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L'apporto 
italiano al 

convegno dei 
sindacati 

lello spettacolo 
< Si e svolto nei giorni scor-
si nella citta di Taskent. ca
pitals deH'Usbekistan, un im-
portante simposlo al quale 
hanno preso parte oltre qua-
ranta organizzazioni sindaca-
11 del cinema, della TV, del 
teatro e della musica, che per 
sei giorni hanno dibattuto 
probleml relativi alia difesa 
del patrimonio culturale del-

'le singole nazioni, al rappor
to tra artista e cultura nazio-

' nale, ed altri, con speciale rl-
guardo alle nuove acquisizio-
nl della moderna tecnologia, 

' e alle loro conseguenze. 
' Nel corso del dibattito so-
no intervenuti circa ottanta 
partecipanti. portando all'at-
lenzione del vasto uditorlo le 
esperienze condotte in ogni 
Bingolo paese suite question} 
dibattute. 

i Per la delegazione italiana, 
11 segretario della FILS-CGIL, 
Otello Angeli, intervenendo 
nella discussione, si e parti-
colarmente sofiermato sulle 
battaglie unitarie delle orga-

I nizzaziom sindacali italiane 
I per la difesa e la trasforma-
i zione democratica delle strut
ture produttive e distributive 
delle attivita cinematografica, 
teatrale e musicale, per la 
riforma della RAI-TV. per il 
potenziamento e la qualifica-

, zione degli Enti di Stato per 
11 cinema, per il rinnovamen-
to delle istituzioni cultural!. 

I II rappresentante della de-
' legazione italiana si e parti-
1 colarmente intrattenuto sulle 
, tendenze attuali del potere 
i economico prospettando la ne-
' cessita, per il movimento sin-
dacale, di non attestarsi sol-
tanto nella difesa delle cultu-

, re e delle strutture nazionali 
fortemente minacciate dai pe-

i ricoli di cosmopolizzazione 
1 della produzione e dallo svi-

luppo incontrollato dei nuovl 
; strumenti di comunicazione 
' di massa, ma di aprire la lot-

ta sui criteri di utilizzazione 
; di queste strutture e sullo 
\ stesso uso strumentale che 
i dell'artista viene fatto da chi 
> detiene i mezzi di comunica-
! zione. Cio signiflca che il pro-

blema va affrontato sotto il 
duplice aspetto della difesa 

1 del policentrismo culturale 
i (sviluppo e potenziamento 

dei diversi centri di produ
zione) e del ruolo che l'arti-
sta e chlamato a svolgere ai 

i fini di una produzione che ri-
fletta criticamente le condi-
fioni storiche, politiche e so-
ciali del paese, e che quindi 
sia in grado di contribuire al
ia crescita democratica della 
societa. - < 

Dopo avere dichiarato che 
nella situazione attuale il po
tere politico ed economico del 
monrio capitalista tende sem-
pre piu a concentrare le at
tivita culturali e l'informazio-
ne nelle mani di un unico 
centro di produzione. il rap
presentante italiano ha affer-
mato che in questa fase l'a-
zlone del sindacato non pub 
esaurirsi nella sola rivendi-
cazione salariale e normativa 
o nella conquista di nuovi e 
giusti diritti sul piano della 
utilizzazione del prodotto. ma 
deve tendere contemporanea-
mente a darsi un proprio mo-
dello di sviluppo o di gestio-
ne delle attivita culturali. da 
contrapporre agli indirizzi im-
posti dai detentori dei gran-
di mezzi di comunicazione. 

La delegazione italiana ha 
lnoltre espresso la esigenza 
di organizzare una risposta 
unitaria e articolata all'azio-
ne intrapresa dai grande ca
pitate mondiale. che punta. 
mediante lo sviluppo incon
trollato di nuovi strumenti 
tecnologicamente avanzati. a 
riorganizzare su basi super-
nazionali alcuni settori in cri-
si (cinema e musica) e ad 
egemonizzare l'intero settore 
della informazione. 

A tale proposito un nuovo 
convegno. al quale partecipe-
ranno sindacati del cinema e 
della TV di diciannove pae-
si europei. si svolgera in Ita
lia nel prossimo dicembre. 
per esaminare i problemi po-
sti dall'awento delle video-
cassette. dei video-dischi e di 
altri strumenti. e dalla inte-
grazione economica e legisla-
tiva tra i paes-' del MEC. 

Al termine del simposio e 
etata approvata una mozione 
conclusiva che. richiamandosi 
alia dichiarazione dellTJNE-
BCO sui principi della coo-
perazione culturale. sulla esi
genza d: salvasuardare e ri-
epettare !e culture nazionali 
e sul diritto di ogni popolo 
di sviluppare autonomamente 
la propria cultura. sollecita 
tutte le organizzazioni sinda
cali aderenti alia Federazio-
ne internaztonale d«»gli arti-
sti a battersi per una mag-
giore tutela dell'artista. per 
11 suo diritto ad intervenire 
nella gestione della produzio
ne. La mozione esprime inol-
tre solidarieta con i popoli 
!n lotta nei diversi paesi. 

