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L ARCI/UISP 

sottolinea 
la presenza 
operaia alle 

Giornate 
del cinema 
Dopo un approfondito esa-

me delle recent! Giornate del 
cinema a Venezia compiute da-
gli organisml dlrigenti del-
l'ARCI/UISP, il presidents del-
l'Unione dei Circoli del Ci
nema dell'ARCI, Antonio Man-
ca, ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 

« L'aspetto delle « Giornate 
del cinema italiano che ci In-
teressa maggiormente sottoli-
neare e che. del resto. costl-
tuiva l'obiettivo principale che 
si erano proposti gli organiz-
zatori, 6 che la manifestazio-
ne veneziana ha dimostrato la 
possibilita di costruire un 
rapporto diverso tra autore 
cinematografico e pubblico 
ed in particolare tra autori 
• lavoratori. 

«Cio e avvenuto in manic 
ra preminente a Mestre. in 
terraferma. dove in due ci
nema gestlti dall'ARCI/UISP 
la partedpazione e stata ca-
ratterizzata dalla presenza de-
gli operai delle fabbriche di 
Porto Marghera. 

«Questa omogeneita si 6 
potuta realizzare anche per 
l'iniziativa culturale che da 
tempo il Comitato interasso-
ciativo ARCI/UISP - ENARS/ 
ACLI - ENDAS, sviluppa nei 
circoli aziendali e con le or-
ganizzazioni di fabbrica del-
la zona. 

«Al di la del valore epl-
sodico, il tipo di partecipazio-
ne dell'ARCI/UISP a queste 
giornate ha dimostrato la va
lidity dell'ipotesi di costituire 
nel nostro Paese, per rispon-
dere alle esigenze culturali 
dei lavoratori e degli stessi 
autori cinematograflci. un 
circuito democratico ed uni
te rio. 

«Infatti, se e vero che la 
strozzatura piu determinante 
che sia state unanimemente 
individuata. e quella distribu-
tiva. ed in definitiva del-
I'esercizio, ne dlscende anco-
ra una volta che l'impegno 
riformatore non pud prescin-
dere dalla costruzione di uno 
strumento autonomo di lotta, 
capace di conquistare defini-
tivamente le forze sindacali 
e gli Enti locali alia batta-
glia contro l'industria cultu
rale, e di verificare sin dal-
1'enunciazione gli stessi obiet-
tivi di trasformazione degli 
Enti di Stato. ed in partico
lare degli istituti culturali 
sulla scia delle vicende del-
la Biennale. 

«L'UCCA, e con essa l'AR-
CI/UISP. vedono quindi con-
fortati da un'ulteriore verifi-
ca i loro sforzi per la rea-
lizz-izione. ormai matura ed 
lmprocrastinabile. del circui
to unitario e democratico ci
nematografico ». 

Disco con I'inno 

di Unidad Popular 
La Pederazione Giovanile 

Comunista ed il Canzoniere 
delle Lame, di Bologna, nan-
no pubblicato in questi gior-
ni un disco microsolco stereo 
a 45 giri con I'inno del Fron-

. te di Unidad Popular, che 
ora e la canzone della resi-
stenza cilena. II testo e can-
tato in italiano e spagnolo. 
Nel disco sono incise anche 
musiche popolari cilene per 
flauto e chitarra. La distri-
buzione in tutta Italiana vie-
ne effettuata tramite la FGCI 
(Via Barberia, 4 - Bologna). 
II costo del disco al pubblico 
* di L. 500. Le organizzazio-
ni politiche e culturali nan-
no diritto a uno sconto del 
50 per cento. 

La rassegna di Venezia 

Musica in tv 
per elite al 
Premio Italia 

Un panorama delle produzionj di Francia, 
Giappone e Gran Bretagna che risulta as-
sai poco utile sul piano dell'informazione 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 15 

Sono stati i programmi mu-
sicali (o, secondo la definizio-
ne ufficiale, i programmi « nei 
quail il balletto o la musica 
costitulscono 1'elemento do-
minante») ad aprire, come di 
consueto, le visioni del Premio 
Italia di televisione. E' questo 
un «genere» che nella pro-
grammazione della RAI-TV 
praticamente non esiste: ma 
anche negll altri paesi. abbia-
mo rimpressione, questi ven-
gono considerati programmi 
di elite. Normalmente, la pro-
duzione qui si sviluppa lungo 
due filoni: la ricerca dei mo
di piu efficaci per riprende-
re i concerti o per portare 
sul video il balletto teatrale 
classico; il tentativo di trova-
re nuove vie espressive che, 
fondendo balletto e musica 
e canto e recitazione e brani 
documentari. sfruttano a pie-
no le molteplici possibilita 
del linguaggio televisivo. 

