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I diversi modi 
per strozzare 

il buon 
TJn quotidiano torlnese ha 

aollevato un piccolo vespaio, 
dando glornl or sono notizla 
che una serie di film a con-
tenuto antifascista — alcuni 
dei quali flgurano noi listino 
dell'Italnoleggio — riachlereb-
bero dl non veder la luce o 
di subire ostruzlonisml da 
parte degli esercenti, timorosl 
dl eventual! reozlonl orche
strate dalle bande fasclste. 
Nella elencazione del tltoll si 
e fatta un po' dl conrusione. 
prova ne sla che non sono 
mancate le precisazlonl della 
societa distributrlce ch'ama-
ta in causa. Si e detto, da 
parte di questa, che II delit-
to Matteotti dl Florestano 
Vancini e La villeggiatura di 
Marco Leto saranno immessi 
nei circultl in un periodo 

• commercialmente piu propi-
zio; che Eia, Eia, Alala! di 
Marcello Fondato e II viaggio 
di Emilio R. ?iell'Italia fasci-
sta dl Francesco Maselll non 
sono entrati ancora in lavo-
rasdone e che L'ultimo uomo 
di Sara di Virginia Onorato, 
La torta in cielo di Lino Del 
Fra e Libera, amore inio di 
Mauro Bolognini usciranno in 
autunno. Dunque, niente sa-
botagglo e nessun pericolo dl 
sorta. il problema non esibte-
rebbe? 

Noi accettiamo le assicura-
zionl fornlte dall'Italnolegglo 
nella persona del suo amml-
nistratore unico; avremmo, 
per6, preferito che a pronun-
ciarsl fosse anche 1'Ente ge
stione cinema, che e l'organi-
smo il quale decide la sorte 
del film affidati alia societa 
distributrlce statale. 

L'esperienza ci insegna che 
non ci vuole molto per jlroz-
zare sul nascere un film pro-
posto al gruppo cinematogra-
fico pubblico. Basta sostenere 
— e cio e gia avvenuto per 
Nel nome del padre e per 
L'udienza — che il tal film 
non avrebbe requisiti cultu-
rali e artistici sufftcienti per 
essere acquislto dall'Italno
legglo; oppure — e II caso, 
fra gll altri, del Giordano 
Bruno dl Giuliano Montaldo 
— tirar le trattative alle lun-
ghe. contestando I costl pro-
duttivi; oppure approvare un 
progetto e offrlrgli un « mini-
mo garantito» che ne impe-
disca la realizzazione: ovvero 
chiudersl in un riserbo di 
mesi e mesi senza mai rispon-
dere a un regista o a un pro-
duttore, come e successo per 
Trevico-Torino di Ettore Sco-
la, che arriva adesso nel cl-
nematografi italiani, ma non 
per merlto della compagnla 
noleggiatrice di Stato. 

Insomma, non sono i mezzi 
subdoll che difettano all*Ente 
cinema per contravvenire ai 
suo compiti e praticare una 
censura ideologica sotto vari 
pretesti e travestimentl. Co-
munque sia, accontentiamocl 
per ora delle parole con cul 
Giancarlo Zagni ha allonta-
nato ogni posslbile sospetto 
dalla societa, che egli dinge. 
Nondimeno, un problema esl-
ste anche se. a nostro avviso, 
non conceme specificamente 
1 film che trattano argomenti 
della piu recente storia na-
zionale. Ci risulta che qual-
che distributore privato (e 
noto che i dlstributori finan-
ziano il cinema italiano) spar
ge sciocche considerazioni, se-
condo cul i film cosiddettl po-
litici non varrebbe piu la 
pena dl produrli, perche gll 
Incassi non sarebbero soddi-
sfacenti. Anche questo e il so-
lito luogo comune, caro ai 
peggiori commercianti del ci
nema, precipitosi nell'mven-
tare formulette di scarso si-
gniflcato e altrettanto lestl nel 
rimangiarsl i facili entusia-
emi del primo momento. Si 
appiccica una etichetta ge-
nerica, si inventano una ca-
tegoria e addirittura un «ge-
neren, poi vi sj fa rientrare 
di tutto un po', dalla comme-
dia di costume al film poli-
ziesco, e stabilito che. in ter
mini di affari, non tutte le 
ciambelle riescono con il bu-
co, si decreta il declino e la 
prossima fine di un filone. 
Argomentazioni simili le co-
nosciamo bene. Non di rado 
sono gli incassi stessi a smen-
tirle: per uno Sbatti il mo-
stro in prima pagina andato 
male, c'e un Amerikano che 
porta soldi al botteghino. Tutr 
tavia, se si cade spesso nel 
medesimo errore di valutazio-
ne — oggi per «il film poli
tico », ieri per altri tipi di 
film — piu che con Tinsipien-
ia professionale degli addetti 
alia distribuzione cinemato
grafica. sarebbe opportuno 
prendersela con la logica mer-

