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Autori e lavoratori in lotta per gli Enti 
Biennale: 

netto «no» 
del PSI al 
progetto 

del governo 
B' contlnuata alia Commls-

slone pubbllca Lstruzione del-
la Camera la discusslone ge
nerale sul progetto di statuto 
per la Biennale dl Venezla:. 
una nuova seduta e prevista 
pear oggl. La wconvergenza dl 
valutazlonl nettamente nega
tive sul testo del nuovo sta
tuto, quale e stato approvato 
10 scorso novembre dalla mag
gioranza governatlva del 8e-
nato » e stata rllevata, In una 
sua dlchlarazJone, dall'onore-
vole Benlamino Plnocchlaro, 
responsablle della sezlone cul-
tura del PSI, 11 quale glu-
dica « modlflcato e snaturato 
in alcune parti determinant! 
11 disegno dl legge del sena-
tore Pleracclnl ed altrl sena-
torl socialist!, presentato al-
1'inizio della legislatura ». 

«I sociallstl — prosegue la 
dlchlarazlone dl Finocchlaro 
— coerentemente con l'azlone 
che da lungo tempo conduco-
no per 11 rlnnovamento del-
l'lstltuzlone venezlana, eono 
dieponlblll per una solleclta 
approvazione della nuova de-
flnlzione statutaria purche es-
sa risponda all'esigenza, con-
tenuta nel disegno di legge 
Pieracetnl, dl tradurre nel fat-
ti lo splrito rigorosamente 
autonomlstico che deve pre-
siedere alia direzlone e alia 
gestione dell'ente, favorendo 
le piii ampie forme dl con-
sultazione e dl collaborazione, 
a tuti 1 livelll, con le forze 
cultural!, sindacali e profes
sional!. 

«Essi si opporranno ferma-
mente, percio, ad ognl tenta-
tivo di fare passare lo statu
to attualmente in discussione, 
chiaramente antidemocrati-
co, moderate, inadeguato e 
arretrato non solo rispetto a 
quello del disegno dl legge 
Pieracclnl, che pur era stato 
approvato dal Senato nella 
passata legislatura, ma perfl-
no a quelll esamlnatl dal Par-
lamento nelle precedent! legi
slature. 

«I pochl mlglioramenti mar
ginal! apportati, quail l'inte-
grazione interdisciplinare del-
le manlfestazionl e l'estender-
si delle attivita anche al dl 
fuorl della cdtta di Venezla, 
non compemano i pesanti peg-
gioramenti Jecisi, soprattutto 
relativi alia - struttura del 
Conslglio dixettivo e al nuovi 
compiti e finalita da assegna-
xe alia Biennale per consen-
tirle dl sostenere 11 manife-
starsi e lo svilupparsi di nuo-
ve forme di esperlenze e di 
divulgazione culturale e la 
partecipazione di un pubblico 
nuovo. 

«Nel ribadire che 1'elemen-
to qualificante della riforma 
e rappresentato proprlo dalla 
struttura del Consiglio dtret-
tivo, che solo pub garantire 11 
libero e democratico svolgi-
mento delle attivita — conclu
de Finocchlaro — non si pu6 
non sottolineare come rimmis-
slone in esso dl una masslc-
cia presenza di designazionl 
dell'esecutivo e di enti piu 
facilmente controllati dal par-
tito di maggioranza relativa, 
e la sottrazione del dlritto di 
eleggere nel proprlo seno 11 
presidente. sono una chiara 
testimonianza della volonta 
di non volere realizzare nel 
fattj queH'effettivo e pieno 
rinnovamento democratico 
dell'ente che tanto solenne-
mente vlene proclamato sul 
piano del principle 

Indetta I assemblea 
del cinema italiano 

Si svolgera a Roma nel prossfmi giorni -ANAC, 
AACI e sindacati denunciano la gravity della ma-
novra che ha costretto II presidente del gruppo 
statale a rassegnare le dimissioni - Sollecitata 
un'ampia mobilitazione unitarla per porre un fre-
no al processo di restaurazione e di repression 

• 

E'la piu 

giovane 

delle tre 

sorelle 

cechoviane 

€ Nelle dimissioni di Mario 
Gallo dalla presidenza del-
l'Ente gestione cinema e nel
le cause che le hanno deter
minate gli autori cinematogra-
fld italiani rawisano l'uUi-
mo e piu grave momento del 
disegno organico e puntuale 
di repressione culturale e di 
attacco al migliore cinema ita
liano. attacco che trova nel-
l'attuale governo di centrode-
slra il suo piu spregiudicato 
e accanito esecutore >. Lo af-
ferma un documento elabora-
to dalle associazionl degli au
tori — ANAC e AACI — al 
termine di una riunione comu-
ne svoltasi lunedl sera. 