Purtroppo, in ambedue I 
casi, i reglsti cedono nncora 
troppo spesso alia tentazlone 
di giocare con le telecamere 
e si abbandonano a formali-
smi esasperati che, invece di 

PARIGI — Mariangela Mela-
to in una scena - del film 
« Nulla », che si sta girando 
a Parigi con la regla di Clau
de Chabrol 
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elevare il grado della comu-
nlcazione, rendono i program
mi astrusi e In parte ermetl-
ci. D'altra parte, lo sforzo 
dl comprensione richiesto al 
telespettatore — soprattutto 
nel caso del programmi che 
tendono a esprimere «mes-
saggl universal!» come la ri
cerca della llberta, la ricerca 
dell'amore, 11 rlfiuto dl un 
mondo disumanizzato — fini-
sce per essere sovente spro-
porzionato al risultato: mol-
tl dl questi programmi, in
fatti, nascondono dletro 1 lo
ro giochl formali, dietro 1 
loro lambiccati simbolismi, 
il vuoto delle idee, la bana-
lita di moralette assoluta-
mente convenzionali. II che 
e particolarmente grave quan-
do ci si serve di un mezzo 
come la televisione che e de-
stinato comunque a rivolgersl 
a centinaia di migliaia di per-
sone. 

In questa sua prima fase, 
il Premio Italia ci ha offerto 
anche tre serate dedicate a 
tre dlversi organismi televl-
slvl: l'ORTP francese. la NHK 
glapponese, l'inglese BBC. Cia-
scun organismo — che. natu-
ralmente, partecipa anche al
ia rassegna principale — ha 
presentato due o tre program
mi. documentari e sceneggiati. 
Il programma piu interessan-
te e stato un «originale» in-
glese — Stocker e il poliziotto 
— che, rievocando un lungo 
sciopero di cavatori avvenuto 
In Cornovaglia nel 1913. rap-
preseotava con notevole reali-
smo gli scontri tra polizia e 
scioperanti e cercava dl ana-
lizzare con serieta 1 problemi 
e le difficolta di una dura lot
ta operaia. Per il resto, nes-
suna sospresa. 

Tornava qui un problema 
che altre volte abblamo po-
sto, e che riguarda Tintera ras
segna. Evidentemente, attra-
verso queste serate, la nuova 
direzione del Premio Italia 
cerca di arricchire l'informa-
zione sulle programmazioni 
televisive dei diversi paesi: ma 
il fatto e che ne due, ne tre, 
ne dieci trasmissioni bastano 
a dare un'idea, sia pur gene-
rale, di programmazioni che 
comprendono annualmente mi
gliaia di programmi (tanto per 
fare un esempi6,-tfa 11'ma.rzd^ 
'71 e il marzo '72 la BBC ha 
mandato in onda 6.962 ore di 
programmi). Partenrio da que
sta realta, sarebbe" "necessarlo, 
Invero, mutare il carattere del-
l'intera rassegna, abbandonan-
do il modello dei festival ci--
nematografici, cui ancora cl 
si ispira. Piu utile ripetiamo, 
sarebbe che ciascun orga
nismo presentasse la • regi-
strazione di due o tre in-
tere serate. cosl da offrire 
una verifica dei criteri con i 
quail le programmazioni ven-
gono organizzate. Sapplamo, 
infatti, che il «discorso» tele
visivo acquista conslstenza nel 
lungo periodo'e che nella pro-
grammazione conta soprattut
to il gioco delle collocazionl 
operate, delle alternative sui 
vari canali. della successione 
tra i different! « generi». Su 
questo piano, sarebbe possi-
bile e proficuo fare confronti 
e analizzare criticamente il 
funzionamento dei diversi or
ganisml. 

Naturalmente, una simile 
struttura della rassegna non 
muterebbe ancora il carattere 
specialistice — di incontro 
tra « addetti ai lavori» — del 
Premio Italia. Ma, almeno, 
conferirebbe un minimo di 
coerenza interna a questa ma-
nifestazione annuale che, pre-
sentandosi invece come una 
semplice esposizione di «ope-
re » autonome, -risulta scarsa-
mente utile sul piano della in-
formazione e serve soprattutto 
ad alimentare l'equivoco di 
una produzione fondata sul li-
bero concorso di liberi auto
ri. Ma a chi vogliono darla a 
intendere i dirigenti delle di
verse « fabbriche » televisive? 

Giovanni Cesareo 

Lo scomparsa 

dell'attrice 

americana 

Betty Field 
HYANNIS (U.SA.), 15. 

L'attnce cinematografica e 
teatrale americana Betty 
Field e • morta improwisa-
mente, per emorragia cere
brate, mentre si trovava in 
vacanza nel Massachusetts. 
Tra qualche giorno era at-
tesa a Hollywood, dove a-
vrebbe dovuto interpretare, 
sotto la direzione di John 
Schlesinger, 11 giorno della 
locusla, dal romanzo di Na-
thanael West. 

