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Domani ossembleo a Roma < ' i * 
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Lotta unitaria 
contro le misure 

anticulturali 
« No» delle organizzazioni dei lavoratori, degli autori, 
degli attori e del pubblico ai provvedimenti repressivi 
del governo — Messaggio ANAC-AACI-SAI a Rumor 

Per discutere sul " tema 
« Contra. le misure repressive 
che minacciano lo spettacolo, 
per una nuova politica cul-
turale» si svolgera domani 
alle ore 19, al Teatro BeHl 
dl Roma, un'assemblea indet-
ta dall'ARCI/UISP e aperta 
a He organizzazioni e a quantl 
sono interessati a dibattere il 
problems; hanno fincra dato 
la loro adesione l'ENARS (AC-
H ) , le associazloni degli au
tori cinematografici, la So
cieta degli attori Italianl 
(SAI), l'Associazione sindaca-
le scrittori di teatro, la Le-
ga nazionale delle cooperati
ve, il Centro studl cinemato
grafici, la Federazione Italia-
na del circoli del cinema, il 
Cineforum e l'Associazione dei 
cinema d'essai (AIACE). II 
comitato direttlvo della Fe
derazione unitaria dello spet
tacolo (FILS. FUU5 e UILS), 
che si riunira domani par af-
frontare lo stesso problema, 
inviera una sua delegazione 
aH'assemblea del Belli per 
oomunicare le declsionl sulla 
azione sindacale da intra-
prendere. 

Nel dare notizia della con-
vocazione dell'assemblea l'AR-
CI, in un suo comunicato, 
afferma che le misure restrit-
tive decise dal governo ri-
schiano «di far precipitare 
fino alle estreme conseguenze 
una crisi che da tempo era in 
atto neH'organizzazione della 
cultura in Italian. 

«Categone sindacali, eser-
centi, privati, entl pubblici — 
si dice ancora nel comunicato 
— sono in agitazione e solle-
citano dal governo l'adozione 
di urgenti provvedimenti» 
che, pero, non possono consl-
stere «in un ripristino puro 
e semplice della situazione 
precedent* - all'adozione del 
decreto; necessitano, invece. 
misure che'si dirigano verso 
una nuova politica culturale 
capace di far uscire il nostro 
paese sla dalla crisi contirtgen-
te, sla, e soprattutto, da quel
le piu profonda, generale». 

Proprio per discutere su 
questa prospettiva e nell'ln-
tento di impedire che «gli 
italianl siano condotti in di
mension! ancora pitt massic-
ce davanti ai teleschermin 
(mentre altri set tori della cul
tura e dello spettacolo, come 
il cinema, il teatro, la musica, 
offrono al cittadino maggiori 
possibility dl scelta autono-
ma) e stata convocata l'as-
semblea di domani. 

Le - associazloni nazionali 
degli autori cinematografici 
(ANAC e AACI), l'Associazio
ne degli scrittori di teatro e 
la Societa degli attori italiani 

I . . . 
(SAI), hanno frattanto concre-
tizzato la loro protesta contro 
le misure restrittlve al danni 
dello spettacolo prese dal go
verno, indlrlzzando al Presi-
dente del Consiglio, Rumor, 
un telegramma nel quale sot-
tolineano come il prowedi-
mento abbia provocato al ci
nema e al teatro danni gra-
vlsslml. - > 

Le cifre statistlche — rl-
cordano 1 firmatari del docu-
mento — dlmostrano che non 
e stato reallzzato alcun rl-
sparmio di energia e che si 
sono rivelate pretestuose le 
misure adottate, senza essere 
dlscusse e approvate dal Par-
lamento, con un metodo da 
molte parti considerato «au-
toritario e antlcostituziona-
le». - • 

«Nel caso dello spettacolo 
— si afferma nel telegram-
ma — prlvando milioni dl la
voratori della fruizione di be-
ni culturall di larga diffuslc-
ne popolare», le misure go-
vernative «limitano pericolo-
samente 1 dirittl inalienablli 
del cittadino alia plena in-
formazione e comunicazione. 
Gil autori e gli attori del ci
nema e del teatro giudicano 
che I provvedimenti restrittivl 
(come gia denunciato dalle 
Confederazionl del lavoro • e 
dai sindacati dello spettaco
lo) hanno come unico risulta-
to quello di ridurre drastica-
mente i livelli di occupazione 
e di intaccare le gia deboll 
strutture produttive del set-
tore ». - - , 

«Cultura, lnformazlone, di-
battito di idee, sempre pre
sent! nelle forme piu consa-
pevoli del cinema e del teatro 
— continua il telegramma — 
non possono essere considera
te come consumi voluttuari; 
retichetta di voluttuario in-
oollftta alle opere cinemato-
gxafiche e teatrali, favorisce 
soltanto uno sviluppo che 
propone a! cittadini modelli 
oulturali restrittivi, inviti al 
consumismo piu corruttore e 
un'informazione parzlale e 
controllata ». 

