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Sugli sdiermi «ff delitto Matteotti» 

Alio specchio la 
violenza f ascista 

Per i temi che tocca, il film di Vancini si presta ad una discussions 
di attualita, oltre ad offrire la materia di un ripensamento anche doloroso 
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Del Delitto Matteotti di Flo-
restano Vancini, che appare 
ora sugli schermi di alcune 
delle maggiori citta italiane, 
si e detto gia, ripetutamente, 
dal Festival di Mosca, dove se 
ne ebbe in luglio l'anteprima 
mondiale, e dalle Giornate di 
Venezia, cui II delitto Mat
teotti dava il via, la sera del 
29 agosto, con un'affollatissi-
ma e applauditissima proie
zione in piazza. 

Diversi giornali, nei loro 
commenti e nei relativi titoli, 
hanno insistito sulla «lezione 
di storia » che dal film si espri-
me. Lezione tanto piu amara e 
scottante in questi giorni; nei 
quali si assiste, in un altro 
paese, al rinnovato dispiegarsi 
della vocazione fascista e omi-
cida di una borghesia pronta 
a tradire ogni residuo princi-
pio democratico, e ad affossa-
re le istituzioni da essa stessa 
create, pur di salvaguardare i 
propri piu sordidi interessi. 

Vancini ha ricostruito con 
puntiglioso scrupolo documen-
tario, che lascia (e giustamen-
te) poco margine alia fanta
sia, i fatti sallenti scaturiti 
dal rapimento e dairassasslnio 
(10 giugno 1924) del deputato 
socialista Giacomo Matteotti, 
« reo » di aver denunciato alia 
Camera i brogli e le intimida-
zioni attraverso cui. valendosi 
anche di una «legge truffa» 
elettorale, Mussolini aveva po-
tuto rinsaldare il suo potere 
in Italia. II delitto Matteotti 
mette in crisj il regime: l'opi-
nione pubblica e sconvolta, le 
opposizioni riprendono fiato e, 
tramite la secessione parla-
mentare dell'Aventino, tenta-
no di togliere ai fascistl e al 
loro alleati liberal] la base 
«legale» che li sostiene; gli 
esecutori materiali dell'ucci-
sione di Matteotti sono arre-
stati. e onesti magistrati. con 
rischio anche personale. sem-
brano voler condurre l'indagi-
ne sino in fondo. Ma poi Mus
solini, pur sacrificando (ma-
gari solo per il momento. co
me nei caso di De Bono) 
qualcuno dei suoi diretti col-
laboratori, riesce a rovesciare 
ft proprio favore la situazione. 
Anzi. Pinstaurazione della dit-
tatura compie nuovi pass! de-
cisivi. 

Quali le cause di tale disa-
etro? Vancini ne indica e ne 
sottolinea alcune. ora piu dif 
fusamente. ora in sintesi: il 
progress! vo isterilirsi dell'espe-
rienza aventiniana. chiusa nei-
la vana illusione di un inter-
vento riparatore della monar
chy. la quale invece diede a 
Mussolini avallo e alimento; 
11 mancato appello alia lotta 
delle masse, appello che i co-
munisti soprattutto propugna-
vano, mentre democratici bor
ghesi e socialdemocratici di-
mostravano sufficienza o ti-
more o disprezzo verso ope-
Tai e contadini: la conseguente 
disunione e debolezza delle 
forze che combattevano il fa
scism©: l'aiuto fornito a Mus
solini dal Vaticano. tra 1'altro 
con lo sconfessare il pur tar-
divo impegno dei Popolan nel-
la battaglia democratica e con 
il consent ire I'esJlio di Don 
Sturzo; 1'appoggio aperto e 
risoluto che al regime venne 
dal grande padronato agrano 
e industriale (ed e quest'ulti-
mo aspetto della vicenda. in 
particolare, che avrebbe avuto 
bisogno di una illustrazione 
meno rapida e sommariai. 

Per i temi che tocca. dun
que, II delitto Matteotti si 
presta a una discussions di at
tualita, oltre a offrire la ma
teria di un doloroso ripensa
mento II tono della rievoca
zione e pacato. quasi dlstacca-
to; la scarsezza delle testimo-
nianze iconografiche dell'epo-
ca (che. quando esistono sono 
tuttavia seguite con attenz:o 
ne: si veda il ritrovamento 
della salma di Matteotti. Ispi-
rato a una famosa fotografia) 
avrebbe potuto suggerire una 
piu libera e arrischiata inven 
done, nei senso dinamico e 
figurative II regista (suo col-
laboratore a!la scene^giatura 
Lucio Battistradai ha prefe-
rito tenersi. con seneta e di-
remmo con modestla (se la 
parola non potesse suonare li-
mitativa). a una connessione 
stretta fra il nutr :n tesMito 
verbale e le immaTint pulite. 
nitide. di n d o prepotent! per 
suggestione. ma congrue alia 
•atura razionale e nflessiva 
•feU'opera. 

