavolo venuto in terra osser-
va con distaccata curioslta le 
lussurie e le nefandezze degli 
uomini; si accompagna a un 
individuo che vlve dl rlcattl 
ed estorsionl, e lo trascina poi 
via con se all'inferno, esau-
dendo la maledizione di una 
povera donna. Un sorridente 
perdigiorno vive dl espedlen-
tl e combina guai; sara mes-
so alia gogna, ma sempre can-
tando. Un giovane si gode 
la moglie del padron dl ca-
sa, e si beffa d'un rlvale me
no fortunato, che gli ricam-
bla tuttavia a usura lo scher
zo fattogli. Una divoratrice dl 
mariti impone la sua autorita 
anche al piu recalcltrante dl 
essi. Due student!, frodati e 
dileggiatl da un mugnaio, si 
rivalgono, con ben corrlspo-
sta letizia, sulla figlia e la mo
glie d! lui. Tre ragazzi trova-
no un tesoro: due tramano 
contro 11 terzo, che a sua vol
ta s'mgegna di eliminarli; 
morranno tutti, atrocemen-
te, Un avido fratacchione e 
nondotto a vedere quale e l'in-
degno luogo In cui vengono 
accolti i suoi pari, nell'aldila. 

Elemento unlflcatore do
vrebbe essere quel « piacere dl 
narrare» dl cui si parla al 
termine, e che invoglierebbe 
anche a considerare questi 
Racconti di Canterbury sotto 
il profilo di un nobile edc-
nismo, quasi come raggiungi-
mento di una forma in se con-
clusa, la quale placa e soddi-
sfa i torment! della creazio-
ne, senza insinuare dubbl ul
terior!. E e'e un rischio e un 
margine dl tale atteggiamen-
to nei film, con momentl dl 
raro vlrtuoslsmo compositivo, 
sostenuto da sapid! riferimen-
ti pittoiici, che la fotografia 
a colori di Tonino Delll Colli, 
la scenografia di Dante Fer-
retti i costuml di Danilo Do-
nati corredano a meraviglla; 
e con estrosita giocose, come 
nei pezzo incentrato su Ni-
netto Davoli, e intessuto dl cl-
tazioni-omaggio a Chaplin e 
ad altri grandl del comico. 
Ma gi&, a far da spia all'al-
tra e specifica natura dell'au-
tore, desolata e notturna, e'e 
la singolare connesstone tra 
le immaginl e il sonoro, con 
quelle stridule Intonazioni 
dialettali (dell'Italia del Nord, 
per la maggior parte), che vo-
lutamente turbanq.la pqHtei-, 
za della figurazione,- introau-' 
cendovl come uri motive dl al-
larme. un segnale di pericolo. 
Effetto «stranlante». diremmo, 
che ha la sua migliore appll-
cazione nei racconto del diavo
lo e in quello del tre ragazzi: 
due vicende scellerate, perfet-
tamente congenial! anche al 
Pasolini scrittore, e da lul sl-
gnoreggiate, dalla pagina alio 
schermo, con mano magistra-
le, anche nella crudezza e nel
la scabrosita delle situazionl 
d'avvio. Basterebbero questi 
esempi — ma vi sono altri 
aspetti molto notevoli nella 
rappresentazione complessiva, 
che il pubblico sapra scoprl-
re da se — per certificare il 
valore della nuova fatica pa-
soliniana. e per sottrarla vuol 
alle calunnle dei moralist! lpo-
criti vuoi alle inquletudlni piu 
legittime di quanti possano 
temere nell'autore uno sca-
dimento dello stile in manle-
ra, o un raggelarsl della ten
sione artistlca nella sicurezza 
di un pur sempre ardito dise-
gno spettacolare. 

Tra i numerosl attori' rl-
corderemo (col gia citato Ni-
netto Davoli) almeno Franco 
Citti, superba maschera di 
creatura infernale e tutta ter-
restre, Hugh Griffith. Josephi
ne Chaplin, Alan Webb. Laura 
Betti. E, tra 1 «doppiatori». 
una voce d'eccezione. quella 
di Eduardo De Filippo. 