U telegramma cosl conclu
de: «Alle scelte del governo, 
moralistiche e percio sostan-
zialmente immorali, paterna-
listiche e demagogiche e per
cio sostanzialmente non serie, 
oioe non austere, le organiz
zazioni dei lavoratori, degli 
autori.,degli attori e tutte le 
associazioni cultural! daranno 
unitariamente, con una gran-
de mobilitazione di massa, rl-
sposte ferme, consapevoli, 
democratichs. nella rigorosa 
difesa delle liberta costituzio-
nall». 

le prime 
Musica 

Leonid Kogan 
a Santa Cecilia 
II concerto dell'altra sera 

nella sala di via dei Greci ci 
ha offerto una bella festa del
la musica e, insieme, una se-
rata senza grand! sorprese (le 
quail, del resto, come le no-
vita, non sono mai troppo 
gradite al pubblico tradiziona-

' le dell'Accademia di Santa 
Cecilia): il protagonista era 
un astro del concertismo, il 
vlolinista sovietico Leonid Ko
gan; il programma, tutto Bee
thoven. con le Sonate op. 
12 n. 3, op. 96 e op. 47 (* a 
Kreutzern); al pianoforte un 
artista di vaglia, gia noto a 
livello internazionale, il ven-
tiquattrenne moscovita Boris 
Petruscianski. In totale, man-
co a dirlo, un successo trion-
fale. 

Quello dell'altra sera era il 
primo concerto ali'Accademia 

• dopo l'entrata in vigore delle 
misure limitative decise dal 

• governo: com'e andata? Ecco: 
. Kogan e Petruscianski hanno 

cominciato a suonare alle 21 
in punto, ma un buon terzo 
del pubblico, arrivato in ri-
tardo, e rimasto nel foyer, di-
fiturbando con un bel voclo la 
esecuzione della prima sonata 
in programma; poi si e finiti 

- m orario, proprio sul filo del
le 23. il che ha consentito al 

i violinista di ccocedere soltan
to un bis, mentre gli spet-
t&lori. entusiasti, ne recla-
mavano parecchi altrL 

vice 

, Cinema 

I I mondo 
dei robot 

Michael Crichton, scrittore 
di fantascienza, cut si deve 

* quell'Ahdromeda che Robert 
' Wise ha portato sullo schermo. 

esordisce come regista con 
. questo Mondo dei robot. Qui 

si tratta d'una specie di Di
sneyland per adulti, un moder-
nissimo parco di divertimenti 
diviso in tre settori, rispec-
chianti tre aspetti tipici della 
mitologia cinematografica (e 
poi televisiva) statumtense: il 
vecchio West* il Medloevo, la 
Rcmanita. A scelta e a pa-
gamento, i turisti possono « vi-
vere», e non soltanto « vede-
re». le awenture tante volte 
sognate; possono anche, e so
prattutto, sfogare i propri 
istinti aggressivi. grazie alle 
prestazioni di magnifici auto-

. mi, che hanno tutta l'apparen-
za del vera 

v- Un brutto giomo, per6, I 
eervelli elettronici impazzisco-

\ no, l robot in forma umana si 
rlbeilano e fanno strage. Al 

si sottrae a fatica 

uno degli ospiti di «West-
world » (dove si svolge gran 
parte della vicenda). Costui 
riuscira infine ad averla vin-
ta sul suo persecutore, un clas-
sico Pistolero, meccanico, ma 
cattivo e cocciuto piu di un 
essere vivente. 

Tecnicamente ben fatto (fo-
tografia a color! e panorami-
ca di Gene Polito, effetti spe-
ciali di Charles Schulties) il 
film ha una morale generica ed 
equivoca. Non e troppo chia-
ro nemmeno se l'oggetto prin-
cipale deli'ammonimento sia 
l'umanizzazione delle macchi-
ne o la disumanizzazlone del-
l'uomo. Certo e che, posto di 
fronte aU'imbambolato Ri
chard Benjamin, il Pistolero 
autonoma incarnato da Yul 
Brynner rischia dl ispirare non 
sgomento, ma piuttosto sim-
patia; onde dispiace quasi di 
assistere alia sua distruzione. 

ag. sa. 

