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L'ARCI: circuito 
democratico per 
un nuovo cinema 
Che cosa e un circuito de

mocratico del cinema? Un rl-
cettacolo dl amatorl, uno stru-
mento per mettere In clrco-
lazione pelllcole dl contenuto 
esclusivamente politico? E la 
sua eventuale eslstenza esime 
dal condurre una battaglla 
per la trasformazlone degli 
enti cinematograflci di Stato, 
strumento voluto dalle forze 

?>iu avanzate del cinema ita-
lano ma arenatosl per ostru-

iionlsmi di ogni genere che 
ne hanno inflclato la capaclta 
di reale incidenza? 

E come superare 11 muro 
posto tra la produzione cine-
matograflca dl quallta e gll 
eserclzl in cul dovrebbe esse
re prolettata per la massa de
gli spettatori, ma non lo e a 
causa di un ferreo oligopollo 
11 quale lascla passare solo 1 
prodotti di consumo? Tutte 
queste domande sono tanto 
piu scottanti e attuall men-
tre e in atto un vasto dise-
gno di attacco, da parte del 
monopolio e del potere poli
tico per imporre la sua In-
dustria culturale nella RAI-
TV, nella stampa. nella ge-
stione teatrale. Tanti interro-
gativi e cosl gravi pericoli 
per la democrazia — esposti 
dalla relazione del segreta-
rio Gianni Mlnello — sem-
fcrava volessero ridimensiona-
re lo slogan campeggiante 
nella sala del Consigllo co-
munale di Prato sui parteci-
panti al IV Congresso Nazio-
nale dell'UCCA (Unione circo-
li del Cinema ARCD — 29 
giugno-1 luglio —: «Un cir
cuito democratico per un'al-
ternativa all'industrla cultura
le e la riforma degli enti di 
Stato ». 

«I1 circuito democratico — 
eflermera, tirando le conclu
sion!, Antonio Manca della se-
greteria nazionale dell'ARCI-
UISP ed ora neo-presidente 
della UCCA — non e solo un 
luogo dove vengono presenta-
tl film politici o produzloni 
di base, ma anche uno stru
mento atto a rompere il mo
nopolio sia di gestione, sla 
produttivo. Attraverso di es-
so acquistiamo una forza con-
trattuale nella battaglia per 
la riforma degli enti di Sta
to e, in definitiva, per cam-
biare la situazione del cinema 
italiano; battaglia che non 
pud essere svolta solo a 11-
vello « verticlstico ». 

II congresso, nei tre giorni 
di fitto dibattito. ha mirato ad 
individuare i soggetti - e gli 
strumentl propri di tale lotta. 
I delegati. molti del quali 
provenienti dal Sud, sono in 
buona parte glovani quadri 
abituati daU'esperienza di una 
associazione come l'ARCI, da 
cul sono usciti molti assesso-
ri alia cultura degli enti lo-
cali, ad una visione politlca 
complessiva del fatto cultu
rale. Difatti nel tentare l'indi-
viduazione cui accennavamo 
prima, i loro Interventi sono 
andati sempre piu prendendo 
una complessivita che non si 
e limitata al discorso specl-
fico del cinema. 

II fatto e stato sottolineato 
dal presidente dell'ARCI, Ar-
rigo Morandi, nel suo inter-
vento. «H merito di questo 
congresso — egli ha detto — 
e stato quello di aver visto 
nel cinema uno degli assl por-
tanti. anche se non 11 solo, 
del discorso piu vasto della 
riforma degli istituti cultu-
rali. la. crescita culturale del 
lavoratori esige l'apertura di 
una vertenza generalizzata 
con Io Stato per giungere a 
tale obiettivo ed esige l'ac-
quisizione di un lore potere 
contrattuale in questo campo. 
II circuito democratico percid 
non e 11 ghetto nel quale re-
legarsl, ma parte dl un dise-
gno strategico: e una forza 
contrattuale ». 

II soggetto, dunque. che si 
fa carico di queste Indicazio-
ni di lotta viene indicato in 
tutto il movimento associati
ve, ARCI-UISP in primo luo
go. con le strutture ormai 
ficquisite nelle fabbriche e 
nel territorio e con quelle da 
acquisire attraverso U repe-
rimento in tutto il paese di 
sale cinematografiche. E que
sto vale anche per il Mezzo-
giorno, ove e piu che mai 
rtecessario costruire strutture 
di carattere culturale legate 
aU'esperienza del movimento 
operaio nel suo complesso. 
Tutto cio pu6 favorire quel-
la nuova committenza propria 
di un pubblico attivo ed atti-
vizzante capace di condizio-
nare la produzione cinemato
grafica. 

a Nello stesso tempo — ha 
afTermato ancora Morandi — 
abbiamo posto le basi per la 
possibilita di un circuito auto-
nomo unitario*. Con cid si 
riferiva airappassionata par-
tecipazione al congresso di 
molti autori cinematograflci, 
tra i quali Lino Del Fra, Fran
cesco Maselli, Massimo An-
drioli deirANAC; Furio Scar-
pelli deU'AACl; Giuseppe Fer-
rara, presidente della Coope-
rativa Cine 2000, Giovanni Ar-
none e Enzo Bruno della SAI. 
A queste associazioni, infatti, 
oltre che alia Lega Cooperati
ve, alia Lega per le autono
mic Iocali e ai sindacati del-
lo spettacolo, il congresso ha 
offerto un posto di rapore-
sentanza nel nuovo direttivo 
dell'UCCA, confermando, in 
tal modo, una linea strategica 
che in molti interventi e sta-
ta definlta un salto di quallta. 

