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Un comunicato della Sezione cuHurale del PCI 

Necessaria una 
controffensiva del 

cinema italiano 
Gli aspetti piu gravi della politica dc: la crisi 
dell'Ente gestione, il tentativo di rincrudire la 
censura, gli attacchi aH'occupazione e I favori 
agli industriali — Progetti di legge comunisti 

La Sezione culturale del 
PCI ha diffuso ieri il seguen-
te comunicato: 

«Nella pesante situazione 
determinata dalla politica ge-
nerale del centro-destra. le re-
centi dimissioni del compa-
gno Mario Gallo, presidente 
dell'Ente gestione cinema, co-
ronano la fase piu acuta e piu 
grave della lunga crisi del 
gruppo cinematografico pub-
blico; crisi le cui cause e le 
cui origin! vanno ricercate 
nella volonta. a piu riprese 
espressa dalla Democrazia 
cristiana, di impedire che il 
settore statale della cinema
tografia sia al contempo riat-
tivato e messo al servizio di 
una concezione nuova dell'in-
tervento dello Stato nel cam-
po cinematografico. • 

<In questi ultimi mesi in 
modo particolare. i democri-
atiani e i rappresentanti del
la v burocrazia ministeriale, 
nonche il ministro delle par-
tecipazioni statali. sono ri-
corsi a una vasta gamma di 
espedienti, di natura forma-
le e no, palesi e subdoli, per 
osteggiare con tutti i mezzi 
sia le pressanti richieste 
avanzate dalle forze del cine
ma e dai partiti di sinistra, 
sia i tentativi espletati, sul-
la base di esigenze largamen-
te sentite. dai compagni so-
cialisti all'interno del Consi-
glio di amministrazione dello 
Ente cinema, al fine di av-
viare quei programmi e quel
le initiative che la stessa 
legge prevede. 

«Tutto cid rientra in un 
orientamento della maggio-
ranza democristiana che ve-
de nelle manifestazioni piu 
critiche, libere e culturalmen-
te impegnate del cinema ita
liano e nella possibile crea-
zione di nuove strutture pub-
bliche nel campo della pro-
duzione e dell'esercizio una 
tendenza pericolosa da con-
trastare e combattere in ogni 
modo. 

< Non a caso l'offensiva nei 
confronti delle aziende stata
li coincide con il proposito di 
instaurare nuove e piu rigi-
de forme di censura attra-
verso l'istituzione di un tribu-
nale speciale per il cinema; 
non a caso tale offensiva coin
cide con l'intento di mante-
nere il cinema italiano in uno 
stato di perenne precarieta 
strutturale per meglio poter-
lo condizionare; non a caso 
essa tende a indebolire il mo-
vimento dei lavoratori mante-
nendo le maestranze e i tecni-
ci del cinema italiano in una 
odiosa condizione. di ricatto, 
alimentata dall'insicurezza del 
lavoro e del futuro; e non a 
caso l'offensiva governativa 
collima con il proposito di non 
dare alia Biennale e alia (no
stra del cinema uno statuto 
realmente democratico; non 
a caso infine si mira a favo-
rire grossi interessi precosti-
tuiti nell'industria privata e 
soprattutto nell'ambito dello 
esercizio evitando che si af-
frontino globalmente e orga-
nicamente i problemi della 
cinematografia. 

«La Sezione culturale del 
PCI. di fronte alia gravita e 
alia pericolosita della situa
zione cos) determinatasi, sot-
tolinea la necessita e l'urgen-
za di- una vigorosa mobilita-
zione unitaria delle forze de-
mccratiche del cinema italia
no. per impedire che il dise-
gno del centro-destra preval-
ga e per far si che: 

ca ) il ministro delle par-
tecipazioni statali respinga le 
dimissioni del Presidente del
l'Ente Gestione Cinema, for-
nendo chiarimenti e garan-
lie tali da rimuovere le cau
se della crisi del gruppo ci
nematografico pubblico e del
la paralisi in cui attualmen-
te versano le aziende statali; 

