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La preparazione delle Giornate 
• • i i , - — • . - - - „ r • - I 

Un nuovo rapporto del 
cinema con il pubblico 
Conferenza a Venezia delle associazioni degli aufori, degli atiori e dell'ARCI 
II conlenulo delta manifesfazione democralica dei cineasli - II personate della Bien-
nale soddisfallo per il nuovo sfafufo ma sempre conlrario a soluzioni provvisorie 

Dalla nostra redazione 
VENEZIA, 26. 

Le associazioni degli autori 
cinematografici e degli attori 
AACI. ANAC, SAI e l'ARCI. 
hanno scelto la giornata odi.v-
na, subito dopo l'approvazione 
del nuovo st-atuto della Bien-
nale al Senato, par esprimere 
a Venezia la loro opinione su 
questo avvenimento e annun-
ciare il programma e il con 
tenuto delle Giornate del ci
nema italiano che si svolge-
ranno dal 29 agosto al 7 set-
tembre prossimi, nel corao dl 
una conferenza stampa svolta-
si al Cinema Santa Marghe-
rita, durante la quale han
no preso la parola, a nome 
delle citate associazioni, Ugo 
Pirro. Massimo Andrioli. Gio
vanni Arnone e Francesco Ma-
selli. 

II nuovo statuto 6 frutto 
della lotta condotta per la sal-
vezza della Biennale. Le forze 
vecchie sono state sconfitte e 
« adesso se ne vanno verso al-
tri lidi balneari ». Si tratta ora 
di dare un nuovo contenuto 
alle prossime Biennali. Sla 
ben chlaro che se dovessero 
aver seguito certe velate di-
chlarazioni al Senato sulla 
perfettibilita dello statuto in 
senso conservatore, «allora 
anche noi riprenderemo il di-
scorso sullo statuto». Esso e 
ora una scatola vuota che va 
riempita di contenuti. Biso-
gna spingere affinche siano I 
piu avanzati. Se cosi sara nel-
la Biennale ci potra essere 
spazto anche per le Giornate 
del cinema italiano. Da parte 
degli autori c'e la piu ampia 
disponibilita. Cera anche per 
una manifestazione cinemato-
grafica transitona. ma di nuo
vo contenuto. Pero a Roma, a 

Questa sero 

o Cecina 

« Trevico-Torino » 

con dibaftito 
CECINA, 26 

Domani sera, alle 21,30, al 
cinema Moderno (all'aperto) 
di Cecina, verra proiettato 
Trevico-Torino di Ettore Sco-
la. Non si tratta semplice-
mente di una proiezione del-
rinteressante lavoro cinema-
tografico, che mette 11 dito 
sulle difficili condizioni di 
vita e di inserimento di un 
giovane emigrato meridiona-
le nella capitale dell'automo-
bile. Infatti, al termine della 
proiezione, seguira un dibat-
tito-intervista tra lo stesso 
Scola e Roberto Salvadore. 
del Centro studi del Consor-
zio toscano per le attivita ci-
nematograP.che, nonche do-
cente universitario. L'mter-
vista di Salvadore a Scola 
verra filmata e riproposta, 
prima al Festival dell'Unita 
di Ldvorno e poi, nel pros-
simo anno, costituira fonte 
di dibattito e di studio nel 
corso che lo stesso Salvadore, 
con il prof. Borghi. conduce 
allTJniversita di Firenze^. 

La proiezione di Trevico-
Torino si svolge nell'amblto 
del Circuito popolare della 
Regione toscana 

livello centrale, non si vuole 
firmare il decreto di nomina 
del Sindaco di Venezia a com-
missario straordinario per tale 
manifestazione. 

Quanto alle Giornate — e 
stato confermato durante la 
conferenza-stampa — esse si 
svolgeranno in quattro sale di 
Venezia e in due di Mestre 
e Marghera. Si tratta di una 
manifestazione aperta e de-
mocratica. I film saranno pre-
sentati secondo le strutture di 
provenienza: settore statale. 
industna privata, RAI-TV, 
film stranien, film emarginati 
dal circuito tradizionale. film 
prodotti fuon delle solite 
strutture. Cio perche non si 
vuol limitare il discorso sol-
tanto al singolo prodotto, ma 
estenderlo ad una visione piii 
generale. 

Saranno organizzatl semlna-
ri, convegni, incontri. Tra que-
sti un convegno per studiare 
la creazione di un circuito de-
mocratico di distribuzione, 
con la partecipazione di enti 
locali e dei sindacati. Ma la 
caratteristica fondamentale 
delle Giornate vuol essere 11 
nuovo rapporto del cinema 
con il pubblico. Dopo ogni 
proiezione gli autori saranno 
disponibili per il dibattito col 
pubblico. Non ci saranno proie-
zioni riservate ai critici, per
che si vuole che essi espri-
mano il loro giudizio a diretto 
contatto col pubblico. 