<Le dimissioni imposte a 
Gallo dalla maggioranza del 
Consiglio di amministrazione 
dell'Ente e dal Ministero del
le Partecipazioni Statali — 
continua il documento — si 
inseriscono con assoluta rispon-
denza nel quadro politico ge
nerate che gli autori denun-
ciavano solo poche settima-
ne fa nella lettera indirizza-
ta al Presidente del Consiglio 
onorevole Andreotti. E' eviden-
te. quindi, che le associazioni 
degli autori non possono che 
trovarsi concordi in una ri-
sposta quanto mai decisa e 
chiara. In tal senso gli auto
ri interpretano e condividono 
il vivo allarme espresso dal
le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori dello spettacolo. 

c E' utile, qui. ricordare an-
cora una volta che una politi-
ca cinematografica, incentra-
ta sulla creazione di nuove 
strutture e per un cinema re-
stituito alia sua funzionc civi
le e quindi sempre piu svin-
colato dalle leggi puramente 
mercantili e dallo strapotere 
deH'industria cinematografica 
privata. e stata la scelta che 
le associazioni degli autori e 
degli at tori, le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori, i par-
titi politic! della sinistra han
no compiuto da molti anni, rin-
saldandola e concretizzandola 
nell'unita raggiunta la prima 
volta durante l'occupazione 
dell'Ente Gestione Cinema nel 
marzo 1969. 

« Per questo la legge finan-
ziaria che queste forze riusci-
vano a strappare al governo 
nell'estate del 1971. ancorche* 
imperfetta, rappresentava un 
importante passo avanti per 
tutto il cinema italiano e apri-
va piu avanzati spazi e ter-
reni di scontro nella prospet-
tiva di un cinema inteso co
me servizio pubblico. Per que
sto autori e lavoratori consi-
derarono e considerano i nuo
vi Enti cinematografici di Sta
to come una loro diretta con-

quista. Per questo — prose
gue il documento — crearono 
un comitato permanente ed 
unitario di consultazione per il 
controllo dell'attivita dell'En
te Gestione, avendo contempo-
raneamente dato la loro fldu-
cia a quei dirigenti che, sep-
pur nominati con metodi non 
corrispondenti ad una demo-
crazia reale, erano da annl 
impegnati con i lavoratori e 
gli autori in una stessa bat-
taglia e in una stessa pro-
spettiva. 

<Da quel momento e du
rante venti mesi, contro tutti 
i tentativi che quei dirigenti 
compivano per fare emerge-
re la linea politica riforma-
trice indicata dalla stessa leg
ge finanziaria del '71, veni-
vano create difflcolta, devia-
zioni, dispersion! di energie e 
ostacoli operativi che con il 
governo di centro-destra e la 
conseguente direttiva di Fer
rari Aggradi determinavano 
la situazione di completa pa-
ralisi che una larga zona del 
partito di maggioranza si era 
riproposta aH'indomani stesso 
dell'ottenimento della legge*. 

H documento cosl conclu
de: c contro la mancata ap-
plicazione della legge; con
tro gli interessi privatistici 
che vedono negli Enti un pe-
ricolo e una concorrenza; 
contro lo sperpero inammissi-
bile del pubblico denaro, la 
AACI e l'ANAC — chledono 
al ministro competente di in-
tervenire immediatamente per 
affrontare le cause che han
no condotto il Gruppo cinema-
tografico pubblico all'attuale 
stato di inattivita e di ogget-
tiva illegality: di respingere 
le dimissioni di Mario Gallo; 
di aprire un immediate e in> 
prorogabUe dialogo con le or
ganizzazioni che rappresentano 
tutti i lavoratori del cinema: 
Investono il Parlamento e le 
forze politiche democratiche e 
progressiste della necessity e 
delTurgenza di porre un fre-
no al chiaro processo di invc-
luzione restauratrice e di re
pressione posto in atto in tut-
to il settore dell'informazione; 
si fmpegnano fin da ora alia 
massima mobilitazione per 
creare. attorno a questa nuo
va e piu decisiva battaglia. la 
piu larga unita con le forze del 
lavoro. dell'arte e della cultu-
ra antifascista italiana. 

Assieme alle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori dello 
spettacolo FILS-CGIL, FULS-
CISL, UIL^pettacolo, tndico-
no per i prossimi giorni alia 
Casa della Cultura una gran-
de assemblea di tutto il cine
ma italiano per decidere tut-
te quelle forme di lotta che 
risulteranno necessarie. 

