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«No»della cultura italiana alia 
sentenza sul sequestra dei film 
Assemblea unitaria 

dopodomani a Roma 
Le iniziative dell'ANAC e dell'AACI e del 

Sindacato nazionale degli scrittori 

I consigli direttivi delle as-
•ociazioni degli autori cine-
matografici (AACI e ANAC), a 
seguito della grave sentenza 
emessa dalla Corte di Cassa
zione a proposito del film / 
racconti di Canterbury di Pa-
solini, si sono riuniti in seduta 
straordinaria per decidere la 
forme di lotta awerso la sen
tenza liberticida. Le organiz-
zazioni dei cineasti stanno ela-
borando un documento col 
quale illustreranno le iniziati
ve che intendono prendere. 
Gia da ora comunicano di 
avere indetto per venerdl 6 
aprile alle ore 21,30 alia Casa 
della Cultura di Roma, una 
assemblea alia quale sono in-
vitati tutte le associazioni de-
mocratiche, i rappresentantl 
delle forze del lavoro e della 
scuola, gli uomini di cultura, 
i giornalisti, gli attori, i critici 
cineimtograttci. 

Anche il Sindacato naziona
le degli scrittori ha preso una 
ferma e precisa posizione con 
tro « la gravissima decisione » 
della Corte di Cassazione, ma-
nifestando l'lntenzione di far-
si promotore di un largo mo-
vimento di protista fra tuttl 
gli operatori cultural! itallani 

«Essendo ben nota la len-
tezza dell'amminlstrazlone del
la giustizia — rileva il Sind^ 
cato in una nota — e evlden-
te 1 contenuto repressivo del
la decisione della Corte di 
Cassazione, con la quale, di 
fatto. si sbarra la strada alia 
libera circolazione delle opere 
dell'lngegno, oggi cinematogra-
fiche e domani pubblicistiche, 
teatrali e cosl via, sgradite alia 
politica restauratrice che le 
forze conservatrici di destra 
cercano di imporre con ogni 
mezzo nel nostro paese ». 

La censura 
e il ricatto 
economico 

La sentenza della Corte di 
Cassazione, che ha colpito I 
racconti di Canterbury di Pier 
Paolo Pasolini, minaccia di 
avere larghe e incisive riper-
cussioni. Numerosi sono i film 
dissequestrati, in attesa di un 
secondo giudizio, che presto 
potranno essere tolti dalla cir
colazione per un periodo la 
cut durata i indefinibile, ma 
ancor piii numerosi sono i 
film di imminente uscita che 
corrono il rischio di un se
questra a tempo indetermi-
nato. E non e tutto, poicM 
la spada di Damocle risfode-
rata dalla Corte di Cassazio
ne indurra, d'ora innanzi, la 
Banca Nazionale del Lavoro, 
principale fonte creditizia per 
il cinema italiano, a prendere 
non poche e gravi aprecau-
zioni» nei riguardi di qual-
siasi progetto cinematograflco 
che abbia la possibility di fl-
nire nelle maglie della magi-
stratura. 

Bene inteso, quantunque la 
attuale casistica riguardi so-
prattutto il sesso e la morale 
sessuale, nulla esclude che mi-
sure restrittive siano applicate 
a ogni film soggetto a dentin-
cia e a eventuate ritiro dal 
circuito per i piii diversi mo-
Uvi, dal presunto vilipendto 
delle istituzioni a imputazioni 
di altra specie. 

Si dischiude, insomnia, una 
tastiera inflnita di interventi 
destinati a trasformarsi in 
una vera e propria censura, 
ben piii inflessibile e invaden-
te di quella amministrativa, 
e tale da infierire su inte-
rcssi di non scarso peso. 

Mettere a abagnomariaa un 
film per un lungo periodo 
equivale a intaccarne la po-
tenzialita economica nonchi 
la capacita di presa sul pub-
blico in ordine ai suoi fattori 
di richiamo. In altre parole, 
a prescindere finanche da ogni 
questione di principio, la sen
tenza della Corte di Cassa
zione mira a tramutarsi in 
uno strumento che & punitivo, 
indipendentemente dall'esito 

• delle varie vicende giudiziarie. 
Chi pagherebbe i danni pro-

vocati da un interminabile se
questro culminante magari in 
una assai tardiva assoluzione? 
La verita i che la Corte di 
Cassazione ha voluto predi-
sporre un mezzo intimidatorio 
da usare nei confronti del ci
nema italiano, il migliore e 
il piii problematico, esposto 
— come la stona dtmostra — 
regolarmente agli attaccht di 
< madama Anastasta », comun-
que essa si travesta. Si marcia 
verso tl riprislino di una cen
sura tndiretta e a carattere 
preventivo, vblta a scoraggia-
re la trattazione di argomen-
ti sgraditi e a distogliere il 
eredito cinematografico e le 
altre fonti di finanziamento 
da una produzione giudicata 
sconvemente. Si assiste per-
tanto a un ennesimo attentato 
alia liberta di espressione e di 
dtffusione delle idee: il piii 
insidioso venflcatosi dal do-
•poguerra a oggi. 

Son e, tuttavia, un caso 
Che la Corte di Cassazione si 
gia pronunciala in senso pro-
fondamente antidemocratico e 
in spregio persino della logi-
Co. La sentenza emessa si in-

La scompursa di 
Jascha Horenstein 

LONDRA. 3. 
Jascha Horenstein, il noto 

direttore d'orchestra russo na-
turalizzato amertcano e mor-
to ieri sera in un ospedale 

• Jondinese. AvTebbe compiuto 
74 annl il 6 maggio. 