c b) si proceda alia costi-
tuzione di un circuito cinema
tografico pubblico a caratte-
re culturale; al concreto av-
vio di una ristrutturazione 
delle aziende statali conformc 
ai nuovi compiti che la leg
ge assegna all'Istituto Luce 
e alle altre societa inqua-
drate nell'Ente: alia attua-
xione degli impegni gia assun-
ti per la produzione e distri-
buzione di film; 

c) siano respinti tutti i 
tentativi reazionari di creare 
nuovi e piu insidiosi meccani-
smi censori. per giungere alia 
abolizjone di ogni forma di 
censura e ad una contempo-
ranea revisfone in senso de
mocratico delle norme dei 
codici attualmente in vigore; 

•• cd) sia! approvato dai 
Parlamento uno statuto della 
Biennale di Venezia che ac-
colga e rifletta le istanze de-
mocratiche del mondo del la-
voro e della cultura: 

«e) sia al piu presto di-
battuto in sede parlamentare 
un progetto di radicale e or-
ganico riordinamcnto della le-
gislazione per la cinematogra
fia. tale da assicurare alle 
maestranze e a tecnici la 
continuita del lavoro che giu-

' itamente esal rivendicano. 
Ml contesto di una autentica 
dtmocratizzazione delle strut

ture cinematografiche a par-
tire da quelle statali. che van-
no sottratte alia logica del 
profitto e alia ingerenza del 
potere esecutivo. 

«In questo spirito. la Se
zione culturale del PCI comu-
nica che i propri gruppi par-
lamentari ripresenteranno nei 
prossimi giorni i progetti di 
legge per la soppressione del
la censura e per lo sviluppo 
della cinematografia ». 

Per I'Ente gestione 

I sindacati 

sollecitano 

I'attuazione 

dei programmi 
Le segreterie della FILS-

CGIL, FULSCISL e UIL-Spet-
tacolo hanno indlrizzato al 
ministro delle Partecipazioni 
Statali, Ferrari Aggradi. un 
telegramma nel quale, dlcen-
dosi «vivamente preoccupate 
dai perdurare della paralisi 
operatlva dell'Ente cinema e 
del conseguente blocco di tut-
te le attlvita », invitano il mi 
nistro stesso a sollecitare una 
urgente convocazione del Con-
siglio di amministrazione del
l'Ente per dare il via — «in 
attesa di una soluzione della 
crisi generale» — al pro
grammi gia decisi. 

«Ogni ulteriore ritardo in 
proposito — sostengono le or-
ganizzazioni sindacali — ol-
tre a colpire decine e decine 
di tecnici. di maestranze e 
collaborator! » in attesa di oc-
cupazione, creerebbe ripercus-
sioni negative nell'intero set-
tore cinematografico, «in un 
momento particolarmente dif
ficile ». 

II telegramma dei tre sinda
cati si riferisce in particolare 
al blocco del film di Giuliano 
Montaldo Giordano Bruno. 

Interessante recital oggi a Roma 

Fanno musica 
con le canzoni 
dei proletari 

Giovanna Marini, Nebbiosi, Borelli, Fera, Elena Mo-
randi e i « Cantori del Lazio» atlualizzano e reinven-
lano un suggestivo palrimonio contadino e operaio 

Non e stato facile andarli 
a pescare • alia perlferia di 
Roma (con i'acqua dl questi 
giorni c'era un po' di mare 
dappertutto) 11 dove si erano 
messi a preparare lo spetta-
colo. Dlciamo dl Gianni Neb
biosi, Glauco Borelli, Fernan
do Fera. Giovanna Marlni, 
Elena Morandl e dei Cantori 
del Lazio (Francesco Glannat-
tasio, Carlo Sillotto, Sara Mo-
dlgliani, Piero Brega): • tutti 
alle prese con Fare musica (e 
il titolo e la sigla dello spet-
tacolo). 