II tema delle Giornate sara, 
insomma, — affermano le 
quattro grand! organizzazioni 
dei cineasti. degli attori e del 
pubblico — la liberta di co-
municazione: da una parte li
berta di espressione del-
l'autore, dall'altra liberta per 
il pubblico di diventare un 
soggetto attivo. capace di un 
intervento organico a livello 
delle scelte qualificanti nel 
mondo del cinema. Bisognera 
trovare le forme per questa 
partecipazione e intanto si co-
mincera a compilare una « car
ta per il pubblico» nell'am-
bito di queste Giornate 

Saranno presentate opere 
italiane e straniere. prove-
nienti dall'URSS e da al-
tri paesi socialist!, dall'Afri-
ca, dall'America Latina, dalla 
Francia, dagli USA e dall'In-
ghilterra. 

Una prima lista di film e 
stata gia pubblicata; si puo 
ora aggiungere — e stato reso 
noto nella conferenza-stampa 
— che ci sara anche 1'ultimo 
lavoro di Orson Welles. Una 
tesserina, del prezzo di lire 
mi He, permettera l'ingresso a 
tutte le proiezioni e manife-
stazioni. 

L'approvazione del nuovo 
statuto della Biennale e sta
ta salutata, oltre che dagli 
autori cinematografici, con 
grande soddisfazione in lar-
ghissiml strati dell'opinione 
pubblica veneziana a comin-
ciare. naturalmente. dal per-
sonale dell'Ente, cui va 11 
grande merito di aver portato 
sino in fondo la sua lotta e 
la resistenza ad ogni forma 
di pressione. II personale si e 
riunito in assemblea oggl ed 
ha espresso la sua profonda 
soddisfazione in un ordine del 
giorno, nel quale ringrazia vi-
vamente tutti i lavorator! ed 
artisti che, con la loro solida-
rieta, hanno contribuito a so-
stenere la lotta per la trasfor-
mazione democratica dell'Ente 
L'ordine del giorno sollecita. 

le prime 
Cinema 

La rossa 
dalla pelle 
che scotta 

...e Erika Blanc, un avul-
cano» di sensualita, secondo 
la definizione di Venantino Ve-
nantini. cacciatore solitario e 
per caso caduto tra le bracc;a 
di Erika, una specie di ninfo 
mane-mcdella, insaziabile, e 
instancabile, ben disposta a 
ccncedersi al mercante d'arte 
come alio studente sedicenne 
che non ha ancora avuto espe-
rienze sessuah. Farley Granger 
t un pittore di Istarbul mal 
pagato all'inizio. ma po: le .sue 
quotazioni saliranno per :1 
consumismo e-rotico dei suoi 
quadri che ritrarranno la ros
sa Erika, appunto. 

Per quasi tutte il film a co 
lori di Renzo Russo, Farley 
Granger si aggirera ubriaco 
per il set, in preda a una ens: 
nevrotica. acuta quanto dispe 
rata: lo speitatore vedra ob 
bietltvomente le al!uc:nazioni 
del pittore (probabiim^nie. 
Russo avra pensato alia nevro-
si incurabile del sua p-ibbh 
co): cioe. per escsmp c :'. pre 
sunto assassimo di Erika con 
surrato all'inizio con la spa to 

EDITORI RIUNITI 

la per spaimare il colore sulla 
tela. Ma potrezze anche darsi 
che si tratti di uno sc-ambio 
di (i rullo», anche perche la 
matassa si complica e le ap-
parizioni gratuite aumentano 
vertiginosamente. 

II guaio e che Farley Gran
ger non riesce a sm-altire 13 
cotta per la «sua» Erika, or-

i mai non piu sua ma di chiun-
que si trcvi a incrociarla sulla 
strada. E Farley finira in ma-
nicomio. dopo aver spi-ato, im-
potente, i non casti amplessi 
di Erika, e dopo aver assassi-

i nato uno scheletro di plastica. 
! E7 il colmo! 

Grani. 

ArgofiMNtl pp. 330 
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pol. 1 Consigli comunale, pro
vincial e regionale, il Con-
sigllo dei ministrl e le Confe-
derazioni sindacali, a nomi-
nare con la massima celerita 
i componenti il Consiglio dl-
rettivo, in modo che PEnte 
possa essere al piii presto am-
ministrato democraticamente 
con la piii larga partecipazio
ne di tutte le forze cultural!. 
Nel frattempo, — sostengono 
1 dipendenti — non devono 
essere determinate situazloni 
provvisorie. tall da poter per-
petuare deterlori logiche di 
potere o compromettere in 
qualslasl modo l'inizio di una 
nuova vita della Biennale se
condo lo spirito del nuovo 
statuto. 

I lavoratori dell'Ente auspi-
cano. inflne, che i nuovi or-
ganismi si impegnino ad orga-
nizzare col personale della 
Biennale la preparazione, en-
tro e non oltre 11 mese dl ot-
tobre, di un convegno inter-
disclpllnare fondativo della 
nuova Biennale sulla base del 
nuovo statuto, al quale parte-
cipino le vocl piii significative 
della culture Italiana ed inter-
nazionale e le rappresentanze 
delle categorie interessite. 

f Z. 