Sul documento conclusivo 
la delegazione italiana. pur 
dichiarandosi concorde. ha 
espresso la propria astensio-
ne dopo che una mozione ae-
giuntiva. tendente ad imoe-
gnare tutti eli aderenti a nro 
rnuovere azioni di solidarie
ta attiva verso i colleghi del-
lTTruguay. del BrasMe e del-
l'Argentina sottoposti ad ar-
resti e torture dai govemi di 
quel paesi. trovava l'incom-
prensione di una parte dei 
convenuti e veniva quindi ri-
tlrata 

Volonte interprete 
dello « Sbaglio » 

MILANO. 9 
Dal romanzo di Antonis 

Samarakis. Lo ibaqtio verra 
tratto un film in coproduzio-
ne intsrnazionale II film, che 
Sara diretto da Peter Fletech 
mann. il quale si qualified al 
Festival di Cannes dai I960 
eon il primo film Scene rfi 
aaccia m bassa Baviera. sara 
tpterpretato da Gian Maria 
Volonte. 

II sequestro dei « Racconti di Canterbury » 

Per Pasolini 
si decidera 

a Benevento 

«The black terror» in scena a Yenezia 

Gli interrogativi 
della rivolta nera 

II provvedimento h sta
to preso dalla Procura 
della citta campana-La 
«prima nazionale»del 
film h avvenuta in un 

locale della zona 

Nuovi particolari si sono ap-
presi sul sequestro dei Rac
conti di Canterbury, il film di 
Pier Paolo Pasolini accusato 
di oscenita ». 

L'ordine e partito dai pro
cura tor Filippella di Bene
vento. che ha invocato. per 
il provvedimento, l'articolo 
528 (pubblicazioni e spettaco-
li osceni). Dovranno rispon-
dere in Tnbunale, per que
sta accusa, sia il regista, sia 
il produttore del film. 

L'ordine di sequestro ha va-
lore su tutto il territorio na
zionale e, infatti, il film e 
stato « smontato » in tutte le 
numerose citta ove si proiet-
tava. 

II Tribunale dinanzi al qua
le si dovra discutere il prd-
cesso — se il giudice non 
prosciogliera gli imputati in 
istruttoria — e quello di Bene
vento: infatti in un cinema 
del circondario della citta cam
pana ha avuto luogo la pri
ma proiezione in pubblico del 
film. Come si e arrivati a 
mettere sotto sequestro i Rac
conti di Canterbury, non e 
dato ancora sapere. Non si 
sa. insomnia, se si e partiti 
dalla denuncia di un privato 
cittadino o se l'iniziativa e 
della stessa Procura della 
Repubblica di Benevento. Ne-
gli ambienti giudiziari bene-
ventani si dice che la deci-
sione e stata presa sabato 
al termine di un incontro tra 
il procuratore Filippella e un 
altro magistrato. 

C'e. infine. ancora un da
to sconcertante da rilevare in 
tutta questa faccenda. II film 
e stato proiettato sugli schermi 
di quasi tutte le grandi citta 
italiane — Roma, Milano, To
rino, ecc. — attorno alia meta 
di settembre; nel circondario 
di Benevento deve essere, 

. quindi. uscito prima di questa 
data: come mai si e atteso 
quasi un mese per accusare 
di « oscenita > l'opera di Pa
solini? 

La parola e ora al magi
strato. Non rimane che au-
gurarsi che il giudice incari-
cato dell'istruttoria non voglia 
sancire un atto gravemente 
censorio contro un'opera e un 
autore del miglior cinema 
italiano. 

Milva dice no 
a Canzonissima 
Massimo Ranieri e Ombret-

ta Colli sono i nomi nuovi di 
Canzonissima: Ranieri ha de
finite ieri la sua partecipa-
zione alia trasmissione incer-
ta fino aH'ultimo momento 
per alcuni impegni che il 
cantante aveva assunto in 
precedenza, mentre Ombretta 
Colli sostituira Milva che ha 
rinunciato a partecipare alia 
gara canora. 

Entrambi i cantanti parte-
ciperanno alia prossima pun-
tata di sabato 14; Massimo 
Ranieri con la canzone Ti ru-
berei e Ombretta Colli con 
Salvatore. Alia prossima pun-
tata saranno presenti. inol-
tre. Little Tony con la Spa-
da nel cuore, Tony Cucchia-
ra con Vola cuore mio. Tonl 
Astarita con Non mi aspetta-
re questa sera. Giovanna con 
lo tolevo diventare, Iva Za-
nicchi con Alia mia gente e 
Donatella Moretti che can-
tera lo. per amore. 

Contestato a Ischia 
il Premio Rizzoli 

II regista Ferreri solidale coi giovani dimostranti 

Dal nostro corrispondente 
ISCHIA, 9 

SI e svolta a Lacco Ameno 
di Ischia la manifestazione 
del Premio Rizzoli per autorl 
cinematograflci. II primo pre
mio di un milione e andato al 
regista deU'Udienza e della 
Cagna (per citare i suol ulti-
mi film) Marco Ferreri. 