C:6 non toglie che un alone 
di trepida simpatia si raccol-
fa attomo ad alcuni dei per-

Igi, in special modo al 

Gramsci che Riccardo Cue-
ciolla rende con toccante 
quanto misurata partecipazio-
ne, o al Gobetti bene interpre-
tato da Stefano Oppedisano. 
Franco Nero e un Matteotti 
assai sobrio e persuasive Mus
solini. un Mussolini fosco e 
spietato, nasce dalla felice 
combinazione tra la figura di 
Mario Adorf, opportunamente 
truccata, e la voce esperta di 
Ivo Garrani. Dei molti altri 
ricordiamo Damiano Damiani 
(Amendola), Gastone Moschin 
(Turati), Umberto Orsini (Du-
mini), Giulio Girola (il re), 
Vittorio De Sica e Renzo Mon-
tagnani (i magistrati), Valerio 
Ruggieri (Sturzo), Ezio Ma-

rano (De Gasperi); tutti piut-
tosto convincenti, in un qua-
dro ambientale reso sempre 
credibile dalle cure, oltre che 
di Vancini, dello scenografo 
(Umberto Turco), della costu-
mista (Silvana Pantani), del 
direttore della fotografia a co
lon (Dario Di Palma), di 
quanti ancora hanno contrl-
buito a una realizzazione im-
portante. meritoria e non fa
cile. 

ag. sa. 
NELLA POTO: Franco Nero 

nella parte del protagonista 
in unascena del Delitto Mat
teotti. 

Chaplin alia 
proiezione di 
«Monsieur 
Yerdoux » 
a Parigi 
Nostro servizio 

PARIGI, 13. 
L'altra sera, 1 marciapiedi 

della Avenue Albertde-Mun 
gremitl di folia, erano testl-
moni di un avvenimento ec-
cezlonale: la «Cinematheque 
Francaise» rendeva omagglo 
al genio di Charlie Chaplin, 
presentando il sempre attua-
le Monsieur Verdoux, luclda 
e spietata satira della societa 
borghese, che nei 1947 suscito 
l'ira e la vendetta dei mac-
cartisti, e ancora oggl viene 
ostegglata e perseguitata dal
la reazione per il suo violen-
to atto d'accusa verso il ca-
pitalismo guerrafondaio. 

Poco prima della proiezio
ne. una berlina nera si e fer-
mata dinanzi alia lunga fila 
di persone che assedlavano il 
botteghino. Vislbilmente com-
mosso. il direttore della Ci
nematheque. Henri Langlois, 
ha aperto lo sportello all'ot-
tantaquattrenne Charlie Cha
plin, accompagnato dalla mo-
glie Oona e da alcuni familia-
ri. Era la prima volta che 
il piu grande cineasta viven-
te metteva piede in quello 
che viene conslderato un tem-
pio della clnematografia occi-
dentale. 

Al suo ingresso in sala, Cha
plin e stato calorosamente ac-
colto dal pubblico, e un gio-
vane si e affrettato a ceder-
gli la poltrona, mentre Lan
glois splegava al grande 
«Chariot» come ormai fosse 
abitudine degli spettatori se
ders! in terra, data la straor-
dinaria affluenza alle proie-
zioni in qualsiasi periodo del-
l'anno. Alia fine del film. Cha
plin, commosso a sua volta. 
non ha trovato parole per rln-
graziare i present!: non e'era-
no microfoni nei cinema, e il 
pubblico ha sottolineato il 
« muto» intervento del gran
de autore cinematograf ico con 
un simbolico applauso che lo 
ha accompagnato fino alia 
uscita dalla Cinematheque. 

m. r. 

E' cominciata la rassegna televisiva 

Lo spettatore comincia a 
pesare al Premio Italia? 

Sembra che stia finalmente venendo alia luce la contraddizione 
di una istituzione che ha sempre giudicato in base a verticistici 
canonj burocraiici programmi destinati a un grande pubblico 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 13 

Forse quest'anno, final
mente. giunto alia sua ven-
ticinquesima edizione. il Pre
mio Italia di televisione. che 
si e aperto stamane a Vene-
zia. comincia a manifeetare 
la contraddizione che lo ha 
sempre caratterlzzato e co
mincia a viverla alia luce del 
sole. 

II Premio Italia, rassegna 
internazionale dedicata al 
programmi del piu modern! 
mezzi di comunicazione di 
massa — la radio e la tele
visione — fu fondato nei 1948 
a Capri. Non si poteva sce-
gliere sede piu emblematica: 
nell'Lsola allora riservata ai 
soggiomi mondani e raffina-
ti di una ristretta ilite inter
nazionale. prendeva forma 
una iniziativa che. promossa 
da alcuni organlsmi radlo-te-
levisivi a. occidental! », esclu-
deva dal suo eeno non solo i 
«non addetti ai lavori» ma 
perfino chiunque non facesse 
parte dei gruppi dirigenti de
gli enti. II pubblico. conce 
pi to come una massa indi-
stinta, misurabile semmai a 
colpi di indici di ascolto e di 
a gradimento ». era lontanLssi-
mo. al di la del mare E tut
tavia proprio alle masse, poi. 
dovevano e volevano rivolger-
si i programmi che gli alti 
funzionari visionavano. discu-
tevano. premiavano. vendeva-
no e acquistavano. 