Horenstein. che era ebreo, 
•ra stato costretto a lasciare 

. la Germania, dove si era sta-
i IpUito, dopo l'avvento del na-

quadra, infatti, nel clima po
litico instaurato dal governo 
di centro-destra presieduto 
dall'eterno nemico del cinema 
italiano, Giulio Andreotti; e 
corona una martellante cam-
pagna svoltasi all'insegna del-
I'intolleranza e alimentata dai 
fascisti e dai conservatori di 
ogni colore. L'episodio in si 
tradisce tentazioni autoritarie, 
che trascendono il campo ci
nematograflco pur esercitan-
dosi in questo indocile settore. 
Ne deriva la necessita che vi 
sia anzitutto una risposta po
litica a un atto che i politico, 
ma scaturisce anche I'esigen-
za che il Parlamento approvi 
adeguati provvedimenti per li-
berare il cinema, e qualsiasi 
altro prodotto delle idee, dal-
I'incubo di limitazioni antico-
stituzionali. 

Sempre piu attuali, dunque. 
appaiono a proposito le inizia
tive intraprese dal Partito co-
munista per una riforma che 
elimini la censura amministra
tiva, garantisca la rapidita dei 
dibattimenti processuali e af-
franchi le opere del pensiero 
dalla medievale ctassificazione 
di ncorpi di reato ». 

m. ar. 

Dichiarazioni di registi e sceneggiatori 
Alcunl tra 1 piii notl cinea

sti si sono fatti portavoce del
le preoccupazloni e della pro-
testa sollevate dalla sentenza 
della Corte di Cassazione nel 
mondo della cultura italiana, 
rilasciando le dichiarazioni 
che qui di seguito pubbll-
chiamo: 

Ettore 
Scbla 

II clima politico che si in-
staura in un paese finlsce 
sempre per contagiare tutte 
le istituzioni dello Stato. an
che quelle che per definizlo-
ne dovrebbero essere mdlpen-
dentl, autonome, garantl del 
diritti del cittadlno. al di so-
pra di ogni mlschia gover-
natlva, al riparo da ogni pres-
sione autoritaria. 

II governo Andreotti sta 
percorrendo a ritroso tutte 
le vecchle strade della repres
sion? e colnvolge nella sua 
inarrestabile marcia indletro 
persino l'esercizio della giu
stizia . 

La gravissima sentenza del
la 3. Sezione della Cassazione 
che sancisce il princrolo se
condo il quale un film — 
quindi qualunque altra opera 
dell'lngegno. Hbro. quadro, 
scultura, partitura musicale 
— vlene equiparato a un 
«oorpo di reato» e come ta
le non pu6 essere restltulto 
alia sua destinazione finche 
non sara stata emessa una 
sentenza « definitiva » (il che 
in Italia pu6 allegramente ac-
cadere anche dopo cinque o 
died anni). se provoca danni 
incalcolabili alia produdone 
cinematografica, provoca dan
ni calcolabilisslmi alia dlpmlta 
della cultura e in definiti
ve del nostro paese che e, 
come si ama dire nelle inau-
gurazionl deU'anno giudizia-
rio. Culla del Diritto. 

Age 
Molti episodi accaduti in 

questl ultimi tempi hanno fat 
to pensare che fosse posto 
in atto un ben definite pro-
gramma repressivo contro il 
cinema italiano. Come inter-
pretare il recente eplsodio, la 
sentenza riguardante I film se-
quest rati e dissequestrati? Es
sa investe ora e duramente 
il cinema ma pud agevolmen-
te essere appllcata anche ad 
altre attivita cultural!. Per 
molto tempo determinate for
ze hanno cercato in molti 
modi, ma inutilmente. di ot-
tenere uno strumento auto-
ritarlo per intervenlre a pia-
cimento In un settore cultu
r a l come quello delle opere 
clnematografiche. che fin qui 
si e sottratto all'asservimen-
to e al condizionamento del 
potere. Ora quelle forze sono 
riuscite nel loro intent© 
e con l'avallo di un organ! • 
smo di cui naturalmente non 
si manchera di sottolineare 
1'assoluta indipendenza, l'ir-
reprensibile e illuminata dot-
trina, la piu completa e con-
ciamata apoliticita. 

Furio 
Scarpelli 

Slamo sempre quelli che 
imitano il peggio degli altri. 
Espandiamo ciecamente l'in-
dustrla, anche quella del con-
sumo piu inutile, amlamo la 
Automobile piu della mamma, 
commerciallzzlamo letteratu-
ra, pittura e muslca, e rico-
prlamo il territorio nazionale 
di sacchettl di plastlca, esatta-
mente come In tanti altri 
paesl ad elevato sviluppo in-
dustriale. Ma di fronte alle 
buone cose di quel paesl, de-
cidiamo di restare lrrevoca-
bilmente borbonici. In mate
ria cinematografica II consu-
matore Italiano non ha gli 
stessi diritti degli altri consu-
matori del MEC. Ma e'e di 
peggio: al fianco di maglstra-
tl che appogglano (quanto 
meno Inadeguatamente) art!-
coll del codlce per Impedlre 
la circolazione di un'opera, 
che sia o non sia d'arte. e 
del resto gia vletata al mi-
no rl di 18 anni. trovlamo an
che certl intellettuali ben-
pensantl che si fregano le 
mani perche l'immoralita fi-
nalmente vlene punlta. Per-
sonalmente ritengo che un 
film come / racconti di Can
terbury sia molto meno im-
morale della FIAT. 