Jazz, folk 
e pop alia 

Rassegna di 
Civitanova 

CIVITANOVA MARCHE, 26 
Si a pre domani sera a Ci

vitanova Marche la III Ras
segna di musica contempora-
nea che si svolgera sino al 
30 luglio, con Tintento di of-
frlre un panorama esaurlente 
sulla situazione e gli sviluppl 
in Italia sul jazs, sul folk e 
sul pop. 

II prestlgio artistlco della 
manifestazione e asslcurato 
dai piu qualificatl personaggl 
dei vari scttorl, interpreti dl 
largo respiro linguistico e con-
tenutlstico, portavoce della 
progressive music • nostrana: 
Premlata Fornerla Marconi 
(reduce da un'esaltante lour-
ne'e in Gran Bretagna), Ban
co del Mutuo Soccorso, New 
Trolls, Nuova Idea, Osanna, 
Trip, Living Music, Jumbo. 
Quella vecchla locanda e Bat-
tiato Pollution per il pop; 
Area. Perlgeo, SantucciScop-
pa-D'Andrea. Toto Torquati. 
MarceJIo Rosa Ensemble e Ro
mano Mussolini per 11 jazz: 
Claudio Baglioni. Richard 
Cocciante, Antonello Venditti. 
Tony Santagata e Maria Car
ta per il folk. 

Assal nutrito, tutto somma-
to, il cartellone della rasse
gna. con un esplicito rifiuto 
alia partecipazione straniera, 
fatalmente condizlonante in 
questo genere dl iniziative. 
Durante il Festival — che si 
terra alio stadio comunale di 
Civitanova Marche — Terra 
presentato In anteprima per 
l'ltalia, 11 film Godspel, tratto 
dall'omonimo rock musical di 
Broadway, popolare almeno 
quanto 1'ormai celebre Hair. 

RACCONTI Dl FAMIGLIA 
IN STORIE SCELLERATE » 

reai v!7 

controcanale 

Di Sergio Citti verra pre
sentato al Festival dl Locar
no Storie scellerate di cul 
sono protagonist!, tra tanti 
altri personaggl. moltissimi 

dei quali presi dalla vita, Fran
co Citti e Ninetto Davoll. II 
film e un insieme di storie: 
alcune sono ispirate a testi 
di Matteo Bandello. altre ap-
partengono alia tradizione ro-

III Festival del teatro in piazza 

Un polemico Brecht da 
Genova a Sant'Arcangelo 

L'« Eccezione e la regola» presentato dal Teatro Aperto e uno spetta-
colo interessante al quale manca per5 la carica ironica del drammaturgo 

New York-Parigi 
per una 

condanna a morte 
Dalla ninfomania di Erika 

Blanc a quell-a di una ragaz-
ZA a bene», Jane Birkin, at-
traverso la via della droga 
che porta a Pangi. Jane in 
centra per caso l'« americ-i-
nc •». S-'-Ct" r\vnsbourg (e 
S^rga ssra an_ ~r il nome d.̂ 1 
porsor.a^sio die .merpretera 
rcl film a coiori d: Pierre Ko 
ralnik). fento alia sialla e 
con gli occhi gor.fi come di un 
uomo che non dorme da una 
sattimana. Inf-'.tti. S.'rge. un j 
mafiOiO in crisi e stanco or-
mai di tutto, scgna dai sogni 
p'.ii • veri» della sua stessa 
es:stenza. e la circostanza 
quasi lo annienta La sui mis 
sicne — da portare a termine 
insieme a un collega cosi «in
separable », Paul, che usa 
soiare Sar?e mentra assolve 
al!e sue inenmbanse erotlco-
.=entimr',tali con J 'ne. figlia 
di un aTibi^catore — cons! 
stc nsl d 'stru^^re le apparec 
chiaturc per produrre la dro
ga, le quali si trovano in un 
gigantesco pollaio. Gabrlele 
Ferzettl cl viene incontro nei 
panni di un polizlotto filosofo, 
a suo agio t n una smagliatu-
ra e l'altra del « giallo ». 

r. a. 

Dal nostra inviato 
SANTARCANGELO, 26 

Festival del teatro in piaz
za, terza edizione. L'atraosfe-
ra di festa popolare si e ripe-
tuta nei vari luoghi teatrali 
creati qui a Sant'Arcangelo di 
Romagna per ospitarvi spet
tacoli di moltl generi, in una 
specie di « kermesse » che du
ra dal 18 al 29 luglio. 
Impossibile vedere tutto e di 
tutto rendere conto. • 

Sembra fin troppo ovvio di
re che questo terzo Festival 
appare ancora piu ricco dei 
precedenti e piu interessante: 
tant'e che la grande stampa 
di informazione, che gli altri 
anni sdegnava questa manife
stazione o quasi, quest'anno vi 
ha mandato degli inviati, che 
ne hanno sottolineato il carat-
tere francamente popolare e 
antifascista. Quest'anno vi sa
ra anche un convegno su 
o centri cultural! polivalenti » 
a livello. naturalmente. nazio
nale, il che varri a dare al 
Festival un livello culturale e 
di proposta politica. 