Si tratta di giovani 1 qua
il, dopo le esperlenze fatte 
con la canzone politica, han
no esteso il loro interesse per 
la musica ( non vogliono chla-
marla « popolare », ma conta-
dlna e operala), sclamando 
nelle nostre reglonl, soprat
tutto nel Lazlo, per incldere 
dalla viva voce del cantori di 
campagna. musiche che si tra-
mandano da generazionl. Que
sti giovani chiamano, poi. il 
loro spettacolo Fare musica 
(si attacca, oggi/ alle 17, nel 
Teatro delle Muse, e si andra 
avanti fino a mercoledl). in 
quanto la rassegna di questi 
canti rielaborati e riadattati 
per un pubblico di giovani, 
si svolge proprio come risul-
tato di un accostamento attl-
vo, fecondo di nuove inven-
zioni, alle tradizioni musica-
11 del popolo. .. 

I canti registrati — ci sple-
ga a nome del gruppo Giovan
na Marin! che e una fervida 
protagonista di questo recu-
pero del patrlmonio popolare 
— non rimangono catalogat! 
in una nastroteca inerte. ma 
vengono pres! come materia 
di interpretazioni di volta in 
volta poste e risolte da tutto 
il gruppo. E' per questo che 
nel titolo dello spettacolo c'e 
1'impegno del Fare musica. di 
una relnvenzione dei canti, 
tanto piii riuscita, quanto piu 
in essa si conflgura un'ade-
sione alle vicende contadine 
e operaie, le quali diventano. 
appunto, un fatto musicale 
nuovo, vivo, concreto. attuale. 
E* l'impressione ricavata dai 
groviglio • delle" prove che si 
svolgevano in campagna, in 
un clima di notturna magia. 
I canti contadini, del resto, 
riflettono anche momenti di 
incantesimo, con le streghe, 
le fattucchlere e sara anche 
per questo che, a un certo 

punto — andando a pescare 
11 gruppo — lo scatorclo di 
macchina, come sospinto da 
man! lnvlslblll, si e lnfllato 
In un fosso. Ma proprio a po-
chi pass!, si intrecciavano i 
canti e 1 suon! del Fare mu
sica. Erano, nella notte, una 
meraviglia. -' 
~ Ad ascoltare, c'era anche 
un possente cane lupo, a vol
te frastomato dalle chitarre 
elettriche, ma pronto a tro-
vare una slcurezza e una quie-
te, quando Carlo Sillotto (can-
tore. vlolinlsta e chitarrlsta) 
e Piero Brega, ad esemplo, 
attaccavano certl duetti, tira-
ti fino a far trascolorare 11 
timbro delle loro vocl in quel-
lo di millenarle cornamuse, 
o quando Giovanna Marlni, 
Elena Morandi e Sara Modi-
gliani dispiegavano 1 loro can
ti come vocl della terra, ger-
mogllantl tra mletlture e rac-
colte dl ullve. - -

Lo spettacolo comprende an
che una ballata dl Giovanna 
Marlni, La^ ballata dell'eroe, 
nonche canzoni - di Gianni 
Nebbiosi, un giovane cantau-
tore che ha trovato materia 
d'ispirazlone (scrive i testi e 
la musica) — e un brivido di 
rabbla scuote l'apparente tran
quillity melodlca — pure nel 
« patrlmonio » delle malattie. 
particolarmente popolato di 
lavoratori. Canzoni, destinate 
ahch'esse — certamente — ad 
accrescere il successo di uno 
spettacolo proletario di tlpo 
nuovo. 

e. v. 