Betty Field aveva 33 anni. 
Dei film di maggior rilievo 
da lei interpretati si ricor-
dano Uomini e topi (1940) 
di Lewis Milestone, dal ro
manzo di Steinbeck, L'uomo 
del Sud (1945) di Jean Re
noir, Picnic (1955) e Ferma--
ta d'autobus (1956) di Jos-, 
hua Logan. Molto attiva a 
Broadway, vi aveva portato 
al successo opere talora no-
tevoli. come La sognatrice 
(1943) del commediografo de
mocratico Elmer Rice, che fu 
11 suo primo nurlto. 

Tournee regionale di un complesso di Cracovia 

Una«Suite polacca 
in arrivo nel Lazio 

» 

La compagnia di canti e 
danze « Krakowiacj » di Cra
covia presentera Suite polac
ca marledi prossimo ai Teati'o 
dell'Unione dl Viterbo. Lo 
spettacolo del complesso po-
lacco — fondato nel 1951 da 
Zbigniew Pienkovskl — dara 
il via ad una tourne'e nel 
Lazio e chiudera il ciclo di 
manifestazioni della Festa 
delle arti della Polonia. 

Dopo 11 debutto viterbese, 
«Krakowiacj» si esibira a 
Gaeta il 19 (Teatro Ariston), 
ai Piani dl Arcinazzo il 20 
(Teatro delPalbergo Cristal-
lo), a Frascati 11 21 (Politea-
ma). a Rieti 11 22 (Teatro Ve-
spasiano) e, infine. nella piaz
za dl Lariano dl Velletrl, do-
menica 23. 

Lo spettacolo Suite polacca 

consta di un panorama di dan
ze e canti delle varie zone del 
paese nonch6 di Quadri della 
vecchia Cracovia, che rievoca-
no in una serie di sketch, dl 
canzoni e di corl 1 ball! e gli 
scherzi dei quartierl piu tra-
dizionali della citta. 

NELLA FOTO: «7i momento 
dello spettacolo Suite polacca. 

« Lezioni di storia » alia Mostra del nuovo cinema 

Viaggio in automobile 
nella Roma dei Cesari 

II f i lm di Straub (di cui e stato presentato anche un incisivo 
cortometraggio) e tratto da un romanzo di Brecht - Sullo 
schermo di Pesaro « G i r o n » del cubano Manuel Herrera 

. Dal nostro- inviato -
PESARO, 15. 

Jean-Marie Straub non po-
teva mancare alia Mostra del 
nuovo cinema, in quanto da 
dieci anni il suo cinema e 
tra i piii nuovi che esistano, 
anzi che non esistano sul mer-
cato. In effetti, film di 
Straub non possono essere 
recepitl dall'attuale sistema di 
distribuzione- cinematografica, 
e Tunica sorte che gli ri-
mane e qualche programma 
televisivo aperto alia speri-
mentazione. Anche la nostra 
TV ha trasmesso Non riconci-
liati (1965) e Cronaca di Anna 
Magdalena Bach (1968) che, a 
nostro awiso, sono due capo-
lavori. Un terzo capolavoro e 
Lezioni di storia, che questo 
asceta del cinema politico ha 
portato a Pesaro insieme con 
un cortometraggio di un quar
to d'ora, Inlroduzione alia 
A Musica d'accompagnamento 
per una scena di film » di Ar
nold Schoenberg, girato su-
bito dopo (e la prima imma-
gine del quale e. con altra 
luce, l'ultima del film pre-
cedente) per un piccolo ca-
nale della televisione tedesca. 

AH'mizio di Lezioni di sto
ria, un giovane al volante dl 
un'auto percorre le strade di 
Roma, si inoltra (e noi con 
lui) tra il caos del traffico. Ie 
viuzze e Ie piazze. 1 monu-
menti e lo sfasciume della 
citta dei Cesari: una intermi-
nabile. estenuante penetrazio-
ne in una realta soprawis-
suta ai secoli, in quel che 
rimane, di tortuoso, di ango-
loso e di vivente, della con-
clamata gloria di un tempo. 
Ma fu vera gloria? II giovane 
si reca infatti (e le sue pas-
seggiate in macchlna si ripe-
teranno, sempre piu awol-
genti e perentorie, come mar-
ce d'awicinamento alia ve-
rita) a incontrare degli uo-
m>ni che hanno «vissuto» 
l'ascesa al potere di Giulio 
Cesare e sono in grado di 
«testimoniarla ». 

II primo di essi. anzi, ap-
pare togato come lui e ha 11 
volto (attore Gottfried Bold) 
della sua iconografia tradizio-
nale. Ma si rivelera un ban-
chiere. Poi ci sara un conta-
dino ex leglonario; infine un 
avrocato e un poeta. Ed e 
forse col poeta — un certo 
tipo di poeta e di scrittore, 
cinico e tronfio — che Brecht 
ce l'aveva di piu, come ha 
detto Straub discutendo fino 
a notte il suo film. SI, per-
che dal romanzo di Bertolt 
Brecht. Gli affari del signor 
Giulio Cesare, e tratto lo sce
nario di Lezioni di storia. 