Noi 5iamo qui per la terza 
volta, fedell amlci di questa 
Iniziatlva (diretta come gli 
anni precedent! da Piero Pa-
tlno) per vedere due spetta
coli di nostra competenza, 
L'eccezione e la regola del 
Teatro Aperto di Genova, e il 
Volpone del Teatro Zero di 
Crema, Oggi vi parllamo del 
primo. Important* per piu 
motivi. H principale dei quali 
e questo: che esso e stato da-
to nella belllsslma Piazza Mo-
nache del Vecchio Borgo (da 
vanti ad un fittlssimo pubbli 
co partecipe) da un gruppo 
autogestito. ma filiazione del 
Teatro Stabile di Genova 
Teatro Aperto e nato. Infatti, 
verso la fine della stagione 
teatrale ufficiale. all'lnterno 
dell'Ente genovese, ma p ra 
mossovi e suscitatovi dall'a-
zione del comitato unitario per 
il decentramento culturale 
della citta ligure. di cui fanno 
parte la federazione comuni-
sta e quella socialista. i con
sigli di fabbrica delle maggio-
ri aziende IRI. Ie associazio 
ni cultural! di base, i sinda
cati metalmeccanicl. 

Stabiliti i rapport! col co
mitato unitario. questo grup 
petto di attori giovani. e an 
che meno giovani. dello Sta
bile ha dato vita a questa 
sua compagnia. che si propo 
ne come compito un'intensa 

I attivita in decentramento. 
In questo senso. Teatro 

Aperto — che ha potuto va 
Icrsi del finanziamento otte 
nuto dal comitato unitario dal
la Amministrazionp comunale 
d°lla citta — ha dato vita a 
questa odizione 6e\YEccezione 
e la regola che ha portato eia 
»n numf»nv>i luoahi della Ge 
nova popolare e della Llguria. 
Parrbf> questo tr«uo (chV ap 
oartiene alia drammaturgia 
b-rr'it'ana di ttpo prottament? 
did^tt'eo de^li anni trenta. 
npp re^nn fo «olo dopo la 
euerra nel 1947 a Parigi; in 
Ital'a al Comunale di Bologna 
dal'a compagnia dell'Univor 
«*t̂  d' P**ova con b n'gia dl 
Eric Bnntley nel 1951; poi. 
neili anni sessanta. si obbe 
la splendida psecuzion" dirrt-
t i di S»ThW» e pnparso al 
ciovuni dl Teatro Aperto co 
nv* il n '" pdatto p»»r fpr* bene 
il loro gioco- a mostrare co
me l» condizioni di vita nei 
quartleri dormitorio, alienanti 
e riisurr.iuiintl. possono anche 
essere viste non gia piu co
me a la regola» (essi sono la 
regola della civilta capitalist!-
ca avanzata sulla via dello 
sfruttamento), ma debbono 
essere vistl come qualcosa che 

Eosaa e debba essere cam-
lato. 

Per questo, qui si assiste, 
prima deU'inizio della recita-
zione, alia proiezione di la-
strine che danno, su un gran
de schermo rettangolare. del
le immagini desolate, ma, 
molte, belllsslme, della vita 
che si svolge, fra 11 dilagan-
te cemento, le strutture di 
ferro, gli alti palazzl anoni-
mi «macchine per abitare» 
(male). II montaggio di que
ste lastrine non e casuale: 

«Processo per 
direttissima » 
sara un film 

sui ritardi 
giudiziari 

Processo per direttissima e 
II tltolo dl un nuovo film 
a giudiziario» che l'ex gior-
nalista Lucio De Caro sta rea-
lizzando in questi giorni a 
Roma, con Ira Furstenberg, 
Bernard Bller, Mario Adorf. 
Gabriele Ferzetti. Adalberto 
Maria Merli e la giovane at-
trice francese Zouzou (gia 
protagonista del film Chloe 
dans - I'apris-midi di Eric 
Rohmer, non ancora distribui-
to in Italia). 

Giorni fa, qualcuno ha scnt-
to che Processo per direttis
sima non e altro che una tra-
sposizione clnematografica del 
a caso Pinelli»: la trama del 
film, in effetti, presenta al
cune analogic con i clamoro-
si sviluppi dl tutta la storla 
dell'attentato a Piazza Fonta-
na. Ma il regista non si sbi-
lancta e, nel corso di un'anl-
mata conferenza-stampa tenu-
ta ieri in un ristorante ro-
mano. pur parlando del suo 
film, e stato elusivo sulla 
trama. 

a Processo per direttissima 
— afferma il regista — narra 
di un arbitrio poliziesco e si 
pone in un atteggiamento po
lemico nei confront! del no
stra sistema giudiziario. Non 
v} e alcun nferimento alia 
tragedia di cui fu protagoni
sta Giuseppe Pinelli, ma non 
esito a dichiarare che farei 
volentieri un film su Pinelli 
se trovassi un produttore di-
sposto a finanziare il pro-
getton. 