le prime 
Cinema 

Le monache di 
Sant'Arcangelo 
Reame dl Napoli, seconda 

meta del Cinquecento: nel 
convento di Sant'Arcangelo di 
Bajano, si scatena la lotta 
per la successione alia carica 
di Madre Badessa. Contro la 
anziana Madre Lavinia. e la 
giovane, appassionata madre 
Carmela, prevale Madre Giu-
11a, ancor fresca di anni, e 
dalle spiccate tendenze omo-
sessuali, che non la deviano 
peraltro dal suo cammino 
verso il potere. Madre Lavi
nia, inferma, e ridotta In fin 
di vita tramite veneficio; 
Madre Carmela e svergognata 
per la rivelazione del suo le-
game con un signorotto, fat-
to poi sopprimcre. A sostene
re l'ascesa di Madre Giulia e 
un ricco e autorevole nobll-
uomo spagnolo, interessato a 
cert! privllegi nello sfrutta-
mento delle nuove terre co-
lonizzate oltre oceano; men-
tre la Chiesa a sua volta con-
nette, alia persona dell'am-
biziosa suora II raggiungl-
mento di cospicui vantaggi fl-
nanziari. Ma la gelosia di 
una monacella appicca 11 fuo-
co dello scandalo, e • il fana-
Usmo di un sacerdote vi sof-
fia sopra. S'lstruisce un pro
cesso inquLsItorio, al termine 
del quale vengono emesse pe
santi condanne: Madre Giu
lia, in partlcolare, sara man-
data a morte. I domlnatori 
spagnoli e la Chiesa. comun-
que. non ci rimetteranno ne 
denaro ne prestigio. Ami. 
" Liberainente tratto da vec-
chl documentl d'archivlo. gla 

' claborati in forma narrativa 
nel secolo scorso (c'e anche 
un'eco delle « cronache Italia-
IM* di Stendhal, in special 

della Badessa di Ca

stro), Le monache di Sant'Ar
cangelo e un tentativo di ro-
manzo cinematografico a po-
poIare», che all'antica pole-
mica Illumimstica contro le 
vocazioni forzose (vedi La re-
ligiosa di Diderot) cerca di 
unire una piu concreta, at-
tuale denuncia della sostanza 
politica ed economlca della 
organizzazione ecclesiastica, 
H regista Paolo Dominic! 
(pseudonlmo di Domenico 
Paolella) e il produttore To-
nino Cervi hanno tuttavia cu-
rato piu la cornice che Tim-
pianto ideologico e anche psi-
cologico del racconto. La pri
ma risulta decorosa, talora 
anche raffinata, per l'elegan-

za della fotografia a color! 
(di Giuseppe Ruzzolini) e 
della scenografia; il secondo 
e piuttosto sommario, appros-
simativo e contraddittorio, 
anche se concede meno di 
quanto si potesse supporre al
ia facilita degli effetti- Di 
scarso pregio, nell'insieme, la 
interpretazione: accanto ad 
Anne Haywood vanno ricor-
dat! Muriel Catala, Oroella 
Mutl. Martine Brochard, 
Claudia Gravi, Maria Cuma-
ni Quasimodo, Claud io Gora, 
Luc Merenda, Duilio Del Pre-
te. Pier Paolo Capponi, Luigi 
Guerra. 

*g . sa. 

in breve ] 
Duecentesimo anniversario delFOpera di Stoccolma 

STOCCOLMA, 30. 
L'Opera Reale di Stoccolma ha celebrato II duecentesimo 

anniversario della sua fondazione con una opera nuova che 
narra come 11 suo fondatore fu assassinato durante un ballo 
mascherato, proprlo neU'edificio dell'opera. Lo spettacolo e 
stato trasmesso In dJretta dalla TV: In teatro era preaente 
il re Gustavo Adolfo. Fondatore dell'opera fu U re Gustavo III, 
che nel 1792 fu assassinato nel teatro che Jul stesso aveva fatto 
costruire. L'Opera si Intitola Tintomara ed e stata musicata 
da Lean Johan Werie, e tratte da un llbro dl Carl Almovlst 

Jean Pierre Mochy rimane senza attori 
NIZZA.30 

n regista francese Jean-Pierre Mocky ha dovuto rlnunclare 
al progetto dl glrare negli stabilimenti dl Nizza il film Let 
seins de glace (* I sent di ghlaccio »), dl cui avrebbero dovuto 
esscre interpretl principal! Alain Delon, Michel Piccoll e 
Romy Schneider. I tre attori, uno dopo l'altro, hanno dlchiarato 
la loro indisponibllita. 

Mocky si e detto allora dlsposto a lnterpretare lul stesso 
II film al fianco dl Jane Birkin, mm 1 distributor! non hanno 
acoettato 11 nuovo cast. 

Del Sent di ghiaccio non e escluso si rlparll prosslmamente: 
comunque non prima dl settembre. Per i' momento gli «stu
dios» dl Nizza sono completamente inattlvl. 

LONDRA — Mia Farrow nella parte di Irina, la piu giovane 
delle cTre sorelle* di Cechov. II dramma va in scena con gran-
de successo in quest! giorni al Greenwich Theater di Londra 

Si prepara il Festival 

Per Sanremo 
d'accordo 
i sindacati 

I rappresentanti delle organizzazioni dei lavorato
ri nella commissione di selezione delle canzoni 

SANREMO, 30 
I sindacati parteciperanno 

alia preparazione del XXIII 
Festival della Canzone. Ne ha 
dato conferma, in serata, un 
comunicato congiunto della 
Commissione conslliare dl or
ganizzazione e dei rappresen
tanti sindacali delle organiz-
zazicni della CGIL, CISL e UIL. 