Trader Horn 
il cacciatore 

bianco 
'«A Flaherty dev'essere ri-

conosciuto comunque il men-
to — annota Paul Rotha nella 
sua storia del cinema scritta 
in collaborazione con Richard 
Griffith — di aver ispirato in 
seno al cinema americano le 
tenderize da cui sono nati 
film quali Gross, Sangue spa-
gnolo, Chang, Stark Love, 
Ombre bianche e Trader 
Horn, Oggj, ppssiamo forse 
astenerci dal riconoscere tali 
emeriti* a un grande regi
sta che. tra 1'altro, come e 
noto, abbandond su due pie-
di W. S. Van Dyke alle prese 
con la manipolazione esotica 
di Ombre bianche. E fu pro
prio Van Dyke, hrtomo agli 
anni Trenta, a girare la pri
ma edizione di Trader Horn 
dove l'artificio della ricostru-
zione negli studios sostituiva 
in gran parte il cdocumen-
tarismo» del maestro Flaher
ty- ' . 

A distanza di quarant'anm, 
vediamo epigoni di Van Dy
ke girare nuove edizioni a 
colcri di Trader Horn, e na-
turalmente ci assicurano che 
gli «esterni» sono stati gi-
rati in Tanzania. Kenia, U-
ganda e Congo. Tuttavia, cer-
te velleita divistiche perman-
gono, e Reza S. Badiyi, 1'auto-
re della nuova edizione in ar-
gomento, non dimentica di 
costellare la sua storia afri-
cana dei luoghi comuni piu 
comicamente detericri del 
catalogo: i capelli di Anne 
Heywood impigliati nei rami, 
Anne vicino alia cascata, An
ne e Rod Taylor che appm-
gano la loro sete d'amore ap-
pollaiati su un albero... 

r. a. 

II film di Montaldo sui nostri schermi 

Un ambiguo e 
tetrorito 

gastronomico 
Finalmente davanfi al pubblico italiano «La 
grande abbuffata » di Ferreri dopo le difficol-
ta incontrate con la censura e la magistrate 

In tempi dl restrizioni im-
poste al censumo clnemato-
grafico, ma anche a quello 
alimentare, l'uscita della 
Grande J abbuffata di Marco 
Ferreri pud assumere i slgni-
ficati piu diversi, perfino 
quello di un monito inascol-
tato contro i pericoli cui an-
dava incontro, con bella inco-
scienza. la coslddetta societa 
del benessere. 
' La grande abbuffata ebbe la 

sua « prima » mondiale a Can
nes, nel. maggio.scorso, e se 
ne parlb in quella occasione. 
Si e poi via via riferito delle 
difficolta incontrate dal film 
in Italia, prima con la censu
ra, quindi con la magistratu-
ra, e del loro recente supera-
mento, che si spera deflniti-
vo. Rivedendo La grande ab
buffata 1'altro ieri, tra il pub
blico romano, non abbiamo 
invero notato reazioni che au-
torizzassero in nessun modo 
l'evocazione del fantasma di 
un « cittadino medio » virtuo
so e fremente di sdegno. E 
dunque ci auguriamo che del
la nuova opera di questo ori
ginate, acclamato e discusso 
regista si possa ragionare con 
calma e serenita. 

E' ormai noto l'argomento: 
quattro amici, sulla mezza 
eta, si riuniscono in una vil
la, appartata nel cuore di Pa-
rigi, circondata da un vasto 
seppur incolto giardino, per 
un a fine di settlmanan ga
stronomico in nrimo luogo, 
secondariamente sessuale. So
no Marcello (Mastroianni), 
pilota dell'aviazione civile; 
Ugo (Tognazzi),proprietariodi 
ristoranti, e raffinato cuoco 
per suo conto; Michel (Pic-
coli), un pezzo grosso della 
televisione; Philippe (Noi-
ret), giudice severo ancorche 
succubo della governante. Co-
lazioni, pranzi. oene si sue-
cedono con frequenza osses-
siva, come un rito implaca-
bile, come un lavoro forzato, 
cui pure dovra seguire l'ese-
cuzione capitate. A uno a uno, 
infatti. i quattro morrarmo. 
sebbene non tutti per una 
conseguenza diretta del trop
po cibo. , . < 