Dl qui dovr»bbe venire la 
forza per imporre dal basso 
— a fianco del partiti demo-
cratici, del sindacati e di tut
to rassociazionlsmo democra 
tico — la riforma degli enti 
di Stato e l'attuazione del 
sempre disatteso circuito pub 
blico. A questo proposlto e 
atato signiflcatlvo l'intervento 
deH'awocato D'Onofrio, diret-
tore deintalnolegglo, che si 
k dovuto mlsurare con il bl-
eogno dl tale riforma espres
so d* tuttl 1 preaentl. E signi

flcatlvo anche, ma per raglo 
nl opposte, l'intervento di 811-
vano Filippelll, assessore alia 
Istruzlone - Cultura • Sport 
della Toscana, il quale ha in 
dlcato nella Reglone l'interlo 
cutore piu adatto nella batta
glia per spezzare l'accentra 
mento del mercato e corregge-
re 1 modi della presenza degli 
enti dl Stato. e ha portato 
l'esperienza della Toscana che 
sta formando una clneteca re-
glonale come organtsmo dl po
litlca cinematografica. 

A lato del congresso si e 
svolta anche una tavola-roton 
da sulle possibilita dl una ri
forma dell'Ente gestione. Dl-
scusslone chlaramente molto 
attesa ed accompagnata da 
una coraggiosa analisi degli 
errorl passati e delle forze 
che si oppongono su questa 
strada. II prossimo appunta-
mento deirARCI-UISP sara 
una sua presenza di millzla 
culturale alle Glornate del ci
nema italiano di Venezia e la 
organizzazione, per l'autunno, 
dl un convegno di studio sui-
la riforma degli Istituti clne
matografici. 

Mario Papadia 

Gli artisti 
della C6IL 
deplorano 

i rifardi per 
la Biennale 
La segreteria della Federa-

zione nazionale degli artisti 
della CGIL rileva con viva 
preoccupazione, In un suo co-
munlcato che i tempi minimi 
indispensabili per l'organizza-
zione deU'esposizione Interna-
zionale d'arte della Biennale 
di Venezia hanno gia inco-
minciato a decorrere senza 
che alcuna concreta inlzia-
tiva sia stata ancora presa 
per dare inizio al lavoro pre-
paratorio. 

«Questo ritardo — si affer-
ma nel comunicato — non si 
pub imputare soltanto alia non 
ancora awenuta approvazione 
definitiva del nuovo statute, 
ma va addebitato all'inerzia 
dei competenti organ! del go-
voroo e del commissario stra-
ordinario dell'ente nella ri-
cerca di una giusta e demo-
cratica soluzione che sbloccas-
se la situazione di paralisi 
creata dalla determinazione 
del personate di non collabo-
rare alia preparazione delle 
manifestazionl. 

«La Federazione degli arti
sti — contlnua il comunica
to — e stata fra 1 prim! a por-
re con forza l'esigenza della 
riforma dell'ente veneziano e 
deplora che Interess! estranel 
all'arte e alia cultura ne ab-
biano finora ritardata l'appro-
vazione. Si augura che le for
ze politiche democratiche 
mantengano l'impegno assun-
to di approvarla alia pros-
sima ripresa dell'attivita le
gislative del Parlamento; tut-
tavia, non pud non sottoli-
neare che attendere tale ap
provazione e 11 success! vo in-
sediaroento dei nuovi organi 
statutari per dare Lnizlo al
ia preparazione deU'esposizio
ne internazionale del 1974 si-
gnifica utilizzare un margine 
di tempo assolutamente in-
sufficiente per organizzare 
una qualslasi seria manife-
stazlone. compromettendo Ir-
rimediabilmente il suo esito. 
anche future 

« La segreteria della Federa
zione degli artisti fa appello, 
percid — conclude il comu
nicato — a tutte Ie forze po
litiche democratiche. al go-
verno. al sindaco di Venezia. 
perche sia ricercata senza in-
dugi una soluzione trans'-
toria. che in attesa dell'appro-
vazione del nuovo statuto e 
deirinsediamento degli organi 
gestionali e tecnici, consenta 
l'inizio del lavoro prepara-
torio della XXXVII Bienna
le d'arte. utilizzando il oiu 
largo contributo delle forze 
associative della cultura ar-
tistica nello spirito e nella 
forma dei principi democra-
tici contenuti nel nuovo sta
tuto*. 