Alia manifestazione cinema
tografica si e unita quella per 
lo scoprlmento di un busto di 
Angelo Rizzoli e per Tintito-
lazione di una strada del Co-
mune al nome dell'editore. 
Folti grupp) di lavoratori e di 
student! hanno vlvamente pro-
testato non solo contro il ti-
po di manifestazione, ma an-
che contro la pretesa dell'Am-
ministrazione dc dl Lacco 
Ameno di voler far credere 
che eslsta nella popolazione 
isolana un senso di « gratitu 
dine» per il defunto grande 
industrial milanese e per la 
sua famiglia, che a Ischia 

hanno creato una delle basi del 
loro potere economico. 

Numerosi cartelli hanno an-
che rlchlamato l'attenzione del
le autorlta nazionali e local! 
sugli scandali della speculazlo-
ne edilizia nell'isola. 

Con 1 giovani dimostranti ha 
solidarizzato 11 regista Marco 
Ferreri. Egli ha detto di aver 
accettato il Premio Rizzoli 
solo per devolverne, polemica-
mente, l'lmporto al Comltato 
per l'abolizione dei reati dl 
opinione. E questo egli avreb-
be voluto dlchlarare nel cor
so della cerimonia, cosl come 
avrebbe voluto dar pubblica 
lettura di un documento re-
datto dai giovani Lschitani. 
nel quale si puntualizzavano 1 
motivi della loro protesta. Ma 
entrambe le cose gli sono sta
te impedite dagli organizza-
tori del Pi-emio (la cui giu-
ria. sia detto per inciso, era 
presieduta da Andreotti, tut-
tavia non presente all'epi-
sodio). 

g. v. 

Ecco il nuovo 
James Bond 

L'inglese Roger Moore & i l nuovo James Bond. L 'a l tore , che 
ha 42 a n n i , e par t i to ier i da Londra per g l i Stat i U n i t i , dove 
verranno g i r a l i g l i esterni d i « V i v i • lascia mor i re • t ra t to . 
da uno dei romanzi del la nota « s e r i e » di I a n F l e m i n g . A l -
I 'aeroporlo il nuovo « 007 > e stato accompagnato dal la mogl ie , 
I 'a t l r ice i ta l iana Luisa Ma t t io l i . 

Zampa si cimenta con 
baroni e mafia medica 

II regista si propone di affrontare in chiave critica i problemi della ri
forma sanitaria - Ferzetti e Salerno saranno il protagonista e I'antagonista 

II regista Luigi Zampa tor-
na dietro la macchina da pre
sa a breve dsstanza dai suo 
piu recente film Bello oneslo 
emigrato Australia sposerebbe 
compaesana illibata per realiz-
zare Btsturi: la mafia bianco. 
da un soggetto d: Maiuri e De 
Vita. E' la prima volta che 
Zampa prende a cuore un 
soggetto a cui non ha colla-
borato. e forse e anche la 
prima volta che il regista fa 
piu di un film nello spazio di 
due anni. 

II titolo potrebbe far pen-
sare ad una ennesima comme-
dia di costume allltaliana (del 
resto, lo stesso Zampa si occu-
po in questa chiave dello stes 
so argomento con // medico 
dello mutual ma il regista 
smentisce la facile supposi 
zione 

«Non vl e rapporto — ha 
detto Zampa durante un in
contro con la stampa per pre 
sentare il film — fra il film 
che ho fatto con Sordi e que
sto che mi appresto a dirigere. 

medico della mutua ci ha 
fatto conoscere un medico me
diocre e la sua lunga escala-

sv 
II 

I fa 
1 di 

lion "commerciale" attraverso 
gli assurdi schemi delle istitu
zioni mutualistiche italiane; 
Btsturi: la mafia btanca (titolo 
prowisono. che sembra piac-
cia soltanto al produttore, 
nd,r.), invece. si rivolge a 
ben altri personaggi, che so
no ai vertici della "casta me
dica" al potere. II protagoni
sta del film, infatti. e il piu 
grande chirurgo che ci sia nel 
nostro paese. barone per eccel 
lenza. Yoptimum nel suo cam 
po. al servizlo del proprio tor-
naconto, anche speculando sul-
l'altrui dolore». 

• Questo venerato professore 
— prosegue il regista — e pro
prietary di una Iussuosa cll-
nica. che "gestisce" con il v«-
lido aiuto di un bravissimo 
assistente — una volta. suo 
compagno di studi — il quale 
rappresenta, in un eerto sen 
so. Vantagonisla. Questi. per 
l'appunto, nonostante le sue 
indubbie capacita professtona-
li. si rivela tutfaltro che am-
bizioso,anzi. le sue caratteri-
stiche umane lo pongono In 
conflitto con 11 prlmario». 

Accanto alio stato di con-
flittualiti psicologica Xra il 

potente chirurgo (Gabnele 
Ferzetti) e il suo assistente 
(Enrico Maria Salerno), si 
sviluppa una trama aneddoti-
ca (la sceneggiatura prevede 
ben novantasei personaggi) 
che gravita attorno ai «ma-
gnati del bisturi» e alle loro 
vittime. Zampa tiene molto a 
questo dspaccatOB d'attualita, 
che spera di portare a termine 
con il tono e la grinta di Pro-
cesso alia citta. 