Marcello-che all'mgordigia 
e airerotomania uoisce la 
passione per le macchine, ri-
marra congelato a bordo di 
una vecchia Bugatti. sulla 
quale immaginava di fuggire 
da queirassemblea suicida, 
nella notte di tempesta e di 
neve; Michel verra straziato 
da una tragicomica ventosita; 
a Ugo c a Philippe sara di 
ausilio, nel d&fungere, il con-
tributo di una donna, la flo-
rida e compiacente Andrea 
(le al tre convltate femminili, 
prostitute professioniste. se 
ne sono gia partite con ge-
sti e dichiarazioni di disgu-
sto), capitata 11 per caso e 
restata come per compiere un 
misterioso ufficio. Cosicche 
e difficile sottrarsi alia ten-
tazione d'identificare in lei la 
Morte stessa. 

Peraltro, l'mtento autodi-
struttlvo dei quattro amici e 
affermato esplicitamente a 
piu riprese. con sottolineatu-
re quasi didascaliche, come se 
l'autore temesse di non es-
sersi spiegato abbastanza at-
traverso i personaggi e la lo
ro vicenda. II richiamo che 
pur e stato fatto al Fascmo 
discreto delta borghesia dl 
Bunuel puo aver valore solo 
per contrasto. Nel grande mae
stro spagnok) e'e l'arte della 
sfumatura, dell'allusione, del 
cenno breve e intenso. In que
sto film di Ferreri e'e sovrab-
bondanza, iterazione e, piu 
che ambiguita dialettica, una 
sort* di tetreggine metafisi-
ca. L'ansia di assoluto. che si 
percepiva in altre e piii com-

{>iute fatiche dell'autore (Dil-
inger I morto, L'uomo dai 

cinque palloni, versione inte-
grale, L'udiema), qui sfocia, 
anche per difetto di stUe, nel
la pure desolazione. E qual-
cuno potrebbe magari vedere 
nella Grand* abbuffata una 

specie di sacra, rappresenta-
zione medioevale, con i pec-
cat^ che ci si offrono quali 
figure in carne e ossa: la Go-
la e la Lussuria, certo, ma 
anche l'lra, l'lnvidia, e l'Ac-
cidia, e la Superbia, e la Pro-
digalita, sorella gemella del-
l'Avarizia_. - . 

Ipotesi forse eccessiva. Ma 
non meno arduo e attribuire 
ai protagonisti del racconto 
una efficace rappresentativita, 
ste pure a livello sovrastrut-
turale, nei confront! della so-
cfeta e della classe borghese, 
la cui vocazione assai piu omi-
oida che suicida non ha molto 
bisogno di esser dimostrata. 

Onde il discorso, dai dilem-
mi della storia collettlva, ri-
cade sui problem! dell'esisten-
za individuate, travagliata dai 
pempre insenni Eros e Tha-
natos. Su questo ultimo wr-
sante, Ferreri compie eserci-
zi di bravura, ma coglie an
che ed esprime qualche au-
tentico momento di ispira-
zione, ben sostenuto dalla ot-
tima prova degli Interpreti, 
gia citati (ad essi e da aggiun-
gere la singolare Andrea Fer-
reol) e dall'apporto dei diver-
si collaborator!, fra i quali 
saranno da citare almeno Phi
lippe Sarde, che ha creato 
l'incisivo quanto discreto te
ma muslcale, e il capo-cuoco 
Giuseppe Maffloli. 

ag. sa. 

Disposto il 

dissequestro 

con una sentenza 
1, 

esemplare 
x*'- . ' MILANO, 8 
* Con un'esemplare Gentenza, 
il giudice istruttore Ciro De 
Vincenzo ha disposto il dis
sequestro del film dl Marco 
Ferreri La grande abbuffata, 
accogliendo le richieste che 
una settimana fa gli aveva 
trasmesso il P.M. Caizzi. II 
sequestro — o, almeno, di al-
cune scene — era stato ordi
nate dal sostituto procuratore 
di Catania il 16 novembre 
scorso; ma il verdetto 6pet-
tava alia magistratura di Mi-
lano, nella cui provincia il 
film era stato presentato in 
* prima nazionale ». > 

L'accusa era di oscenita. ma 
nella sua sentenza il giudice 
afferma che «Io spettatore 
accorto ed adulto, al quale 
il film e destinato, vanamente 
cercherebbe di comprendere 
la scaturigine di una simile 
incolpazione» e che nessuno, 
dalla visione della Grande 
abbuffata apotra trarre ca-
riche erotizzanti di sorta*. 