Comincia oggi 
la rassegna del 
cinema bulgaro 

Ha inizio oggi a Roma, nel
la sala del Planeta no, l'an-
nunciata rassegna del cinema 
bulgaro, organizzata dal Cen
tro sperimentale di cinemato-
grafia — Cineteca nazionaie e 
dalla Cineteca bulgara. Una 
delegazione di cineasti bulga-
ri e Tambasciatore di Sofia 
presso il Quirinale partecipe-
ranno stamane, nella sede del 
Centre. aU'apertura della ma-
nifestazione, che si svolgera 
con il seguente calendario di 
proiezioni: Oggi: II corno di 
capra (1972); domani: Affetto 
(1972); quindi. dopo un bre
ve intervallo: luncdi 7 mag-
g o : Iconostasi (1968); marte
di 8: Deviazione (1967); mer
coledi 9: Uccelli e cani da cac-
cia (1959) e / porcospini na-
scono senza spine (1970); gio-
vedi 10: II ladro di pesche 
(19M); venerdl 11: II Re e il 
Generate (1966); s i buo 12: 
Gli angeli neri (1970) Ogni 
programma quotidiano (i 
film sono in lingua originale, 
con sottotitoli o In italiano. 
o in francese o in inglese) 

ra completato da cortome-
jgi di animas5.onc. 

cinema 
cantlle, di fronte alia quale 
tra un'opera di Bresson, Tre
vico-Torino, Andrei Rubliov e 
l'ultimo Kazan proiettato al 
festival di Cannes, ma ban-
dlto dalle sale itallane, non 
corre dlfferenza alcuna. 

Ed e a tal riguardo che 11 
nostro dlscorso ribatte sul ta-
sto dell'Ente gestione cinema-
Ente, questo, sorto per assol-
vere funzlonl culturall e so-
clall e pertanto tenuto a ga-
rantlre, attraverso gll stru-
menti di cut dispone ed e in 
grado dl disporre, non solo 
una libera espresslone volta ad 
accrescere la coscienza civile 
di grandl masse di spettatorl, 
ma anche l'ampllamento de
gli orizzonti conoscitlvl in un 
paese, ove i buonl film Ita
liani e stranlerl sovente non 
trovano uno spazio. Stlamo af-
fermando che al gruppo cine-
matografico pubblico spetta. 
per motlvi istituzionali un 
ruolo promozionale. II che si-
gnlfica aglre nel mercato, ov-
vlando agli inconvenient! del
la legge del profitto, per as-
slcurare un servlzio emlnen-
temente Improntato a scopl 
culturall ed educativl; un ser
vlzio r>er 1 cittadlnl e per 1 
produttorl dl cultura; un ser
vlzio da tradurre In arricchl-
mento dl liberta e non nel suo 
contrarlo. 

Che si sla lontanl dall'aver 
conseguito questo oblettivo, 
non v'e dubbio, cosl come non 
v'e dubbio che e necessario in-
tensificare la lo\ta per otte-
nere quel che molti chledono 
da lungo tempo. Tuttavia, e 
altresl vero che l'ambizioso 
disegno di un Intervento sta
tale nella cinematografia, so-
cialmente finalizzato, sara pri-
vo di un bracclo indispensa-
bile fintanto che non sorgera 
un settore pubblico dell'eser-
cizio. La questione delle sale 
torna immancabilmente dl at-
tualita e la polemica accesa 
dal quotidiano torinese dimo-
stra quanto sla assurdo pre-
scmderne. Ci6 che preoccupa 
in questo campo I che. in 
parecchi mesi, non un passo 
in avanti e stato compiuto, 
brillando la nuova direzione 
dell'Ente cinema per apatia 
congenita e per assenteismo e 
operando essa, in definitlva, 
per affossare 1'impresa pub-
blica cinematografica. E' per 
questa ragione che 11 silenzlo 
dell'Ente Cinema ci mette in 
aliarme, indice non dl pura 
e sempllce Insenslbilita. ma 
di un orientamento politico 
nefasto e suicida. 

Per altro verso, non ingi-
gantiremmo taluni fantasmi. 
E' risaputo che, in diverse 
circostanze, lo squadrismo fa-
scista ha tentato di esercitare 
violente pressloni su esercen
ti 1 quali avevano In pro
gramma film antifascisti. Epi-
sodi deplorevoli si sono veri-
ficati quando apparve sugli 
schermi Allarmi siam fascisti 
e piu tardi allorche giunse in 
alcuni local! La battaglia di 
Algeri. In queste occasioni, 
per6. le forze antifasciste pun-
tualmente hanno rintuzzato 
la teppaglia in camicia nera e 
imposto alle autorita costitui-
te che si rispettasse un dlrit-
to elementare. Va da s6 che 
anche per il futuro questo di-
ritto deve essere fermamente 
tutelato, in ossequio ai prin-
cipi della carta costituzlona-
le. Nessuna debolezza, nessun 
cedimento, nessuna tacita 
complicita con il teppismo 
fasclsta saranno tollerati. 

m. ar. 