Maiuri e De Vita, autori di 
soggetto e sceneggiatura di 
Bisturi: la mafia bianco affer-
mano — non senza una certa 
«cautela» — che il film si 
propone di affrontare il pro-
blema della riforma sanitaria 
e si presenta, in sostanza, 
come una summa delle inchie-
ste giomaiistiche di quest! ul 
timi anni. anche se. com'e ov-
vio, i nomi veri sono stati te-
nuti da parte... 

Le riprese di Bisturi: la ma
fia bianca avranno lnizio quan-
to prima, non appena Enrico 
Maria Salerno sara libero da
gli Impegni del sun film (come 
regista) Cari genitori. 

II dramma di Richard Wesley illustra in chiave 
problematica le diverse possibili linee d'azione 
rivoluzionaria del movimento afro - americano 

d. g. 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 9 

In prima rappresentazione 
Europea, al teatro di Palaz
zo Grass], abbiamo vlsto, ul
timo spettacolo di questo 
XXXI Festival della prosa, 
The black terror, II terrore 
new, di Richard Wesley. Qui, 
a differenza che nei cinque 
atti unlcl di Ed Bullins pre-
sentaticl l'altra sera, il te-
ma si fa assai piu impegna-
to: la vicenda del dramma ha 
ambizloni maggiori, volendo 
essere soprattutto un dibat
tito politico sui modi dl con-
durre la lotta per la libera-
zione della gente nera d'A-
merica. Combattimento ad ol* 
tranza con un programma pa-
lingenetico di rovesciamento 
delle istituzioni, eroicamente 
disponendosi — l'avanguardia 
rivoluzionaria — al sacrificio 
estTemo, o il tatticismo piu 
astuto che sappia mascherar-
sl e colpire, calcolare e ri-
sparmiare le forze, evitando 
quando possibile lo scontro 
frontale; oppure cercare l'ac-
cordo coi bianchi per una 
elevazione graduate della gen
te nera, il suo inserimento 
nel mondo bianco, assumendo-
ne in pieno i valori, con len* 
ta ma progressiva assimila-
zione? 

Questl, grosso modo, i nodi 
del problema politico assimto 
da Wesley per costruire la 
sua «favola»: in una sola 
direzione la sua risposta e 
precisa, nel rinnegare la ter-
za via, quella del compro-
messo e dell'accordo; nei con-
fronti delle altre due egli 
mette in campo argomenti 
che militano a favore dell'una 
0 dell'altra, anche se pare 
che il meglio tocchl alia pri
ma soluzione, sostenuta con 
piu entusiasmo dai Comman
do nero e dai suoi capi, tro-
vando il tatticismo ragioni in 
un solo personaggio, il killer 
del capo della polizia che, 
dopo il riuscito attentato, de
cide di lasciare il movimen
to per disaccordo ideologico. 

Ma ecco in breve quel che 
accade in Black terror: nella 
sede di un Commando rivo-
luzionario si compie la cele-
brazione del rito di iniziazio-
ne di un uomo e di una don-
na neri, che dovranno com-
piere. I'esecuzione del capo 
della polizia; e l'occasione di 
mostrarci tutto il rituale a-
frlcano — nel quale questl ne
ri si riconoscono nel loro ri-
fiuto delle forme e dei modi 
della civilta bianca america-
na — scoppia la magla del 
«woodoo», con invocazioni 
agli antenatl africani, invita-
ti a dar forza a coloro che 
dovranno compiere 1'attentato. 
1 militanti si scatenano al 
suono del tamburo. 

I due prescelti, Keusi e 
M'Balia (la ragazza) si as-
serragliano in un apparta-
mento in attesa di dar cor
so all'azione: e intanto discu-
tono. Keusi rivela i primi dub-
bi, le prime esitazioni: ap-
pare meno fanatizzato della 
donna, piu «scientifico» nel 
suo lavoro (e stato in Viet
nam). intanto nella sede del 
Commando giunge il capo dl 
un altro centro rivoluziona-
rio, che e stato distrutto dal
la polizia. Geronimo. II suo 
racconto delFassalto polizie-
sco sottolinea Teroismo dei 
militanti neri che acoettano 
il combattimento. uccidono 
molti poliziotti e finiscono 
tutti. tranne il loro capo (che 
nel frattempo e stato a letto 
con la sua compagna). crivel-
lati di colpi. 

Al momento opportuno, 
Keusi va ad ammazzare il 
suo « porco ». Assolve con pre-
cisione, usando la freccia di 
un arco invece che la pisto-
la. il suo compito; ma ne 
ritoma ancor piu preoccupa-
to per Tandamento della ri
volta nera, con quelle, secon-
do lui, troppe e inutili vitti
me umane. La ragazza cerca 
di convmcerlo deha giustezza 
dell'azione rivoluzionaria, ma 
inutilmente: lui crede di po-
ter fare appello al loro rap
porto d'amore, mvano. 