Affrontando la questione se 
il film sia o no un'opera d'ar-
te, la sentenza afferma che 
csolo in base ad una grosso-
lana presunzione, del tutto in-
giustiflcata, un tal giudizio 
pud essere affidato monopo-
listicamente a un individuo, 
sia pur esso un giudice.. il 
cui intrinseco bagaglio cultu
rale finirebbe fatalmente col 
fare capo ad una determinate 
estetica informata a convin-
cimenti personalissimi». 

H giudice De Vincenzo so-
sUene anche che «1'osceno in 
se stesso non ha senso e non 
esiste come entita apprezza-
bite]» ma che «deve avers! 
riguardo al contenuto e alia 
finalita • dell'cpera nel suo 
complessoD e afferma il va
lore del film, poiche esso fa 
riferirnento alia ' situazione 
«cagk>nata da un eccesso di 
consumo verso il quale 11 
mondo e stato ciecamente 
spinto per anni, in manlera 
lirenata, quatl oncMiva*. 

GIORDANO BRUNO- UN 
ROGO CHE ARDE ANCORA 

Nobile e vigorosa ra 
nolano, che afferm6 

ppresentazione della vicenda del filosofo 
a prezzo della vita la liberta di pensiero 

Appena sel anni or sono, la 
fuggevole apparlzione della f 1-
gura dl Qlordano Bruno in 
uno sceneggiato televlsivo sul
la vita dl Caravaggio scate-
nava 1 censorl della RAI. Og-
gl e posslbile vedere narrata 
sugli schermi italiani la vicen
da del pensatore nolano, man
date a ' morte dalla ' Chlesa 
cattollca; ma la distribuzlone 
cinematografica statale si e 
sottratta all'ingrato ufficio dl 
contribute alia realizzazione 
del film d! Gluliano Montaldo, 
a di asslcurarne la circola-
zlone. Tanto scotta ancora il 
rogo di Campo de' Fiorl, do
ve. nel febbralo dell'anno 1600, 
Giordano Bruno fu arso vivo, 
la lingua chlusa nella mor-
dacchia per impedirgll dl par-
lare. -

Giordano Bruno abbraccia, 
in due ore scarse dl prolezlo-
ne, la fase culminante della 
storia del protagonista. A Ve-
nezia, nel 1592, egll e ospite 
dell'arlstocratlco Mocenlgo, 
che vorrebbe farsl insegnare 
da lul i segretl della magla, 
e cte, deluso nella sua stolida 
richlesta, lo denuncia all'In-
qulsizione. Nell'opera dell'ex 
domenicano, spaziante dalla 
filosofia alia scienza alia rell-
gione alia letteratura al tea
tro (la beffarda commedia II 
Candelaio), non mancano 
spuntl ad accuse dl eresia. 
Tuttavia, portato dinanzi alia 
Inquisizione veneziana, Bru
no se la caverebbe con un'a-
blura formate, se la Curia dl 
Roma non lo reclamasse e non 
ne ottenesse, mediante pres-
sioni politiche, l'estradlzione. 

A Roma, l'atmosfera e cer
to piu pesante che nella Re-
pubblica lagunare. La Chlesa, 
scossa dalla recente Riforma 
e travagliata dagli sclsml, de
ve riaffermare. in tutti i mo
di, i principl della gerarchia 
e del centralismo autoritario, 
consolidare la sua poslzione 
nel quadro di un mondo che 
cambia. Bruno ha vlsltato le 
universita e le cortl d'Europa: 
Parigl, Londra, Praga; ha fa-
ma dl esser stato consigliere 
di quel sovran!: Enrico i n , 
la grande Elisabetta, Rodolfo 
II d'Asburgo. E* quindi so-
spetto da troppi punti di vista. 
II processo contro di lul dura 
comunque a lungo: tra i giu-
dici, nella Curia, vi sono di-
visionl, contrast!, perplesslta, 
che soprattutto trovano rifles-
so nei tentativl del carumale 
Bellarmino per strappare a 
Bruno una nuova abiura. Ma 
costui ha compreso che ormai 
non si tratta piii di questo o 
quell'articolo di fede, bensl di 
una questione di fondo: il di-
ritto di pensare, di discutere, 
di esprimersL E preferisce 
morire « martire e volentieri». 