Incident! il 1° Maggio 

Sospeso il 
Festival 
di Nancy 

Si spera in una pronta ripresa della rasse
gna — Lieto successo italiano con « Le cen-
toventi giornate di Sodoma» da Sade 

Nostro servizio 
NANCY, 2 

Partlto, come suol dirsi, in 
quarta, il Festival interna-
zionale del teatro dl Nancy 
si 6 arenato (si spera solo 
momentaneamente). Gll spet
tacoli sono stati infattl so-
spesl In segulto agll Incident! 
veriflcatlsl lerl al centro del
la citta tra la polizia e glo-
vani aderenti ai movimenti 
extra-parlamentari, convenu-
tl In discrete numero a Nan
cy, proprlo per il Festival. Gli 
scontri si sono protrattl per 
piu di sette ore. sono state 
fermate vent! persone, delle 
quali quattro successivamen-
te rilasciate, mentre le altre 
sedlcl sono state incriminate 
con imputazioni diverse; 
quattro poliziotti risultano 
leggermente feritl alle gambe. 

La direzione del Festival 
ha quindi stabilito di sospen-
dere per un periodo indeter
minate la rassegna teatrale, 
bloccando una macchina com-
plessa che, dal 26 aprlle a 
ieri, aveva fornito al pubbll-

NEW YORK — Debbie Rey
nolds (nella foto) e stata con-
vocata in tribunate per deten-
zione di arma da fuoco senza 
la necessaria autorizzazione. 
L'arma in questione e una 
vecchia plstola da palcosce-
nico, ma il giudice ha rite-
nuto di porta re avanti I'azio-
ne legale: ha lasciato I'atfrice 
a piede libero ma ha fissato 
un'altra udienza per l'8 maggio 

co una media di sedicl spet
tacoli il giorno. Non sempre 
si e trattato dl rappresenta-
zionl ad altissimo livello (un 
giornale ha addirittura par-
lato della manifestazione co
me di «un festival mondiale 
della frustrazlone»), ma 11 

1 panorama del teatro nel mon-
do che ne e uscito 6 in com-
plesso abbastanza stimolante 

,' e, d'altra parte 11 pubblico e 
la critlca sono statl In piu oc
casioni concord! nel salutare 
con particolare calore alcune 

• messe In scena. 
Molto lodata, per esempio, 

• 1'eslbiziono del gruppo roma-
no del Beat '72, dlretto da 
Giuliano Vasllicd, 11 quale ha 
presentato Le centoventi gior
nate di Sodoma, spettacolo 
gia ben noto in Italia, che 
qui e stato definito «un 
commento teatrale su Sade 
composto con molta Intelll-
genza, molto amore e molta 
eleganza». Una bella soddi-
sfazlone per la compagnla ro-
mana la quale, insieme con 
il «Teatro del Solew dl Ml-
lano — che ha In program
ma La citth degli animali e 
Ra... ta... ta - Sinfonia in ne-
ro — e il Gran Teatro di Ro
ma rappresenta l'ltalia alia 
rassegna. 

L'Humanite* sottolinea il ca-
rattere un po' troppo disper-
slvo del Festival — dl cul pe-
raltro non dlsconosce I'impe-
gno politico — che vlene pre
sentato come «una Babele 
balbuzlente», ma loda la 
messinscena della Salomb di 
Oscar Wilde ad opera dei te-
deschl occldentali dello Schau-
spielhaus di Bochum, diretti 
da Werner Schroeder. 

Le recenslonl piu entusla-
stlche. in questl primi gior-
nl. le ha ottenute il gruppo 
brasiliano «Pao e Circow, il 
quale ha presentato Le nozze 
piccolo borghesi di Brecht in 
una edizione che mette in 
risalto, con trascinantl effet-
ti, la vlolenza che si scatena 
come contrappunto a un ba-
nalissimo pranzo dl nozze: lo 
spettacolo adotta una tecnl-
ca composita, per cui alia 
recitazione gestuale si ag-
glunge l'uso di grottesche ma-
schere giganti, mentre un 
commento sonoro, nel quale 
si mischiano grida allucinan-
ti e citazionl di musica clas-
sica come La cavalcata delle 
Valchirie, fa da sottofondo al-
l'azione. 

Tra le altre novitA della 
prima settimana, lo spetta
colo di balletti deU'Uganda, 
due piices religiose del Me
dio Evo, presenlate con gran-
de rlgore stilistico dal grup
po portoghese «A Comunan. 
una rievocazione colombiana 
della ribellione dei pianta-
tori dl caffe contro gli spa-
gnoli, messa in scena dalla 
Candelaria, e le rappresenta-
zioni del Teatro Waseda di 
Toklo, che ha offerto al pub
blico un collage nel quale 
confluiscono U kabuki, il me-
lodramma occidentale e le 
canzonl contemporanee. 

Adesso e attesa l'entrata in 
campo delle compagnie dei 
paesi socialisti; c'e solo da 
sperare, appunto, che la si-
tuazione che ha portato al-
rinterruzione del Festival sla 
rapidamente superata. 

m. r. 

Cinema 
L'amante giovane 

Titolo vago e improprio. 
Quello originale. letteralmente 
tradotto, suonerebbe: Noi non 
invecchieremo insieme. E' la 
storia. infatti. del lungo addio 
di due amanti, Jean e Cathe
rine, ZA cui legame e durato 
sei anni- Lui, in tutto questo 
tempo, ha continuato a vivere 
con la moghe, lei con i geni-
tori. Ma l'amore furtivo. a 
strappi e a sbalzi. non si di-
mestra in conclusione piu te-
nace d: quanti sono logorati 
dalla diutuma consuetudine. 
Tra lit: e rieonciliazioni. i due 
procedono verso il distacco de-
finitivo. 