Visconti rinuncia 
ad una regia 

alia Scala 
M1LANO, 2 

Luchino Visconti ha comu
nicato al Teatro alia Scala di 
dovere, con vivo rammarico. 
rinunciare alia regia dell'ope-
ra di Wagner L'oro del Reno, 
per 11 divleto impostogll dai 
medic! di trasferirsi a Milano 
durante l'inverno e per un lm-
pegno owiamente cosl gravo-
so. Ne da notizia un comuni
cato dell'Ufficio stampa del 
Teatro alia Scala. 

Sullo schermo un racconto dell'autore di «Cuore» 

II De Amicis poco noto 
di «Amore e ginnastica 

Conferenza stampa del regista Luigi Filippo D'Amico e degli attori Senta 
Berger e Lino Capolicchio • Una storia ambientata nella Torino umbertina 

Incontro del giornallstl Ie
ri, a Roma, con il regista 
Luigi Filippo D'Amico. gli 
sceneggiatori Tullio Pinelli e 
Suso Cecchi D'Amico. gli at
tori Lino Capolicchio e Senta 
Berger, nell'imminenza dello 
inizio delle riprese del film 
Amore e ginnastica, tratto 
dall'omonimo racconto di Ed-
mondo De Amicis. ripubblica-
to, nel '71, da Einaudi. 

Al centro della storia e una 
maestra di ginnastica, Maria 
Pedani, «aita e robusta* — 
la descrive De Amicis — 
• modellata come una statua. 
che spirava da tutto il eorpo 
la salute e la forza». Costei 
ha - fatto della ginnastica il 
suo credo. E tale credo va 
diffondendo tra la torghesia 
torlnese della fine dell'Otto-
cento. Accanto a lei II giovane 
Celzani. ex seminarista, brut-
tino, squallido. triste. dotato 
di una forte sensualita e di-
speratamente innamorato 
della - maestra di ginnastica. 
C'e poi un terzo rilevante 
peraonagglo. un'altra maestra, 
la Zibelll, donna ombrosa e 
instabile. che divide 1'appar-
tamento con la Pedani, dl cui 
e geloalssima, 

Que&ta la storia d'amore 
che Luigi Filippo D'Amico in-
tende raccontare. E il regi

sta precisa sublto che nella 
stesura della sceneggiatura 
ci si e avvalsi di altri scritti 
di De Amicis per mettere a 
fuoco il momento storico in 
cui si svolge la vicenda. «Ma 
i sentiment! — precis* D'Ami
co — sono quell! del raccon
to» II regista aggiunge che 
cerchera di rendere sullo 
schermo Amore e ginnastica 
coal come De' Amicis lo a-
vrebbe realizzato se, al posto 
della penna. avesse avuto la 
macchina da presa, con la 
stessa vena ironic* e la stessa 
freschczza. «S*r* — aggiun
ge — un film di atraordlnaria 
purezza, senz* zoom, aenza 
trucchi, quasi ottocentesco: 
un film. In questo senso. con-
tro corrente*. , 

Amore e ginnastica era stato 
proposto. fin dallautunno del 
"71, per 11 piccolo schermo. ma 
naurrag6 nelle secche della 
burocrazia televlslva, Viene 
realizzato. ora, per 11 normale 
circuito cinematografico. 

Chiediamo al regist* e agli 
sceneggiatori il perche di 
questa scelt*. Sono tutti d'*c-
cordo nel rispondere che si 
tratt* di un vecchio deblto 
dei «cinematografari Italia-
ni» nel confronti dl De Ami
cis. ai cui raccontl, reporta

ge. romanzl tutti hanno ab-
bondanternente attinto per 
decenni. 

DeU'autore di Cuore — es-
si sostengono — si conosce, 
purtroppo, solo il libro che 
gli ha dato fama (anche se 
oggi ne viene riproposta una 
lettura dissacratoria), mentre 
le altre opere sono ingiusta-
mente rlservate a pochi. 
• A Senta Berger 11 personag-
gio della Pedani lnteressa 
molto: «Settant'anni fa in 
Germanla — dice l'attrlce — 
si parlava gia dl spirito li
bera In un corpo libero. ma 
solo due annl fa le donne 
hanno ottenuto in Svizzera it 
diritto al voto. Questa mae
stra di ginnastica e una don
na che fa 1 prlmi pass! verso 
la liberazlone...». 