L'accusa fa 
ricorso contro 
I'assoluzione 

dei « Racconti 
di Canterbury n 

NAPOLL 3. 
La Procura generale di Na 

poll ha proposto ricorso con
tro la sentenza della prima 
Corte di appello, che ha con-
fermato ieri la plena assolu-
zione di Pier Paolo Pasolinl e 
del produttore Grimaldi, ac-
cusati di «oscenlta» per il 
film 7 racconti di Canterbury. 

La dichiarazione di Impu-
gnazlone e stata fatta perso
nal mente in cancelleria dal so-
stituto procuratore generate, 
dottor Federico Baffl. 11 ma
gistrate che redasse a suo 
tempo I motivi di appello e 
che ha sostenuto l'accusa In 
dibattimento, chledendo la 
condanna di Pasolinl e Grimal
di a otto mesl di recluslone 
e a sel mllioni dl multa cla-
•cuno. 

Restituiti dagli americani all'URSS 
r 

I negativi di Que viva 
Mexico tutti a Mosca 

-i 
Si procedera ora, sotto la guida di Aleksandrov, al montaggio 
del film secondo le indicazioni fornite dallo stesso Eisenstein 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 3 

Una eccezionale notizia si 
e diffusa negli ambienti del 
cinema sovietico: gli ameri
cani, dopo una lunga e a vol
te difficile trattatlva, hanno 
restituito all'URSS i negativi 
origlnall della glgantesca ope
ra cinematografica Que viva 
Mexico che Serghei Eisen
stein girb per tredici mesi 
(1930 - 1932) nel Messlco In-
sieme con Eduard Tisse" e 
Grigori Aleksandrov. II ma-
teriale — 160 bobine per un 
totale di oltre 70 mlla me-
tri — e giunto infatti a Mo
sca <( in ottime condizioni » 
ed e stato subito preso in 
consegna dall'ente statale del 
cinema Gosfilmfond. che si 
occupera del montaggio del-
l'opera secondo l'indicazlone 
del grande reglsta. e basan-
dosi sui consigli del suo di-
retto collaboratore, Grigori 
Aleksandrov. 

Viene .cosl a concludersi 
una vicenda che, per oltre 
quaranta anni. ha interessa-
to il mondo del cinema, gli 
uominl di culture, e quanti 
hanno a cuore la salvaguar-
dia delle opere del grande 
reglsta. autore di ecceziona-
1! capolavori. 

La riconsegna del film — 
a quanta abbiamo appreso a 
Mosca — e awenuta dopo 
una serie di trattative estre-
mamente Iaboriose, in quan-
to i negativi erano depositati 
negli USA presso il Museo del-
1'arte moderna, e tutti I ten-
tativi compiuti in preceden-
za dal sovietici per tomare 
in possesso dell'opera di Ei
senstein erano andati a vuoto 
Ma, una volta avviati i con-
tatti cultural! con gli Stat! 
Unit! (e soprattutto tenendo 
conto dello sviluppo delle re-
lazloni politiche ed economi-
che) il problema e stato af-
frontato in termini nuovi. e la 
parte americana ha accon-
sentito alia riconsegna del 
prezioso materiale, la cul Im-
portanza per il mondo del ci
nema — come ci ha detto il 
direttore dell'ente statale del
la cinematografia, Privato — 
e pari a quella che hanno, 
per la letteratura, i manoscrit-
ti di Tolstoi e di Balzac. 

La storia del film Que viva 
Mexico — dalla realfzzazione 
alia utilizzazione dl alcuni 
frammenti — e infatti estre-
mamente slngolare: aTrascor-
rendo un periodo a Hollywood 
— ricorda Privato — Eisen
stein concepl l'ldea di girare 
una opera di grande rilievo 
dedicata alia storia messica-
na, agli Aztech:, alia rivolu-
zione di Pancho Villa ed Emi-
liano Zapata. E' cos! che. per 
tredici mesi. con Tisse' ed 
Aleksandrov, gird per il pae
se decine di migliaia di me 
tri di pellicola, fissando !m-
magini di grandissimo va-
lore ». 

L'impresa fu finanziata da
gli americani che — dopo 
aver ricevuto 1 filmati — ri-
flutarono. per varie ragioni 
economiche e politiche. di ri-
consegnarli ad Eisenstein: non 
solo, ma respinsero anche Ie 
proposte. avanzate dal regista 
e dai suoi collaborator!, di 
montare il film In America. 
La pellicola resto cosl nelle 
meni dei produttori che la 
utilizzarono in frammenti per 
bassi fini commerciali Le sce
ne gir&te dai cineasti sovieti
ci finirono cosl in film come 
Lampi sui Messico e Time in 
the Sun, che furono successi-
vamente sconfessati da Eisen
stein. 

Ma, nonostante tutte Ie spe-
culazioni tentate. rmteresse 
dei produttori americani ver
so l'opera del regista sovie
tico e andata diminuendo col 
passare degli anni, e i nega
tivi origlnall, « fortunatamen-
te». sono finiti nel Museo 
d'arte moderna. 