«La vicenda del film — 
prosegue Lucio De Caro — 
prende spunto dall'oscura 
morte di un giovane. Due 
donne non accettano la spie 
gazione ufficiale dei fatti e. 
aiutate da un penalista. van-
no alia ricerca della verita: 
la prima e la sorella della 
vittima, la secondo una gior-
nalista democratica che in-
tuisce come inconfessabil! in-
teressi politici impediscono 
di fare luce sul caso ». 

II regista ha anche ribadito 
la sua intenzione di mettere 
ancora una volta I'accento 
sulle assurdita della proccdu 
ra giudiziaria italiana che 
consentono di trattenere in 
carcere un tnnocente per lun 
ghlssimt period!. I processi 
per direttissima — com'e no
to — in Italia vengono quasi 
esclusivamente celebrati per 
giudicare i cosiddetti reati 
d'opinione, che vedono spesso 
sul banco degli Imputati 
scrlttori, artisti e giornallsti 
rel d! aver detto verita che 
in genere non fanno placere 
ai « potent!». 

d. g. 

esso risponde a criteri este-
tico-significativi. e il tutto 
crea un ritmo interno quasi 
spietato che affanna lo spet
tatore. Finita la presentazio-
ne del materiale visivo. ecco 
ha inizlo Brecht: con una 
entree degli attori che ne di-
cono versi ispirati all'umane-
simo rivoluzionario. Poi, co-
mincia L'eccezione e la re
gola, 

II legame fra il «prima» 
e il a dopo.» fra la denuncia 
dell'oggi e la rappresentazio-
ne che deve servire da « pro-
va», da considerazione uni
versale, e forse qui un po* 
meccanico. tanto piu che, a 
nostra giudizio, la recitazione 
di alcun! attori, primo fra di 
essi il simpatico CamiHo Mil-
li nella parte del mercante 
che deve attraversare 11 de-
serto e per fare cio schiavizza 
il suo portatore e lo uccide 
quando questi gli porge una 
borraccia d'acqua, appare un 
po' «aneddotica» e non rag-
giunge gli effetti epici richie-
sti da Brecht 

Occorre. insomma, secondo 
noi, un lavoro molto piu in-
tenso sugli attori. sui loro ge-
stus sociali per veicolare la 
Iucidissima tesi di Brecht; un 
clima meno dispersivo in ef
fetti e talvolta effettucci (ma 
l'impianto della rappresenta-
zione ha, si badi, una superio-
re dignita professionale; ac-
curata neU'orchestrazione dei 
movimenti, puntuali gli inter-
vent! delle musiche e delle 
canzoni su partitura scritta da 
Donano Saracino) potra cor-
reggere questo difetto. 

Ci sono, comunque, momen-
ti molto belli, nell'assieme di 
questo spettacolo; ecco, una 
cosa forse che gli manca, al
meno in parte, e la grande 
carica ironica di Brecht. Si 
veda la scena del tribunale, 
col suo presidente che ammi-
nistra giustizia. La realizza-
zione ha indubblamente una 
sua efficacia di denuncia a li
vello immediato: prova ne sia 
il grande applauso alle bat-
tute — straordinariamente ri-
velatrici. — sulla polizia che 
spara durante Ie manifestazio-
m perche ha paura. Tuttavia 
esse risulterebbero assai piu 
efficaci s% dette col sarcasmo 
brechtiano che tra l'altro met-
terebbe anclie piu in risalto la 
sua pie las di fondo. ma una 
ptetas ironica e capovolgente 
la regola dell'appello ai senti
ment!. 

Tutto l'impianto dello spet
tacolo (costruito su scene e 
costumi di Gianfranco Padoa-
ni, il tutto molto semplice e 
rationale) c tale da permet-
tere una esecuzione agile ma 
anche politicamente sottoli-
neata (la scena del passaggio 
del fiume). Camillo Mill] e 
un mercante burbero e tutto 
teso al suo scopo di rapina; 
Marco Carl! e il portatore, un 
umiliato e offeso un po' di-
remmo in senso esistenziale. 
Maggiorino Porta dice con 
umana comprensione la parte 
della guida Mara Baronzi ha 
una be! la voce e canta con 
intelligrnza le canzoni (fra cui 
quella del portatore. il che li-
mita un po' il personaggio. 
simbolo della vittima dello 
sfruttamento) La partecipa
zione di tutti gli altri e a buon 
livello (Enrico Ardissone. Sal-
vatore Arrico, Marco Sciac-
caluga. Gianpiero Bianchi. 
Mario March!) e si compone 
in un quadro unitario spesso 
inconsueto in formazioni co
me questa. 

II successo dl Sant'Arcange
lo. dopo quello in Llguria, pre-
mla il Teatro Aperto e le sue 
scelte e suona come Incentivo 
ad andare avantl. 

Arturo U m r i 

mana e del Lazio: d'amore e 
di morte, vere o false, non ha 
Importanza. «Sono storie — 
dice il regista — che mi ha 
raccontato mio padre o mlo 
nonno, che ho, comunque, sen-
tito in famiglia, da bambino. 
Molte sono, a loro volta, sta
te raccontate a mio padre e 
a mio nonno dai loro genlto-
ri». II film e liberamente si-
tuato verso la meta dell'800. 
Ma cosi come le storie del 
Bandello sono di tre secoll 
e mezzo prima, cosi, alcun! 
dl questi fatti, sia per Tarn-
bientazione, sia per il conte
nuto sono anche piu recent!. 