Sergio 
Amidei 

La sentenza della Cassazio
ne non ci deve sorpremiere. 
Nello stesso giorno, infatti, e 
apparsa sul giornali !a noti-
zia che alia prova scritta del 
concorso per uditori gludizia-
ri — primo gradino della pro
fess lone dl magistrato — so
no state scoperte radio rice-
trasmittentl piazzate all'inter-
no e fuori del palazzo del-
l'EUR per la trasmisslone dei 
teml assegnati ai concorren-
ti. Chi ben comincia e alia 
meta dell'opera, Piuttosto ci 
devono sorprendere 1 com-
mentl dl alcuni autori I qua
il continuano a ripetere vec
chle topiche suirarte e non 
arte. La Costituzione parla di 
liberta di espressione del 
cittadino non di liberta di 
esDressione riservata agli ar* 
tisti. 

Ugo 
Pirro 

La decisione e 11 piu gra
ve attentato contro la liber
ta di espressione acquislta 
dagli autori cinematograflci e 
dagli altri settori della cultu
ra in ventl annl di lotta. Si 
torna Indletro, praticamente, 
agli anni in cui Andreotti era 
enttosegretario alia presiden-
za del Consiglio: non a caso 
quest! attentati alia liberta 
avvengono ora con Andreot
ti presidents del Consiglio. 

Questo prowedimento pre-

Pressoche unanime la protesta della stampa 

L'opinione pubblica non 
e disposta a tollerare 

La gravissima. incredibile 
sentenza con la quale la Corte 
di Cassazione ha in pratica 
introdotto la pena di morte 
per i film e per le opere 
d'arte sul qual! il popolo ita
liano non sarebbe in grado 
di giudicare da se. ha solle-
vato — com'era Iogico — le 
riserve e, molto spesso, la 
vibrata protesta di quasi tutti 
i giornali Italian!. 

Fanno eccezione, natural
mente. // Popolo, il quale 
ignora tartufescamente la no 
tlzia. La Nazione e // Reslo 
del Carlmo: i due giornali dei 
petroliere Monti, infatti. gioi 
scono per il carattere ricatr 
tatorio che assume la sentenza 
della Cassazione. la quale, e 
sponendo i produttori ad evi-
denti nschi di natura finan 
ziaria. dovrebbe indurii ad una 
forma esasperata di autocen-
5ura prevent! va. II fllofascista 
II Tempo si limita. tnvece, 
a pubblicare la notizia senza 
comment!. 

Ma. riD3tiamo. le reazionl 
della stampa italiana. nel suo 
complesso. sono tali da far 
ritenere che 1'opmione pubbii-
ca non s;a affatto disoosta ad 
accogliere la sentenza della 
Cassazione come qualche cosa 
che si debba fatalmenie ac-
cettare. in nome. magari. del 
rlspetto dell'indipcndenza del 
la magistratura. 

UAvantU, per esempio, ri
leva che la sentenza pone ad-
dirittura nelle mani di qua
lunque cittadino la possibilita 
di impedlre la circolazione di 
un film o dl un'opera d'arte 
e aggiunge che « coloro i qua
il dovrebbero garantire lacer-
tezza del diritto, hanno vo-
luti dare una dimootraz'one 
della loro potenza. probabll-
mente in ossequio all'andazzo 
repressivo imposto dal gover
no dl centro-destra: una di-
mostrazlone di potenza in 
spregio non solo del senso co-
mune e dell'ABC del diritto, 
ma anche e soprattutto della 
Costituzione ». 

II Corriere della Sera sot-
tolinea come da oggi ui poi 
sara praticamente posoibile 
impedire la proiezione di un 
film togliendolo dalla circola
zione per qualche anno: «E' 
il pericolo — sostiene 11 quo-
tidiano milanese — che da 
oggi pende sulla cinematogra-
fia italiana. e non solo sulla 
cinematografia, perche prov
vedimenti del genere potreb-
bero investire anche gli spet
tacoli teatrali. i libri e molte 
altre forme di espressione del 
pensiero ». 

11 Giorno. a sua volta. ?>ffer
ma che. neU'attesa della sen 
tenza. « nessuno si nascondeva 
che una risoluzlone come 
quella paventata. avrebbe a-
vuto conseguenze restrittive 
per la liberta di espressione 
nel cinema* e aggiunge: «A1 
di la delle considerazioni di 
ordine ideologico sulla limlta-
zione della liberta di espres
sione nel cinema, non pochl 
si richiamano al danno eco 
nomico che derivera al pro-
duttore di un film incrimi-
natos 

Secondo Paese Sera, nes
suno deve illudersi che «la 
presslone investira soltanto la 
cosiddetta sfera sessuale. Una 
volta trovata la via. si sea-
tenera il linciaggio di qual
siasi film, purche sgradito. Il 
Cod ice fascista. in quanto ad 
inventare reati. non manca 
di fantasia* 

II Messaggero scrive: «Lo 
oscurantismo. nel nostro pae
se, non e ancora scomparso. 
Basta che si ere! un certo 
clima politico, perche riaffio-
rino. dal profondo della no
stra storia, antiche tentazioni, 
autoritarismi, dogmatism!, che 
ebbero nel fascismo 1'ultima 
esplicita incamazione». Che 
un film o un libra debbano 
attendere anni prima di giun 
gere al pubblico «e cosa de-
gna deirinqulslzlone, degna 
delle persecuzioni naziste con
tro la cultura ». 