Riavuta ora la pellicola (a 
Mosca si parla anche di uno 
cscambio* ma non si forni-
scono precisazioni in merito) 
per i sovietici si pone i'arduo 
compito di ristampare l'inte-
ro film, e di accingersi a) mon
taggio. «Studieremo l'opera 
— dice Privato — fotogramma 
per fotogramma, e la faremo 
vedere a studiosl e ad esper-
ti, dal momento che siamo 
seriamente intenzionati a 
montarla seguendo Ie indica
zioni di Eisenstein. Siamo. 
cosl. cert! di fare un lavoro 
che interessera milion! e mi-
lion I di spettatori in tutto 
11 mondo. Nello stesso tempo. 
siamo pero estremamente im-
barazzatl perche dovremo su
perare molte difflcolta lega
te, In partlcolare, alia natu-
ra deU'opera e al fatto che 
Eisenstein non aveva potuto 

portare a termlne le rlprese. 
Possibilita di successo, co-
munque, ne esistono, dal mo
mento che, gia nel passato, 
siamo rluscltl a completare 
un altro capolavoro di Eisen
stein, e cloe 7/ prato di Bezin. 
Ed 6 appunto con questo spi
rito che una equipe di regi-

stl, operator!, compositorl e 
tecnici si accinge a rlportare 
ora sullo schermo Que • viva 
Mexico. 

Carlo Benedetti 
NELLA FOTO: un'inquadra-

tura di Que viva Mexico! 

Depositata la sentenza di condanna 

Tesi vergognose 
e ridicole contro 

Ultimo tango « » 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 3. 

Pesci in faccia ai piu affer-
mati critic! cinematograflci 
del mondo e ai milion! di 
spettatori che sono andati a 
vedere 11 film di Bernardo 
Bertolucci, Ultimo tango a 
Parigi. 

Questo, in definitiva, e il si-
gnlficato della motivazione 
della scandalosa sentenza di 
condanna che la Corte. d'ap-
pello di Bologna, capovblgen-
do 1'opinione dei giudici d* 
prima istanza, emlse al ter
mlne del processo per aspet^ 
tacolo oscenov. La lunga mo
tivazione (cinquantuno car-
telle dattiloscritte) e stata de
positata oggl. « E' facile gri-
dare — e scritto testualmente 
nella sentenza, con la disinvol-
tura che pud nascere soltanto 
da un senso di autoritarismo 
soddisfatto — al capolavoro, 
senza speciflcarne i motivi, ri-
correndo ad una personate ri-
costruzione: ed 4 sufficiente 
che alcuno lo proclami. Gli 
altri, per non essere tacciati 
da incompetenti, devono acco-
darsi». E piu avanti: «Muo-
vere obiezioni. parlarne male 
e come essere tacciato d'igno-
ranza di fronte alle citazioni 
delle critlche di autori mai 
letti che rlempiono la bocca, 
De Sade. Freud, Bataille (che 
magari si confonde con il 
commediografo autore di Ma-
man Calibrty, Miller (che ma
gari si Identifies con il terzo 
marito dl Marilyn Monroe)». 

Dopo aver cosl sbeffeggiato, 
con uno sfoggio d'erudizione 
di stampo mussoliniano, la cri-
tica italiana e straniera. lo 
estensore della sentenza affer-
ma ancora: aSarebbe ipocri-
sia concedere al film Ultimo 
tango a Parigi la qualifica di 
opera d'arte e percid degna di 
rispetto anche nelle scene piu 
ignobili. Ipocrisia per il timo-
re che gli italiani siano re-
putati incolti o meno prepara-
ti degli stranieri». 

Ne] film, secondo il super-
censore in toga, sarebbero sta
te espresse tesi che hanno tro-
vato «la loro eco in confuse 
idee provocatorie, che tendono 
alia distruzione dei valori so-
ciali tradizionali, e si tradu-
cono in una serie di contume-
lie contro la famiglia, la reli-
gione, I'umana convivenza. in-
tesa come possibilita d'inten 
dersi fra gli uomlni. e soprat
tutto contro Tamore inteso 
come binomio ** istinto-senti-
mento "; si tratta di una spe
cie di contestazione generale 
contro la societa borghese 
conformista, ipocrita. bigolta 
e pruriginosa: contestazione 
di cul viene fatto paladino 
Paul, ozioso e corrotto, che di 
quella societa borghese e uno 
dei piu degeneri rappresen-
tanti (sf ruttatore e protettore 
di prostitute), che scarica tut
to il suo odio contro una so
cieta in cui e riuscito a inse-
rirsi malamente_.». Qui, - In 
queste affermazioni, e svelato, 
al di la di tutte le successive 
acrobazie pseudo-morali ed 
estetiche. II perch£ della con 
danna. E difatti In un altro 
passo si spiega: 