II cinema politico di Straub 
non e un cinema n6 di slogan 
ne di intervento diretto. un 
cinema in cui, per esempio, 
non si dice mai la parola ri-
voluzione con gran disappunto 
dei r'voluzionari a parole. E* 
un cinema dialettico. con quel 
tanto di ambiguita che la dia-
lettica consente e, insieme, 
con il ricchissimo apparato di 
correlazioni storico ideologi-
che. secondo un'analisi marxi-
sta del reale, che il metodo 
brechtiano della «distanzia-
zione» e dello «straniamen-
to». trasfuso sullo schermo 
con estrema sensibllita e cul-
tura, conduce a diversi gradl. 
se resoresslone ci e consen-
tita, di «ebollizione» didat-
tica. 

II momento deU'arrivo " al 
potere di Giulio Cesare k 

• quello del passagglo dalla so-
cietA schiavlstlca a quella 
mercantile, 11 perlodo In cui, 

nella city (cosLBrecht chiama 
argutamente la citta eterna), 
il « partito democratico » rap-
presenta obiettivamente un 
progresso rlspetto al dominio 
del senate e delle trecento 
famiglie di grandi latifondisti 
e agreri, in cui si affeccia il 
concetto che gli affari posso
no prosperare con la guerra, 
ma farsi ancor piu lauti con 
la pace, purche armata. «La 
mia piccola banca, intanto. e 
diventata una grande ban
ca » e la frase lapidaria che 
conclude il film, preparando 
la strada, quando il monopo-
lio del commercio sara minac-
ciato. alia colonizzazlone di al
tri popoli e, dunque, all'lm-
perialismo. II quale puo es
sere violento, meno violento 
o addirittura pacifico, ma im-
perialismo rimane e sempre 
appoggiato alia dittatura, sia 
pure «democratica», di una 
classe sull'altra. 

Non per niente in Lezioni 
di storia uno dei punti piu 
elevati (e ce ne sono molti) 
di riflessione intellettuale e 
di accensione ideologlca si 
ha quando, incorniciato dal-
l'impetuosita di un torrente 
dopo una lunga parentesi mu-
ta del banchiera - Cesare in 
primo piano, appare il volto 
del legionario sfruttato. Lui 
parla in dialetto e non ha 
l'eloquenza corriva e si puo 
dire spietata del politico in 
toga, ma le sue idee sono 
altrettanto chiare e chiara-
mente espresse. E' un punto 
di vista nuovo che irrompe nel 
film con una vera forza ri-
voluzionaria e che, tra l'altro, 
si chiude su una battuta su
blime. Quando il giovane «in-
tervistatore » gli chiede: a Ma 
questo Cesare. tu che l'hai co 
nosciuto di persona, che fac-
cia aveva?», l'anziano conta-
dino riflette un momento e 
poi. dalle sue rughe. spara 
l'aggettivo che 6piega tutto: 
« vissuto J>. 

E bisognava dawero aver 
vissuto una tale fase di tra
sformazione sociale e politica, 
per dominarla. Quando le 
bandiere di Pompeo prometr 
tono la liberazione degli schia-
vi mentono. perche gli schia-
vl sono sol tanto trasformati 

.in altre masse da sfruttare. 
E quando si umilia Cartagine 

Lettera esplosiva 
a Stefanella 
Giovannini 

Stefanella Giovannini,' Tat-
trice che recentemente e ap-
parsa in TV nel ruolo del-
rispettrice di polizia in Qui 
Squadra Mobile, ha ricevuto 
ieri una lettera esplosiva, 
che, grazie alia tempestivita 
dell'attrice, non le ha procu-
rato danni. 

La lettera, con il timbro 
di Prato e stata consegnata 
ieri all'attrice nella sua abi-
tazione di Torvajanica. «Era 
una busta normale — ha 
detto Stefanella Giovannini 
— ma quando 11M aperta, 
fra due fogli. ho visto due 
lamelle di ,ferro ed una bu-
stina di cellophane, che al 
contatto deH'aria s i ' andava 
gonfiando. Mi sono spaventa-
ta e ho buttato tutto sulla ft-
nestra: ho visto allora una 
grande fiammata e dcll'acido 
che e finite un po' dapper-
tutto ». 

radenchme- anche *. l'erba," fe . 
proprio quell'erba invece che 
si doveva conservare, perche 
il pane che nutre gli affa-
matl nasce anche da essa. Una 
lezidne di storia economica, 
riportandoci queH'epoca lon-
tana davanti agli occhi, in una 
Roma che tutti oggi potrem-
mo percorrere in macchina 
come il giovane che, di spal-
le. ci accompagna nell'esplo-
razlpne, ci guida contempora-
nearhente alia riscoperta di 
verita di classe. Ie quail si 
ripresentano in altre forme, 
ma con significati ultimi spes
so analoghi. 