La Stampa pubblica a com

ment© della notizia una dl-
chiarazione del professor Giu
seppe De Luca, ordinario di 
procedura penale dell'univer-
sita di Bologna, il quale sot-
tolinea l'assurdita del mante-
nimento del sequestru di un 
film seppure assolto. in quanto 
un prodotto artistico non pud 
essere assimilato alle «cose» 
di cui parla l'articolo 240 del 
Codice penale non avendo la 
intrinseca attitudtne offensica 
propria degli oggetti utilizzati 
per com mettere un reato e 
conclude: «Con il prowedi
mento di sequestro disposto da 
qualsiasi magistrato e rettifi-
cabile soltanto dopo alcuni an
ni. si possono distruggere pa-
trimoni cultural! ed economic! 
senza che siano risarcibill I 
danni in caso di assoluzione». 

Nel dare la notizia, I'Awe-
mre di Bologna, pur senza 
dare al suo commento un tono 
di protesta, riconosce che la 
decisione della Cassazione non 
potra non suscitare polemiche 
e discussion! e che • l'opinione 
della suprema Corte, desttnata 
a diventare 1'ago dl bussola 
per l giudicl di merito. po-
trebbe estendersi ai libri e ai 
Iavori teatrali. Una volta mes 
sa sotto processo — ammette 
ancora il quotidiano cattolico 
bolognese — l'opera sparira 
dalla circolazione per parec-
chio tempo, oonslderando la 
Ientezza con cui procede la 
giustizia ». 

La Voce Repubbltcana giu-
dica la sentenza «senz'altro 
grave* e af ferma che essa 
• apre la porta ai piu lmpre 
vedibill sviluppi di carattere 
pratico e giuridico in una que 
stione quanto mai negativa 
com'e quella della censura*: 
essa — conclude 11 quotidiano 
del PRI — «ci rlporta Indle
tro non dl anni, ma dl se-
coll. A questo punto 11 proces
so contro Madame Bovary di-
venta uno scherzo*. 

para II varo della nuova leg-
ge di censura che preveae 
una specie di «tribunale 
speciale». cloe un tribunale 
unico per 1'esame del film. 
Di fronte a questa sentenza, 
la risposta di tutti gli uomi
ni del cinema deve essere 
ferma ed immedlata, ed lo 
credo che lo sara. 

Vittorio 
De Seta 

Un attentato gravisslmo 
contro la liberta di pensiero 
« dl espressione, non ha im-
portanza lo spunto che ha da-
to luogo alia decisione. In 
quanto e la sentenza che pub 
divenlre uno strumento di ar-
bitrio. 

Vittorio 
De Sica 

Se per 1 film pornograflcl 
che speculano sul sesso per 
fare cassette il prowedimen
to e glusto. e lnvece Ingiusto 
e doloroso per i film d'arte. 
II cinema italiano si e dibattu-
to In questl ultimi anni in 
numerose crisi, e adesso ne 
verra una nuova. Sono cosl 
evidentl quel film che han
no carattere artistico, come 
nel caso dl Ultimo tango a Pa-
ngi e cosl via. nei quail cer-
te scene spinte sono piena-
mente giustificate dal conte
nuto deH'opera. che dovreb
be essere facile sia per lo 
spettatore » sia per 11 magi
strato riconoscerli. Solo una 
pi a tea e un gludice ignorant! 
possono non vedere cosa e'e 
di lntelligente e costruttivo 
in questl film e quindi con-
dannarll alia stessa stregua 
di pellicole di infimo ordine. 

Alberto 
Bevilacqua 

Andando avantl cosl. baste-
ra la denuncia di un qual
siasi spettatore che entra in 
un qualsiasi cinema per bloc-
care per due o tre anni un 
film. Un film che in molti casi, • 
e voglio alludere ai film d'au-
tore, e costato sangue e fatl-
che, perch* e stato fatto con 
sacrlflcL Adesso che la pro
duzione italiana si e sposta-
ta verso 1 film d'arte, una 
sentenza del genere fara in 
modo che si torni Indletro di 
annl e anni. II cinema, in
somnia, da una storia del ge
nere esce dlstrutto Ed e la 
morte soprattutto per il cine
ma giovane e nuovo. Noi ci 
siamo sempre battuti per la 
difesa dell'autore. ma cosl lo 
autore vlene conslderato alia 
stregua dl un possibile del in-
quente. C*e poi una oonside-
razlone dl fondo: per decide
re se un film' e un'opera 
d'arte o no bisogna andare 
in appello? Ben, allora tanto 
varrebbe affidare I'intera cul
tura ai tribunal!. II fatto e 
che non si vun! imparare 
niente da cid che e acca-
duto. Rocco e t suoi fratelli, 
per esempio, ai suoi tempi 
fu censurato. Poco tempo fa 
l'abbiamo potuto vedere In 
televLsione. perche in due o 
tre anni cambia tutto. La 
« morale corrente n si trasfor-
ma completamente. 

Franco 
Brusati 

Una sentenza di questo ge
nere si commenta da de, e ai* 
mostra come si tenti di re-
ctringere sempre piu la sfe
ra della liberta creati va at-
traverso le astuzie piu inde-
gne E* un attentato gravis-
«imo alia liberta d'espressio-
ne: la pubblica accusa, ades-
«o. pu6 raggiungere 1 suoi fl-
ni a prescindere dalla sen
tenza piu o meno favorevole, 
perche' ha la possibilita dl 
bloccare un'opera per tanto 
tempo da renderla inservibi-
le anche quando quest'opera 
sia stata assolta. E* un abuso. 
attraverso 11 quale un film vle
ne soffocato Indipendente
mente dal fatto se sia con-
dannabile o meno 

f 

Alberto 
Grimaldi 

(produttore) 
Se rorientamento della Cor

te di Cassazione dovesse rl-
manere immutato segnereO-
be la fine del cinema 'talia-
n o e d i tutte le altre libere 
forme della cultura e dell'ar-
te Parteciperb con tutte le 
mie forze alia battaglia per 
I'affermazione della piena li
berta d'espressione in It-aJ ,̂ 
gia garantita dalia Costitu
zione. 