«Lo spettatore awerte che 
il mondo al quale appartiene 
(che i protagonist! del film 
contestano e disprezzano, con-
traddicendosl) e pur sempre 
qualcosa dl valido, che meri-
ta di esser vissuto cosl come 
e: con 1 suol dlfettl, con le 

sue ipocrisie, ma con 1 suoi 
amori umani, fattl, anche, di 
riservatezza e di pudore, con 
i dolorTrealmente sofferti, Ie 
delusion!, il senso di solltudi-
ne e talvolta di disperazione 
che spesso accompagna l'uo-
mo, ma pur sempre un mondo 
con 1 suol ideali per 1 quali 
merita di vivere: qualcosa di 
di verso e dl meglio di quello 
sfogo di sensualita animale-
sca, che ci viene rappresenta-
to, con tutta la sua turpitu-
dine, e che si vuole giustifi-
care come "anelito verso un 
ideale di verita e castita"». 

Le enormita contenute nel
la sentenza sono. si pud dire, 
infinite. Eccone un florilegio: 
a Love Story e l'esaitazione 
modemizzata dell'amore ro-
mantlco, mentre Ultimo tango 
a Parigi e l'esaitazione anti-
quata dell'amore sensuale»; 
Ultimo tango e piu che una 
ofTesa al comune sentimento 
del pudore, e una sfida all'in-
nato sentimento del pudore; 
il nostra spettatore resta de-
luso. annolato e soprattutto 
dlsgustato; l'opera di Berto
lucci non esalta, ma deprime, 
per tutto ci6 che di laido con-
tiene...». Ci pare che bastl, 
anche perche" i lettori che han
no visto il film possono ora 
giudicare della validita di que
ste accuse. 

LA MORTE Dl BETTY GRABLE 

Un simbolo 
valutatoa 
peso d'oro 

Un'immagine florida e rassicurante negli anni del
la guerra e del dopoguerra - II successo e il declino 

SANTA MONICA, 3 
L'attrice americana Betty 

Grable e morta lerl nell'ospe-
dale St. John's, dove era sta
ta rlcoverata venerdl. Colpita 
da un cancro al polmone, gia 
dalla primavera dell'anno 
scorso, quando 11 gravissimo 
male si era manlfestato, ave
va dovuto interrompere la 
sua attlvita 

Betty Grable (Elizabeth, al-
1'anagrafe) aveva poco meno 
di 57 anni, essendo nata il 
18 dicembre 1916, a Saint 
Louis. Giovanlssima, apparve 
nel 1929 in un film musicale. 
come corlsta. Per parecchlo 
tempo continud a divldere la 
sua attlvita fra il cinema (do
ve ebbe partlcine dl non mol
to spicco) e 11 teatro. II suo 
vero «lanclo» avvenne nel 
.1940. in Notti argentine dl Ir
ving Cummlngs. al fianco di 
Don Ameche e dl Carmen Mi
randa. Segulrono numerosl 
musical e film-rlvista, che 
diedero alia Grable, special-
mente in patrla. ma pol an 
che fuori. una eccezionale po 
polarlta durante tutto 11 perio
do della guerra e dell'lmme-
diato dopoguerra. II titolo dl 
uno di essl. Pin Up Girl (1944) 
diventd emblematlco della 
funzione assegnatale dalla 
macchina lndustriale e pub-
blicltaria hollvwoodlana: ella 
fu la ragazza bionda. sorrlden-
te e prosperosa. la cui im-
magine 1 soldatl americani ar> 
pendevano alle pareti delle 
caserme. In Europa e in Asia. 
come simbolo rassicurante del 
loro paese lontano. Con una 
modestla che le faceva onore, 
la stessa Betty ebbe a dire: 
«Non sono una beUezza, non 
sono una ballerina come Gin
ger Rogers e neopure una 
cantante come Doris Day. non 
riesco a prenderm! sui se-
rlo; penso che le mie unlche 
quallta siano la sincerita e 
il calore». Questa aurea me-
diocrlta. sostenuta comunque 
da notevoll dot! fisiche, se 
condo II gusto deH'epoca. fe-
ce la sua fortuna: le sue gam-
be (peraltro pregevoll) furo
no asslcurate per un millone 
di dollar!, e nel 1946 ella fu 
classificata dal fisco come la 
attrlce meglio pagata degli 
Stati Unitl. 

Piu tardi. Betty Grable si 
cimento anche nella comme-
dia <c soflstlcata». non sfigu-
rando troppo accanto a inter
pret! piu allenati in questo 
campo. Sono da ricordare. di 
tale second a fase della sua 
carriera. La signora in ermel-
lino (1948) diretto da un mae
stro del genere. Lubitsch. che 
lo lascid tuttavia incomDiuto. 
Uindtavolata plstolera (1949) 
di Preston Sturees. Camp spa-
sare un milionario (1953) di 
Jean Netnalecro. d^ve ebbe ac
canto Marilyn Monroe, de-
stinata a sostltuirla (ma con 
ben altro talento e persona-
lita) nel favore del pubblico 

L'ultlma interoretazione ci-
nematoffrafica di Bettv Gra
ble rlsale al 1956. In ann! re
cent!, l'attrice era tornata 
sulle scene di Broadway, re-
c!tando. tra 1'altro. nel «mu
sical » Hello Dolly (che poi 
sarebbe stato Dortato sullo 
schermo da Barbra Strei
sand). e partecipando alia ri-
proDosU di un vecchio suc
cesso. No. no, Nanette. 