La contraddizione — una 
rassegna di programmi desti
nati a miliom di persone. or 
ganizzata come i! convito di 
un club privatifisimo — riflet-
teva. in fondo, la contraddizio
ne di base che segna l'uso del
ta televisione: mezzi di comu
nicazione di massa — nati in 
un'epoca nella quale 1'esigen-
za di socializzazione della in-
formazione e della conoscenza 
si estende e si rafforza ogni 
giorno di piu — organizzati e 
gestiti. invece. come strumen 
ti a privati». anche quando 
gli enti hanno carattere pub
blico. In Italia ne sappiamo 
qualcosa. Le conseguenze dl 
questi contraddizione sulla 
struttura del Premio Italia so
no state evident! sin daU'ini-
zio. Programmi scelti non si 
sapeva bene con quale crite-
rio. venivano giudicati in ba
se a carton! burocratico-diplo-
matici <nessun ente, owia-
mente, aveva Interesse a met-
tere seriameote In discussione 
la propria programmazione >: 
e i preml, per lo piu. fornlva-
no indicazlonl di «gusto» o 
« d'arte » che avevano ben po
co a che fare, poi, con la pro-
duzione quotidianamente ela-
borata da! diversi organismi e 
destlnata a riempire le serate 
del telespettatori dei varl 
Paesi Ancora oggi. sostanzial-
mente. le cose stanno cosl: 
ogni organismo sembra pre

sent! «!1 meglIo», ma non si 

sa se questo a meglio» rap-
presenta l'eccezlone o l'appro-
do piu alto della produzione 
corrente. . 

Attraverso gli anni. per6. la 
contraddizione e venuta emer-
gendo con sempre maggiore 
chiarezza: per le contestazio-
ni che venivano da parte di 
giomalisti. critic! e studios!. 
ma soprattutto perche nella 
vita stessa degli organismi 
radiotelevisivi il Droblema dei 
rapporti tra emittent! e pub
blico si scopriva sempre piu 
difficile da risolvere. La co
municazione a senso unico. da 
un'emittente centralizzata 
verso una massa atomizzata 
di ricevitori domestic!, non 
incontrava quelle passiva ac-
cettazione che le class! domi
nant! — nelle cui man! erano 
! sisteml radiotelevisivi — 
speravano. Si e cominciato a 
parlare di « partecipazione», 
di «diritto d'accesso»; e co
minciata a balenare la pro-
spettiva di una comunicazione 
nei due sensi. di una parteci
pazione di m&ssa alia produ
zione deirinformazione radio-
televislva. 

Ed ecco ' che, quest'anno, 
questa problematica — che, 
nei recente passato, e stata 
posta non solo dai dibattiti 
sulla riforma degli enti in 
Francia, In Inghilterra, in 
Germania federale, in Svezia. 
in Italia, ma anche dai fer
ment! e dalle agitazioni di 
tecnici. programmist!, gior-
nalisti. e, infine, dalle manife-
stazioni dinanzi alle sedi de
gli organismi radiotelevisivi e 
da convegni suirinformazione 
e dall'attivita di gruppi di 
base — sembra aver raggiun-
to anche il Premio Italia A 
conclusione della rassegna uf-
ficiale dei programmi e delle 
serate particolari dedicate al
le television! francese, inglese 
e giapponese (aperte al pub
blico). si avra una «tavola ro-
tonda » sul tema « Le emitten-
ti radiotelevisive e il loro pub
blico » e si avra anche una 
serata di proiezioni dedicata 
«ai nuovi dispositivi che per-
mettono al pubblico I'accesso 
ai mezzi e aH*espressione au
dio visiva ». 

L'impostazione, come si ve-

de. ha un sapore <c tecnico»: 
come se II problema della 
« partecipazione » avesse a che 
fare soltanto con la possibilita 
dl disDorre di strumenti adat-
ti alio scopo. Ma rimane si
gn! ficat ivo il fatto che perfino 
11 Premio Italia — ormai al-
largato alia maggioranza degli 
organismi radiotelevisivi del 
mondo — sla stato costretto ad 
aprlre le finestre per verlfl-
care se. per caso, quel bru-
sio che veniva daU'esterno 
non fosse la voce del famoso 
« telespettatore medio» non 
piu pacificamente disposto a 
rimanere « medio » e nemme-
no passivo a telespettatore». 