Nel comunicato si afferma 
che la presenza nella commis
sione di selezione delle orga
nizzazioni sindacali trova giu-
stiflcazjone nell'esigenza di tu-
tela generale dei lavoratori 
direttamente interessati alio 
sviluppo culturale e civile del
la societa italiana. I sindacati 
— afferma ancora II comuni
cato — esprimono la convin-
zione che II perseguimento di 
tali obiettivi di carattere piu 
generale coincldono con gli 
interessi delle categorie dei la
voratori dello spettacolo che 
direttamente partecipano a 
queste manlfestazioni. I sinda
cati e i rappresentanti dell'Am-
minlstrazlone comunale hanno 
convenuto sulla Improrogabile 
eslgenza di mantenere una 
pubbllca gestione al Festival 
della Canzone italiana e di per-
seguire una sua radicale ri
forma, che lo veda finalmente 
Inserito In un'organica politi
ca cittadina di iniziative cul
tural! e musical! con un su-
peramento delle attuall for-
mule su cui poggiano queste 
manlfestazionl. La rassegna, 
inoltre dovra porsi l'obiettivo 
di una puntuale Informazione 
sullo stato della canzone po-
polare italiana, al fine di pro-
muoveme la crescita artlstica. 

La commissione di ascolto 
verra insediata alle ore 11 del 
giorno 12 febbralo e al XXIII 
Festival saranno ammessi an
che cantanti stranieri: queste 
le novita fornite nel corso del
la conferenza-stampa tenutasi 
nella tarda serata. 

Nella giomata odiema s! e 
discusso a Palazzo Bellevue dl 
Sanremo, sede del Comune, 

In mattlnata vi e stata la 
riunione del sindaco con I 
caplgruppo consiliari, e nel 
pomeriggio I component! la 
commissione conslliare esecu* 
tiva incaricata deU'OTganizza-
zione si e incontrata con 1 
rappresentanti dei sindacati 
per discutere la loro parteci
pazione alia commissione di 
selezione Incaricata di tirare 
fuorl dalle centlnaia di can
zoni che perverranno le tren-
tadue da presentare al XXIII 
Festival. 

Essa dovrebbe essere com
post* — stando a quel che si 
dice •— di cinque giornallstl 
speclallzxmtl, 41 due penonag-

gi del mondo dello spettacolo, 
dl tre sindacalisti, di un rap-
presentante del Ministero del 
Turismo e dello Spettacolo, di 
uno del Ministero delle Po-
ste, dl uno del Ministero della 
Pubbllca lstruzione, di una 
massaia, di uno studente, dl 
una commessa. e dl un lavo-
ratore. In tutto, diciotto per-
sone, compreso Tassessore al 
Turismo. 

Pierre Fresnay 
in clinica 

PARIGI, 30 
Pierre Fresnay e stato rico-

verato d'urgenza neirOspedale 
americano di Neuilly, perchft 
affetto da una disfunzlone al
ia cistlfellea. L'attore — che 
ha settantacinque annl — e 
stato colto da malore domeni-
ca mattina al Teatro della 
Micodiere. dove stava provan-
do una scena della Claque dl 
Andr6 Roussin, che sarelbe 
dovuta andare in scena in se
rata. Le rappresentazioni so
no state Interrotte. 

Successo italiano 

al « Fest 73 » 
BELGRADO. 30 

Tutto esaurito nelle sale do
ve avvengono le proiezioni 
dei film che partecipano alia 
terza edizione del «Fest 73». 
Oltre che nell'lmmensa sala 
del «Dom Sindicata* (Casa 
dei sindacati) 1 film sono 
proiettati in altri due cinema 
nonche alia casa di cultura 
<Vyk Karadjidzs (dove gli 
opera! hanno 1'entrata gra-
tuita). 

Nel prim! tre giorni del Fe
stival si calcola che gli spet-
tatori siano statl oltre cin-
quantamila. Finora le pellico-
le che sembrano aver maggior-
mente conquistato le simpatie 
del pubblico sono: Andrei Ru-
bliov di Tarkovski e La das-
se operaia va in paradiso di 
Elio Petri. Per il film italiano 
si sono registrati applausi pro* 
lungatl e molti entusiasticl 
commentl. Anche Con/essione 
di un commissario di polizia 
al procuratore della Repubbli-
ca dl Damlanl ha ottenuto 
molU consensl. 

Incontro col regista a Roma 

Da fastidio 
il <<fumo» 

diGayatte 
II nuovo film del cineasta-awocato, preso 
di mira dalla censura diretta e indiretta del 
regime gollista, e stato completato in Italia 

Non c'd fumo senza fuoco 
e 11 titolo del nuovo film del 
cineasta-awocato francese An
dre* Cayatte, personagglo dl 
Sunta del cinema «civile» 

ransalpino. 
Ognl film dl Cayatte suscl-

ta polemlche a valanga ed af-
fronta non poche difflcolta 
all'atto di venlr reallzzato. Gla 
con Giustizia e fatta (1950), 
con Siamo tutti assassini 
(1952) e con 11 recente Morire 
d'amore, Cayatte ha dovuto 
superare parecchl ostacoli pri
ma dl portare a termine le 
sue opere, che poi hanno dato 
qualche fasMdio alia Francia 
perbenista e conservatrice. 