II film verra girato a Ro
ma in lnterni. a Torino In 
estemi. 

Assente alia conferenza 
stampa Adrlana Asti, che pe-
rd avra nel film una r«arte 
di splcco: quella della ne-
vrotica maestra Zibelli. 

m. ic. 
Nell* foto: Lino Capolicchio 

e Senta Berger al termine 
della conferensa stampa di 
ieri. 

Illuminata sentenza al processo di Bologna 

Per «Ultimo tango tutti 
assolti con formula piena 
Oisposto il dissequestro 
del film - II PM aveva 
chiesto la condanna de
gli imputati a otto mesi 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 2 

II Trlbunale dl Bologna 
(presidente dottor Abls; giu-
dlcl a latere Cocco e Poll) ha 
rlconoscluto che 11 film Ulti
mo tango a Parigi e una opera 
d'arte. I giudicl hanno percid 
ordlnato 11 dissequestro della 
pelllcola (sequestrata prima 
dl Natale dalla Procura roma-
na). che potra tornare cosl fi-
nalmente sugli schermi italla-
nl. ad eccezione dl una copla 
« allegata » • agli atti del pro-
cedlmento. II P.M., dottor La
tin!, ha lmmediatamente in-
terposto appello avverso la 
sentenza con la quale 11 pro-
duttore Alberto Grlmaldi. 11 
regista e autore del soggetto 
Bernardo BertoluccI, 11 distrl-
hutore Ubaldo Matteuccl e gli 
attori Marlon Brando e Maria 
Schneider sono statl assolti 
dalla imputazione di concorso 
In spettacolo osceno «perche 
11 fatto non costituisce reato ». 

L'assassinio giudizlarlo (e 
commerclale) di Ultimo tango 
a Parigi era stata per6 la ri-
chiesta ripetuta dai pubbli
co accusatore in sede di re
plica della sua gravissima re-
quisitoria. II trlbunale avreb-
be dovuto mantenere il se-
questro dell'ultlma opera ci-
nematografica di Bernardo 
Bertolucci (ieri sera a New 
York c'e stata la « prima » uf-
ficiale del film, dopo il cla-
moroso successo ottenuto in 
quella stessa metropoli in oc-
casione del Festival mondiale 
di cinematografia). anche se i 
giudici, assolvendo gli impu
tati, avessero rlconoscluto al 
film le stimmate dell'opera 
d'arte e non quelle dell'osce-
na triviality gratuita. 

La aspirazione massima, ad 
ogni modo. del censore pub
blico era stata quella di bol-
lare BertoluccI. Grlmaldi, 
Matteucci. Brando e la Schnei
der come debosciati pornogra-
fl, per i quail aveva suggerlto 
di erogare una pena di otto 
mesi di carcere per ciascuno. 

La requisitoria del dottor 
Latini, che aveva impegnato 
gran parte dell'udienza della 
mattina, non aveva fatto voli 
pindarici. II suo dlscorso ac-
cusatorio non gli aveva mai 
fatto correre il rischio di una 
ernia da sforzo di critica illu
minata per giustificare il ca
po d'imputazione con il quale 
aveva rlnviato a giudlzlo gli 
imputati e sottratto il film al 
giudizio del pubblico italia
no; si" era llmitato, infatti. a 
descrivere didascalicamente 
(fuori del contesto integrale 
dell'opera e dalla complessa 
pslcologia dei personaggi) le 
scene « scandalose », scoperta-
mente alia ricerca di ur. fa
cile consenso emotivo e mo-
rallstico. 