Giovanni Cesareo 

Sculture, ori 

e disegni 

di Manzu 

a Firenze 
Si inaugura oggi a Firenze, 

alia galleria «Idea » (Lungar-
no Soderinl. 3-5). una mostra 
di sculture. ori e disegni di 
Giacomo Manzu che restera 
aperta fino al 10 ottobre. La 
mostra e organizzata nei qua-
dro delle manifestazioni del-
I'VIII Mostra-meroato inter
nazionale dell 'antiquariaV> 
che oggi steaso e aperta ai 
giomalisti e ai critici per la 
* vemice ». 

Manzu presenta a Firenze 
circa quaranta opere prodot-
te dal 1959 al 1973. Figurano 
neU'antoIogia «Grande cardi-
nale», « Pace e giustizia». 
« Le colombe ». « Busto di In
ge » e altre opere realiste che 
bene tesUmoniano della pre-
senza poetica viva di Manzu 
nella realta del nostro tempo. 
Lo scultore sara presente al-
Tinaugurazione. 

Vibrante manifestozione antifascisfa in piazza 

II Cile ospite d'onore 
alia Mostra di Pesaro 

Votala alia rassegna cinematografica una mozione di solidarieta col mo-
vimento popolare e di impegno attivo contro il colpo di stato - « Glen e 
Randa vanno in citta » dello statunitense McBride ha aperto le proiezioni 

reai v!/ 

controcanale 

Dal nostro inviato 
PESARO, 13. 

Un affollato e vibrante co-
mizio in piazza sulla tragedia 
cilena, tenutosl oggi nei tar-
do pomerigglo, ha parzialmen-
te sconvolto il programma 
della prima effettlva glor-
nata della Mostra internazio
nale del nuovo cinema, giunta 
quest'anno alia nona edizio
ne e apertasi ieri sera con la 
proiezione dl un film ameri-
cano (anzi, per la precislone, 
nordamerlcano) indipendente, 
Glen e Randa vanno in citta. 

La manifestazlone cinema
tografica pesarese e stata la 
prima in Italia a far cono-
scere il nuovo cinema cileno 
(di un vecchio cinema, d'al-
tronde, non mette quasi con-
to parlare) il quale aveva 
trovato nei regime democrati
co di Allende un terreno fa-
vorevole per le sua nascita 
e la sua cresclta. Registl come 
Miguel Littln e Helvlo Soto 
erano stati ospltatl a Pesaro 
e anche quest'anno figurano 
nei programma, largamente 
dominato (come gia In pas
sato) dalle clnematografie la-
tino-americane, due film cl
ient: il primo, Quando il po-
polo si desta, dovuto a un 
collettivo di cineasti e che si 
dovrebbe vedere domanl e il 
secondo di Littin. La terra 
promessa, scelto per la chlu-
sura della rassegna mercoledl 
19 settembre. 

Anche le Giornate del ci
nema italiano di Venezia, co
me si ricordera. avevano pre-
sentato nei loro ultimo glorno 
Metamorfosi di un capo della 
polizia, d! Helvlo Soto, che 
era un'lndagine onesta all'ln-
terno dello schleramento dl 
Unita popolare e non nascon-
deva (11 film era stato li-
cenziato nei marzo di que
st'anno) i gravi perlcoll che 
incombevano sulla politica di 
Allende e dei suoi collabora
tor!. 

II primo comunlcato emes-
so dalla Mostra del nuovo 
cinema e, owiamente. di so
lidarieta col popolo cileno 
che sta reslstendo ai suoi 
gorilla. «Un sanguinoso colpo 
di stato — afferma il docu-
mento — ha dimostrato, caso 
mai ve ne fosse bisogno, 
quanto slano ristretti l limiti 
entro i quali chi vuol conser-
vare 11 privilegio sa stare a 
quel "gioco democratico" che 
pure e solito invocare. Potent! 
compliclta internazionaii e 
1'aperta connivenza delle for
ze del "centro" con quelle 
della "destra" hanno inter-
rotto, con 1'eversione armata 
e l'assassinio di un presidents 
democraticamente eletto, uno 
dei pid rilevanti episodi della 
storia Iatlno-americana: il 
tentativo di passare pacifica
mente da una societa basata 
sullo sfruttamento deH'uomo 
sull'uomo, a una societa di 
liberi e di eguall». 

Gli organizzatori della Mo
stra si impegnano inoltre a 
aelaborare urgentemente inl-
zlative dl solidarieta attiva, 
usando anche a tal fine il 
materiale cinematografico di-
sponibile». Nella settimana 
di Pesaro, dunque. il Cile sara 
presente — si dovrebbe dire 
con un'antica formula, che qui 
assume un nuovo significato 
combattivo — quale ospite 
d'onore: anche perche la lotta 
che quel popolo sta in que-
ste drammatiche ore affron-
tando «non e cominciata Ieri 
e, nonostante 1 tragic! awe-
nimenti. non finisce oggi, cosl 
come non si svolge soltanto 
a Santiago ». 