Diretto da Maurice Pialat (e 
tratto da un romanzo di lui 
medesimo). il film e fittamer.-
te chiacchierato; ma. secondo 
l'andazzo prevalente nel cine
ma francese degli ultimi anni. 
ci dice poco o nulla sul retro-
terra sociale dei oersonaggi e 
delle situazioni. Durante uno 
dei periodici abbandoni. Jean 
e incerto se dipingere o scri-
vere un copione per il cine
ma; prima, lo abbiamo visto 
aggirarsi tra la gente con una 
macchina da presa. Dove, co
me e quando lavori veramsnte 
e un mistero (e nemmeno ha 
1'aria di chi cam pi di rendita). 
Quello che Pialat ritrae e un 
mondo perennemente in va-
canza. :n partenza, in arrivo 
da o per qualche posto. Ma 
dubitiamo assai che. in una 
tale prospettiva di rappresen-
tazione. vi sia un aualche In-
tento critico. II fatto e che 
rautorc non vede e non vuole 
vedere niente. oltre l'intrigo 

Bassignano al 
« 4 Venti 87 » 

Oggi alle 21.30 il Centro di 
studi audiovisivi costituito 
presso U « 4 Venti 87 » presen-
ta la serata-spettacolo Se la 
barca va, non lasciarla andare 
di Ernesto Bassignano con G. 
Diotallevi. 

patetico, al pari delle sue crea
ture. 

Nel suo genere, L'amante 
giovane e tuttavia ben costrui-
to. Magari le citazioni lette-
rarie sono un po' snobistiche, 
ma e da apprezzare, in com-
penso. l'assenza quasi comple-
ta di lenocinio musicale. onde 
il ritmo e i significati del rac-
ccnto si affidano unicamente 
alle parole e alle immagfni (ed 
e bella, soprattutto negli a in-
terni». la fotografla a colon 
del nostro Luciano Tovoli). 
Notevole e pure resercizio di 
bravura della protagonista fem-
minile. la sensibile ed espres-
siva Marlene Jobert; mentre 
la ruvidezza di Jean Yanne 
appare calcata e insistita al 
di la d'ogni misura (per que
sta interpretazione. rattore 
ebbe nel "72 il premio a Can
nes; ma fu una specie di con-
tentino per la scalcinata rap-
presentativa locale, e comun-
que il pubblico fischid). 

ag. sa. 

II ragazzo ha 
visto l'assassino 
e deve morire 

Ziggy (Mark Lester) ha vi
sto l'assassino di un Presiden-
te africano: e un pcliziotto 
motociclista armato di un fu-
cile d'alta precislone. Purtrop-
po, anche l'assassino ha visto 
il ragazzo, e per lui non c'e 
altra scelta che cercare di far 
fuori Ziggy ad ogni costo. A 
complicare le cose — si fa 
per dire — ci si mette la so-
rella incredula di Ziggy. Pitty 
(Susan George), una bambola 
bionda corteggiata da un gio
vane spensierato in vacanza 
nell'isola (che e Malta ma non 
lo si dice), dove e awenuto 
l'attentato politico, o almeno 
che si crede sia tale, fino al 
momento in cui il capo della 
polizia non ci rivela che si 
trattA soltanto di una «ven
detta personale», e che l'as-
sassirK) avra senz'altro sbaglia-
to bersagiio. 

Mentre nel paeslno abbarbl-
cato sulla costa rocciosa vlene 
dichiarato lo stato d'emergen-
za, e 11 nostro caro Ziggy e in-

seguito dal poliziotto e dal 
suo complice fin nelle cata-
combe, un funzionario di po
lizia, messo al corrente da 
Maria (1'amichetta di Ziggy) 
sulTidentita del presunto as-
sassino, rimanda a casa la ra-
gazzina non solo rassicurando-
la, ma splegandole che si trat-
tera di un caso un po' parti
colare perch^ i poliziotti, per 
l'amor di Dio, non se ne van-
no mica in giro a sparare sui 
presidenti! 

Con quest'ultima afferma-
zione del funzionario di poli
zia, il regista John Hough (che 
ha tratto il film a colori dal 
romanzo Testimone oculare di 
Mark Hebden) ha voluto to-
gliere ogni possibile equivoco 
sulla politicita del prodotto. 
ma anche su quel grammo 
d'interesse che avrebbe potu-
to suscitare. 

r. a. 

«La condanna 
di Lucullo» 

andra in scena 
al Lirico di Milano 

MILANO. 30 
La condanna di Lucullo di 

Bertolt Brecht con musica di 
Paul Dessau, che con la dire
zione di Bruno Bartolettl e la 
regia di Giorgio Strehler e di 
Lamberto Puggelli, figura nel 
cartellone della stagione d'ope-
ra e baUetto 1972/73. e la cui 
prima rappresentazione 6 pre-
vista per la seconda decade 
del mese di maggio, verra ec-
cezkmalmente presentata al 
Teatro Lirico anziche alia 
Scala. 