«U film e soltanto un in
vito a sollecitare l'lstinto ses-
suale » oppure «le scene nan- • 
no l'unlco scopo di suscitare 
nello spettatore sensazioni li-
bldinose». Questi i pretest! 
principal! per la condanna. 
Ma il paternalismo s'e fatto 
sfrontato quando ha spiegato 
che il film doveva essere tol-
to dl mezzo perche la massa 
degli spettator! Italian! e in-
colta, di basslssimo livello cul
turale, lncapace di recepire 
gli eventuali messaggi d'arte 
contenuti nella pelllcola, ap-
prezzata, secondo lui. da « po
chi raffinati esteti» che non 
possono rappresentare il co-
mune sentimento del pudore. 
IegatL come sarebbero, da un 
patto di «omerta sospetta». 

« Oli imperl — 'aveva soste-
nuto con enfasi il PM. — so
no caduti quando c'e stato il 
rilassamento dei costumi». 
Ergo, tanto per essere chiarl, 
per salvare il centro-destra 
si sarebbe dovuto condannare 
Ultimo tango a Parigi. Un 
merito, in ogni caso, caduto 
sulle spalle di Bertolucci dav-
vero in misura sproporziona-
ta. Ma la finalita politica 
deli'attacco portato alia cine
matografia italiana (quella 
impegnata, s'lntende) non po-
teva essere piu scoperta di 
cosl. 

Gli awocati della difesa 
(si sono succeduti nell'ordine 
De Luca, Tonazzi, Lenzi e 
Gianniti), visibilmente preoc-
cupati per le convinzionl ma-
nichee espresse dai pubblico 
accusatore. avevano dato sac-
co. per cosl dire, alia giuri-
sprudenza, al diritto costi-
tuzionale, alia filosona esteti-
ca e ci6 per riproporre un di 
scorso culturale e quindi di 
critica serena ed obiettiva. 
Si erano. cioe, opposti alia 
qualunquistica a decomposi-
zione ana torn; CA » dell'opera 
di Bertolucci 

Alia dozzlnale interpreta-
zione del PAI. circa la fami-
gerata scena della sodomiz-
zazjone, che ha sconvolto i 
moralist! di casa nostra (il 
dottor Latini aveva ironizzato 
parlando di «impegnoi» per 
elevare le vendite del burro), 
la difesa aveva opposto — co
me si e detto — un discorso 
di intelligenza e aveva ricor-
dato che anche in quell'eplso-
dio era stata descrltta una 
realta impregnate di male e 
di dolore. una scena crudele 
dl violenz*, non vissuta con 
oompiacente Interpretazione, 
ma razionale e peitinente al 
racconto; se c'era stata «de-
vastazione del pudore», que
sta era awenuta con «senso 
di lirismon e in ogni caso il 
talento del regista (color!. 
sceneggiature. inquadrature, 
fotografie) avevano sicura-
mente redento rosceno. Ricor-
dando poi gli universal! - *s-
senei ottenuti dall'opera di 
Bertolucci dai maggiori cri
tic! cinematografici del mon
do. I'awocato De Luca aveva 
detto: a Nell'abbraocio dl tan-
U solidartet* - a Bertolucci 
non vi pub essere posto per 
1* infamia di un* condanna». 

1. t. 

II regista Bernardo Bertolucci con Marlon Brando e Maria Schneider durante la lavorazione 
di una delle scene conclusive di t Ultimo tango a Parigi» 