II film d'apertura Glen e 
Randa -vanno in citta, che lo 
statunitense Jim McBride, at-
tualmente disoccupato (le sue 
ultime due sceneggiature so
no rimaste alio stato di pro-
get to). e riuscito a girare nei 
1971 dopo un'attesa di tre 
anni, e un apologo aweniri-
stico o fantascientifico che in 
qualche modo si lega al tema 
dl fondo di questi giorni, pre-
figurando in una serie di qua-
dri legati da dissolvenze (con 
tecnica analoga a quella usa-
ta dai fratelli Taviani in Sotto 
il segno dello scorpione), qua
le potrebbe essere lo stato 
del mondo civile dopo una 
catastrofe ecologica, ossla, 
che e lo stesso, dopo che le 
ragioni della forza, per dirla 
con le ultime parole di Sal
vador Allende, avessero trion-
fato sulla forza della ragione. 

Non esiste infatti citta in 
Glen and Randa, e i due gio-
vanisslmi superstiti sono r e 
grediti alle condizioni di un 
Adamo e dl un'Eva senza 
pared iso terrestre. dove il pa-
trimonio comune e costituito 
dai resti di una civilizzazione 
ormai Iontana. L'apologo. in 
chiave hippie, e quindi umo-
risticamente amaro nei con
front! degli oggetti del dio 
consumo — un'auto che si 
sta tramutando in pianta, un 
apparecchio televisivo appan-
nato, una pompa di benzina 
e persino un vibratore. questo 
simbolo d'una sessualita arti-
ficiale e meccanlca — rimasU 
quali detriti di un'umanita 
capovolta. destinata al pro
prio annientamento. 

Non sono cose inedite. que-
ste che 11 regista esprime. 
e che fanno ormai parte del 
bagaglio ideologico di qual

siasi film awenlristlco che si 
rlspettl: 11 rltorno all'infanti-
lismo e alia ferlnlta, 1'ausl-
lio della natura richlesto nei-
l'ultimo soprassalto dl curio-
sita vitale, la zattera che sol-
ca il mare alia rlcerca dl una 
ipotetica salvezza del genere 
umano. Jim McBride ha 11 
merlto dl dirle, queste cose, 
con gentllezza e dl lanclare 
l'ammonimento senza pesare 
sul terreno apocalittico. 

Stamane, fuori del program
ma stabilito, la « personale » 
dl un cineasta underground 
Inglese, Stephen Dwoskln, con 
tre saggl della sua curiosa 
manlera di far cinema: 11 pri
mo. Moment, di dodlci mi-
nutl; il secondo, Times for, 
dl ottanta (entrambi del 
1970); 11 terzo Dyn amo (11 
titolo va staccato, pur deri-
vando da uno spettacolo di 
Soho che lo dava unlto), dl 
due ore e realizzato l'anno 
scorso. 

Questo Dwoskln cui si deve, 
se non andiamo errati, anche 
un'esercltazlone sul capitolo 
dell'Ulisse di Joyce dedicato 
alle case di tolleranza, e un 
monomaniaco: oggetto delle 
sue esplorazionl, a cinepresa 
quasi ondegglante (salvo nei 
finale di Dyn amo, dove il 
volto dl una donna vlolentata 
rimane fisso sullo schermo 
per dieci minuti buoni), e 11 
corpo femmlnile. 

Non esiste. nei cinema at-
tuale, un simile indagatore dl 
epldermldl: quale manlchlno 
dagll occhl bistratl, dalla boc-
ca vlolentemente accesa e 
truccata, da! comportamento 
per lo piu assente. la donna-
oggetto e coasegnata al suoi 
amantl-torturatorl (tra I qua
li in prima fila, depositario 
delle sue grazie come del suo 
avvilimento. l'oblettlvo cine
matografico): un oggetto che 
sa dl sarcofago o dl tomba, 
proprio come nell'ultlmo film 
dl Petri, dove tale aspetto, 
per la verita, era colto con 
la necessarla dose di lugu-
bre emblematiclta. Peccato 
che nella giornata odierna 
siano stati tolti dal program
ma, cosl da permettere al 
parteclpantl dl assistere alia 
manifestazlone sul Cile, 1 
film del movimento dl llbe-
razione femminlle nordame
rlcano, che saranno recupe-
rati in segulto: avremmo vl-
sto probabllmente l'altra fac-
cia della medaglia. Con cl6. 
non cl sentiremmo di definlre 
Dwoskln un antifemminista. e 
non soltanto per II finale del 
suo ultimo film, carico di una 
dolorosa volutta. Piuttosto un 
femminiero, ossessionato dal
la donna al punto da ritrarla 
con dellrante insistenza, ma 
non senza angoscia. 

Ugo Casiraghi 

le prime 
Cinema 

L'affare 
Dominici 

Nell'estate del 1952. in una 
contrada dl Provenza, i co-
niugi inglesi Drummond e la 
loro figlioletta furono barba-
ramente quanto misteriosa-
mente uccisi. I sospetti cad-
dero su una numerosa fami-
glia di agricoltori, i Dominici, 
che abitavano poco distante; 
e due figli maschl del vecchio 
Gaston" Dominici finirono con 
l'accusare il padre del delitto. 