Nel gesto finale di Bruno, 
cosl come e prospettato da 
Montaldo, v'e tuttavia una 
componente • di dlsperazlone. 
un rlfluto del potere in quan
to tale (nei suoi incubi bale-
nano le immaginl dei monar-
chl ai cul disegni egli ha pre-
stato servizio) sempre lordo 
di sangue 'e macchiato d'ini-
quita; e questo atteggiamento 
gli conferirebbe la tempra di 
un moralista, piu che quella 
di un riformatore, sia pur for-
temente nutrito di Utopia; col 
rischio di svillre la funzlone 
storica progressiva del suo 
pensiero (basti ricordarne le 
intuizionl sulla pluralia dei 
mondi) nei llmiti di uh'astrat-
ta testimonianza di liberta. 
Ben reso e, peraltro, l'isola-
mento • dell'intellettuate, che 
Incontra scarsa - o equivoca 
udienza fra gli esponenti delle 
class! dominant!, e cerca nuo-
vi contattl, piu fruttuosl rap-
porti con quantl sono portato-
ri del futuro: gli studentl del
la Sorbona, gli arsenalotti di 
Venezia™ 

L'esposizione delle teorie di 
Bruno e, per forza di cose, 
sommaria, ma pur incisiva, in 
diversi moment!, ed espressa 
plasticamente oltre che ver-
balmente, come nella bella 
scena con la cortigiana, cui 
il protagonista spiega la sua 
concezione animistica: scena 
che non vorremmo'fosse ln-
tesa per una pura digressio-
ne erotica (anzi, si deve sot-
tolineare che la personalita 
del filosofo, uomo non alieno 
dai piaceri della carne, avreb-
be potuto suggerire ben al-
tro; cosl come e da rilevare 
la discrezione con la quale 
viene toccato il tema della 
tortura). Certo, la pregnanza 
delle citazioni piu o meno let-
terali dal testi bruniani fa 
sentire in maggior mlsura una 
certa vaghezza e approssima-
zlone del dialoghi «di fanta
sia*. E nell'economia genera
te del racconto, la parte che 
e data alia problematica in
terna alia Chlesa e forse ec
cessiva, e l'amletismo attri-
buito al papa Clemente VIII 
attenua l'acutezza della criti-
ca generate aH'istituzione. 

La rappresentazione del 
dramma ha tuttavia, nell'm-
sieme, nobilta, eloquenza • 

I primi finolisti 

di Canzonissinra 
I Vlanella, Orietta Bertl, 1 

Camateonti, sono i primi tre 
flnallsti di Canzonlssima. Si 
sono, infatti, classiflcati ai pri
mi tre postl della claaslfica 
della scorsa puntata. 

La claaslfica e la seguente: 
1) I Vlanella; 2) Orietta Berti; 
3) I Camateonti; 4) Romlna 
Power; 5) Tony Santagata; 
6) Fausto LMU. 

vigore, confermando da un la-
to la maturazlone del regista, 
la sua crescent* padronanza 
del mezzo, dall'altro una in-
dubbia coerenza tematlca; 
nella sua condanna dell'lntol-
leranza, Giordano Bruno ben 
Bl rlohiama Infatti a Sacco e 
Vanzetti. Montaldo e riuscito 
anche ad evitare In notevole 
proporzione, se non del tutto, 
i rischl del film «ln costu
me ». Gli amblenti reall, 1 ca-
polavorl dell'archltettura del 
Rlnascimento che hanno fatto 
da cornice alle riprese assu-
mono, grazie anche all'appor-
to di Vittorlo Storaro, diret-
tore della fotografia a colon, 
e dello scenografo Sergio Ca-
nevarl, una funzlone non de-
coratlva, ma espresslva, e in 
qualche modo dialettica, per il 
contrasto fra tanta lumlnosa 
bellezza. e la tenebra reazlo-
naria che ivi si addentra. 

Resta da dire dell'ottlmo rl-
sultato che offre l'lnterpreta-
zione d! Gian Maria Volonte, 
in questa nuova, difficile pro
va, disegnando 11 ritratto di un 
vero eroe moderno, prlvo di 
aureola, anzi temperate d'iro-
nia, sempre teso e viglle: un 
personaggio affasclnante. Del 
moltl altri ricordiamo Hans 
Christian Btech, Mark Burns, 
Renato Scarpa, Massimo Fo-
schi, Mathleu Carriere, Giu
seppe Maffioll, Mario Bardel-
la, Jose Quaglio, Charlotte 
Rampling. 

ieo Savioli Agg< 
NELLA FOTO: Gian Maria 

Volontd nella parte di Gior
dano Bruno. 