Con Non c'e fumo senza fuo
co 11 sabotagglo ordito nel suol 
confront! ha perd varcato ognl 
limite: per la prima volta nel
la storla del cinema francese, 
a Cayatte e stato proibito dl 
glrare in qualslasl luoso pub
blico dl Francia (strode e ne-
gozl compresl) e, come se non 
bastasse, gli enti che aveva-
no asslcurato i fondl per pro-
durre il film non hanno piu 
sborsato un soldo, obbllgan-
do cosl il regista ad interrom-
pere la lavorazlone in una fa-
se cruciale. Tutto questo, 
perch6? 

«Nel mlo lungo girovagare 
attraverso 1 complessl mec-
canlsml dell'apparato burocra-
tlco parlgino — ha detto 11 
regista, durante la conferenza 
stampa con la quale, l'altra 
sera, ha annuncfato la fine 
delle rlprese di Non c'e fumo 
senza fuoco (II film e stato 
portato a termine ne! teatri di 
posa dl uno stabllimento ro-
mano e anche gli esterni sono 
stati girati In Italia) — gli 
addetti ministerial! si sono di-
vertiti a giocare a palla, rl-
fiutandosl con ogni mezzo dl 
spiegarmi che cosa fosse ef-
fettivamente accaduto e II per-
ch6 di una tale ostilita nel 
confront! del mlo film. Alia 
fine della mia lunga e fatico-
sa ascesa a! vertici delle "Lsti-
tuzlonl", lo stesso Georges Du-
hamel (ministro degli Affari 
cultural!) mi confidd che al 
Presidente era poco gradito 
che io mi immlschiassi nello 
"affare Markovic". Gli rlsposi 
che 11 mlo film non aveva nes-

; sun riferlmento con U caso In 
fquestione, ma non c'e stato 
niente da fare, e cosl, grazie 
all'aiuto delle associazioni sin
dacali francesi (prima fra tut-
te la CGT) e di tutti 1 miel 
collaborator! (I quail hanno 
accettato di lavorare per un 
lungo periodo senza percepire 
alcun compenso) sono riuscl-
to a realizzare il mio film». 

sLe elezioni politlche in 
Francia sono imminent! — dl-
chiara Andre Cayatte — e Ven-
tourage governativo trema al-
l'idea dl una sconfltta, soprat
tutto dopo l'unificazione della 
sinistra, che potrebbe riusci-
re a scavalcare Pompidou. 
Non ho mai pensato di fare un 
film sul 'caso Markovic', ma 
non per questo I 'fintl golli-
sti* che detengono il potere 
possono stare allegri, anzi, 
Non ce fumo senza fuoco pub 
ben considerarsi un film poli
tico a tutti gli effetti, mentre 
portare sullo schermo un fatto 
di cronaca nero-scandalistica 
non sarebbe altro che un ge-
sto qualunquistico, poco po-
lemico, in fine dei conti, nel 
confronti della classe dirigen-
te, imputabile di ben altrl ca-
pi d'accusav. 

s La vicenda del film, Infat-
tl — prosegue il regista — 
prende il via in un contesto 
politico circostanziato, alia vi-
gllla della campagna elettora-
le in un sobborgo della ban-
lieue parigina. II protagonista 
e un medico (l'attore Bernard 
Fresson) che si presenta can-
didato nella lista della sinistra 
unita. II suo diretto avversa-
rio — un politicante (l'attore 
Michel Bouquet) legato al po
tere, che ama circondarsi di 
uomini di fiducla lesii con le 
manl e con la pistola — 6 
un personaggio senza scru-
poli, che tentera di liquidare 
il suo rivale sulla base dl un 
ricatto magistralmente co-
struito. II bieco individuo 
commissiona ad uno "strano" 
tecnico un fotomontaggio che 
mostra la moglie del suo an-
tagonlsta (Annie Girardot) in 
un atteggiamento comprometr 
tente con un non bene identi-
ficato "amante". Nonostante 
il colpo basso, il medico non 
accettera la provocazione ma 
sfidera lo scandalo, deciso ad 
andare fino in fondo nella rea-
lizzazione dei suoi propositi. 
A questo punto, il nostro pro
tagonista verra coinvolto in 
un omicidio che i suoi con-
correnti hanno Ingegnosamen-
te predisposto "in suo omag-
gio" e finira dritto dritto in 
prlgione, per poi uscirne uma-
namente e polltioamente dl-
strutto, dopo aver accettato 
un Ignobile compromesso po
litico. Nel frattempo, i gang 
ster avranno vinto a man! 
basse le eIezioni.„». 

Particolare interessante. Ca
yatte ha sottoposto I foto-
montaggi utilizzat! per il film 
all'esame di una commissione 
composta dei migliori esperti 
francesi, che sono stati tutti 
concordi neU'affermare uffi-
clalmente che le foto erano 
autentiche, mentre la manipo-
lazione era addirittura pla-
teale. 