Per quanto riguarda il cor
tometraggio su Schoenberg 
(cui Straub si appresta a. dedi-
care un lungo film-saggio, 
come gia su Bach), esso e in-
centrato. su due lettere' che, 
nei primi anni Venti, il com-
positore ' invio a Kandinskl 
per motivare un suo dissen-
so politico dal grande pittore. 
L'importanza di queste let
tere e duplice: anzitutto, da 
ebreo, il musicista non si li-
mita a . difendersi, ma parte 
all'attacco; e in secondo luo-
go prevede lucidamente I'ag-
gressione che un certo signot 
Hitler portera alle ' persona
lity ebralcbe come • lui (ma 
anche a quelle ariane come 
il suo interlocutore) scam-
biando l'avanguardia artistica-
o scientifica come degenera-
zione - total e. Tuttavia a 
Schoenberg. tanto piu avan-
zato sul piano musicale (e 
anche la partitura per un 
film irrealizzato lo dimostre. 
con la sua essenza di a peri-
colo incombente, paura. cata-
strofe »). il regista oppone an
cora una volta Brecht, la sua 
coscienza che non basta In-
dividuare • le radicl - del fa-
scismo. se non - si chiarisce 
contemporaneamente la na-
tura imperialistica del capi-
talismo. E il cortometraggio 
si chiude su un aereo norqf 
americano che si prepara k 
bombardare il Nord Vietnani 

Un diverso genere di dia-
lettica. questa piu popolare 
e meno precorritrice. nel film 
cubano Girdn, in cui Manuel 
Herrera, assistito nella sce-
neggiatura da Julio Garcia 
Espinosa (cosl come Straub 
e sempre assistito nei suoi 
lavori dalla moglie Daniele 
Huillet), evooa lo sbarco mer-
cenaiio alia Baia dei Porci, 
servendosi di spezzoni docu
mentari oppure ricostruendo 
gli awenimenti con le testi-
monianze dei soldati e dei po-
polani che respinsero Tattac-
co e, per la prima volta in 
campo aperto. sconfissero 
rimperialismo USA neH'Ame-
rica Latina. Qui, per cosl 
dire, il «distinziamento» fe 
operate nel cuore dell'azione. 
con effetti anche di umorl-
smo (per esempio i riferi-
menti ai film di guerra e alia 
imcossibilita di ripetere i 
gesti di quegli eroi di cellu-
loide nella pratica di una di-
fesa di popolo) e senza mai 
premere il pedale della reto-
rica. L'applauso prolungato. 
con cui una platea affollata 
anche dl cittadini. ha accolte 
lo spettacolo cinematografico. 
indicava che II pensiero di 
tutti. mentre si svolgevano 
quelle Immaglni, era fisso 
alia battaglia che un altro 
popolo latino-americano com-
batte In questo momento, dl 
fronte a un'aggressione che. 
sostanzialmente, non viene da 
un ncmico diverso. 

. Ugo Casiraghi 

le prime 
Cinema 

Una breve 
vacanza 

Clara, un'operaia calabrese 
immigrata a Milano, si am-
mala dl tubercolosi. in forma 
non grave; e dovrfc trascor-
rere qualche mese in un sa-
natorio di montagna. Allon-
tanata da una famiglia che 
ie pesa In tutti 1 sens! sulle 
spalie — 11 marito che, reso 
temporaneamente invalldo da 
un Infortunio, non lavora; la 
suocera svanita; * 11' cognate 
poco dl buono; 1 figll —, la 
donna assapora le gioie dl 
una vacanza che, altrimentl, 
mat avrebbe potuto godere: 
conosce gente, legge Jibrl, si 
riposa. mangla bene, vive in 
un ambiente confortevole, e 
ha modo perfino di avviare 
una tenue storia d'amore. Ma, 
appena sta un po' meglio, 
Clara e richiamata, dal suol 
stessi parenti. alia dura fatl-
ca in fabbrica e a casa. La 
breve evasione 6 flnita. 

II nuovo film di De Sica 
(dl cui si e anche detto dalle 
Giornate del cinema di Vene
zia) parte da uno spunto glu-
sto e signlficativo, dovuto al 
soggettista Sonego, e inizial-
mente ben svlluppate sia dal
la scenegglatura dl Zavattlnl. 
sia dalla regia. La descrizione 
del brusco risveglio della pro-
tagonista, dei suoi rovelll 
domestici, del suo lungo viag
gio verso l'officina, delle sue 
strazlantl ore dl lavoro ha 
toni scabrl ed efficaci, che ri-
cordano i momentl migliorl 
del nostro neoreallsmo; 11 cll-
ma del grandi agglomeratl ur-
banl e Industrial! del Nord vi 
6 rappresentate, in particola
re. con pochi tocchl penetran-
tl. anche per l'uso accorto 
della fotografia a colorl. 