In tribunale. durante il 
processo svoltosi neH'autunno 
del !?54, il « patrlarca » si pro-
testo mnocente. Le testlmo-
nlanze a suo carico, in verita, 
mancavano dl conslstenza, 
quando pur non vennero ri-
trattate. Prove non ce n'erano, 
e nemmeno ragioni plauslbili 
che si potessero attrfbulre al-
i'imputato come movente del 
triplice omicidlo. Ma Gaston 
Dominici fu egualmente con-
dannato a morte; la pena ven
ne poi commutata in quella 
del carcere perpetuo, e nei 
1960 De Gaulle fece grazla 
al vegllardo. che si e spento 
piQ tardi, in eta assai avan-
za ta

ll regista francese Claude 
Bernard-Aubert ha ricostrui
to per lo schermo a colorl 
quel tcnebroso «affare». che 
rlempl di se i giornali (anche 
italianl) dell'epoca. La sua te
st e pienamente ainnocentl-
s ta»: per contro. egll non sa 
indicate chi, a suo giudizlo. 
fosse il colpevole, pur adom-
brando possibill responsablli-
ta ai altrl membri del clan, 
1 4uali avrebbero fatto del-
ran^iano genitore (lul consen-
ziente. slno a un certo punto) 
un capro espiatorio. All'au-

Iniziativa 

antifascisfa: 

oggi gratis 

« La viileggiatura » 
Oggi alia Quirinetta di Ro

ma,-per iniziativa comune del 
cinema e dell'Italnoleggio. di-
stributrice del film, verra 
proiettato gratuitamente La 
viileggiatura di Marco Leto. 
L'iniziativa e stata presa per 
onorare una vittima del fa-
scismo: Salvatore Allende. 

Pietrangeli 

al Folkstudio 
II Folkstudio riprende que

sta sera, alle ore 22, la serie 
dei programmi dedicatl alia 
musica popolare italiana. pre
sentando Paolo Pietrangeli. II 
popolare cantautore si esibira 
in una rassegna delle sue mi-
gliori composizioni. 

tore del film sembra premere 
piuttosto la dimostrazlone 
delle assurdlta, leggerezze e 
incongruenze dl un'lndagine, 
prima poliziesca quindi giu-
diziaria, intesa a consegnare 
comunque un areon In pasto 
aU'oplnione pubblica, e a pla-
care le rimostranze del gover-
no di Londra. il quale non 
avrebbe gradito che restasse 
senza punizione rassassinlo 
di tre clttadini d'oltre Mani-
ca. Ma nemmeno questo aspet
to della questlone e sceverato 
a fondn. E, con la sua freddez-
za dl cronista. Bernard-Au
bert fa quasi rimpiangere la 
eloquenza avvocatesca, ma ta-
Iora efficace. d'un Cayatte. 

Difetta, infine, lo studio di 
ambiente: quella campagna 
francese gretta e chiusa, do
ve il possesso della oroba» 
e Tunica reale mlsura dell'uo-
mo, ma In cui pure si awer-
tono smanie e tension! dl al-
tra natura (Gaston Domini
ci ha fama dl donnaiolo. e 
beve forte) si riflette palll-
damente nella rappresentazio-
ne cinematografica, in cui 
II solo splcco notevole lo ha 
Jean Gabin. che alia figura 
del protagonista presta il suo 
collaudato mestiere e una in-
dubbia capacita di penetrazio-
ne psicologica. 

ag. sa. 

La ragazza 
fuoristrada 

Precede 11 film dl Luigi 
Scattini, La ragazza fuoristra
da, un documentario ecologi-
co si: un paesino avvelenato 
dal fun-io delle ciminiqere di 
una fahbrica che e a un tiro 
di "chioppo da Papigno. Pa-
radossale la circostanza: Pa
pigno e lnquinato da una fab-
brica di concimi chlmlci, de
stinati ai campl abbandonatl 
di un paese che muore. 

La contraddizione di Papi
gno la ritroviamo nei film a 
colorl dl Scattini: il regista 
tenia di produrre «impegno » 
attraverso la teoria e la pra-
tica del cinema di consumo. 
E il primo oggetto consuma-
bile e Zeudi Araya, la «ra
gazza dalla pelle dl luna », co-
lonizzata ormai al cento per 
cento in un film che preten-
de essere proprio antirazzi-
sta. B film di Scattini e la 
rappresentazlone mistificata 
del conflltto tra due clvllta: 
P«altro mondo* folkloristlco, 
esoMco, dove si e felici per
che c\ «; sa «accontentare di 
poco* e la realta dl una cit-
tadina d. provincia come Per-
rara. abttata da una borghesia 
snobistica che esiste forse so
lo neirimmaglnazione del re
gista. II film e la breve sto
ria de! fallimento matrimonla-
le di KJaryam (Zeudi Araya): 
11 pubbllciUrio Giorgio Mar
tini «Luc Merenda). suo ma-
rito. e Indegno fascino primi-
tivo r1.! Iel, e il suo atteggia-
mento autoritario dl maschio 
latino non sembra Integrar-

si con la bianca e assoluta one
sta di Zeudi Araya. La bellis-
simi tnegras se ne ritornera 
in Afrfca, come un onesto 
corpo estraneo che ha subl-
to tin rigetto. 

r. a. 