L'attrice si era sposata nel 
1937 con Jackie Coogan (reso 
famoso. bambino, dal Monello 
di ChaDlin). divorzlandone due 
anni dopo. Nel 1943 si unl in 
matrimonio con 11 direttore 
d'orchestra e musiclsta Jazz 
Harry James, dal quale ebbe 
due flfflie. Vlcki e Jessica; 
ma anche da lul si separo. 
nel 1965 

Betty Grable in una recente 
fotografia 

A un film 

indiano 

r« Orso d'oro » 

a Berlino ovest 
BERLINO OVEST. 3. 

II film indiano «Tuono 
lontano» (Ashani Sanket), 
del regista Satyajit Ray, e 
stato giudicato oggi il miglio-
re film presentato alia venti-
treesima edizlone del festival 
internazionale cinematograii-
co dl Berlino Ovest. Alia pel
licola e stato assegnato lo 
«Orso d'oro», massimo rico-
noscimento della manifesta-
zione cui hanno partecipato 
35 film. 

Al secondo posto si sono 
classificati ex-aequo sel pel-
licole: la brasiliana «Ogni 
nudita sara castigata» (Toda 
nudez sera castigada) del re
gista Arnoldo Janor, quella 
argentina « La rivoluzione dei 
sette sciocchi» (Los siete Io-
cos> diretto da Leopoldo Tor-
renilson, quella francese «Al
to, biondo con una Scarpa ne-
ra » (Le gran blonde avec une 
chaussure noire) di Yves Ro
bert, quella tedesco-occiden-
tale « L'esperto » (The expert), 
quella britannica «114 » (The 
14) del regista Davis Hem-
mings e 11 film froncese 
«Non e'e fumo senza fuoco» 
(Il n'y a pas de fumee sans 
du feu) di Andre Cayatte, 
cui e andata anche una men-
zione speciale della giuria. 

Un certo stupore ha susci-
tato 11 fatto che, nella pur lar-
ghlssima assegnazlone dei pre-
mi, nessun riconoscimento sia 
andato al due film italiani. 
a La proprieta non e piu un 
furto», dl Elio Petri e «Ma-
lizian di Salvatore Samper!. 

IL 
PISCHI 

Segnalazioni a cura 
della Discoteca 
Rinascita di Roma 

Questa grande 
umanita ha 
detto basta 
(Vedette stereo LP 
e musicassetta L. 3000) 

H Canzoniere Interna
zionale, dopo il noto « Can-
ta Cuba libre! » off re una 
altra raccoita di canzoni 
di protesta. sempre nel fi-
ktne del canto politico-so-
ciale di cui questo gruppo 
ha fatto proprio il linguag-
gio. 

La tematica dl ogn) can
zone e drammaticamente 
attuale e pertinente alia 
continua lotta per la pace 
e la giustizla. Sono cant! 
latino-americani, greet, fe-
daye, vietnamiti e del ne-
gri americani. In parte In 
lingua originate e in parte 
tradotti. 

Che Guevara 
(Vedette, stereo. L. 3000) 

Questo album contiene 
canzoni raccolte in piu na-
zkmi, dedicate a Che Gue 
vara, la cui morte ha su-
scitato profonda impres-
sione in gran parte della 
gioventu di tutto 11 mondo 
che In lui aveva trovato il 
simbolo della lotto per un 
mondo migliore. 

Sulle strade 
del Vietnam 
(Vedette • L. 3000) 

n disco e nato nel cor
se di un viaggio attraver
so tutto 11 Vietnam del 
Nord quando Emilio Sarzi 
Amade ebbe occasione di 
visitare vari villaggi nelle 
zone piu bombardate. Con
tiene canti tradizionali e 
di lotta di gruppi di sam
pan lere, pescatori, contadi-
ni. giovanl. bimbi orfani di 
An Thyu. ragazze artiglie-
re. e si conclude con la 
canzone * Bella ciao » can
tata ad Hanoi in lingua 
italiana da un vietnamita. 

L'Ordine Nuovo 
Antologia della canzone 
comunista italiana, 
(Dischi del Sole L. 3000 .. 
musicassetta L. 3300) 

I bracciantl di Mezzo-

Sro, le mondine di Novel-
ra e di Vercelli, il coro 

del Galletto di Gallura, F. 
Amodel, I. Delia Mea e al
tri cantanti eseguono 18 
tra Ie piu belle e sign! flea 
tlve canzoni del repertorio 
del PCI. In allegato un fa-
scioolo di 88 paglne con te
st!, note e un sagglo in-
troduttivo ^ sulla canzone 
comunista in Italia. 