Consulente e sceneggiatore 
dl Storie scellerate e stato 
Pier Paolo Pasolini, che lo fu 
anche per il primo film di 
Sergio Citti, Ostia. 

Senza voler anticlpare il 
giudizio del pubblico e dei 
critici, vorremo pero dire che 
questo nuovo lavoro cinema-
tografico di Sergio Citti e 
condotto con mano felice an
che e soprattutto dove all'in-
contro d'amore s! contrappone 
il risvolto tragico. Pure cer
te figure di contorno sono 
definite con cura puntigliosa 
e il riso si alterna al dolore, 
cosi come avviene nella vita. 

Come definisce Sergio Cit
ti se stesso? «Sono un uomo 
normale, al quale si vogliono 
per forza attaccare delle eti-
chette ». 

In attesa che Storie scellerate 
esca sugli schermi, Citti non 
perde tempo e ha gia in men
te almeno altri tre progetti. 
Ma quello che spera di realiz-
zare e un film ambientato nel 
1980. Per ora, intanto, passa 
le giornate con gli amicl, con 
il fratello e il padre. Santino 
— che prende parte al film 
nel duplice ruolo di un car-
rettiere a vino (figura roma-
na ormal scornparsa) e di 
Padreterno — a Fiumiclno 
dove abita e dove si dedlca 
alia pesca. 

NELLA FOTO: Franco Citti 
e Ninetto Davoli in una scena 
di Storie scellerate. 

Donyale Luna 

espulsa 

dairitalia 
Secondo notizie, raccolte 

ieri a Roma, l'attrice e foto-
modella americana Donyale 
Luna sarebbe stata espulsa 
dall'Italia, per motivi di ordi
ne pubblico. S'ignorano, per 
ora, altri particolari sul prov-
vedimento della polizia men-
tre e stata indetta per oggi 
una conferenza stampa 

UNA GRANDE INIZIATIVA 
DEGLI EDITORI RIUNITI 
In occasione del ventesimo anniversario del
la loro fondazione gli Editor! Riuniti offrono 
alle sezioni del Partito la possibilita di for-
nirsi di una biblioteca di 46 volumi — i l cui 
prezzo di copertina e di 50.000 lire — a con
dizioni eccezionali: 

IL 50% Dl SCONTO SE ACQUISTATA IN 
CONTANTI, IL 30% SE ACQUISTATA A RATE 

e cioe: 
25.000 lire se in contahti 
35.000 lire se a rate. 
Ecco i t i tol i della biblioteca: 

Spriano e altri Problemi di storia del Partito comu-
nista italiano 

Longo - Sulla via dell'insurrezione .nazionale 
Togliatti • Lezioni sul fascismo 
Gruppi - II pensiero di Lenin 
Badaloni • II marxismo italiano degli ann! sessanta 
Battaglia Garritano • Breve storia della Resistenza 

italiana 
Cervi Nicolai • I miei sette figli 
Gramsci - L'albero del riccio 
Manacorda - II movimento operaio italiano 
Chu Teh - La lunga marcia 
Battaglia • La seconda guerra mondiale 
Candeloro - II movimento cattolico in Italia 
Salinari - Profilo storico della letteratura italiana 

(3 voll.) 
Markov - Sommario di storia coloniale 
Santarelli - Storia del fascismo (3 voll.) 
Davis - La rivolta nera 
Lenin • Stato e rivoluzione 
Lenin • L'imperialismo, fase suprema del capitalismo 
Lenin - Che fare? 
Marx • Le lotte di classe In Francia dal 1848 al 1850 
Lenin • Karl Marx 
Lenin --L'emancipazione della donna 
Lenin - L'estremismo. malattia infantile del comunlsmo 
Labriola • Del materialismo storico' 
Marx • II Capitale (8 voll. in cofanetto) 
Gramsci - Ouaderni del carcere (6 voll. in cofanetto) 
Gramsci • Element! di politica 
Lenin - La Comune di Parigi 
Amendola - La classe operaia italiana 
Togliatti - II Partito comunista italiano 

UNA BIBLIOTECA 
PER OGNI SEZIONE 

ANCHE SE NE AVETE GIA UNA 
RICORDATEVI CHE NEI TITOLI 

DA NOI SCELTI 
C'E L'ESSENZIALE DELLA DOTTRINA 

E DELLA STRATEGIA DEL PCI 

n Vi preghiamo di spedire la biblioteca di sezione 
da L. 50.000/25.000 che pagheremo contrassegno al 
ricevimento del pacco. 
H Atlendiamo la visita di un vostro collaboratore 
per I'acquisto a rate della biblioteca di sezione da 
L. 50.000/35.000. 

Sezione 

Indirizzo completo 

CAP . 