A questo risultato II regista 
e approdato facendo uso dei 
piu modern! procedimentl chl-
mici (gigantografia del posl-
tivo originale, da cul vlene 
riprodotta una serie dl negatl-
vi In successione, sui quail 
vlene inserito gradualmente 
un particolare, grazie ad una 
speciale emulslone che non 
altera la gradazione crorna-
tlca), dlmostrando cosl come 
si pud legallzzare una colos-
sale mlstiflcazione. II mate* 
riale fotograflco, lnfattl, co-
m'e noto, e considerato pro-

va lnoppugnablle mentre 11 
film dlmostra che con esso si 
possono determinare clamo-
rosi falsi giudizlarl (recente-
mente, In Francia, un giova
ne studente e stato ucclso dl-
nanzl al cancelll della Renault 
durante una manifestazlone e, 
in seguito, al processo sono 
state esiblte due foto scattate 
a pochl secondl di distanza 
1'una dall'altra: la prima mo-
strava 11 giovane con un ba-
stone, nella seconda lnvece 
non l'aveva, e ambedue sono 
state rltenute autentiche). 

Cayatte conclude afferman-
do che, In Francia, dopo la 
morte di De Gaulle, 11 paese 
e flnlto nelle mani dl un grup
po che ha istituito lo stra-
potere della vlolenza e del de
naro: 1 soprusi dl cui 11 regi
sta e stato fatto oggetto non 
fanno che confermare questa 
tesl. 

d. g. 

«Discorso 
sul Yietnom» 

riproposto 
a Centocelle 

Rappresentato per la prima 
volta In Italia nel dicembre 
scorso, con la collaborazione 
dell'ARCI provinciale, ad Al-
bano, il Discorso sul Vietnam 
di Peter Weiss e ancora ripro
posto al Circolo Centocelle dl 
Roma dal «Gruppo Teatro» 
di Gian Franco Mazzoni, di cui 
fanno parte Marco Attanasio, 
Alberto Di Stasio, Mirella Lan-
clone, Anita Marini, Antonio 
Maronese, Stefanla Mazzoni, 
Clara Murtas, Oreste Rotundo 
e Marcello Sambatt if-

Oggi. l'attuallta deuSr orato
rio » di Weiss, testimonianza 
di una guerra atroce che ha 
sconvolto e coinvolto la co> 
scienza indlvlduale e sociale 
dl tutta l'umanita, dopo la 
firma della tregua (non an
cora rispettata dall'esercito dl 
Thleu), assume senza dubbio 
un significato nuovo, come 
anallsi profetioa sull'esito di 
questa guerra: la vittorla del
la resistenza di un popolo al
ia vlolenza resistibile del capi-
talismo mondlale. La regia dl 
Mazzoni e esemplare nel deli-
neare la razionalita del «di
scorso », attraverso la stiliz-
zazione, l'uso poetlco-espressl-
vo di pochl elementl scenicl, 
e lo stile chiaro, limpldo e 
fermo della dlzione che supe-
ra spesso 1 limiti discorsivi 
della testimonianza. 

La «prima» e stata fissata, 
per domani sera alle ore 21,30." 

Gruppo teatrale 

va in Svizzera 

tra gli emigrati 
La Compagnla diretta da 

Gino Melchiorre, « Gruppo 5 », 
debuttera II 1. febbralo alia 
cNeumarkt Theater* di Zu-
rigo con La liberta e una me-
la in carta colorata, la favola 
esemplare su Robinson Cru
soe gla rappresentata In molti 
teatri in Italia. Tuttavia, la 
edizione originale delle lav-
venture x sara accresciuta con 
Insert! sull'emigrazione, la vi
ta contadina e l'abbandono 
delle terre. Lo spettacolo del 
m Gruppo 5» (dl cul fanno 
parte Miguel Quenon. Sonla 
Donall, Luigi Valentin! e Se
rena Sartor!) si indirizzera in-
fatt! a un pubblico particola
re, quello delle comunlta dei 
lavoratori italiani e spagnoli. 
La tournie e stata organizza-
ta dalle «Colonie libere» con 
la collaborazione delle fede-
razioni svizzere del PCL 

Rosa Balistreri 

al Folkstudio 
Nell'ambito della IV Rasse

gna di musica popolare italia
na questa sera alle ore 22 al 
Folkstudio, Rosa Balistreri 
terra, un recltaL 

La xCantatrice del Sudi 
(come Ilia definlta Ignazio 
Buttitta) presenter^ la sua 
Sicilia, con la rabbia dl un 
artlsta che non solo testimo-
nia un mondo tradlto. ma ne 
Interpreta la passione e gli 
slanci con uno stile pieno dl 
incisiviU e verita, 

rsai ^ 

controcanale 

IEGGETE 

Rinascita 

LA DONNA PRETORE — Uno 
dei filoni preferiti dalla TV 
italiana nel campo dei tele' 
film, jorse addirittura il pre-
ferito, 6 quello che si po
trebbe definire « sociologico », 
o anche « di denuncia civile ». 
Storie che si richiamano a 
problemt e ambienti reali, 
narrate con un taglio tra cro-
nistico e introspettivo. Non di 
rado, si tratta di lavori di-
gnitosi sia sul piano della see-
neggiatura che su quello del
la recitaztone e delta regia. 
Rimane da chiedersi, perd, 
se sia dawero giusta la scel
ta di fare un telefilm la do
ve un'inchiesta glornalistica, 
costruita direttamente sui fat
ti di cronaca e sui problemi, 
probabilmente riuscirebbe a 
dare comunque al telespetta-
tori la possibility di un con-
tatto piu immediato con la 
realta. 