II dissenso di Keusi giun
ge anche al Commando; guar-
dato con sospetto dai capi. 
egli viene allontanato dai 
gruppo. II quale affkla il col-
po successivo proprio alia ra
gazza: ammazzare un nero, 
collaborazionista. M'Balia, nel-
l'ultima scena, va a casa di 
costui, che altri non e se non 
il padre di lei. Dramma fa-
mil iare, lacerazioni e timori: 
ma alia fine la passione ri
voluzionaria arma la mano 
della donna, che spara. Fin 
qui il testo; neH'azione c'e 
invece, poi, di nuovo la sce
na del Commando, con i neri 
che celebrano l'uccisione, e 
l'irrompere della polizia che 
sparando all'impazzata am-
mazzo tutti e si fa ammaz
zare. 

Abbiamo riassunto i fatt: 
perche, pur nella loro sche-
maticita, sono abbastanza elo
quent i circa il modo con cui 
Wesley ha tradotto scenica-
mente il suo tema. 

E* un modo, tutto somma-
to. di tipo naturalistico: la 
storia prooede a grossi col
pi di scena, che culminano 
con la sorpresa, per lo spet-
tatore, che il nero da ucci-
dere e il padre della donna 

« I I coso Mattel » 
chiude a Cartagine 

TUNISI, 9 
Con la proiezione fuori con-

corso del film di Francesco 
Rosi // caso Mattel si e con 
cluso II quarto Festival cine-
matografico di Cartagine. Due 
a Tanit d'oro » sono stati con 
segnati al film siriano Git 
zimbelli e al film Congolese 
Sambizanga. 

lncaricata di eseguire la sen-
tenza di morte. II dramma, 
per quanto riguarda Keusi, 
diventa da politico psicologi-
co (la sua storia d'amore) 
perdendo cosl quota; le ti-
rate dlremo teoriche sulla ri-
voluzione si fanno un po' trop-
po esemplarl, vogllamo dire 
come messe 11 per splegare, 
per didascallzzare. E certo 
tutto cio serve al pubblico 
nero per ampliare il dibattito: 
teatralmente, per quanto ci 
e parso, non lievita. 

Meglio, dunque, ci 6 sem-
brato l'empito rivoluzionario 
legato ai miti afroamericanl 
con cui e vivificata l'azlone. II 
misticismo ancestrale si lega 
all'ideologia rivoluzionaria, in 
un sincretismo abbastanza 
pieno di fascino e di pericoli. 
Un'altra piece teatrale — co
me tante che hanno dlffusione 
oggi negli USA neri — cl 
pare utile citare proprio per
che tanta parte da alia pre-
senza religiosa: We righteous 
bombers dl Kingsley B. Bass 
jr., in cui alcuni «giusti» 
decidono di commettere at-
tentati con bombe (questo il 
senso del titolo) contro i ne
ri al soldo dei bianchi. II pia
no terroristico (con un mo-
mentaneo ma lancinante ri-
pensamento da parte degli at-
tentatori quando vedono del 
bambini attorniare la vittima) 
viene deciso in una specie di 
amessa nera» con capi-sacer-
doti che nuamano in aiuto 
gli dei neri. II breve cenno 
alia favola di Kinsley B. 
Bass ci richiama alia mente 
un drammaturgo occidentale 
che al tema dei rivoluzionari 
davantl ai loro complti ter
roristic! ha dedicato un dram
ma. Camus (si tratta dei Giu
sti). Ebbene, un po' di Ca
mus e anche un po' di Sar
tre si ritrovano anche nel 
dramma di Wesley, almeno 
come problematica, e anche 
in minima parte come esecu-
zione testuale. Manca owia-
mente qui, per6. tutto il con-
tenuto esistenziale. 

Gli interpreti (la loro tour-
ne'e europea e organizzata dai 
Mama Experimental Theatre 
Club e dai New Lafayette 
Theatre): abbiamo preferito 
Basil. A Wallace nella parte 
di Keusi; Saundra McLain e 
M'Balia; Geronimo e Raflc 
Bev. La regia e. dl Jav Flet
cher, scama e pullta su re-
gistro naturalistico. -• - * 

Arturo Lazzari 

le_ prime 
Cinema 

I diamanti 
sono pericolosi 
II titolo orlglnale dl que

sto film dl Barry Pollack (ex 
documentarlsta) suona lette-
ralmente Brezza fredda (Cool 
breeze'), ed e certamente piu 
espresslvo, nella sua ambigul-
ta simbollca, della versione 
italiana ufficiale, che non vuol 
distir.guersi dai banall titoli 
di banall film polizieschi. II 
film di Pollack, guarda caso, 
apparentemente un giallo-poll-
ziesco, rivela ben presto la 
sua sostanza drammatlca e 
ideologica offrendoci l'imma-
glne di una comunlta nera 
di «pregiudicatl» che vlve 
o sopravvive in un distretto 
dl Los Angeles controllato da 
un comando di polizia dove 
non mancano « piedl plattl » 
anch'essl neri. 