Aggeo Savioli 

Pubblicitd 
illegale: la 

RAI parla e 
non convince 

«Caro dlrettore, a proposl-
to dell'artlcolo "Thrilling d'at-
tualita alia Ral" pubbllcato 
stamanl dal Suo giornale, Le 
facclo presente che la messa 
in onda della trasmlssione dl 
Thrilling dl Enzo Blag! era 
prevlsta fin dal maggio scorso 
quando nessuno conosceva la 
data della presentazione in 
Italia del film II padrino. La 
prego di prendere atto di que
sta smentita ai sens! della 
legge sulla stampa ». 

Cosl il capo delVUf/icio 
Stampa della Rai risponde al
ia nostra segnalaztone sulla 
straordinaria coincidenza fra 
il lancio italiano di un film 
hollytooodiano (lancio che vie
ne eseguito in modo partico-
larmente clamoroso, impe-
gnando ben sette citta con-
temporaneamente ed aumen-
tando i prezzi dei biglietti nei-
Vintento di raggiungere un 
incasso record e segnare una 
svolta nella storia del mer
cato cinematografico) e il con-
tenuto di una «inchiestan te-
levisiva. Una inchiesta, occor-
re ripeterlo, che alia sua se
conda puntata — ventiquat-
tro ore prima del massiccio 
debut to del film — si apririt 
con una lunga seguenza dedi-
cata, in termini elogiativi, 
propria alta pellicola in que-
stione. 

Sono oltre due mest che 
chiunque si occupi di cinema 
sa che il 21 settembre sara 
per U padrino il giorno del de-
butto; da sempre, chiunque si 
occupi di televisione, sa che la 
Rai non va troppo per il sot-
tile quando e necessario (so-
litamente per ragioni di cen
sura) spostare la data di un 
programma, anche se annun-
ciata ufficialmente (perfino 
quando sia stata stampata sul 
Radlocorriere). Anche se, co
me si afferma la dedsione di 
trasmettere Thrilling in au-
tunno (periodo comunque piii 
che presumibile del lancio ita
liano di n padrino) e stata 
presa a maggio. la Rai avreb-
be avuto comunque due mest 
di tempo per modificare op-
portunamente questa decisio-
ne «interna n. Non lo ha fat
to. E si & comportata, quan-
to meno. con imperdonabile 
ed insolita leggerezza fino a 
lasciar configurare un caso 
oggettivo di pubblicita indi-
retta. E' su questo punto, e 
non altro, che occorre un chia-
rimento. 

Di coincidenza in coinciden
za, infatti, tutto pud diventar 
lecito anche se resta illogico. 
Compreso il fatto. ad esempio, 
che nelle prossime settimane 
(quelle in cui U padrino sara 
impegnato nella caccia all'in-
casso record) la Rai immette-
ra sui teleschermi una «per
sonate » dedicata all'attore, 
Marlon Brando, • protagonista. 
appunto del film hollywdodia<-' 
no. E' la prima volta, se non-
andiamo errati. che un attore 
nei pieno delta sua attivita 
commerciate gode di un cosl 
vistoso sostegno critico televi-
sivo: e sia ben chtaro che con-
sideriamo irrilevante sapere 
che il ciclo su Marlon Brando 
e stato deciso tre. quattro o 
cinque mesl fa. 

Dimissionario 
il presidenfe 

del SNGCI 
Gino Vlsentinl ha rassegna-

to le proprie dimissioni dalla 
carica dl presidente e da so
cio dal Sindacato nazionale 
fliornalistl cinematograficl ita-
iani (SNGCI). 

La decisione di Vlsentinl, In-
forma un comunlcato del 
SNGCI. e stata presa <t a cau
sa della precipitosa pubblica-
zione del risultati definitivl 
de! nastri d'argento 1972 da 
parte di un quotidiano roma-
no della sera, pubblicazione av-
venuta undici giorni dopo lo 
spoglio delle schede presso 11 
notaio Albano di Roma. La 
Giunta esecutiva — continua 
il comunlcato — dopo aver 
respinto le dimissioni del col
lega Visentini, ha dovuto con 
rammarico prendere atto della 
loro irrevocabilita ». 

le prime 
Cinema 

Maddalena 
A distanza di alcuni anni 

dalla sua realizzazione. ap-
pare soltanto oggi sui nostri 
schermi — e particolarmente 
in sordina — questv opera 
italiana» di Jerzy Kawalero-
wicz, autore di primo piano 
della seconda generazione po-
lacca. 