Le cose cambiano, purtrop
po, ouando la vicenda si spo-
sta fra le nevl dl Sondalo. 
Qualcuno potra osservare che 
lo stato delle attrezzature sa-
nltarie del nostro paese ha 
qui una illustrazione quasi 
idllliaca. Ma la riserva dl fon-
do concerne 11 carattere scar-
samente tlplco, anzi dispersl-
vo ed plusivo. ai limiti del-
Taneddotica piu fragile e 
del bozzettismo piu sconta-
to, di quel piccolo mondo 
femminile (ma non solo fern-
minile) che si crea atterno 
al nersonaggio principale. e 
che ad esso dovrebbe fare ri-
scontro diajettlco. In sostan-
za, il caso dl Clara, anziche 
carlcarsl di un valore emble-
matico collettivo, ci si mostra 
sempre piu come accidentale 
e private. Tanto piu in quan
to la degradazione, l'esosita, la 
disumanita dei familiari della 
donna non sembrano esser vi-
ste (non abbastanza, comun
que) quali conseguenze di una 
societa iniqua, ma paiono 
piuttosto il frutto d'un con
corso specialmente disgrazia-
to di clrcostanze esistenziali. 

. FJorinda Bolkw^-e . nell'tn-
sieme ' credlbile, e - manifesta 
spesso una intensa espressi-
vita. Vario il quadro di con-
torno. Sono da citare positi-
vamente, a ogni modo, Renato 
Salvatori, il giovane attore 
francese Daniel Quenaud. che 
sostiene con garbo lo scorcio 
sentimentale del racconto. e 
Adriana Asti. che disegna con 
molta bravura (ma qui si av-
verte anche un tratto felice 
di De Sica) la figura d'una 
malata prossima a morire, in 
bilico tra disperazione e 

sfrontatezza. 

Onora il padre 
" Diretto da Paul Wendkos, 
su una scenegglatura di Le
wis John Carlino, da un li
bra di Gay Talese, Onora il 
padre narra la cruenta- lot
ta, svoltasi nel decennio scor-
so in America, tra la «famiglia» 
mafiosa di Joseph Bonanno 
(piu note come Joe Bananas) 
e quelle rivali. II film, a co-
Iori, sembra avere all'inizio 
pretese di oggettivita docu
mentari a, ma ben presto sci-
vola nell'astrazione mitologica 
(i motivi economici e politi-
ci della guerra fra le gang 
sono ancora piu in sordina 
che nel Padrino) e infine nau-
fraga nel patetico. Al termi-
ne della vicenda, ci si vorreb-
be quasi commuovere sulla 
sorte di Salvatore,' il figlio 
di Joe Bananas, che se ne va 
per quattro anni in galera 

. (dove, forse, si sara sentito. 
piu sicuro). 

• Nella mediocre e noiosa con-
fezione sono coinvolti, col no
stro Raf Vallone, diversi atto-
ri italo-americani, tra cui Jo
seph Bologna, Richard S. Ca-
stellano e Brenda Vaccaro. at-
trice sensibile e interessante, 
in altre occasioni, ma qui del 
tutto sprecata. 

ag. sa. 

RB\$j 

controcanale 
I GIOCHI REGISTRATI — 

Sempre piii restia all'attuali-
ta, la Rai ha trovato modo di 
mancare all'appuntamento in 
diretta del giovedl con Gio
chl senza frontlere, trasmet-
tendo reaistrata l'ultima pun-
tata. La lacuna apparentemen-
te non e grave (del resto, al
tre televisioni occidentali 
fanno anche di peggio, tra-
smettendo Vintera serie a di-
stanza di settimane): ma e 
tuttavia indice di un metodo 
e di UJUI abitudine poco pia-
cevoli, giaccM non v'e in ef
fetti alcuna ragione per que
sto spostamento e — soprat
tutto — non v'e alcuna ragio
ne per non avvisare i tele-
spettatori che lo spettacolo 
cui stanno assistendo si e svol-
to, in realta, due giorni prima 
(l'ultima gara, in effetti, ha 
avuto luogo regolarmente gio. 
vedl scorso). • Questa finzione 
di contemporaneity t una sor-
ta di truffa psicologica che, 
se non e «pericolosa» nell'oc-
casione dei Giochi, pud esse
re strumento di manipolazio-
ne in altre e piii importanti 
occasioni. 

Per restare, comunque, alia 
trasmissione, un bilancio e 
d'obbligo: tanto piii che si' 
parla di una probabile modi-
flea del ritmo dei Giochl fin 
dalla prossima edizione (su 
sollecitazione, se non andia-
mo errati, proprio della Rat-
Tv). II concorso ha avuto, fi
no a questa tornata, un in-

vidiubile successo di pubbli
co a livello internazionale: t 
gia altre volte abbiamo rile-
vato che & proprio la sua •• 
itruttura casalinga, la ra-
pidita della sua esecuzio-
ne, la varieta delle pro
ve e dei partecipanti a de-
termitiare il favore di lur-
ghi strati di spettatori (ancht 
se, tutto sommato, la formu
la e piii adatta ad altri pub-
bltcl che, come quello tede-
sco, sono piu allenati a tra
smissioni analoghe di dimen-
sioni esclusivamente nazio-
nali). 