II filo rosso dell'organizza* 
zione e realizzazlone di una 
raplna (progettata da un ex 
detenuto nero che vorrebbe 
anrire una banca per soli ne
ri — una «speculazlone so-
clale» — con 11 ricavato di 
un furto di gioielll) lega una 
serie dl sequenze che llluml-
nano con luce cruda personag
gi e situazlonl. Cl sono un 
glovane nero che «non re-
spira piu nella giungla dei 
bianchi» e che vorrebbe espa-
triare in cerca di lavoro; un 
finanziatore con le sue mise-
rie familiari e sessuall: un 
prete scassinatore; poliziotti 
implicatl In loschi affari. pre-
occupatl della carrlera e tl-
morosi dell'autorlta. 

Pollack cl descrlve, con rea-
lismo (si avverte nello stile 
delle riorese a colori, la ma
no dell'ex documentarista). 
non solo la miseria della vi
ta materiale quotidiana dl uo-
mlnl neri colpitl e integratl 
In una socleta repressiva. ma 
ci restitu'sce. con discrezlone. 
il disagio morale e psicoloei-
co di uomini neri facllmente 
trasformabili in «gangster 
bianchi» (si veda l'uso sim-
bolico delle maschere blan
che durante il furto). 

vice 

Inediti di Paqanini 
acquistati a Londra 

GENOVA, 9 
Le sole copie esistenti di al-

cune coniposizioni ancora ine-
dite di Nicolft Paganini. delle 
quali i manoscritti autografi so
no andati perduti. sono state ac-
quistate in questi giorni a Lon
dra dalla Cassa di Risparmio 
di Genova e Imperia. che ne 
ha fatto dono all'Istituto di stu
di paganiniani recentemente 
fondato a Genova. 

Le copie erano in possesso 
di un antiquario londinese che 
ha voluto portarle personal-
mente a Genova per consegnar-
le all'Istituto che ora le cu-
stodira. Si tratta di un Inno 
per violino solo, di un Tema 
variato, di un Concerto in tre 
tempi per violino e chitarra e 
delle famose «Variazioni sul-
l'aria della Carmagnola > 

Si e spenta a New York 
I'aftrice Miriam Hopkins 

NEW YORK. 9 
L ' a t t r i c e cinematografica 

americana Miriam Hopkins e 
morta ieri sera in seguito a 
un collasso cardiaco. Avrebbe 
compiuto tra pochi giorni i 
70 anni, essendo nata il 18 
ottobre 1902. Esordl (dopo una 
breve esperienza di ballerina 
di fi!a) come attrice di prosa 
nel 1925. e sulle scene contl-
nuo a esercitare la sua atti
vita ancora in eta avanzata. 
In campo cinematografico. fe-
ce le sue prime prove nel 
1930, e acquisto fama. tra il 
'32 e il '33, anche quale inter
prete di una delle varie ver
sion! cinematografiche del 
Dottor Jekyll e. poi. quale 
protagonista femminile della 
Storia di Temple Drake, sbia-
dito adattamento del famoso 
romanzo di William Faulkner 
Santuario Ma fu soprattutto 
Ernst Lubitsch a intuire e 
sviluppare la vena brillante e 

maliziosa, che doveva rivelar-
si come il tratto piu personate 
dell'attrice. in una serie di 
fortunati e gradevoli film, dal-
l'Allegro tenente a Mancia 
competente a Partita a quat-
tro. 

Miriam Hopkins ebbe la sua 
occasione piu importante. co 
munque. nel 1935. quando 
Rouben Mamoulian le affldo 
il personaggio di Becky Sharp 
nel film omonimo, tratto dal
la Fiera della vanita di Tha
ckeray. Fu un'interpretazione 
audace. irriverente e quasi 
sfrontata in rapporto ai ca-
noni moralistici della Holly
wood di quel tempo. Questo 
talento anticonformistico. la 
Hopkins seguito a dimostrare 
ogni volta che le fu possibile. 
anche se le sue apparizioni 
sullo schermo andarono al-
quanto diradandosi gia a par-
tire dai 1940 

il romanzo segreto 
di uno dei piu grandi 
scrittori del secolo 

Maurice 
di E.Morgan 
Forster 

la storia di 
un amore 
tenero e 
scabroso 
nell'lnghilterra 
puritana 
del 1913 

320 pagine, 
lire 3000 

—reai ^ 

controcanale 
IL NIPOTE BELLO — La 

terza e ultima puntata delle 
Sorelle Materassl e stata quel
la nella quale sceneggiatori e 
registt hanno compiuto lo 
sforzo maggiore per avvicinar-
si alio spirito del romanzo di 
Palazzeschi e renderlo sul vi
deo. L'ambiguita del rapporto 
tra zie innamorate e nipote 
bello, nutrita da una sottile 
carica erotica, e divenuta piu 
evidente, soprattutto nella se-
quenza del matrimonio e in 
quella delle fotografie. Ma 

J noprio qui, pot, si e avuta 
a dimostrazione di quanto sia 

difficile trascrivere «fedel-
mente » il linguaygio della pa-
gina scritta in racconto per 
immagini: proprio nel mo
mento in cui diveniva piti evi
dente, l'ambiguita del rappor
to finiva per appesantirsi, e 
dalla lieve, affettuosa ironia 
del romanzo si passava ai toni 
apertametite grotteschi (basti 
ricordare la spettrale trucca-
tura delle zie tn abito da spo-
sa, i bad all'uscita della chie-
sa, la scena dietro i cancelli). 