La deoisione e stata sugge-
'rita daU'opportunita dl garan-
tire a questo spettacolo (na-
to dalla collaborazione tra il 
teatro alia Scala e il Piccolo 
Teatro e che si rivolge al piu 
vasto pubblico dei due teabri 
milanesi) un numero di re-

Cliche superiore a quello che 
t programmazione della Sca

la consent! rebbe. 

La manifestazione a Napoli 

Con due film sulla Slesia 
aperta la rassegna polacca 

Nostro servizio 
NAPOLI, 2 

Con La Perla della corona 
e // Sale della terra nera dl 
Kazlmlerz Kutz, hanno avu-
to inizio le proiezioni della 
«Nona Rassegna cinemato
grafica internazionale » orga
nizzata in collaborazione con 
11 Clneclub Napoli e dedicata 

'quest'anno al cinema polac-
co. Un incontro in un albergo 
napoletano aveva preceduto 
l'inlzio della rassegna. La de
legazione polacca al completo 
ha rlcevuto stampa, pubblico 
e autorita culturall: l'amba-
sclatore dl Polonla in Italia 
Kazlmlerz Sidor, il vice mi-
nistro della Cultura e delle 
Artl Czeslaw Winiewski; i 
registi dei • film parteci-
panti alia rassegna, Jerzy 
Passendorfer. Janusz Maiew-
ski, Kazimierz Kutz. An-
drzej Wajda oltre a numerosi 
attori e attrici, hanno cor-
dialmente salutato gll orga-
nizzatori della Rassegna e il 
pubblico presente, sottoli-
neando i molteplici vincoli dl 
tradizione e dl cultura cho 
legano la Polonla all'Italia. 

II critico Ernesto G. Laura, 
consulente della Rassegna, ha 
sottolineato l'importanza del 
cinema polacco che ben si 
distacca dalla produzione cor
rente delle due o tre cinema-
tografie che dominano la pro
duzione mondiale, essendo 
rluscito a conservare intattl 
1 valori ideologici propri e le 
proprie tradizioni culturali e 
social!. 

Con i due film di Kutz la 
Rassegna ha avuto un degnis-
slmo awio. Nato in Slesia. 
Kutz soprattutto dalla sua 
terra natale ha tratto ispira-
zlone per le sue opere piu in-
teressanti: La Perla della co
rona e // Sale della terra ne
ra nascono da due important! 
momenti della storia della 
Slesia. 

II primo film prende le 
mosse dall'occupazione di una 
delle miniere dl carbone da 
parte degli operai. Slamo nel 
primi anni del 1930. gli ope
rai si oppongono alia minac-
cia di licenziamento rinchiu-
dendosi in miniera, rifiutan-
do il cibo, in una strenua. im
parl lotta in cui i padroni 
dovranno soccombere. Nel 
secondo film di Kazimierz 
Kutz, la a terra neran e an
cora la Slesia, il «sale» so
no gli uomini, poveri, eroici, 
pronti a lottare per la pro
pria indipendenza. II film e 
la storia di una delle insur-
rezloni che si sussegulrono 
tra il 1919 e il 1921. Scabro, 
asciutto, non presenta scene 
di battaglie spettacolari, ma 
testimonla 1'eroismo di un 
pugno di uomini votati alia 
morte per la conquista del
la propria liberta. 

A queste due storle di lot
ta si uniscono, sostrato ln-
sclndlbile. i cantl tradizionall 
e il folklore della Slesia. com
ponent! non dimenticate d! 
una civilta antica 

La Rassegna proseguira pol 
per tutta la settimana: sa
ranno proiettatl complesslva-
mente died tra 1 piu inte-
ressanti film polacchi e nu
merosi cortometraggi e car-
toni animatl. In anteprima 
mondiale verra presentata 
1'ultima opera di Andrzej 
Wajda Le nozze. 

Questa mattina registi e at
tori della delegazione polac
ca hanno incontrato gli stu 
denti dell'istituto Righi per 
un cordiale e interessante 
esame della cinematogTafta 
polacca. «La cinematografia 
polacca — ha premesso Cze-
slaw Wisniewski. vice mini-
stro della Cultura e delle Arti 
della Repubblica pot>olaie po
lacca — ha occupato nel pe
riodo post-bellico un impor-
tante posto in campo inter
nazionale. H suo maggiore 
merito e di essersi formata 
una propria Dersonalita arti-
stica. tanto diversa da quel-
la di altre cinematografie». 

Un concerto del oianista 
Piotr Paleczny dedicato a 
Chopin e una serata di dan-
za classica concluderanno la 
Rassegna 

Giulio Baffi 
Nella foto: un momento del-

Vincontro con la stampa men
tre parla I'ambasciatore po
lacco in Italia Kazimierz 
Sidor. 

Gianni Morandi ha 
conquistato Bucarest 
Grandi possibility di diffusione in 
Romania per la canzone italiana 

Concerto di 
Schiano a 
Piombino 

Domani sera, alle 21, nella 
Sala dei concert! dell'Italsi-
der di Piombino. Mario Schia-
no e il suo complesso, forma-
to da Tommaso Vittorini, 
Maurizio Giammarco, Stefano 
Prola e Marino Alberti ter
ra un concerto di free jazz 
dedicato agli operai dell'Ital-
sider. 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST, 2. 