Firma 

> t > A m » » » » m n » ' n t » 
Citta 

Ritagliare il tagliando e incollarlo su cartolina postals 
o inviarlo in busta chiusa Indirizzando a: Editor! 
Riuniti. viale Regina Margherita 290 • 00198 Roma. 
La spasa postal! sono a carico della casa editrica. 

IL PHOGRESSO — Auto-
rltratto dell' Inghllterra d 
una di quelle trasmissio-
ni che i programmatori 
hanno deciso di destina-
re al pubblico che viene 
definito upiuttosto ristretto e 
qualijicato»: lo testimonia la 
collocazione — giovedi, 2. ca-
nale, seconda serata — che 
e senza dubbio defilata. Ora, 
perchi questa scelta? II tema 
poteva, in linea di principio, 
attirare I'interesse del pub
blico piii vasto: I'Inghilterra 
& un paese di cui si parla 
molto (e spesso a sproposito), 
ma, in fondo, e ancora un 
luogo astratto e lontano per 
la maggioranza degli italiani. 
D'altra parte, un nAutoritrat-
to» costruito attraverso i do-
cumentari realizzati da alcuni 
tra i piu intelligenti e impe-
gnati registi inglesi dall'imzio 
degli anni '30 ad oggi, poteva 
rappresentarc un buoii via
tica, anche spettacolare, per 
una simile conoscenza. Ma, 
dicono i risultati di alcune 
ricerche del Servizio opinioni, 
la maggioranza assoluta dei 
telespettatori non ama che 
in televisione ci si riferisca 
alia realta in modo indiretto, 
parlandone, per esempio, at
traverso la recensione di li-
bri, commedie, film. E' vero? 
Secondo noi, questo vuol dire 
piii semplicemente che i tele
spettatori non amano i dt-
scorsi intetlettualistici, voglio
no avere una conoscenza il 
piii possibile diretta della real
ta e, soprattutto, vogliono che 
ogni tema sia trattato in rap
porto all'attualita. Ma. sia 
detto per inciso, non ci pare 
proprio che i programmatori 
televisivi, quando decretano 
che un programma debba ot-
tenere una collocazione d'ono-
re, tengano presenti queste 
preferenze dei telespettatori. 

Comunque, era possibile se-
guire questa linea in Auto-
rltratto dell'Inghilterra? Ci 
pare proprio di si: per 
esempio, confrontando la 
realta inglese di ieri e quel
la di oggi, passando dalle se-
quenze dei documentari alia 
inchiesta dal vivo, non esclu-
dendo i riferimenti alia si
tuazione italiana. Ghigo De 
Chiara, che ha curato il ciclo 
di sette puntate. si & preoc-

cupato di questo solo in pic-
cola parte, a giudicare dalla 
puntata che abbiamo visto. 
Questa volta s'intendeva mo
strare come, attraverso i loro 
documentari, registi come 
Rotha. Legg, Watt, avessero 
riflesso. nella seconda meta 
degli anni trenta, una fiducia 
fin troppo ottimistica sulla 
« bonta sociale » del progresso 
tecnico. Tutto, perb, si e ri-
solto nella visione di tre bra-
ni documentari dedicati ai 
futuri probabili cambiamenti 
della afacciau dell'Inghilter
ra, al funzionamento della 
BBC, e al drammatico sal-
vataggio via radio di un bat-
tello. Tra I'uno e l'altro bra-
no abbiamo ascoltato qualche 
brevissima intervista (la pri
ma con Paul Rothu). Solo 
alia fine, parlando con il sin
daco di Abardeen, porto al 
quale apparteneva il battelto 
visto nel Ureve documentario. 
De Chiara ha impostato il 
discorso sull'attualita e suite 
reali conseguenze sociali che 
il progresso tecnico ha avuto 
ed ha. 

La puntata ha avuto. qttin-
di, momenti interessanti e 
anche drammatici, ma, nel 
complesso, non d riuscita a 
liberarsi di un certo sapore 
di cineteca. Per altro verso, 
sia le interviste sia il com-
mento di De Chiara hanno 
introdotto appena qualche 
spunto critico, evitando, tra 
l'altro. le osservazioni diretta-
mente politiche che pure lo 
argomento avrebbe richiesto 
(non 6 certo per la cattiveria 
del destino o delle macchine 
che le cose sono andate fi-
nora come sono andate). In 
concltisione. proprio per que
sti limiti la puntata. se po
teva risullare un po' mono-
tona e astratta per il pub
blico non interessato al tema 
svecifico, era di relativa uti-
lita anche per chi, invece, 
conosce meglio sia I'lnahil-
terra che il documentarismo. 
II fat to & che non sapendo 
per quale pubblico lavorano. 
gli autori finiscono sempre 
per fare le cose a meth in 
televisione: e le cose a meta 
non vanno bene per nessuno 

g. c. 

oggi vedremo 
SERVIZI SPECIALI DEL TELE-
GIORNALE (1°, ore 21) 

Gli spsciali degli altri e il titolo del servizio che va in onda 
stasera per la rubrica curata da Ezio Zefferi. Con questo pro
gramma, la trasmissione collegata al Telegiornale vara una 
nuova serie di Inchieste e reportages che s! ripromettono di 11-
lustrare i mutamenti del pensiero e del costume nei piu im
portant: paesi europei. 