Tuttavia, se avessero proce-
duto coraggiosamente per que
sta via, allargando anche il 
discorso, gli autori del telero-
manzo avrebbero potuto ap-
prodare, come abbiamo gia 
notato la settimana scorsa, ad 
una reinterpretazione del ro
manzo in chiave di analisi cri
tica non solo per il perbeni-
smo piccolo borghese e dei 
suoi frutti nutriti di cinismo, 
ma anche del rapporto tra 
questo perbenismo, cblto nella 
sua inconscia ipocrisia e nel
la sua asfittica superbia di 
classe, e i miti vitalistici del 
regime fascista. Insomma, la 
storia del rapporto tra zie e 
nipote avrebbe potuto sugge-
rire, in trasparenza, I'origine 
di alcune componenti del rap
porto tra piccola borghesia e 
fascismo (amoreodio, maso-
chistica vocazione a lasciarsi 
sfruttare in cambio di un il-
lusorio riscatto da inconfessa-
te frustrazioni, amara presa di 
coscienza attraverso la rovi-
na e, insieme, ostinata volon-
ta di conservare il proprio 
mito). In quel che abbiamo vi-
sto, invece, spunti simili si 
intuivano soltanto a livello di 
possibilita, o, magari, di in-
tenzioni remote; nel comples-

so, la vicenda rimaneva nel-
I'ambito domestico-psicologico, 
e il risultato, inevitabilmente, 
era quello di sollecitare dai 
pubblico, soprattutto dalla 
parte femminile del pubblico, 
un'identificazione con la pate-
tica storia della maternita pu-
tativa, blandita e insieme de-
lusa, delle due zitelle. Identi-
ficazione resa certamente piti 
facile dalla bravura, a JUO-
menti perfino un po' gigione-
sea, della Ferrati e della Mo-
relll. 

• • * 
FRANCIA OGGI — Tra 

qualche tempo, il servizio opi-
nioni, forse, ci fornira I'indice 
di ascolto dell'inchiesta di 
Vittorio Marchetti e Gilberto 
Tofano Fransia, oggi: e ci 
si rendera conto che a questo 
programma hanno assistito 
soltanto i telespettatori «d'as-
salto» innamorati di certi 
tempi. Eppure, questa ricogni-
zione sui Jermenti e i pro
blemi che agitano la cultura 
francese dopo la ventata del 
maggio 1968, avrebbe potuto 
interessare a fondo milioni di 
telespettatori, soprattutto gio
vani, e non soltanto per i suoi 
contenuti e per gli esempi 
concreti in essa riportati. Gli 
autori ragionavano, finalmente, 
anche attraverso le immagini: 
brani di cronaca viva veniva-
no «fissati» dalla macchina 
da presa e «montati» in mo
do tale da costruire un di
scorso puntuale (il montaggio 
era curato da Mirella Mencio), 
che trovava poi, nelle intervi-
ste, non il solito «equilibra-
to» sostegno, proveniente 
dall'autorita degli «esper-
ti», ma stimoli e spunti uti-
li alia circolazione delle idee. 

Un programma « difficile »? 
Non certo piii di taluni fumo-
si discorsi sociologici che spes-
so passano sul video in collo-
cazioni ben piii « popolari». In 
compenso, programmi cosl im-
postati potrebbero aiutare il 
vasto pubblico a sviluppare le 
sue facolta di osservazione e 
di riflessione, dimostrando, 
tra Valtro, che si pud creare 
un'inchiesta appassionante — 
e perfino thrilling, se si vuo-
le — senza chiudere in sof-

fitta le idee. 

g. e. 

oggi vedremo 
MANDRIN (1°, ore 21) 

La prima puntata dello sceneggiato televisivo di Philippe 
Fourasti6 ci aveva mostrato Mandrin adolescente e costretto 
a fuggire da Saint-Geoirs, insieme con il fratello Claude, gra
vemente ferito. 

La fuga non dura molto ed e il solo Mandrin a sottrarsi 
agli inseguitori, mentre II povero Claude viene catturato e bar-
baramente impiccato. A Mandrin — che non aveva potuto far 
nulla per salvare suo fratello — non resta altro che nascon-
dersl sui monti, protetto da una banda di contrabbandieri. 
In breve tempo, Mandrin diventa il capo della banda e ne 
indirizza ogni attivita contro il bieco possidente Moret, assas-
sino di suo fratello e cinico oppressore dei contadinl di 
Saint-Geoirs. 