STORIA DI UN MASSACRO 
— Ancora una volta una pun-
tata di Tragico e glorioso '43 
ha offerto lucida testimonian-
za — con convincente argo-
mentazione narrativa — su 
un aspetto decisivo del nostro 
recente passato: un aspetto 
del quale, purtroppo, manca 
ancora a troppi italiani una 
adeguata conoscenza. La set-
tima puntata, infatti, ha rico
struito Veroica vicenda dei mi-
litari italiani sorpresi dall'ar-
mistizio dell'8 settembre nelle 
zone d'Europa ancora control-
late dai nazisti, e abbandonatl 
al loro destino nelle mani di 
un ex alleato che doveva ben 
presto rivelarsi feroce assas-
sino (con la compliclta, man-
co a dirlo, degli assassint fa
scistl di Said). 

Rievocare quella tragedia 
non era evidentemente cosa 
facile specie se — come ac-
cortamente ha scelto Sergio 
Valentini, autore dell'indagi-
ne — si voleva evitare una 
commozione che potesse suo
nare troppo owiamente reto-
rica, trascurando in definitiva 
di essere convincente. Tante 
volte, ormai, la ferocia nazi-
sta dei campi di sterminio ha 
raggiunto le cosctenze degli 
uomini che di quelle atrocita 
furono contemporanei o che 
appartengono ormai ad una 
generazione successiva: e in 
qualche misura ta memoria 
di quelle atrocita — per quan
to altrettanto atroce sia ri-
conoscerlo — rischia di logo-
rarsi, mescolandosl anche alia 
nozione di altre e piu recenti 
violenze (da quelle compiute 
dai marines nei Vietnam, a 
quelle dei portoghesi in An
gola). Occorreva dunque re-
cuperare il senso storico di 
quella particolare tragedia. 
dandole anche la misura di 
un giudizio capace di coin-
volgere non 3oltanto le re-

sponsubilita della «follia na-
zistan, bensl — c in primo 
luogo — quelle del fascismo 
italiano. Una lezione di sto
ria, insomnia, che servisse im-
mediatamertte anche al pre
sente. 

Valentini. con la consulen-
za di Vittorio Emanucle Giun-
tella, ha scelto la strada delle 
intervlste: in Polonia, in Ita
lia fra i reduci, in Germania, 
gli autori hanno raccolto de-
cine di testimonlanze che se-
gnalano episodi isolati; tappe 
singole di un dramma collet
tivo che ha investito seicento-
mila soldati italiani. Grazie 
ad un montaggio felicissimo 
(realizzato da Alba Ortii, il 
materiale acquista fin dalle 
prime battute un ritmo in-
calzante e puntuale. I motivi 
per i quali i soldati italiani si 
rifiutarono di riprendere le 
armi fasciste nella quasi to-
talita e salvo irrisorie ecce-
zioni, emerqono da questo mi-
crocosmo di ricordi individua
ls fino ad assumere il cantor-
no di una scelta collettiva di 
popolo: testimotiianza di una 
conquista democratica che, in 
altre forme e per altre vie, 
impegnava negli stessi anni 
la coscienza degli italiani in 
patria. A queste testimonian-
ze, infine, si saldano felice-
mente brevi immagini docu-
mentarie d'epoca, concisi ri-
ferimenti storici, elementari 
considerazioni che parallela-
mente rivelano cosa fosse e 
quali responsabilita abbia avu
to la cosiddetta repubblica di 
Said, sulla quale ricade ine-
vitabilmente un duro giudi
zio di condanna. Francamen-
te. onesta settima puntata sul 
'43 & un documento di storia 
nazionale che merita (e spe-
riamo abbia avuto) la piu se-
ria e ampia attenzione. 

d. n. 

oggi vedremo 
LA DONNA IN FRANCIA 
(1°, ore 21) 

Va in onda stasera la prima puntata di una nuovo inchiesta 
di Fiera Roland! realizzata nell'ambito della rubrica di Ezio 
Zefferi denomlnata «Servizi speclali del Telegiornale». Il 
programma dl stasera prende spunto da un lnteressante dato 
statistico: la Francia vanta il piu alto tasso di lavoro fem-
minilt in tutto II mondo occidentals Quale condizlone della 
donna corrisponde a questo primato? II servizio tenta dl 
risponderc a questo Interrogativo, analizzando alcuni awe-
nimenti degli ultiml anni che hanno segnato una sensiblle 
evoluzione della donna francese. 