Ma, si dice, il pubblico e 
piu attirato da una «storia», 
da un telefilm a soggetto, an
che se il soggetto si.richiama 
alia cronaca e al problema 
quotidiano. Pud anche darsi: 
ma il fatto e che, poi, pro
pria per attirare il pubblico 
si finisce per indulgere al 
sentimentalismo, all'intreccio, 
al ritratto psicologico, e la 
materia sociale si sposta in 
secondo piano, rispetto alle 
vicende e ai ucasi* dei per-
sonaggi singoli. 

In verita, secondo not, la 
scelta di fare un telefilm, in 
questi casi, potrebbe giustifi-
carsi soprattutto a due condi-
zioni. Se si adoperassero i 
moduli narrativi per rendere 
piu vigorosa la denuncia, pun-
tando deliberatamente a su-
scitare una viva reazione emo-
tiva nei telespettatori; oppu-
re se, attraverso te possibilita 
offerte da una vicenda co
struita a tavolino e girata con 
attori, si approfondisse I'ana-
lisi dei problemi e delle lo
ro radtci, mirando a scopri-
re con chiarezza i meccani-
smi della societa in cui vi-
viamo. Salvo rare ecceztoni, 
perb, non e questo lo stile 
di questi telefilm. Incerti tra 
I'indagine sociale e il ritratto 

psicologico, infatti, questi roc-
conti procedono con molta 
cautela, ammorbidiscono i to-
ni anzichi accentuarli, e si li-
mitano a esporre i termini 
generali dei problemi, descri-
venti i « casi» ed evitando di 
risalire alle cause. 

E' ancora presto per dire 
se «Dedicate a un vretorev 
scritto da Dante Troisl (sul
la scoria di un suo romanzo) 
in collaborazione con altri due 
sceneggiatori, diretto da Dan
te Guardamagna, si collochi, 
lungo il filone che abbiamo 
ricordato, piu avanti o piu 
indietro di altri telefilm si- • 
mili. Per esempio rispetto a 
«Dedicate a un bambino» 
che, pur con alcuni limiti, 
poneva con una certa forza 
il problema dei ragazzi ndi-
sadattatin e svolgeva anche 
attraverso un originale stile 
narrativo, un'analisi parziale 
ma non superficiale. ((Dedi
cate a un pretorer> conta tre 
puntate, e noi ne abbiamo 
vista una sola. Possiamo sol-
tanto, fin d'ora, fare alcune 
annatazioni. La regia di Dan
te Guardamagna 6 discreta 
ed evidentemente orientata 
verso i moduli cronistici, an
che nella scelta degli attori, 
che recttano con disinvoltura, 
a cominciare dalla protagoni
sta Angiola Buggi. Qua e la, 
tuttavia, si e gia avvertito 
Vaccento pedagogico, insistito, 
che punta piu sull'esposizione 
verbale dei problemi e delle 
situazioni (soprattutto attra
verso i monologhi interiori 
della -protagonista) che sulla 
analisi per immagini ed azio-
ni. D'altra parte, temiamo che 
la materia, questa volta, sia 
anche troppo ricca e comples-
sa: condizione femminile, si
tuazione del meccanismo giu-
diziario, lavoro minorile, so
no temi che non 6 facile trat-
tare tutti insieme in un solo 
telefilm di tre puntate. 11 qua
le, tra l'altro, non sembra af-
fatto incline ad aggredire la 
realta e ^ problemi. Comun
que, il piu e ancora da ve
nire: e, quindi, vediamolo. 

g. e. 

oggi vedremo 
CHUNG KUO: LA CINA (1°, ore 21) 

Va in onda questa sera la seconda parte del documen-
tario sulla Cina reallzzato da Michelangelo Antonlonl. Chung 
Kuo — che si awale del testi dl Andrea Barbato e del com-
mento muslcale di Luciano Berio — porta 11 mondo cinese 
sul nostri telescherml attraverso un reportage che sta tra 11 
documentaristlco e l'analltico. II grande cineasta italiano af-
fronta per la prima volta 11 piccolo schermo con un'opera 
che non manca dl suscltare consensl e polemlche, ma che 
senz'altro si pone, al di la di qualslasl giudlzlo, come una 
fra le piu lnteressanti realizzazlonl televislve di questi ultlml 
annl. 