Gianni Morandi ha conqui
stato Bucarest. Con una se
rie di riuscitissiml spettaco
li egli si e confermato il 
piu popolare cantante italiano 
in Romania e le sua azioni 
— gia molto quotate — han
no registrato un notevole rial-
zo non solo tra la gioventu 
della capitale, ma anche del 
resto del paese. 

La popolarita dl Morandi 
in Romania la si e potuta 
riscontrare al momento del 
suo arrivo aH'aeroporto, men
tre alia sala del Palazzo — 
quattro spettacoli in tre glor-
ni — tutte le canzonl del suo 
repertorio sono state avissu-
te» da un pubblico di cono-
scltori. Morandi ha ripropo-
sto di persona un riesume, il 
meglio di quanto ha inter-
pretato da anni e che finora 
i romeni avevano ascoltato 
solamente alia radio e alia 
televislone. 

II cantante bolognese e-
giunto in Romania solamente 
ora, ma erano ormai alcuni 
anni che una sua tourn6e a 
Bucarest era in programma. 
Egli si e dichiarato entusla-
sta del pubblico e delle ac-
cogllenze che gll sono state 
riservate. Basti pensare che 
durante gll spettacoli t ra una 
canzone e l'altra e'era la fl-
la delle giovan! ammiTatrici, 
ansiose di portargli i flori per 

ricevere in cambio un auto-
grafo. 

Agll spettacoli hanno assi-
stito anche numerosi turisti 
italiani che In quest! glornl di 
«ponte» si trovavano a Bu
carest. Insomma, una tourn6e 
che migliore successo non 
poteva avere, anche se si tle-
ne conto dei prezzi piutto-
sto «salati»: quattro cinque 
volte il costo di una poltro-
na airopera. Ciononostante al-
1'ulOmo momento gll orga-
nizzatori sono statl costrettl 
a mettere in piedi uno spet
tacolo supplementare per sod-
disfare le molte richleste. 

Morandi ha fatto 11 pieno 
e si e avuta ancora una vol
ta la conferma delle grandl 
possibllita di diffusione che 
in Romania ci sono per la 
canzone italiana. Un succes
so, questo, che dovrebbe ser-
vire da indicazione per gli 
organizzatori locali per met
tere in piedi delle serate con 
altri cantanti di casa nostra. 
- Certo, si- trat ta di inizlati-
ve che costano parecchlo. ma 
il problema flnanzlarlo bi que
sto caso non eslste. Ci pensa-
no le migliaia di fans, che 
fanno la coda davanti al botte-
ghino del teatro. Si tratta so
lo di portare a Bucarest del
le voci itallane, del resto co-
nosciute perche diffuse gior-
nalmente dalla radio. 

s. g . 
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SEZIONE ROMANA 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA. 4 7 (EMt fn ) • T « t 464570-485943 

iniziative 

Maggio '73 
Martedi 1 maggio - ore 1030 
Ad ARTENA (Roma) - Giornata di atnidzia italo-sovlatlca 

- A 30 ANNI DALLA VITTORIA Dl STALINGRADO -
Sono stati proiettatl i documentari: 

« ULTIME LETTERE DA STALINGRADO » 
«LO CHIAMAVANO FJODOR » 

Hanno partecipato Gabriele BANCHERO. Mauro PASCOLINI e Nicola 
MARCUCC- della Segreteria della Seziona di Roma dell'Associazione. 

Lunedi 7 - ore 21 
In collaborazione con I'lftitoto Gramsci 
Conferenza-dibattito di V . M . BEREZHKOV, direttore della rivista 
sovietica « USA > sul tema: 

« LO STATO ATTUALE DEI RAPPORTI FRA URSS E USA > 

Mercoledi 9 • ore 21 
8 MAGGIO 1945: BANDIERA ROSSA SUL REICHSTAG 

IL FASCISMO E' SCONrTTTO 
Nel corso della manifestazione verra proiettato il film: 

-LA GRANDE GUERRA PATRIOTT1CA-
realizzato con materiale documentario, che rievoca i principali episo-
di della 2> Guerra mondiale (avanzata dei tedeschi fino a "osca. Le-
ningrado, Stalingrado, fino alia grande controffensiva deU'esercito so-
vietico cutminata con la presa di Berlino • la firm a della resa tedesca). 

Mercoledi 16 - ore 21 
- LA FORMAZIONE DEL MEDICO 

E LEDUCAZIONE SANITARIA IN ITAUA E IN*URSS» 
Dibattito col prof. Riccardo VENTURINI , dell'Untversita di Roma 
e col prof. Lucio LOMDARDO RADICE dell'Universita di Roma. 

Sabato 19 - ore 16,30 e ore 21 
DOCUMENTARI NATURAUSTICI SOVIETICI 

Verranno presentati: • Le sabbia dell'Asta Centrale >. « La tribu del 
sole », « La storia dei pinguini », < Nei ghiacciai deU'Oceano Artico ». 