Maddalena e la parabola 
evidenziata di un giovane pre-
te in conflitto fra progress!-
smo terreno e divino mistici-
smo. alia ricerca del proprio 
io — frantumato dalle verita 
distorte deH'uffizio — turbato 
dall'esasperante presenza di 
Maddalena, donna « vissuta » e 
fragile bambina al tempo stes
so. Maddalena simbolizza la 
a condizione umana» nella 
piii pagana delle accezloni, 
mentre la fede del prete non 
raggiunge mai le necessarie 
veriflche. L'urto si risolve In 
un reciproco annientamento, 
a conclusione di innumerevo-
Ii frustrazioni sadomasochiste. 

Non si capisce proprio do
ve sia diretto Kawalcrowicz, 
che pure cl aveva dato le pre-
gevoli atmosfere di Madre 
Giovanna degli angeli; Mad
dalena, infatti, vive di un'in-
trospezione pslcologlca strut-
turata con eccessiva supcrfi-
cialita, e i personaggl appalo-
no fragill, quasi frotteachl dl-

sponibili a qualsiasi soiuzione. 
Girato su vuoti primi piani, 
il film e interpretato da un 
efficace Eric Woofe e da una 
Lisa Gastoni goffa ed ine-
spressiva. 

Metti lo diavolo 
tuo ne lo mio 

inferno 
«Venite tutti, o forestierl, 

a Montelupone, ove si pecca 
"bene e cl si pente meglk)». E' 
questo il motto di un frate 
erotomane piuttosto intrapren-
dente che, spalleggiato da un 
signorotto toscano. trasforma 
il villaggio suddetto in una 
piccola Las Vegas mediceva-
le, incrementando il turismo 
grazie a procaci meretrici e 
locande extra lusso. 

Questo ultimo reslduo del-
1'ondata «decamerotica» su-
pera tutti in idiozi.% disgusto 
e volgarita. E non e'e nem-
meno da sperare neiresauri-
mento del filone, giacche 1 
nostri produttori-norcini si 
apprestano all> operazione 
Canterbury» Bitto Albertlnl 
e il violentatore di turno del 
povero Boccaccio, mentre fra 
i genericl di primo ruolo 
«emerge» Margareth Rose 
Kell. 

vice 

Rai v!7 

controcanale 
PENSIONE TEMPORANEA? 

La nuova serie dei telefilm 
polizleschi dedicati all'ispet-
tore Malgret termina con I'e-
pisodio iniziato ieri e che 
avra la sua conclusione que
sta sera: Maigret in pensione. 
E, dicono i produttori, pud 
darst che le avventure televi-
sive del personaggio creato 
dalla fantasia dl Simenon 
siano deflnitivamente conclu-
se, appunto con il pensiona-
mento del commissario. I te-
lespettatori verranno cos) la-
sclati con un gravoso interro-
gativo: ma non v'e dubbio 
che una rapida indagine con-
sentira alia Rai di annuncia-
re ben presto che «i telespet-
tatori» non vogliono I'abban-
dono dei teleschermi da parte 
del commissario; e la scap-
patoia verra facxlmente tro-
vata — com'e del resto nei 
piani della produzione — nel
le «memorie» che Maigret 
annuncia di voter cominciare 
a scrivere. Partendo da que
sti fantastici scritti, insom
ma, si potra cominciare tutto 
daccapo, in un ciclo che po-
trebbe non aver mai fine. 

In effetti, questa ultima se
rie di Maigret e servita so
prattutto per confermare in 
qual modo i gruppi che diri-
gono la Rai posso7io «impor-
re» un prodotto, lasciando al 
pubblico soltanto una falsa 
liberta di scelta. Per tre set
timane al commissario e sta
ta offerta Venorme platea del 
sabato e della domenica sera 
e con puntate eccezionalmen-

te lunghe anche piii di un'ora; 
e stata imposta, cioe, una 
consuetudine nuova grazie al
ia quale e abbastanza facile 
trovare lo spazio per un 
consenso al quale non e la-
sciata quasi allra alternativa. 