UNA FACCIA PIENA DI PUGNI 
(2°, ore 21,20) 

Questo film dl Ralph Nelson (dl cul ricordlamo 11 recente 
Soldato blu) scava attorno ad un personagglo tlplco del mondo 
«sportIvo» americano legato agli ambienti della mala vita: 
un boxeur al tramonto dl una gloriosa carrlera, bassamente 
strumentallzzato da biechl Intrigant! senza scrupoll che muo-
vono I fill del business pugilistlco americano. II vecchlo co-
losso dal cuore buono, protagonista dl Una faccia plena di 
pugni, considerato alia stregua dl un ammasso dl muscoli, 
sari costretto cosl ad accettare le piu pesanti umlliazioni. 
Purtroppo 11 film troppo spesso scivola In un'atmosfera sentl-
mental-commovente, a scaplto delle problematlche dl denun
cia che restano troppo In secondo piano. Anthony Quinn e 
l'irriduclbile campioue, mentre Jackie Gleason, Mickey Roo-
ney e Julie Harris rivestono gli altri ruoli principal!. 

programmi 

TV nazionale 
9,30 Trasmisslonl scola-

stlcho 
12,30 Sapere 
13.00 Ore 13 
13.30 Telegiomala 
15,15 Trasmisslonl scola-

stiche 
17.00 Gira e gloca 
17.30 Teleglornale 
17,45 La TV del ragazzi 
1M5 Opinion! a confronto 
19,15 Sapera 

19,45 Teleglornale sport * 
Cronache del lavoro 
e dell'economla 

20,30 Teleglornale 
214W Chung Kuo: La Cina 

Seconda parte 
22,30 Mercoledl sport 
23,15 Teleglornale 

TV secondo 
21,00 Teleglornale 
21,20 Una faccia plena cH 

pugni 
Film. Regia dl Ralph 
Nelson. 

Radio 1° 
GIOKNALC RADIO - Or* 7 . 
a. 12. I S , 14, 15, 17 , 20 , 
2 1 , 2J i •» Mat tvt iM aMMkttei 
6,42: AlfMiaccof «.47i C o — 
• pOTCMt *£*• I* C M M * 4*1 
•Mttiaoi 9 : to • «U M M r t i 
9.1S* Vol * 4 lei I O I Sp«d«U 
6R( I I ^ O J Satttauna carta; 
12,44f M«4« hi Italy) 13.15* 
Grmtm 14t ZAaMOM Han—oi 
15,10s Per vol fjovaalt 1S,40s 
Proeraaiaw aw I ptccoU; 17,05* 
I I aitaflewi 19.10i CreoadM dal 
M w o H o i a o i 19^5 t Novita m-
•otatas 2 0 ^ 0 : Aa4ata • rttor-
aoi 21.15* Raaletaatre: Tact 
oar — •awamloni 41 

2 1 ^ 0 * 
22.10* I I 

I M i M I aawto XVI> 2 5 ^ 0 * 

Radio 2° 
C I O R N A U RADIO - Or* • , * © , 
7 ^ 0 , 5 ^ 0 . 9 ^ 0 , 10.50. 1 1 ^ 0 , 
1 2 ^ 0 , 1 3 ^ 0 , 1 5 ^ 0 . 1 5 ^ 0 , 
17,30. 1 5 4 0 , 1 9 ^ 0 , 22.30. 
24: • * I I aiatllaHrai 7 ^ 0 * 
Raowiloraot 5,14* Tra aMttvt 
ptr taj 5,40: C 
9.15; S«o«M a catorl 4aM*« 

atrai 9,35* Una 
aa nostra* 9,50* Stater CaiiH 
dl Tbaodora Oraisan 10.05* 
Caaxoai par tatth 10.35* Dalla 
«o»tra p a r t i 12,10* Trawnrttlo-
• l raatonalli 12,40* I MataiUt* 
toaj 13.35* r>ai»aajian4o rra 
la aota* 13,50> Com* a piictii i 
14* Sa 4i firlt 14,30* Tratrtia-
ttoai rationalh 15* Poato atar* 
rotathro; 15.40* Cararait 17,50s 
Special* SR; 17,45* Chlaatat* 
Roma 3131i 19.55* Caaxoai 
M a t t p*tt»l*rt; 20,10* I I toa-
vasao 4*1 ctmiaai 2 1 * 5aaaraa» 
arc; 22.43: I I flaer* a . 13t 
23,05* ^ vta 4i*corraa4*i 
2 3 ^ 0 * Maaica 

Radio 3° 
Ore 9 ^ 5 * Tratarlarioal apaclailt 
10* Coacarlo 41 apartam H i 
La Radio par la Scaot** I I ^ O i 
MoaldM Itallaa* d'etat* 12.15* 
La maafca aal iimiiui 13JO* 
lataraMBOt 14*30* Ottormo Re • 
apjajii} 1 5 . 1 5 * 1 roataazt dalla 

15,50* 5o«ll r a i a a n t 17,20: 
C l a m aatca; 17,35: Maaka rao> 
rl actwmat 15* NotW* 4*1 Tar-
toi 15,45* Piccolo plaaatet 
2 2 3 0 : Mmkat ao»«a llararr*. 
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