«Settembre cileno» 

chiude stflsera il 

Festival dei Popoli 
FIRENZE, 8. 

II XVI Festival del popoli 
si concludera domani sera, 
domenica, a Firenze con la 
«prlma;> italiana del docu-
mentarlo Settembre , cileno, 
reallzzato, sublto dopo il got-
pe del mllitari, da una equips 
guidata da Valerie Maillaux, 
Bruno Muel e Theo Robi-
ohet. II documentarlo, iscrlt-
to ma giunto fuori tempo in 
quanto era stato presentato 
al Festival di Lipsia, e stato 
ugualmento inserito dalla 
Commissione preparatorla nel 
programma del Festival e ver
ra presentato al pubblico alle 
ore 20,15, al Palazzo del Con
gress! di Firenze. Il docu
mentary, glrato in Cite po-
ch! glorni dopo 11 colpo dl 
Stato del generali fascist}, 
presenta alcune testimonianze 
particolarmente interessantl: 
drammatiche sequenze gira-
te ail'intemo dello stadlo di 
Santiago, usato come campo 
di concentramento dalla Giun-
ta milltare; l'lncontro con due 
donne che hanno avuto 1 loro 
congiunti arrestatl - e vivono 
nella paura della rappresa-
glla; la commossa partecipa-
zione popolare ai funeral! del 
poeta Pablo Neruda. 

... urr occasione 
da non perdere!!! 

Ricetrasmettitore mod. Kris-23 
Gamma di frequenza 27 MHz • 23 canali tutti quarzati 
Potenza Input: 5 W • Alfmentazlone: 13,5 Vcc. 220 Vca. 
Oimenstoni: 300 x 130 x 230 

RICHIEDETELO 
PRESSO TUTTI I PUNTI Dl VENDITA GBC 

IRI 
ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1° gennaio 1974 saranno rimborsabili: 

L. 4.898.000.000 nominal! di 

OBBUGAZIONI IRI 5^0 % 1969-1983 

sorteggiate nella undicesima estrazione. 

I numeri dei titoli da rimborsare, ivi compresi quell! 
sorteggiati nelle precedent estrazioni e ancora non 
presentati per il rimborso, sono elencati in un 
apposito bollettino che puo essere consultato dagli 
interessati presso le filial! della Banca d'ltalia e 
dei principali istituti di credito e che sara inviato 
gratuitamente agli obbligazionisti che ne faranno 
richiesta all'IRI - Ufficio Obbligazioni • Via Ver-
silia, 2 - 00187 Roma; nella richiesta dovra essere 
fatto esplicito riferirnento alle obbligazioni di cui 
si tratta (IRI 5.50% 1963-1983) pofchS per ogni 
prestito obbligazionario dell'IRI soggetto ad estra
zione esiste un apposito distinto bollettino. 

ENTE C0MUNALE Dl ASSISTENZA 
SORESINA (Cremona) 

AYYKO DI UCTTAHOire PHTATA 
IL PRESIDENTE 

ai sinti dcll'art. 7 dalla legge 2 fabbraio 1973, n. 14, awerte cha 
questo E.C.A. procedera mediant, liritazionc privata all'appalto dei 
lavori di costruxiona di quattro faobricati par compltssivi venti-
quattro allogg]. v 

L'importo a bas« di appalto ammonta a L. 250.000.000 • la 
licitaziona privata aara tanula con mttodo di cui all'art. 1 , letta-
ra • A > della citata lesg* 2 fabbraio 1974 n. 14. 

CM Intanda partedpara alia gara dovrk prasantara domandc 
all'Ufticio protocollo di quasto Enta antra a non oltra lo ore 12 
del giomo 20 dicambra 1973. 

- La richiesta di invito non vincola ejuaata Ammlnlftraxlona. 
Soresina, II 26 novtmbro 1973 

' IL PRESIDENT* 
(•onaldl Prancaaco) 

S Mariano D'Antonio 
SVILUPPO E CRISI 

DEL CAPITALISMO ITALIANO 
(1951-1972) 

\ 

OS^i^imTiJ^^^^ 

Vn'analiii delle vicende economkhe italiane 
dell'ullimo ventennio, che tiene conto 

del complesso intreccio 
1 fra « economic » * « politica * > 

all'interno del paese e nei rapporti irtternazionali 
« Movlmento operalo • , pp. 288, L 2 800 