C'e un altro elemento signi-
flcativo, tuttavia, afflorato in 
questa ultima serie ed in par. 
ticolar modo nei racconto av
viato ieri sera. II Maigret di 
queste ultime settimane, in
fatti, e un commissario stan. 
co e sfiduciato che si muove 
ormai a disagio in un mondo 
in cui «i giovani» hanno spa
zio sempre maggiore ed ap-
partengono ad una «clvilta» 
che egli pretende di non poter 
captre e che in ogni caso con
danna. In poche parole, sia
mo stati posti in presenza di 
un Maigret reazionario che 
sogna il suo bel mondo pas-
sato anche se narrativamen-
te si avvale di qualche minl-
gonna inconsueta nelle sue 
precedenti avventure e di 
qualche scollatura quasi au-
dace. Lo scontato processo di 
identiflcazione fra telespctta-
tore e protagonisti televisivi. 
viene cos} sollecitato in dire-
zione di una sospetta « nostal
gia »: anche a costo di per-
dere sempre piu I contatti con 
gli originali letterari. 

E' sulla traccia di questo 
Maigret in pensione che do-
vremo prepararct a seguire 
anche le prossime, quasi ine-
vitabili, avventure? 

vice 

oggi vedremo 
LE INCHIESTE DI MAIGRET 
(1°, ore 21) 

II commissario Maigret e andato in pensoine e a mallncuore 
si vede costretto ad adattarsl alia monotona vita casallnga, 
accanto alia sua apprensiva consorte. 

Ma la quiete dura poco, e — come hanno potuto constatare 
ieri sera 1 telespettatori — ben presto 11 nostro simpatlco e 
burbero investlgatore e stato rlchiamato d'urgenza al lavoro: 
il nlpote Philippe — poliziotto anche lul — si e messo nei 
guai e viene accusato di omlcldlo. SI tratta dunque dl un 
«caso » piuttosto personale, e Maigret dovra ancora una volta 
sbrogliare la matassa con maggior fervore del solito, mettendo 
le mani inconsapevolmente in un racket della droga di pro-
porzioni gigantesche. 

IE BUONO E IL CATTIVO 
(2°, ore 21,15) 

Prima puntata di un «trattenimento sull'umorismo», cul e 
dedicata la serie di trasmissioni 71 buono e il cattivo. Al pro-

, gramma dl stasera partecipano It duo formatO'dauCochi e. 
I Reppi», rrr, 6he si cimenteranno in una.djsquisizlpriersi|lje gags, 
<«cattive» e quelle «buon'e» — 11 simpatlco Walter Chiari" 
— al suo rientro in TV dopo i trascorsi giudiziari — Ombretta 
Colli, Giorgio Gaber, 11 aQuartetto Cetra» e l'ex-Gufo Gianni 
Magni. 

IN FRANCIA, OGGI (2°, ore 22,15) 
/ grandi miti e 11 titolo della prima puntata di un program-

ma-inchiesta condotto da Vittorio Marchetti e Gilberto Tofano. 
Questo ciclo di trasmissioni si propone dl tastare il polso 
alia cultura francese oggi, esaminata nei suol aspetti piu rile-
vantl di crisi o dl vitalita, di attaccamento alia tradizione 
oppure di slancio illuminista. U servizio di stasera e appunto 
dedicato alia tradizione, con 1 suoi ritual! e i suol miti. Ver
ranno intervistati numerosl intellettuali francesl, tra cui Geor
ges Duhamel, Roland Barthes, Robert Laffont, Man Ray e 
Pattore Michel Simon. 

programmi 
TV nazionale 
11,00 
12,00 

1230 
15.00 

17.30 

18.10 

19.10 

19,55 

20^0 

Messa 
Rubrica religiosa del* 
la domenica 
A come agrlcoltura 
Sport 
Ri presa diretta di 
un awenimento a-
gonistico. 

La TV del ragazzi 
Disneyland. 
c Un ragazzo chla-
mato Nessuno B. 