Bernardo 
Bertolucci 

Con la sentenza dell'altro 
ieri della Corte di Cassazio
ne, e minacclato non s.iltan-
to 11 cinema ma ogni cana-
le dl lnformazione e di ela-
borazlone culturale ed artfsu-
ca. Piu che di un atto giu-
diziario si tratta dl un gesto 
politico perfettamente insert-
to nella strategia repre&siva 
e autoritaria di un governo 
che, messo alle strette dalle 
lotte social!, va ciecamente 
alia ricerca d! oscure appro-
vazionl e di gravi compilcl-
ta con gli amblentl piu 
tionarl del paese. 

In scena a Firenze 

Variazioni di 
Trionfo su 
Fieramosca 

L'adattamento teatrale del testo di Mussimo 
D'Azeglio ha aperto la Rassegna degli Stabili 

Dal nostro inviato , 
' FIRENZE, 3. 

Parlare a nuora perche suo-
cera intends: avrebbe potuto 
essere forse questo 11 glusto 
proposito di Aldo Trionfo, 
nell'adattare a modo suo per 
le scene VEttore Fieramosca 
di Massimo D'Azeglio. Anche 
se, in tal caso, si sarebbe 
trattato dl un genero (D'Aze
glio, appunto) e di un suoce-
ro (Alessandro Manzoni). Pa
re I contl con l'autore del Pro-
messi sposi, con quello ch'egll 
ha slgnlflcato e signlfica nella 
cultura e nell'ldeologla italia
na: ecco un compito rischio-
so e provocatorlo. per qualche 
teatrante d'ingegno. 

Prendersela con Massimo 
D'Azeglio (1798-1866) non e, ln
vece, atto ne" temerarlo n6 
molto merltorio: benche al-
YEttore Fieramosca, e al po-
stumi Miei ricordi dello stesso 
scrittore e uomo politico ple-
montese, Trionfo e 11 suo fe-
dele collaboratore Tonlno Con-
te abbiano aggiunto nel cal-
derone, per buona mlsura, Sil
vio Pellico, Cesare Balbo e 
qualche mlnore dell'epoca. co
me la poetessa Diodata Saluz 
zo, 1 cui vers!, del resto orrl-
di, sono messl in bocca alia 
piu nota, e antecedente di tre 
secoli, Vittoria Colonna. Co-
stel e uno del personaggi che. 
con notevole approsslmazlone 
storica, appaiono neW'Ettore 
Fieramosca: romanzo compiu
to nel 1833. Ispirato dall'espe-
rienza plttorica dello stesso 
D'Azeglio (il quadro La sflda 
di Barletta) e dedicato al fa-
moso eplsodio che vide nel-
l'anno 1503 tredicl cavallerl 
itallani. peraltro al servizlo 
della Spagna. difendere vitto-
riosamente l'onore militare 
della loro gente contro tredi 
ci combattenti francesi. 

Aldo Trionfo immagina dun-
que che in un salotto della To
rino primo Ottocento irrompa-
no. come evocati dalle chlac-
chiere d'una famiglia arlsto-
cratlca e patriottlca, quel fan-
tasmi del passato. ad accende-
re dl sacro fuoco l'anlmo d'un 
giovane cadetto. La struttura 
scenica di Emanuele Luzzatl. 
color avorio con dorature. ri-
chiama una domestica quiete 
neoclassica. ma tre cavalloni 
girevoli. che la sovrastano. 
trasformano 1 moblli in ba-
samento monumentale; e le 
larve clnauecentesche. estrosa-
mente abbigliate da Giancarlo 
Bignardi. fanno la spola dal-
l'uno all'altro elemento. susci-
tando per allusione. e col pa-
cato ausilio dl qualche ulte-
riore attrezzo, 1 diversi am
bient! della vicenda La auale 
e Diuttosto compllcata dall'in-
felice amore di Ettore Fiera
mosca per la bella Ginevra. 
sposata a forza a Graiano 
d'Asti (che milita. sebbene na-
to In. Italia, tra 1 francesi). 
concubita e poi violata da Ce
sare Borgia, e morente fra le 
braccla della consolatrice fma 
rivale) Vittoria Colonna. men-
tre Ettore guida al successo i 
suoi compagni. Ironizzare su 
una materia del genere. e sul 
linguaegio non ecoelso in cui 
essa si esprime. e fin troppo 
facile. E nemmeno molto ar-
duo e smascherare. dietro la 
mantfestazione letteraria. la 
grossa sostanza del moderati-
smo risorei men tale, che In 
D'Aze?lio fra altri s'incama. 
Apurofondendo II discorso. si 
potrebbero tuttavia stabillre 
leeami piii proficul con l'at-
tualita; e di quel Cesare Bor
gia, ad esempio, che nello 
spettacolo di Trionfo butta 
via II Principe di Machiavelll 
per recitare le giaculatorie 
forcaiole dei Miei ricordi di 
D'Azeglio. fare qualcosa di 
differente da una intricata 
macchietta. 