PICCOLI BORGHESI (2°, ore 21,15) 
Attraverso 1'esame del conflitto generazionale che esplode 

In seno ad una famiglia tradlzionale della provincia russa 
ottocentesca, Massimo Gorki denuncia In Piccoli borghesi 
tutte le laceranti contraddizioni dello spirito borghese II 
lavoro teatrale — adattato per il video da Flaminio Bolllni 
e diretto da Edmo Penoglio — viene replicato stasera. dopo 
piu di cinque anni dalla sua prima apparizlone in TV. Ne 
sono interpret! Mario Fellcianl, Gianrico Tedeschi. Llna Vo-
longhi, Ileana Ghione, Renato De Carmine. Gigi Proietti, 
Gianna Giachetti. Mario Maranzana e Maria Zanoli. 

IL DENOMINATORE COMUNE 
(1°, ore 22) 

Viene trasmesso questa sera un programma musicale ri-
servato a quattro complessi, II cui «denominator comune» 
e dato dalla partecipazione alia finalissima dell'ultima edi
zione dl Un disco per restate: I «Dlk Dik». I o Nomadi», 
1 «Profeti» e «La strana societa». 

programmi 
TV nazionale 
18,15 La TV dei ragazzl 

a U giomalino dl 
Gian Burrasca» 
Sesto episodio dello 
sceneggiato televisi
vo di Lina Wertmul-
ler tratto dall'omo-
nimo l i b r o di 
Vamba. 

19.45 Telegiornale sport • 

Cronache Italiane 
20.30 Telegiornale 
21,00 La donna in Francia 
22,00 II denominatore co

mune 
21,00 Telegiornale 

societa". 

TV secondo 
21,15 Piccoli borghesi -

di Massimo Gorki. 

Radio 1 
GIORNALE RADIO • Ore; 7, 
8. 12, 13. 14, 17, 20 e 23; 
6,05: Matlutine mujicale; 
6,51 > Almanacco; 8,30: Can-
zoni; J : 4 5 o 33 purche gin; 
9,15: Voi ed io; 11,15: Rl
cerca antomatica; 11,30: 
Ouarto programma: 1 2 , 4 4 : 
Sempra, aempre, tempre; 
13,20: Una commedia in 30 
minuti; 14.10: Conia prele-
rensialej 15: Per voi tiovani; 
17.05: I I Giraaole; 18,55: 
Musica a cinema; 19,25: Ao-
dltoritttn; 20,20: Concerto; 
21.40: Music* legsera; 22,20: 
Andata • rltorno. 

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 * 22 ,30; 6: I I matti-
niere; 7,40: Baonfliorno; 8.14: 
Tutto ritmo; 8.40: Come a 
perche; 8.54: Melodramma; 
9,35: Senti che musica; 9,50: 

c La HgHa della portinaia • ; 
10,10; Canzoni per tuttii 
10,35; Special 0991; 12.10: 
Regional!; 12.40: Alto gradi
mento; 13: Hit Parade; 13.3S: 
Ma vogliamo scherzare?; 13.50: 
Come e perche; 14: Su dl 
gin; 14.30: Regional!; I S : 
• Notte e glorno • ; 15.39: 
Musica leggera; 15.45: Cara-
rai; 16.30: Notuiano; 17.35: 
Oilerta speciale; 19.55: Viva 
la musica; 20,10: Supersonic; 
22 ,43: Musica leggera. 

Rad io 3° 
ORE 9.30: Benvenuto In Ita
lia; 10: Concerto; l i t Le Sui
tes francesi; 11.40: Musicha 
italiane; 12.15: Musica nei 
tempo; 13.30: Intermezzo; 
14,30: Disco in vetrina; 15,15: 
Concerto; 16: La scuola di 
Mannheim; 17,20: I trii di 
Beethoven; 17,20: Le suites 
per clavicembalo; 18,30: Mu
sica leggera; 18,45: Pianofor
te oggi; 19,15: Concerto ae
rate; 20,15: Le malattie in-
fettive; 2 1 : Giomsle del Terzo; 
21 ,30: La vita e le opera; 
22,35: Parliamo di spettacolo. 

un b u o n b i n o c o l o e i n d i s p e n s a b l e S E M P R E e O V U N Q U E in m o n t a g n a . al m a r e , a l le m a n i f e s t a z i o n i s p o r t i v e . 

FOTO 
OTTICA 
SOVIETICA 

il BINOCOLO SOVIETICO 
non si d i s c u t e p iu p e r c h e o r m a i d i r i n o m a n z a m o n d i a l e 

e c o n un p r e z z o l a r g a m e n t e i n ' e n o r e al suo va l c re 
g a r a n t i t o da un i n s u p e r a b i l e rote di ass i s tenza in t u t t a I ta l ia 

ar* ad: ANTARES i p i t t i * . Cmtaldi 11 - Milano 
Desidero ricevera senza Impegno da parto mla il voslro 
opuscolo blnocoll 
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