Telefilm. Regia di 
Norman Tokar. In
terpreti: Forrest Tu
cker, Ronny Ho
ward, Mickey Shau-
gnessy, John Carrol, 
Donna Butterworth. 
Prima parte. 
La partita 
Decima puntata del 
programma-quiz di 
Paolini e SUvestri, 
Calcio 
Cronaca registrata di 
un tempo di una par
tita di serie B 
Telegiomale sport -
Cronache italiana 
Telegiomale 

21,00 Le Inchiesta del 
commissario Maigret 
a Maigret in pensio
ne » 
Seconda ed ultima 
puntata. 

Interpret!: Gino 
Cervi, Andreina Pa-
gnanl, Giuseppe 
Pambieri, Giuseppe 
Alotta, Gianni Mu-
sy. Mario Maranza-
na, Mico CundarL 
Gabriella Giorgelll, 
Dario De Grassi, 
Vittorio Oongia. 

Regia di Mario 
Land!. 

22,15 Prossimamente 
22,25 La domenica spor* 

tiva 
23,15 Telegiomale 

TV secondo 
18,15 Siena: Palio della 

Contrade 
21,00 Telegiomale 
21,15 II buono e II cattivo 

Prima puntata di un 
«trattenimento sul
l'umorismo » 

22,15 In Francla, oggi 
c l grandl m i t i * 

23,05 Prossimamente 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Orct S, 
13, 15, 20 , • 23 ; 6: Mt t -
tulino mmicalc; 6,54» Alm»-
nacce; 8,30: Vita nei c»mpi; 
10,15: L* canzoni della dome
nica; 11,10: I Malalinsna; 
12: Via col diaco? 12,29: Ve-
trina di Hit Parade; 13,15: I I 
Lartdo curioso; 14: Kippun 
14,20: Canton! sotto rom-
bf«llm»aj 1C: Ratto e>oattro; 
16,50: Pomerissio coo Mina* 
18,15: SoperaoniQ 19,10: I ta-
roccnit 20.25: c I I desofto doi 
Tartart». dl Qiao Ranatl; 
21,05: L'ortlMstra dl Qnlncy 
»o*m 21 ,20: Un M M od wm 
violiao: la storia dl Jo* Va-
nott; 21.50? Concerto aid nart-
tono Tom Kraosa e dal pia» 
nista Irwin Canst 22,20: An-
data • ritorno; 22,40: S e n 
sport; 23,13: Prossimamenta. 

Radio 3° 
GIORNALE RADIO • Orat 
7,30, R.30, 9.30. 10.30. 
11,20. 12,30, 13,30, 14.30, 
15.30. 16,30, 17,30, 19,30 
22,30 • 24; « : I I matttntaroi 
7,40: Buoniiornot 8,14t Music* 
•sprasso; 8,401 I I nwnaladl* 
schl; 9.14i I tarocchli 9,33i 

Gran Variety l i t Aparto par 
feriej 12,30: Se no I n maa-
t l _ o ovasl; 13: I I Camberoi 
13,35: Alto sradimento; 14,30: 
Uno phi uno: Ray ConniH, 
Lion Hampton; 15.40: Viao-
Siara stanca; 17,30: Musics a 
sport; 18,35: Un complesso 
per teleiono; 20,10: Andata a 
ritorno; 20 ,30: Sera sport; 
20 ,50: I I mondo dell'opara; 
21 ,30: GiorneJisti tralianl del-
1*800; 22: La vedova a sampro 
alleara; 22.40: I I Pallo dal 
Moot*; 23,05t Raonanatta 
Earopa. 

Radio 2° 
10: Coocarto di 

10,55: « A i d a » , Opera la 
quattro art! di A . Ghitlanzonl; 
1 3 ^ 0 : Coocarto d'orsano; 14* 
Mnafcho da camera dl Gloao-
chino Rossini; 14,45: Mmicha 
di daroa; 15,30: m Lanfa notte 
dl Medea >. Traeedia In do* 
tempi di Corrado AI* iro; 17,20: 
El piano en EspaAa; 18: Cicll 
letterari; 18,30; I classici del 
I a n ; 19,15: Concerto dl oanl 
aara; 20,15: Passato a prasan* 
tat 20,45: « Gsjariiiona • . Rac
conto di Gianna Manrlnl; 31 i 
I I Gtornala dal Tarxo • Setta 
artl; 21 ,30: Oub d'ascoltOf 
22,20; Musica hiorl scnem*. 