ADESSO MUSICA (1°, ore 22) 
Lucio Dalla. Milva, Don Backy e Noris De Stefani sono 1 

protagonisti dell'ultima puntata della trasmissione curata da 
Adriano Mazzoletti e condotta da Vanna Brosio e Nino Fu-
scagni Anche Adesso musica, per fortuna. va in vacanza: ma, 
prima di lasciare i teleschermi. Adriano Mazzoletti ha in ser-
bo ancora due numeri monografici che andranno in onda nel-
le prossime settimane. 

GRANDE RAPPRESENTAZIONE 
DE « L'AMANTE MILITARE » 
(2°, ore 21,15) 

Presentata per la prima volta a Venezia nel 17al, L'amante 
militare e l'ultima commedia di Carlo Goldoni nella quale 
compaiono le maschere tradizionali di Arlecchmo Bnghella. 
Pantalone. Corallina e Rosaura. La Compagnia «Teatro in
sieme » ne ha allestito una singolare elaborazione (presentata 
al o XXX Festival Internazionale del Teatro di Prosa») con 
!a regia d' Giacomo Colli e con Simona Caucia, Gigi Angehllo, 
Ettore Conti, Vincenzo De Toma, Renzo Pabris Alfredo Piano, 
Tbni Barpi, Umberto Verdonl, Renato Trombetta, Carla cassola 
e Anita Laurenzi nelle vesti di protagonisti. 

programmi 
TV nazionale 
18.15 La gallina 

Programma per i piu 
piccini. 

18.45 La TV dei ragazzi 
«Skippy il cangu-
ro » - a Galassia » 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20.30 Telegiornale 
21.00 Servizi special! del 

Telegiornale 

«Gli special! degli 
altri». 

22,00 Adesso musica 
Classica Leggera Pop. 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 Grande rappresenta* 

zione de 1'amanta 
militare 
di Carlo Goldoni. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore: 7. 
8, 12, 13. 14, 17, 2 0 e 23; 
6,05: Mattutino musical-; 6 ,51 : 
AlOMiMKCO; 7,45: Ieri al Par-
iMMSto; 8,30: Caiuoni; 9: Van
na • flli autori; 9,15: Vol ed 
io; 11,15: Ricerca automatics; 
11,30: Quarto programma; 
12.44: I I sudamericanta; 13.20: 
Una commedia in 30 minuti; 
14,10: Corsia prelereraiale; 15: 
Per vol siorani; 17,05: I I Gi-
rasole; 18,55: Musica e cine
ma; 19,25: Auditorium; 20,20: 
Concerto; 22 : Intenrallo ma»i-
cale; 22,20: Andata e rilomo. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore: 6.30. 
7,30, 8.30 10.30. 12,30. 
13.30. 16,30. 17.30, 18,30. 
19,30 e 22,30; 6: I I mattinie-
r»; 7,40: Buonaiorno; 8,14: 
Complessi d'estate; 8,40: Come 
e perche; 8,54: Melodramma; 
9,35: L'arte di arrangiare; 9,50: 
* Madamin >; 10,10: Un disco 

per Testate; 10.35: Special ofl-
gi: D. 5:al3; 12,10: Regionali; 
12,40: Alto gradimento; 13: 
Hit Parade; 13,35: Buongiomo 
sono Franco Cerri e voi7| 
13,50: Come e perche; 14: Sa 
di gin"; 14.30: Regional!; I 5 i 
Una diga sul Paciiico- 15,45t 
Cararai; 17.35: Oiierta special*) 
19,55: Superstate; 20,10: An
data e ritorno; 20,50: Superso
nic; 22.43: Musica leggera. 

Radio :J° 
ORE • 9,30: Benvenuto In Ita
lia; 10: Concerto; 1 1 : Le cas-
tate di A. Scarlatti; 11,40: Mn-
siche italiane; 12,15: Musica 
nel tempo; 13,30: Intermezza-
14,30: Concerto; 15,05: « I I 
ritratto >; 16.45: Fogli d'al-
bum; 17,20: Capolavoii del 
Novecenlo; 18,30: Musica leg
gera; 18,45: Pianoforte oggi; 
19,15: Concerto senile; 20,15: 
Civilta extraterrestri; 2 1 : Gior-
nale del Terzo; 21,30: Rasse
gna Premio Italia; 22,40: Par-
liamo di spettacolo. 

EDITORI RIUNITI 
ANT1FASCISMO E RESISTENZA 

Afcrtri, L'AHTIASOSMO 
L.6000 

Saltan*, STOMA DB 
EOBJEGME FASOSTA 

v -Vi-V-r j> i .J '»a"- ' - -a i5 t t ' ! ^"-ytiJtjJfe,' i , «. ' "• i « _ * * " . • - . * I«..i.» . k . . i . V . , » V t l . l . •; J ' 

http://gor.fi