Rat J]/ 

controcanale 
UN ALIBI INSULTANTE — 

Avevamo rilevato, a proposito 
dei numeri scorsi di «Sta-
sera », che la tendenza princi
ple del settimanale sembrava 
essere quella di puntare sul-
I'attualita. I risultati erano 
piuttosto modesti, sia perche* i 
servizi non andavano oltre al-
cuni sparsi dati di cronaca e 
una trattazione dei fatti so-
stanzialmente impressionists 
ca, sia perche la formula 
rotocalchistica metteva I'uno 
accanto all'altro e sullo stesso 
piano avvenimenti e temi di 
rilievo e di interesse assai 
diversi, in una sorta di vario-
pinta insalata. E, tuttavia, la 
tendenza a puntare sull'at-
tualita rimaneva ancora la 
unica caratteristica positiva 
di questo nuovo programma 
giornalistico. L'ultimo nu-
mero, pert, ha marcato un 
deciso scarto anche su questo 
piano. Due servizi su quattro, 
infatti, e i due piu forti, ave
vano poco e nulla a che fare 
con I'attualita: quanto meno 
con I'attualita intesa come 
dovrebbe intenderla un setti
manale. La rievocazione del-
Vamicizia tra Hitler e Musso
lini avtebbe potuto assal'piu 
legittimamente essere collo-
cata nel contesto di una ru-
brica storica (per esempio 
«Quel giornon); la corrispon-
denza sulla Cina avrebbe po
tuto tranquillamente essere 
sviluppata di piu e trasmessa 
come «servizio speciale* del 
telegiornale. L'una e I'altra 
ne avrebbero certamente gua-
dagnato, perchi i temi avreb
bero potuto essere approfon-

diti come meritavano; e ne 
avrebbe guadagnato anche 
uStaseran, cui sarebbe ri-
masto lo spazio per trattare 
altri argomenti e altri avve
nimenti di pressante attualita. 
appunto. 

Ma proprio qui e il punto. 
L'attualita, infatti, comporta 
una costante attenzione ai 
fatti che accadono: se la si 
segue correttamente, si corre 
il rischio di trovarsi dinnanzi 
all'esigenza di trattare temi 
che non sono graditi al po
tere. Facciamo un esempio: 
proprio in questi giorni, si 
sono avute nel nostro paese 
alcune nuove, gravissime ma
nifestazioni della strategia 
della provocazione: l'assassi
nio dello studente alia Boc-
coni, i fatti di Torino, le 
bombe a Reggio Calabria e 
di Milano, gli attacchi di due 
magistrati a due Comunt de-
mocratici. Tutti i giornali ne 
hanno scritto: un settimanale 
televisivo d'attualita avrebbe 
dovuto sentire la necessita di 
parlarne. B, invece, questo 
numero, diviso equamente a 
meta tra cronaca e servizio 
di « attualita storica », non vi 
ha nemmeno fatto cehno.'Lo 
esempio che abbiamo fatto 
non e casuale. Ci risulta, in
fatti, che «Stasera» avrebbe 
dovuto mandare in onda, se
condo una primitiva decisio-
ne, un servizio sul delitto al
ia Bocconi. Poi, come si e 
visto, non se n't fatto di nulla. 
Dunque, la scelta di includere 
nel numero due grossi ser
vizi che avrebbero meglio 
trovato posto altrove i stata 

funzionale, 2 servita esatta-
mente a questo: a masche-
rare un silenzio 

Ma la «toppa» non basta. 
Un settimanale che sceglie 
di parlare, in chiave morali-
stica, del fenomeno delle de-
nunce anonime (« dimentican-
do». tra Valtro, di rilevare 
come esso scaturisca diretta-
mente dai rapporto oggi esi-
stente tra I'apparato giudi-
ziario e poliziesco e il citta-
dino), mentre decide di con-
tinuare a tacere sul fermo 
di polizia, sulle provocazioni. 
sulla repressione contro te 
forze popolari, si qualifica 
come uno strumento perfetta~ 
mente organico alia svolta a 
destra. N6, certo, si riscatta, 
quando parla dell'agitazione 
dei medici (fatto di scottante 
attualita), sottolineando giu-
stamente I'interesse dei malati 
ma accennando appena e ge-
nericamente all'esigenza di 
una riforma sanitaria, senza 
nemmeno 'alludere alle" re-
sponsabilita che ne hanno fino 
ad ora btoccata la realizza-
zione, e poi continua a tacere 
sulle grandi lotte operaie che 