Mercoledi 23 • ore 18 e ore 21 
L'URSS ATTRAVERSO I DOCUMENTARI 

VI L'UZBEKISTAN - 1) Gas e chimica deH'Uzbekistan; 2 ) Eroica 
impresa nella valle dello Zeravscian; 3 ) I I Colcos Lenin; 4 ) il mattino 
di Fergana; 5 ) ritmi deU'Uzbekistan. 

Sabato 26 * ore 18 e ore 21 
Proiezione di documentari sul tema: 

FOLKLORE DEI POPOU DELL'URSS 

raai v!/ 

controcanale 
DALL'AMEaiICA LATINA — 

In una collocazlone suf/icien-
temeiite infelice per scoraggia-
re buona parte del pubblico, 
e tniziata — martedi — la se
rie di sei film dedicati al-
I'America Latina, attraverso 
I'ottica di altrettantt registi 
latinoamertcani. L'esordio e 
toccato a Mario Sabato, auto-
re argentino, con Colpl bassl: 
film che rievoca, attraverso un 
simbolico parallelo narrativo 
con la storia individuate di 
un pugile, la vicenda del pe-
ronismo (con una conclusione, 
tuttavia, ancorata a circa due 
anni addietro: assai prima, 

. dot, della nuova svolta delle 
recenti elezioni e della contra-
stata vittoria del peronista 
Campora). Visto l'esordio, la 
serie sembra confermarsi fra 
le poche iniziative intelligenti 
adottate dalla Rai nel corso 
degli ultimi anni: e non e in
fatti un caso che, fra gli or
ganizzatori di questa carrella-
ta cinematografica, figuri Ro
berto Savio gia autore di im-
portanti inchieste sull'America 
Latino. 

Colpl basal, probabilmentt, 
non e un film da accogliersi 
con eccessivi entusiasmi: trop
po gli nuoce la genericitd, del 
parallelo fra la vicenda indi
viduate del protagonista sotto-
proletario e le drammatiche 
vicende di massa vissute dal-
I'Argentina nel corso degli ul
timi quaranta anni. Tuttavia 
esso indica — come primo mo
mento di una intera serie e 
almeno a livello di metodo or~ 
ganizzativo — una strada nar~ 
rativo-tnformativa interessan
te che pub offrire alio « spet
tacolo » televisivo una ipote-
si valida di lavoro. Pur discu-
tibile nella impostazione poli-
tica generate e nell'analisi cri
tico della recente storia ar-
gentina (mitico appare il giu-
dizio sugli anni di Peron e 
sui suoi rapporti di ieri e di 
oggi con le masse popolari), 
il film offre una possibility 

inedita di approccio ad una 
problematica sociale che supe-
ra agevolmente il dato get* 
grafico della sua nascita ar-
gentina, per investire diretta-
mente anche gli interessi del 
telespettatore europeo ed ita
liano. 

L'ASIA CAMBIA? — La 
quarta puntata dell'inchiesta 
di Furio Colombo e Carlo Liz-
zani suI/'Asla che cambla ha 
affastellato insieme, nello spa
zio della solita ora di trasmis-
sione, ben tre paesi: VAfgant-
stan, il Nepal e la Corea del 
Sud. II risultato e perfino 
peggiore di quello che si po-
trebbe immaginare constde-
rando l'impossibilit& «fisica» 
di svolgere un discorso oraa-
nico su tre differenti realth 
sociali in un tempo cos\ bre
ve: la realta di questl tre pae
si resta, infatti, totalmente 
fuori del video e il telespetta
tore, dono un'ora di trasmit-
stone, rischia di saperne esat-
tamente quanto ne sapeva pri
ma. Quanto alia motivazione 
specifica che dovrebbe muo-
vere VincMesta (il «cambla-
mento » dell'Asia in questi an
ni) essa resta priva di axial-
siasl spiegazione. Gli autorl, 
infatti, si limitano a ripetere 
che sui tre paexi protagonisti 
(ma si fa per dire) delta pun
tata premono gli interessi del
le « grandl potenze » e che in 
esst si avverte Vesistenza di 
un conflitto fra una «civilta 
millenaria » e la « civilta indu
strial » contemporanea. Tl 
tutto dovrebbe essere dlmo-
strata da alcune sequenze, 
senza commento, su danze 
« esotiche » poste a confronto 
con immagini di automobili, 
militari e palazzi maderni. 
Francamente, non valeva la 
pena di un vlaggio cosl lungo 
per raccontare simili «ve-
rita ». 

vice 

oggi vedremo 
OGGI IN ITALIA (1°, ore 21) 

Con II giudice — un originale televisivo di Roberto Natale 
e Vittorio Sala, diretto da Vittorio Sala ed interpretato da 
Andrea Checchi, Claudlo Gora, Ennio Balbo, Linda Slni, Al
fredo Pea, Erika Darlo, Giuseppe Di Bella — si conclude que
sta sera il ciclo di telefilm Oggi in Italia. 