11 limite della trasmissione 
t tuttavia sempre stata I'esa-
sperata rivalita nazionalistica 
(che i presentatori italiani ac-
centuano nei loro commenti, 
talvolta fino ai limiti del ri-
dicolo) e la sostanziale mac-
chinosita di numerose solu-
zioni sceniche. Bene: sembra 
che proprio in direzione di 
una maggiore «spettacolarita» 
vadano i suggerimenti italia
ni per la prossima edizione 
dei Giochi. La formula, clot, 
anziche" semplificarsi e 
sdrammatizzarsi ulteriormen-
te, accettando la linea essen-
ziale di un puro e semplice 
« divertimento », dovrebbe ten-
dere ad appesantirsi e ingof-
firsi. Speriamo che questi 
suggerimenti non vengano ac-
cettati. 

d. n. 

oggi vedremo 
IL CASO LAFARGE (1°, ore 21) 

Va in onda questa sera la terza puntata dello sceneggiato 
televisivo di Paolo Graldl e Paolo Pozzesi, diretto da Marco 
Leto ed interpretato da Cesare Barbettl, Paola Pitagora, Emi
lia Sciarrino, Franco Graziosi, Giorgio Bonora, Edda Di Be
nedetto, Evi Maltagliati, Vlto Cipolla, Andrea Lala. Vittorio 
Duse, Claudia Caminito, Marisa Bartoll, Claudio Trionfi, Ales-
sandro Sperli, Mario Maranzana, Sergio Reggi, Annamarla 
Gherardi, Glanfranco Barra, Marco Bonettl e Erasmo Lo 
Presto. 

Marie Lafarge e stata formalmente Imputata dell'omici-
dio dl suo marito Charles, e gli inquirenti. dopo un'accurata 
perquisizione del castello, vengono in possesso dl importanti 
prove della colpevolezza della giovane vedova parigina. Co-
mlncla 11 processo, e l'accusa tenta dl risolvere il caso in 
poche battute, presentando una lettera nella quale Marie La
farge minaccla Charles di morte se non la lascera libera. 
L'avvocato difensore, perd, riesce ad ottenere una nuova pe-
rizia sul cadavere della vittima e il secondo responso rivela 
che nel corpo non v'e traccia d'arsenico. 

IN VIAGGIO TRA LE STELLE 
(2°, ore 22,15) 

Quando muore una Stella e il titolo della quarta puntata 
del programma realizzato da Mino Damato. La trasmissione 
di oggi e dedicata alia nebulosa del Granchio. un ammasso 
di materia cosmica comparso in seguito all'esplosione di una 
Stella a dtecimlla millardi di mlglia dalla Terra. Nel corso di 
quest'inchiesta vengono ricostruite le ricerche di numerosi 
scienziati che hanno portato alia scoperta dl una stella di 
neutroni all'interno della nebulosa del Granchio. • 

programmi 
TV nazionale 
11.00 
12.00 
12.30 
15.00 
18.15 

19.45 
20.10 
20.30 

Messa 
Rubrica religiose 
A come agricoltura 
Sport . 
La TV dei ragazzl 
«Pippl calzelunghe: 
come Robinson Cru
soe » • « I mille volt! 
dl Mister Magoow -
«Le citta del jazz». 
Prosslmamente 
Telegiornale sport 
Telegiornale 

21,00 II caso Lafarge i 
Terza puntata 

22,10 La domenica spor-
tiva -

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18.00 Sport 
21.00 Telegiornale 
21,15 Stasera in Europa 

- aVacanze in Svii-
zerav (3. puntata). 

22,15 In viaggio tra I* 
stelle 

23.05 Prossimamente 

Radio 1 
CIORNALE RADIO • Ore: 7. 
8, 12, 13. 14. 17 , 20 • 23; 
6.05 Mattutino musicale; 6.52: 
Almanacco: 7.20: Llscio e bus-
so; 8.30: Vita nei catnpl; 9: 
Musica per archi; 9.30: San
ta Messa; 10.15: Camonl sot-
to rombrellone; 11,15: Folk 
lackey; 12: Via col disco; 
12.22: Hit Parade; 12.44: 
Sempre, sempre. sempre; 
13.20: Lui Alberto™ lei Va
leria: con A. Lionello e V. 
Valeri; 14: Carosello di dischi; 
16: Pomerijgio con Mina; 
17.20: Batto quattro; 18,15: 
Concerto della domenica: diret-
tore C Abbado, pianista M. 
Pollini; 19,15: Caiaonl di 
qualche anno ta; 20,25: A 
tutto gas!; 21.40: Palco di pro-
scenio; 21,55: Concerto 