-segnano la realta italiana di 
queste settimane. 
• Abbiamo gia detto che e 
ridlcolo voter dare a inten-
dere che la TV pud assol-
vere i suoi doveri nel campo 
dell'informazione piu imme-
diata con un programma di 
poco piu di un'ora alia setti-
mana aggiunto ai notiziari 
quotidiani. 

g. c. 

le prime 
Cinema 

Incensurato, 
provata disonesta, 

carriera 
assicurata cercasi 

II film a color! di Marcello 
Bald! vuole essere una sa-
tira della « partltocrazia » e fl-
nisce per trasformarsi in una 
farsaccla qualunquistica. Giu
seppe Zaccherln (Gastone Mo-
schin) comunlsta convlnto ma 
non iscritto, ingenuo ma pro-
fondamente « democratico ». 
accetta per volonta del suo 
partito una candldatura demo
cristiana. In realty, la sua can-
didatura coprira una serie di 
intrighl elettorali e sara stru-
mentallzzata dalla sinistra, 
dai centro e dalla destra. Un 
commlssario di polizia (Ric-
cardo Cucciolla) si agita nel 
caos fornicando con la bella 
moglie dl Moschin. Alia fine, 
il nostro «eroe», eletto nono-
stante le prevision! e un suo 
controcomizio, accettera la 
carriera politica nella Demo
crazia cristiana, proprio per 
non «dcludere coloro che lo 
hanno eletto ». Tuttavia. e gia 
chiaro che la sua azione e I 
suoi progetti di legge saranno 
insabbiati. 

Ancora una volta, qulndl. un 
«eroe» puro, pateticamente 
romantlco, che si batte contro 
la corruzione generale. Una 
satira politica, per essere cre-
dibile, dovrebbe affilare me
glio le proprie arml. 

1999: conquista 
della Terra 

Dopo // pianeta delle scim-
mie, L'altra faccia del pianeta 
delle scimmie e Fuga dai pia
neta delle scimmie eccoci al 
quarto episodlo della serle. 

Da prlncipio — siamo nel 
1991 — le scimmie vengono ad-
domesticate dall'uomo trami-
te moderni impianti di con-
dizionamento (elettrochock 
compreso). in modo da ten-
derle Inoffensive e servizlevoll, 
affidando loro 1 principal! la-
vori manuali. In questo cli
ma di barbaro schiavlsmo, il 
giovane scimmiotto (ormai 
ventenne) figlio delle scim
mie parlanti venute dai futu
ro sulla Terra, riusclra a sov-
vertlre gli schemi repressivi. 
trascinando 1 suoi simlll ad 
una vlttoriosa rlvolta. 

La prima parte del film, di-
retto a colori su schermo pa-
noramico da Jack Lee Thomp
son, lasciava spazio ad emble-
matiche ipotesi d'attualita, 
tracclando un evidente paral-
lelo fra le scimmie e le mi-
noranze razziali d'America. 
Alia fine, perd, ogni proble-
matlca viene soffocata da una 
retorica e qualunquistica con
danna della vlolenza in gene-
rale. Fra gli interpret! ricor-
diamo Don Murray. Roddy 
McDowall e Ricardo Montal-
b a n . ~ - » •-* 

vice 

Ciccio Busacca 
al Folksfudio 

Nel quadro della IV Rasse
gna di musica popolare ita
liana. il Folkstudio ospita 
questa sera, alle ore 22, uno 
dei personaggi piu valid! ed 
importanti del mondo folk 
siciliano e italiano, Ciccio Bu
sacca, 
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Pocket Coffee 
vero espresso 
sempre pronto 

Un vero espresso 
forte e concentrate: 
Pocket Coffee. 
Una sorsata di energia: 
Pocket Coffee. 
Offrire una squisitezza diversa, 
unica: Pocket Coffee. 
Godersi un caffe anche 
nei momenti di relax: 
Pocket Coffee. 

e un'ldea FXRRERO 
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