DE DONATO S 

MILANO 
Gallerla Unione 3 
Gall. V. Emanuele II 
Via Manzonl 38 
C. Buenos Aires 4273 
(di (ronteTe«1ro Puccini) 

Via Paolo Sarpi 35 
Via Ponte Seveso 40 
C. Buenqj Aires 75 
V ie Monza 24'26 
P.zza Gramsci 10 
Via Farini 80 
Via Pllnio 32 

TORINO 
Via Giolitti 3'c 

ROMA 
P.zza S.5ilvestro27 28 
P.tza Viminale 12'13 

GENOVA 
Salita Fondaco 11/R 
Via SS. Giacomo e 
Fjlippo 15'R 

VENEZIA 
Mercerie San Zulian 

TRIESTE 
C.so Italia 22 ' 

TRENTO 
Via Manci 141 

VERONA 
C.so S. Anastasia 7 

PADOVA 
Gall. S- Bernardino 5 

MESTRE UDINE 
V i e Garibaldi 1'B 

BERGAMO BRESCIA 
Via XX Settembre 21 C.so Mameli 55'd 

VI INVITANO ALLA GRANDE 
ESPOSIZIONE DEI LIBRI 
PROMOSSA ANNUALMENTE 
DALL'EDITORIA ITALIANA 
IK VENDITA CON LO SCONTO 
REMAINDERS DEL 5 0 % 

PAVIA 
C s o Cavour 51 

COMO 
Via Volia 61 

LECCO 
Via C. Cattaneo 31 

CREMONA 
C.so Garibaldi 22 

VARESE 
Via San Martino 2 

LUTNO 
Via XV Agosto 42 

[BOLOGNA 
Galleria Accursio 
(sottopass. Rizzoli 18) 

IFTRENZE^ 
I Borgo S. Lorenzo 25 R 

Via Masaccio 262 

I PISA 
i C.so Italia 168 

LIVORNO 
Via Grande 149 

'NAPOLI 
; Via de; Mille 78-82 

CAGLIARI 
Via Tempio 25 

BARI 
I V^a Piccinni 125 

^TARANTO 
Via Giovinazzi 52 

BRINDISI 
C so Garibaldi 80 

_PALERMO 
Via Turati 15 

i Fianco Teatro Polilearna 

CATANIA 
| C.so Sicilia 89 91 
MESSINA 

i V.le S. Martino 86 

HATALE UBRI 
REGALATE E REGALATEVI LIBRI 
NELLE PIU' AGGIORNATE LIBRERIE 
ITALIANE E NEI SUPERMERCATI: 
SMA, GS, GF, STELLA, SETTORI Dl 
VENDITA REMAINDERS CENTER 

rt*'"*-*"!* ***!»I*"-I"M"! 

/ " IL PRIMO IMPIANTO IN EUROPA: ^ \ 
' • DAVANTI AL VIDEO E A RITMO Dl MUSICA * 

CORSI IN STENO-DATTILO 
CON TELEVISORI 

INMVIDUAU 
OIMEZZATI I TEMPI Dl APPRENDIMENTO 

3 LEZIONI PRATICHE GRATUITE 
p*r cono»c«r» roriq4o»!H* del 
mttodo • Is rapMH* - ' 
ifpprtwdaiwnlo si ppssono 
pranotara Idtfonando a: 

WALL STREET INSTITUTE 
SEGRETERIE IMMATRICOLAZIONE , 

MILANO/V.EMANUELE 
Corso V. Emanuela 30 

• (M.M. San Babila) 
• ' - • TeL (02) 701.435 • 701.678 
MILANO / FARA MILANO / CADORNA 
VTa Fara 28 • Piazza!© Cadoma 15 
(M.ML Staz. Centrale) •• . (M.M. Star Nord) 
Tel (02) 666509 • 639.422 : Tel. (02) 804.626 • 806.052 
Aleasandria • Bar! • Bergamo • Bologna • Brescia • Firenze 
Mestra • Milano • Modena • Napoli • Novara - Padova - Rimini 
Roma • Torino • Verona 

Cortl di: 
STAFF: • S«gr«taria di dirazion* a> Steno-dattilo 
• Stgretarla d'Aztenda • Hottest • di Volo • 
Interpret* • d*A2i«nda 
UNGUE: • Ingteta • Tadttco • Frances* 
COMPUTERS: • Programmatora • Analista di 

ajaltml • Sytttm Enginaar 

ilal^l^ll^^&MJ^ 