II giudice narra dl un magistrato di Palermo che deve 
controllare l'istanza per il rlcovero in ospedale di un dete-
nuto ma, quasi per caso, finisce per scoprire che la forma-
lita nasconde un tentativo di fuga. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,20) 
I nuovi sfldanti della campionessa in carica, Maria Lulsa 

Migliari, sono questa sera il professor Alberto Cusimano e 
Giuliana Pattucci. II primo si presenta per rispondere a do-
mande sulla storia di Roma e della Sicilia, la seconda parte-
cipa alia trasmissione a quiz condotta da Mike Bongiorno in 
quallta dl esperta per la storia del balletto. 

E CONTINUAVANO A CHIAMAR-
LO TROMBONE (1°, ore 22,10) 

II compositore e trombonlsta Marcello Rosa, uno del nomi 
di punta del panorama jazzistico italiano, e protagonista, 
insieme con la sua formazione, a Jazz Ensemble », dello (espe
cial)) televisivo che va in onda stasera. Durante la trasmis
sione numerosi ospitl faranno vislta a Rosa per coadiuvarlo 
in alcuni bran!: il duo Basso-Valdambrinl, 11 trombettista sta-
tunitense Al Corvin, rorganlsta Toto Torquatl, il sassofo-
nlsta Pucclo Sbuoto, DIno Pina, Giancarlo Schlaffini e l'ejt-
Gufo Lino Patruno. 

programmi 
TV nazionaie 

9.45 Trasmissloni scola-
stiche 

1230 Sapere 
13.00 Nord chlama Sud 
1330 Telegiornale 
14.00 Cronache itallane 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Sissi e Blriblssl 
1740 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzl 
18.45 Sapere 
19-15 Turno C 
19,45 Telegiornale sport -

Cronache itallane 
2030 Telegiornale 

21,00 Oggi In Italia 
a H giudice ». 

22,10 E continuavano a 
chiamarlo Trombone 
a Incontro con Mar
cello Rosa». 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
1830 Protestanteslmo 
18,45 Sorgente di vita 
21,00 Telegiornale 
2130 Rischiarutto 
2235 Incontro con una 

guida alpina 
Un documentario di 
Paul Siegrist e Mi
chel Darbellay. (Re
plica). 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore 7 , 
« , 12. 13. 14 , 15, 17 , 20 , 
2 1 , 23 ; 6,05: Matrutino musi
cale; 6,42: Almanacco 6.46: 
Coma e perch*; 7.4S Ieri al 
Parlamento; 8 ,30: Carooni; 9: 
Spettacolo; 9 . I S : Voi ed io 
10: Special* OR; 11,30: Ooar-
to programma; 12,44: Made in 
Itaiy; 13.20: I I siovedl; 14.10: 
Zibaldone italiano; 15,10: Per 
voi giorani: 16.40: La fiaka 
delle fie**-. 17.05s I I airasotaj 
18,55: Intervallo musicale; 
19.10: Italia cb* lavora; 19.25: 
I I 9ioce nelle parti; 20 ,20: An-
data e ritorno; 21,15: Bandelai-
ra intimo; 21,45: Musica 7 | 
22 ,30: Coajcerto. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ora 6,30, 
7 .30, 8 J O , 9 .30 , 1 0 3 0 . 1 1 3 0 , 
1 2 ^ 0 . 1 3 3 0 , 15,30, 16,30, 
18.30; 19.30. 22.30. 24; 6: I I 
mattiniere; 7.40: Baonalorao; 
8,14: Mttsica flash; 8,40: Sao* 
ni e colori; 9 : Prima di apeade-
re; 9 .35: Dall'ltalia con„ ; 9.50: 

« I I giro del mondo In 8 0 
giornl a; 10,05: Un disco par 
restate; 10,35: Dalla vostra 
parte; 12.10: Refionali; 12.40: 
Un disco per Testate: 13,35: 
Canxoni per camonare; 1 3 3 0 : 
Come e percbe; 14: Su di siri; 
14.30: Regtonali; 15: Panto ia> 
terrosativo; 15.40: Cararai; 
17.30: Speciala GR; 17.45: 
Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 19.55t 
Tris di canxoni; 20 .10: Musics 
legger*; 20,50: Sapersonin 
22 .43: « Piccolo mondo anti-
co >, dl A . Fosazzaro; 23.05> 
Toujour* Paris; 2 3 ^ 5 : Musics 
lesgera. 

Radio 3° 
On 9 ,45: Scoot* materna; 10: 
Concerto; 1 1 : Radioacoola; 
11,40: Musicba ftaliane; 12,15: 
Musics nel tempo; 13.30: la-
termeno; 14,30: Concerto; 18: 
Concerto; 1 7 3 0 : Class* unfea; 
17.35: L'aaaolo del l a s ; 18: 
Notiiie del Terzo; 18,30: Mu
sics laajcia. 18,45: Concetto; 
19,15: Concerto serai*; 20 : 
• Fra' Gherardo»; 2 1 : Gior
nale del Terzo. 

EDITOR. RIUNITI 

PfetroSecchu 
R^poFrassati 

L'INGRESSO E' LIBERO 

La prima storia compteta della guerra di liberation* in Itallaf 
foto, doevmentf* tasHmonianie, contribuiscono • rfavocara> 
rapica lotta cW particjianl per la liberta dltalia. 
Grandl opera • 2 volL • L. 2Z000 