Ma tutta la rappresentazio-
ne tende alio svago, alio sper-
pero, come per un seguito di 
digressioni, delle quail si fi
nlsce col non peroepire piu il 
momento iniziale, n6 la raglo-
ne unificatrice: quasi lo stesso 
oggetto della satira o della 
parodia si dimostrasse presto 
indegno di tanta considerazio-
ne. e fornisse solo sp^jnto a 
variazioni che 11 regista e 
pronto ad applicare a qual
siasi tema: il gusto del tra-
vestimento. gli ammiccamenti 
esotici. con quella saracina 
Zoraide che. gia priva di serie 
motivazioni in D'Azeglio. pc~ 
trebbe qui addirittura diventa
re un emblems del Terzo Mon
do e della sua cingenuita* 
rivoluzionaria, le strlzzatine 
d'occhio a riguardo del soda-
Iizio guerresco tra Ettore e I 
commilitoni. prospettato come 
un vcameratismo atletico* di 
dubbia nature, cui fanno da 
contrappunto 1 giochi lascivet-
ti di Vittoria Colonna e Pan-
fulla fia Lodi. o la manesca 
erotomania di Cesare Borgia. 
e via dicendo. E* un flusso 
visuale e sonoro eterogeneo 
(nella musica si ci spinee 
da Bellini e Verdi ai veristi. 
aH'ultimo Puccini, senza con-
tare lo Strauss dei valzer e 
i ricami pianisticl da tabnrin\. 
nel quale e da to coeliere so-
luzion! plastlche e dlnam'cbe 
anche pregevoll. ma che dlvo-
ra se stesso a ogni passo. la-
sciando In conclusione un sen
so di vacuo o di superfluo. 

Della prova degli attori e 
difficile giudicare. In simill 
condizioni: sono. certo. docill 
agli orientamenrt della rerta, 
e imTjeenati nelle loro parti. 
da Gianni Garko. che e un 
Pleramosca volutamente sta-
tuario (si oensa anche Al mo-
numento eauestre di Vittorio 
Emanuele n>. a una splritosa 
Relda Bldoni (Ginevra). a 
una fervida Francesca Bene-
dettl (Vittoria). a una tagllen-
te Cecilia Pollzzl - (Zoraide). 
a un versatile Franco Bran-
ciaroll (Cesare Borgia), a Ivan 

Cecchlnl, Franco Mezzera, Ro
berto Blsacco, Paolo Polret, 
Alessandro Esposito, Nada Bl-
balo, Nerina Bianchl, Odlno 
Arttoli, ecc. 

VEttore Fieramosca ha 
inaugurate lerl sera, con lo 
Stabile dl Torino, la Rasse
gna internazlonale fiorentlna, 
ed e stato accolto cordial men
te. Ma non dlremmo sia que
sto un prodotto tiplco e Indi
cative per un organlsmo a ge-
stione pubblica e destlnato. al-
meno In llnea dl principio. 
a un servizio sociale. 

Aggeo Savioli 

le prime 
Cinema 

L'ultimo 
spettacolo 

Con 11 bianco e nero del-
YUltimo spettacolo di Peter 
Bogdanovich ritornano i a co
lor!)) nel cinema, ed e non 
solo una gioia per gli occhi. 
Con il film dl Bogdanovich 
muore 11 cinema colorato e 
rinasce 11 cinema a colori: 
eppure. questo film del criti-
co Bogdanovich vuole essere 
anche la triste metafora del 
tramonto del cinema, e non 
soltanto di quello In bianco e 
nero, stritolato dai nuovi mez-
zi di comunlcazione di massa. 
Nell'ultima inquadratura del-
VUltimo spettacolo, ci appare 
l'immaglne spettrale del cl-
nemetto del paesino del Te
xas, teatro silenzioso e soll-
tario del a racconto» di Bog
danovich. ormai chiuso per 
mancanza di pubblico: l'ulti
mo «spettacolo» e stato II flu
me rosso dl Howard Hawks. 

Se 11 film di Hawks e del 
1948, Va azione» deWUltimo 
spettacolo itratto dal roman
zo dl Larry McMurtry, sce-
neggiato dal regista in colla-
borazione con l'autore) porta 
la data dell'inizio della guer-
ra in Corea. II film di Bogda
novich e di qualche anno fa, 
e la metafora sulla crisi del 
cinema si dilata fino a com-
prendere e ad esprimere la 
crisi umana di una societa, 
di una «civilta » che dira si 
alia guerra nel Vietnam. 

Dalla Corea al Vietnam, po
co piu di vent'anni, ma per 
Bgdanovtch tutto e gia, acca-
duto in questo piccolo paese 
sperduto nel deserto e nel 
vento del Texas, dove la cor-
ruzione e la disperazione del 
vivere quotidiano hanno in-
taccato l'«anima» dei suoi 
abitanti, i quali vivono e 
scompalono senza lasciare una 
traccia visibile nella storia. 
In questo ciclo. che eufemisti-
camente potremmo definire 
«vitale», Bogdanovich isola 
alcuni personaggi in una 
struttura narrativa antitradi-
zionale, dove l'tntreccio sem-
bra seguire piu la casualita 
documentaria degli avvenl-
menti reali che le linee pre-
stabilite dl una tragedia si-
lenziosa In una a citta morta ». 
Si awerte in L'ultimo spetta
colo — interpretato splendida-
mente da Timothy Bottoms, 
Jeff Bridges, Ellen Burstyn. 
Ben Johnson, Cloris Leach-
man e Cybill Shepherd, e pro
dotto dalla BBS, la stessa so
cieta che ha realizzato lo stra-
ordinario Cinque pezzi facili 
— una nostalgia per la natura, 
che e anche nostalgia per 
l'uomo, per la sua felicita per-
duta, per la sua vita distrutta 
dall'odio per la vita, per l'esi-
stenza liberata dalla repres-
sione quotidiana, per la veri
ta che e stata cancellata dalla 
miseria e dalla menzogna. 