Fausto Amodei 
Se non li conoscete 
(Dischi del Sole L. 3000 
musicassetta L. 3300) 

Le piu recent! canzoni di 
uno dei prim! e piu signl-
ficativi autori della canzo
ne di protesta italiana rac
colte in un LP che prende 
il titolo dalla canzone di 
aperture, di pungente sa-
tira antifascista (e tra le 
piu richieste dal pubblico 
che da tempo ne sollecita 
va 1'inclslone). 

II fasclsmo. 11 divorzio, 
lo sfruttamento In fabbri-
ca, 11 Vietnam si intreccia-
no in un discorso sarcasti-
camente stringato e di lu-
cida ironia. 

raai yj/ 

controcanale 
JL TORMENTO DI PAVE-

SE — Con La famiglia, traito 
da un racconto di Cesare Pa-
vese, 6 cominciata una serie 
di sceneggiati televisivi (cin
que) dedicati alia letteratura 
italiana contemporanea. Inl> 
ziativa lodevole, almeno nella 
misura in cui & ancora aceet-
tabile la formula stessa della 
traduzione di un testo lette-
rario in racconto per imma-
gini, quando questa traduzio
ne pretenda di essere una re
plica fedele del testo. E* 
vecchia questione, infatti, che 
una simile trasposiztone e 
pressocM impossible: giac-
chi i due modi espressivi — 
quello letterario e quello per 
immagint — non sempre o 
quasi mai, possono esprimere 
gli stessi contenuti usando gli 
stessi passaggi narrativi. Per 
riflettere doe lo spirito — e 
non soltanto la forma — di un 
racconto di Pavese, occorre-
rebbe allora una «traduzio
ne » televisiva capace perfl.no 
di dimenttcare il testo origi-
nale. reinventandolo quando 
6 necessario. Soltanto cosl sa
ra forse possibile evitare di 
fornire una sorta di riassunto 
piu o meno scolastico che dif-
flcilmente, o mai, pub espri
mere it vero pensiero dell'au-
tore-scrittore. 

Detto questo, e ripetuto che 
comunque d sempre meglio 
tentare la carta di queste tra-
duziont puntando su testi con-
temporanei anzicM arrestarsi 
alle soglie del primo novecen-
to, va aggiunto subito che La 
famiglia realizzato da Marcel-
lo Aste non evita nessuno dei 
rischi possibili nelle «tradu-
zioniv; ed anzi ne fa incetta 
pressoche" completa con un ri-
sultato narrativo che, in defi
nitiva, si pud condensare nel
la parola noia. Lo sceneggia-
to. infatti, non riesce a fornire 
ni il clima generale deH'epo
ca (siamo quasi alia vigilia 
della guerra. nell'Italia della 
dHtatura fascista) ni la com-
plessa struttura psicologica 
dei personaggi. Sia il prota-
ponista Corradino (Warner 
Bentivepna), sia Cate (Gian-
na Giachetti) costruiscono co

sl lentatnente un clima gens-
rale di improbabilita che li 
porta troppo spesso a compis-
re bruschi saltl logici di com-
portamento, cui inutilments 
si tenta di dare credlbllita 
con gestt nervosi, aggressioni 
verbali, smanie. la stessa see-
nografla, malgrado la sua ap-
parente scrupolosith, risente 
vistosamente del difetto di 
impostazione risultando quasi 
sempre piu simile ad una 
quinta teatrale che non ad 
una amblentazione dal vero. 
Alia fine, dunque, resta in pie-
di soltanto al'intreccton; dot 
un riassunto per esteso, asso
lutamente incapace di for
nire al telespettatore una 
qualche idea di cosa volesse 
esprimere Pavese attraverso i 
tormenti interiori di Corra
dino. 

• • • 
GIUSTIZIA VARIA — Do

po un enneslmo intervallo, & 
andata in onda un'altra pun-
tata di La parola al giudici. 
sostanzialmente dedicata alia 
detenzione preventiva. La tra-
smissione continua a svitup-
pare tutti i difetti della sua 
impostazione originaria che e 
genericamente critica verso 
Vattuale situazione italiana. 
ma senza la capacita di reali 
approfondimenti. Si continua-
no cosl ad altcrnare buone 
sequenze documentarie (tn 
particolare, ieri, poteva essere 
splendida quella sui manleo-
mio giudiziario di Pozzuoli, 
realizzata dal regista Paolo 
Poeti e da Maria Teresa Di 
Tullio), qualche secco giudi-
zio critico (come nella se-
quenza sui reaime della can-
zione neali Stati Uniti) ad 
una costante genericita di 
giudlzio, resa particolarmente 
evidente nel corso del dibat
tito fra i giudici e i modera-
tori. Cronaca e commento ri-
sultano, in definitiva, non co-
municanti fra loro: o comu-
nicanti in modo inadeauato. 
E i problemi della giustizla in 
Italia restano, in buona so-
stanza, oscuri. 

vice 

oggi vedremo 
LA PALLA E' ROTONDA (1°, ore 21) 

// rovescio della medaglia e il titolo del terzo episodlo del 
proferamma-inchlesla realizzato da Raffaele Andreassl e Mau-
rizio Barendson. La trasmlssione di stasera intende esaminare 
alcuni degli aspetti piu sconcertanti del fenomeno calclstlco. 
cioe certe manifestazionl extra sportive che fanno del football 
un complesso awenimento di costume. Lo strapotere degli 
arbitri. il doping, la corruzione, la violenza emotiva del «tlfo » 
e, in particolare, l'incerto destino dl alcuni protagonlsti, cam-
pionl osannati e subito dopo dimenticati, sono 1 problemi che 
verranno affrontatl dalla terza puntata della Palla & rotonda. 