Radio 2* 
CIORNALE 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 tnatti-
niere; 7,40: Boonaioroo; 
8.14: Tutto ritmo; 8,40: II 
inaMiadischi; 9.20: Sentl d M 
musica? 9,35* Gran warieta; 

1 1 : Giocone estate; 12: Percy 
Faith e la sua orchestra; 12.15: 
Ma vogliamo scheraare? 12.30: 
II discontlnuo: presents A. Tie-
ri; 13: I I jambero; 13.35: 
Alto gradimento; 14: Buongiar-
no come sta?; 15: La corri
da; 15.35: Supersonic? 17,30: 
Musica e sport; 18.40: I Ma-
lalingua; 19.55: Viva la musi
ca: 20,10: Andata a ritorno: 
presenta M . Ranieri, regia di 
D. De Palma; 20.50: Concer
to operistico; 21.40: Bill Evans 
al pianoforte; 21.50: Pagine da 
operette; 22,10: Musica 

Radio 3° 
ORE 10: Concerto; 1 1 : Mu
siche per organo; 11,30: Musi
che dl danza e di scena; 12.10: 
Itinerari opcristici; 13: Fol-
clore: musiche della Romania; 
13,30: Intermezzo; 14.10: 
Concerto del pianista A. Weie-
sembers: 15.30: « I I buaiar-
do > di P. Comeille; 17: Mu
sica fegg«ra; 17,30: Reconnai-
sance des mnsiques modernea 
18,30: Ooartetto italiano: Tre 
secoli dl storia: 19.15: Con
certo; 20.15: Cosa cambia nel 
Mezzosiorno a cura di Giusep
pe Nori; 20.45: Foffi «raIbom; 
2 1 : Giornate del Terzo; 21,30: 
Club d*ascotto; 22,40: Lo voci 
del blues. 

Le attivita del Centro Centocelle 
Fra tre mesi il Centro cul

turale Centocelle sara costret-
to ad abbandonare i locali del-
l'attuale sede in via dei Casta-
ni, 201. 

La cosa era nciraria da tem
po. da quando il vecchio pro-
prietario aveva venduto lo 
scantinato. trasformato in tea
tro dai cittadini del popoloso 
quartiere. II Centro culturale 
e quindi. costretto a trovarsi 
una nuova sede. II problema 
da risolvere — i fittl dei lo
cali nella zona sono altissl-
mi — non ha awilito i com-
pagni, 1 democratlci, i lavora
tori che hanno fatto del Cen
tro Centocelle un luogo d'in-
contro, di dibattlti, di assem-
b!ee: un centro, insomma, di 
vita democratica. 

E" comlnciato, quindi, tutto 
un nuovo lavoro dl organlzza-
zlone. Mentre un manifestino, 
in cui si illustrano i la 1'attl-

vita passata del Centro cul
turale. sia le manifestazioni 
in programma nelle prossime 
settimane, viene diffuso tra 
gli abitanti e stata indetta, 
per venerdi 21, alle ore 17, 
nella sede stessa del Circolo, 
una assemblea per studiare 
tutte le iniziative da prendere 
per creare un nuovo Centro 
culturale piu grande, piu at-
trezzato e sempre piu collega-
to con tutte le forze democra-
tiche e progressiste del quar
tiere e per rivendicare strut-
ture culturali pubbliche. . -

Come dlcevamo prima, 11 
Circolo continua, intanto, la 
sua attivita. Domanl sent, alle 
21, la Cooperativa «Gruppo 
Teatro di Roma », che fa capo 
a Mazzoni, presentera lo spet
tacolo Mio caro padrone ti 
voglio arricchire. Martedl, al
le ore 18, avTa luogo la pre-
sentazlone dl aicunl filmatl 

sul Cile alia quale seguira mi 
incontro-dibattito con la par
tecipazione di giomalisti, scrit-
tori e" alcuni compagni cilenl 
sul sanguinoso colpo di Stato 
nella repubblica sud ameri
cana. 
- Dal 20 comincia, poi, un 
ciclo di proiezkmi di film an-
tifascisti e antimperialisti in-
titolato «Cinema e Resisten-
za», che avra questo calenda-
rio: giovedl 20 settembre: Gra
nada, Granada mia; martedl 
25: Romeo Giulietta e le tent-
bre; giovedl 27: Italiani brava 
gente; venerdi 28: Sciuscia; 
martedl 2 ottobre: Treni stret-
tamente sorcegliati; giovedl 4: 
Pace a chi entra; venerdi 5: 
Seduto alia sua destra; dome
nica 7: La battaglia di Algeri. 
Le proiezioni si terranno alls 
18 e Alle 21. La quota di asstv 
ciazione, per poter assistere • 
tutti gli otto film, ft dl Hre 

I mille. 