II fihn di Bogdanovich, se-
gnalato dalla critica italiana 
e americana, e stato insignito 
di due premi Oscar. 

vice 

Air France 

inouguro un nuovo 

Giro del Mondo 
II nuovo Giro del Mondo 

Air France segue un itinera-
rio insolito ed unico nel suo 
genere in quanto passa dal-
l'America del Sud per prose-
guire per Tahiti e raggiun
gere poi 11 Glappone. 

Dal 1' aprile, Infatti, la 
compagnia francese apre il 
collegamento Tokyo-Papeete-
Lima, 11 servizio piii diretto 
fra il Glappone e I'America 
del Sud. 

Questa nuova llnea offre 
una Inflnita di possibilita tu-
ristiche, toccando paesi par-
ticolarmente suggestivi e con 
attrattive di indubbio ri
chiamo. 

II Giro del Mondo Air Fran
ce Parigi-Tokyo-Papeete-Lima-
Parigi copre una distanza 
che varia fra 1 38.000 ed 1 
40.000 km, a secondo se 11 
percorso Parigi-Tokyo viene 
effettuato via la Translberia-
na (9^76 km) o via 11 Polo 
(13.500 km) oppure via 11 
sud-est asiatlco (15.500 km). 
II tratto Tokyo-Papeete-Lima 
e 11 piu lungo coperto dalla 
compagnia francese. 

II nuovo collegamento avra 
una frequenza blsettlmanale, 
con partenza da Tokyo 11 mar-
tedl ed 11 sabato e da Lima 
11 giovedl e la domenica. In 
colncldenza con 1 numerosi 
vol! Air France per 11 Glap
pone ed 11 Peru. 

raai v!7 

controcanale 
MARCIA LUNGA — Non e 

facile capire in base a quali 
criteri venga stabtlita la du
rata dei teleromanzi. Perche, 
ad esempio, un teleromanzo 
(se cosl vogliamo chtamarlo) 
come il vDiario di un mae
stro », che per la realth di 
cui si occupava e per il me-
todo di narrazione prescelto 
avrebbe potuto saturare an
che died puntate, e andato 
avantl per non piii di quattro 
settimane, mentre un altro 
teleromanzo come «Nessuno 
deve saperen, che guadagne-
rebbe senza dubbio da una 
narrazione intensa e rapida, 
pub prolungare la sua marcia 
fino a perdere battute e a 
trascinare stancamente i 
fatti? 

Da una parte, certo, esisto-
no ragioni economico-produt-
tive: alle case di produzione 
private che collaborano con 
la RAI-Tv conviene confezio-
nare programmi di una cer-
ta lunghezza. E anche alia 
RAI-Tv, in una certa misura, 
conviene colmare, con un so
lo prodotto, diverse ore di 
trasmissione. Quindi, quando 
non intervengono ragioni di 
cautela attinenti ai contenuti 
dei teleromanzi, si tende a 
favorire la moltiplicazione 
delle puntate. E1 anche diffu
sa convinzione, pero, che la 
ripartizione delle vicende in 
un congruo numero di serate 
offre nuove -possibilita sul 
piano della narrazione e sia 
propria del Unguaggio tele-
visivo. 

Ora, questo pub essere vera 
solo a condizione che i tele
romanzi svolgano storie par-
ticolarmente gremite di azio-
ni o di personaggi, oppure 
conducano un'analisi appro-
fondita dell'ambiente, dei per
sonaggi, degli avvenimenti e 
delle loro implicaziont. Pur-
troppo, spesso non si veriflca 
ni il primo ni il secondo ca

so. Questo «Nessuno deve sa-
•perer>, ad esempio, dopo un 
avvio abbastanza movimenta-
to, forse anche troppo movi-
mentato (tanto da rischlare 
la storia di maniera), va 
avantl adesso centellinando 
la vicenda. 

In questo senso, quella che 
dovrebbe essere una storia 
sostenuta da una continua su
spense arriva a diluire e sco-
lorire per fino situaztoni po-
tenzialmente drammatiche : 
vedi, in questa quarta pun-
tata, I'incontro iniziale tra 
Vingegnere del nord e la vec-
chia nemica dei maflosi, o il 
sequestro del bambino. L'ana-
list, d'altra parte non sosti-
tuisce la suspense dell'azione. 
Si continua a descrivere la 
omerta della popolazione, ma 
non se ne approfondiscono in 
nessun modo le cause; si pre-
sentano o si ripresentano i 
•personaggi dei maflosi senza 
che essi acquistino corposita 
e un piii robusto spessore psi-
cologico; si immettono nella 
storia nunvi caratteri (come 
la fldanzata dell'ingegnere), 
ma U si lascia alio stadio di 
comparse "di colore". 

Accade cosl che la lunghezza 
della storia non corrisponde 
affatto a un adeguato nume
ro di informazioni. Al contra-
rio, a poco a poco, le infor
mazioni stesse acquistano un 
sapore di fatto scontato che 
appiattisce anche quel tanto 
di "messaggio" che gli autori 
volevmno far giungere al pub
blico. E allora, semmai, flni-
scono per premiere le nota-
ziont di "colore": proprio 
quelle, probabilmente, che 
hanno determinato il succes-
so che, secondo I'ufflcio stam
pa della RAI-TV, questo tele
romanzo ha avuto nei mesi 
scorsi presso il pubblico te-
desco. 

g. c. 

oggi vedremo 
RITRATTO D'AUTORE 
(1°, ore 18,45) 

La rubrlca di Franco Simonglni presenta oggi un servizio 
dedicato all'lncisore, xilografo e disegnatore Pletro Parigi, un 
nome poco conosciuto al gran pubblico dei telespettatori. Umi-
le e schivo, Parigi e stato uno del maggiori protagonist! 
della vita culturale fiorentina ai priml del Novecento. L'arti-
sta, infatti, ha illustrate tutte le riviste letterarie e culturali 
nate a Firenze in questo mezzo secolo. 