IL NUDO E IL MORTO (2°, ore 21,20) 
Tratto dall'omonimu best-seller letterario di Norman Mailer. 

questo film realizzato ne! '58 da Raoul Walsh — con Cliff 
Robertson. Aldo Ray. Raymond Massey, Barbara Nichols e 
Joey Bishop nei ruoli prlncipall — mette a fuoco tre emble-
matiche figure dl « uomlni In guerra». Nel libro di Mailer — 
un vero acaso letterario» che, pur non presentandosl certo 
come un'opera adatta a qualsiasl pubblico, venne accolto In 
tutto il mondo con un successo strepitoso — s'incontra un 
camplonario della societa americana rlcondotta alia nudita 
dei bisognJ e dei sentimenti elementari, alle forme piu crude 
dell'egoismo. 12 film sfoggla un impianto narrativo robusto 
capace di grande tensione drammatlca, ma non sempre riesce 
a conferire l'opportuno risalto alle problematiche di denuncia 
cosl Yiolentemente espresse nell'opera di Mailer. 

TV nazionale 
18.15 Centostorlo 

Programma per 1 
piu picclnL 

18*45 La TV del ragasl 
c i racconti di Pa
dre Tobia». 

19,45 Teleglomale sport • 
Cronache del lavoro 
e deU'economla 

20.3Q Teleglomale 
21,00 La palla e rotonda 

«II rovescio della 
medaglia ». 
U terzo episodlo del 
programma • inchie-

sta realizzato da 
Raffaele Andreassl e 
Maurlsio Barendson 

22,00 Mercoledl sport 
23,00 Teleglomale 

TV secondo 
17,00 TVM *73 
21,00 Teleglomale 

21,20 II nudo e II morto 
Film. Regia di Raoul 
Walsh. 

23,20 Assegnazlone del 
Premio Letterario 
Strega 

Radio 1° 
GIORNALI RAOIO - Ora* 7. 
». 12. 13, 14, 17, 20 • 2 * | 
6,05: Mattatioo mmtiafi 4JSU 
Alnaaacco; S^Os C a m * * t i 
II nio piaMofortK t . IS i Vol 
•4 Ur, 11,30: Qoarfo » i o » — 
M ; 12,441 II ••iliioriratw) 
13,20: II — jlwocU 14,10. 
Corsio yn l iwu l iN i ISt Par 
n i fiovanh 17,05: II flivaaotai 
1*,5S: TV-Mwicat l »^5 t Mo-
•Mtito a a l c a l i 20^0: Sara-
Mtr. 21.20: «Oa oow « 
morto »j 22: RooMOtka VTao-
na; 22^0i Aa4ata a 

Radio 2° 
GIORNALi RADIO • Oras «v30, 
7^0. OVSO, 10,30. 12^0, 
13.30, 10 JO, 17^0, 10^0, 
10^0, 2230i •» II 
7,40: taowilaniot 0,14i 
•Moal a*aatalai » > 0 : 
aarcao* »34« 
f ^ S : SaaH cha maaltaTi 0J0« 
a Marae at 10.05: Ua 
aar raatatai 10.35:: 

12,10: Rastoaalli 12^0| I msr 
laliaioat 13^5: RaaaalwOi 
1330: C O M O pare**; 14: Oa 
« ajrii 14309 RaajoaaJIi ISt I 
rowMMi «aUa atorta; 1535: Ca-
rarali 1735: CMaauta Raaja 
31311 1035. faawaaiaiat 
20.10: Aa«sta • rRoraoj 2030: 
Supn.i jaajct 22: Praa*lo 
2233: ^.o a " 
23,05: Maatca 

Radio 3° 
ORB • 0 3 0 : Rinnmiu m Ita
lia: 10: Coacarft 11: Matte** 
41 Oaxtafcaaaa. I I 3 O : Mi 
Iran—at 12,15* Maaica aal 
aoi 1330: laliiamiot 1430: 
Ritratto raatarai 1535: Ma-
akaa 41 HlaaaaWtfi 1730* ro
an 4*atW0Jt 1735: I n ato-
iarao o coaraajaoraoaoi 1735: 
Maakao 41 Canaialaaii 1035: 

aratoi 10,15: 
20,15: I I 

la awlailiai 2035 . 
Daraaiai 2 1 . Claraala 4al Tar» 
sai 2130: Oaa»» prlaja. 
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