PASSATO PROSSIMO 
(2°, ore 21,15) 

II programma-inchlesta reallzzato da Ivan Palermo, con 
la collaborazione di Nanni Loy, si intitola stasera Napoli: 
nonostante la morte e rievoca la generosa resistenza parte-
nopea del '43. Nonostante la morte, la fame e la deva-
stazione dei bombardamenti, Napoli seppe opporsi con grande 
coraggio, al nazismo come al fascismo. Durante il programma, 
sara proiettato materiale di repertorio che viene mostrato 
al pubblico per la prima volta. Lo stesso Nanni Loy dara 
un notevole apporto alia ricostruzione stcrico-politica di quel 
periodo: come molti ricorderanno, infatti. egli e l'autore del 
film Le quattro giornate di Napoli, presentato di recente 
anche in televisione. 

Garzanti 6*73 

programmi 
TV nazionale 
12.30 Sapere 

Replica della secon-
da puntata di 
a Scienza, storia e 
societav 

13.00 Gli eredi 
Telefilm. Regia di 
Jean Laviron. Inter
preti: Pascale Ro
berts. Gib Grossac, 
Nono Zammit, Pau-
lette Dubost 

1330 Telegiomale 
17,00 Marosko 

Programma per 1 
piii piccini 

17,30 Telegiomale 

17.45 La TV dei ragazzi 
« I racconti del fa
r o » . « Un legno pre-
zioso» 

18.45 La fede oggi 

19,15 Antologia di sapere 
Seoonda puntata di 
« Vita in Francia » 

19,45 Telegiomale sport • 
Cronache italiane 

20,30 Telegiomale 

21.00 Mandrin 
Seoonda puntata del

lo sceneggiato tele
visivo realizzato da 
Philippe Fourastie. 
Interpret!: Pierre 
Fabre, Monlque Mo-
relli, Diego Miche-
lotti, Serena Benna-
to. Armand Mestral, 
Andrea Aureli, Max 
Vialle, Francois Dy-
rek, Rainer Rudolph, 
Julio Perlaki, Vladi
mir Medar, Catheri
ne Clarence, Fred 
Personne 

22,00 Indagine giovani 

23,00 Telegiomale 

TV secondo 
21,00 Telegiomale 
21.15 Passato prossimo 

Tre citta in guerra. 
«Napoli nonostante 
la morte». 

22.20 L'amico fantasma 
cCamicia di forza». 
Telefilm. Regia 41 
Ray Austin. Inter
pret!: Mike Pratt, 
Kenneth Cope, An
nette Andre, David 
Bauer 

Radio 1° 
GlOftNALE RADIO - Or* 7. 

8, 12, 13, 14. 15, 17, 20, 
2 1 . 23; COS: MMtntHw mm-
sical*; t . 3 0 : CanOHt; 9.15? 
VM 94 Hr, 12.10-. Via col m> 
M ; 13,15-. McsavitMflfie; 
14.10: ZiksMofw italiano; 1 * 

10,20: Per »ot fievaah 1S.20: 
Musica to aaHwctnico, 1*.5Si 
I taroccMt 19,10: Italia d a 
lavera; 19.25: Partiaate «i mm-
tica con~i 20.20: Aatata • 
ritorno; 21,15: Pacdai. I I ta-
»arro. 

Radio 2° 
Ora 9,30: Masicha 41 Poo-

••nc a Martina; 10: Coacarta; 
11,15: MawrtM italiana; 11,45: 
Concerto aarocco; 12,20: Coa-
certoj 13: I n l i i a m i o ; 14: Sa-
lotto ottocaato; 14,30: Diaca 
In watrtna; 15,30: Concert*; 
17.20: Foflll 4'alaam; 17.35: 
I K * ©Mil 1»i Notiiia 4*1 Tar-
to; 19,30: Mutica lettara; 
1t,45t Gli Stati UnlH d'Euraaa 

vistt «»cli U^.A^ 19.15: Coav 
certo terale; 20,15: ConcarMi 
2 1 : Giornale 4*1 Terxo; 21,30: 
Le *onate per oianotorf) 
22,10: Diacoarafia; 22.40: U-
brl riceruti; 2 2 ^ 5 : Conyersa* 
rion*. 

Radio 3° 
GIORNALE RADIO • Ora 

6 ^ 0 , 7 ^ 0 , 9 ,30, 9 ^ 0 , 1 0 ^ 0 , 
1 1 ^ 0 , 1 2 ^ 0 , 13,30, 15,10, 
10,30. 17JO. 19.30. 2 2 ^ 0 , 
24; «: I I aMlriniar*; 7.40* 
Raontiomoi S,14: Maatc* 
n»r«M»i »,40i Saonl • coMrli 
«,5»: Prinw 41 aaaWeia; 9,14* 
I tarocdm 9.35: Saonl • o»n> 
ri; 9.S0: « Tanan»; lO.OSt 
Canzoai per tatti; 10,35: Apor-
to ancora per ottooraj 12,10; 
Reaionali; 12,40: Alto ir*4». 
•Mnto-, 14: So 41 atrij 14.30; 
Roaionaii; I S : La naoaa cao> 
torn italiane; 15,40; Cararali 
17,35: PoNWrMianat 19> Moa> 
•ieur la proforaean 20,10: Ra-
4io*chermo; 20,50; Saparso» 
nlc, 22,40; « U n a can par 
Martina; 23,09: La •tatfottni 
23,20s Maalca 