FACCE DELL'ASIA CHE CAMBIA 
(1°, ore 21) 

Ci un'India diversa e 11 titolo del documentary di 
Carlo Lizzanl che va In onda stasera quale terzo eplsodio del-
l'inchiesta «Facce dell'Asia che cambia». L'India e l'oggetto 
del servizio che promuove una ricerca sul rapport! tra citta 
e campagna, tra centri urban! sovrappopolatl e poveri di 
lavoro e zone agricole progressivamente abbandonate dal con-
tadinl. La trasmissione affronta inoltre il problema del pre-
cario equilibrio sociale del paese. analizzando 1 sisteml con 
i quali 1'India intende risolvere la complessa situazione po
litica interna. 

TOTO' LE MOKO (2°, ore 21,20) 
Toto Interprets e Carlo Ludovico Bragaglla regista, coa-

diuvati dagll sceneggiatori Metz, Age e Scarpelli, rifanno il 
verso ad un classico del cinema a nero» francese, Pepi le 
Moko di Duvivier, con Jean Gabin protagonista. 

programmi 
TV nazionale 

9,30 Trasmlssionl scola-
stlche 

12.30 Sapere 
Replica della setti-
ma ed ultima pun-
tata di «Le masche-
re degli Italian!». 

13.00 Ore 13 
1330 Telegiornale 
14,00 Insegnare oggi 
15,15 Trasmissiont scola-

stiche 
17,00 Gira e gioca 

Programma per 1 
piu piccinl. 

17.30 Telegiornale 
17.45 La TV del ragazzi 

cLa pantera rosa» • 
c Orizzonti giovani». 

18,45 Ritratto d'autore 
c Le incisioni dl 
Pietro Parigi*. 

19,15 Sapere 
19*45 Telegiornale sport * 

Cronache del lavoro 
e dell'economla 

20,30 Telegiornale 
21.00 Facce dell'AsIa che 

cambia 
22,00 Mercoledl sport 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
19,50 Tribuna regionale 

(Per la sola zona 
del Piemonte). 

214)0 Telegiornale 
21,20 Totd le Moko 

Film. Regla dl Car
lo Ludovico Braga
glla: Interpretl: To
td, Gianna Maria Ca-
nale. Carlo Ninchi, 
Franca MarzL 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO • Ore: 7. 8 . 
12. 13. 14, 15. 17. 20 . 21 
e 23; 6.05; M*ttotino mnst-
c*l*; 6 .41 : A I U M M C C O ; 6.46: 
Com* • pre!!*.- 7,45: l«n al 
Panamentot 8,30: Camoait 9: 
Spettacoli): 9.15: Vm W kn 
10: Sp«cial« CR; 11.20: Set-
timana cortaj 12.44: Mad* lo 
Italy) 13.15: Gratis] 14,10: 
Booaslenm eeoaa «ta?t 15,10: 
Pm vol ftovaofe 16.40j I I 
caazoaicra del mestieri; 17,05: 
I I firasole; 18,55: Intarval-
lo musicale: 19.10: Crona
che del Meaoi iotno; 19.25: 
Nevita asselttta: 20.20: Anda-
ta a ritorno; 21.15: e De 
Amicitia >; 22.25: lnda»ii>e 
*o on mito; 23,20: Orcbestre-
r ine . 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO - Ore: 6 ,30. 
7.30. 8.30. 9 .30. 10.30. 11,30. 
12.30. 13.30. 15.30. 16.30, 
18,30, 19,30. 22,30 a 24 . 
6: I I mattiniere; 7.40: BUCR-
•iomoj 8.14: Moiica flash} 
8.40: Itinerari operisttcli 9 ,15: 
Sooei • cotorh 9.35: Dall'lra-
lia ceo. . ^ 9.50: « Capita* 

Fracassa »: 10,05: Cainonl mm 
tutt!; 10,35: Oalla rostra par
te; 12,1 Or Regional!; 1 2 ^ 0 : M 
malalineoa; 13.35: E' tenaa* 
di Catena*; 13,50: Cent* * 
perche; 14: So di girt; 14.30* 
Regional!; 15: Panto teterr*-
sari¥o; 15.40: Cararai; 17^3*: 
Special* CR; 17.45: OOannt* 
Rom* 3 1 3 1 | 1 9 ^ 5 t Trto « 
caaxoai; 20 ,10: I I caawaai 
del d n o * ; 2 1 : Superaonk) 
2 2 ^ 3 : e O o o Vadis? a 2 3 , 0 1 : 
. . ^ via discortesdoj 23,20) 
music* 

Radio 3° 
Ore 9 ,30! Radtoscnola; 10* 
Concetto; 1 1 * Radioscaol*: 
11,30: Mnskb* ttailane; 12.1S* 
Mosica nol tempo; 13.30: la> 
tarmczzo; 14,30: Ritratto dj 
autore; 1S.20: Mnsicb* dj 
Schumann; 16,15: Ors* naV 
norej 16.45: Fosll d'albsmi 
17.20: Class* onica; 17.38t 
I r a uiodei nu • contempora-
neo; 18: Notizi* del Torso; 
18.45: Piccolo piaoeta; 19,15: 
Concerto serale; 70,15; La 
osicoliasvisticaj 20 .45; I d * * a 
fatti delta mask*; 211 Ci« 
I * del tcrzoi 21 .30: 
prim*; 22,20* 
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