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Sottoscritto un documento 

I cineasti contro 
le mire repressive 
del segretario de 
Appello all'azione unitaria per far fal
lire il dissennato attacco di Fanf ani al
la libertà dei mezzi di comunicazione 

Un folto e rappresentativo 
smippo di cineasti Italiani 
ha sottoscritto I! documento 
che qui pubblichiamo

li Il sezretario politico del 
partito di mawlorni?a rela
tiva. Amlntore Fintoti', sot
tovalutando volutamente 'a 
Brave crisi economica che at
traversa 11 paese, ha traccia
to un plano d! Rencralb-Mta 
repressione che. ne! suo! In
tendimenti, Il noverilo do
vrebbe far suo Allo scopo c>\ 
formare intorno alle lor/e 
politiche ed economiche che 
lo sostengono un blocco d'or 
dine capace di sotterrare tut
te le gravi responvab'l'tà del 
redime di cui es!1 e imo dei 
massimi esponenti. Fantini! 
ha promosso una strumenta
le rloreani7/as:lone delle for
re dell'ordine ed ha. simul
taneamente, sferrato un dis
sennato attacco contro tutti 
1 mezzi di comunicatone, 
nell'Illusione di creare un su-
perootere che non può essere 
definito altro che antistori
co e nearatore del valori del
la libertà 

« SI tratta. In altri termi
ni, di ft\r ricadere le colpe 
di un trentennale malgover
no non sul responsabili che 
tutti ormai conoscono, ma 
sulle vittime, e comunque su 
tutte le for7o che si sono 
sempre battute accasamen
to e — spesso con successo — 
per far proiredlre la società 
civile In Italia. Cosi, mentre 
si arresta chi si batte per 
T'abolÌ7lone delle leseci fasci
ste sull'aborto e i distribu
tori di Rlornnll ritenuti 
" osceni ". il segretario della 
DC accusa la stampa. 11 cine
ma, e persino la "sua" tele
visione, di incorazstlarc la 
criminalità, la dissoluzione 
della famiglia. 11 decadimen
to della scuola. La sua Im
prontitudine, la sua irneono-
seenza arrivano dunque a vo
ler rare dimenticare che la 
Rai-TV è stata sempre 11 più 
deleterio e servile strumento 
del suo potere personale. 

« Per quanto riguarda 11 ci
nema, Kit autori Italiani re
spingono 11 proposito di con-
d'zlonare li finanziamento 
della produzione ad una rap
presentazione edificante del
la società Italiana, che equi 

varrebbe ad ipotlz?are un im
possibile ritorno del nostro 
cinema al telcfon1 bianchi 
del ventennio nero 

« Il senatore Fantini, re
clamando demamelcamente 
l'aborrono della censura e 
pretendendo. ne'lo stesso 
t°mpo. di imbavagliare l'atti
vità cinematografica median
te lo stranso'amcnto del cre
dito non rombate la violen
za ma. oltre ad usarla, la 
moltipllca 

« In realtà s! t"nta ancora 
una volta di distrussero la 
Dlu originale espressione del
l'i cultura Italiana del do,)0-
guerra* 11 e'nema democra 
tiro ed antifascista 

« Spetta al partiti o>mo 
cr.itki, ai slndicatl del lavo
ratoli, alle associazioni di 
massa, alle organizzazioni 
della cultura far fallire que
sta rof.?<\ e b-titnle manovra 
oscurantista, che ha pia rac
colto Il qualificante plauso 
delle forze della conservazio
ne, della reazione e della re
pressane » 

Pino ad orci sono perve
nute al documento le seguen
ti adesioni' Mario Monlce'U, 
Damiano Damiani Luifti Ma
gni. Elio Petrl. Marco Pei re-
ri. Bernardo Bertolucci. Uno 
Pirro. Federico Pollini, Vale
rlo Zurllnl, Luchino Visconti. 
Fttore Scola. Luisi Filippo 
D'Amico. Cesare Zavattlnl, 
Nanni Loy. Age, Furio Scar
pelli. Franco Sollnas. Fran
cesco Barili!, Giuseppe De 
Snntls. Russerò Maccnrl. Car
lo Lizzani. Amedeo Patrani, 
Liliana Cavanl. Francesco 
Massaro. Sergio Amldel, Fran
cesco Rosi, Paolo Tavlnnl, 
Vittorio Tavlnnl, Nicola Ba
dalucco. Giuliano Montaldo, 
Nanni Balestrine Lina Wert-
muller. Florestano Vanclnl. 
Sergio Corbucel, Gianfranco 
Minizoz7l. Pier Paolo Pasolini, 
Krlprando Visconti. Barbara 
Albert'. LUITI Comeneinl. Lu
cilie Lnks. Luis»! Zampa. Leo 
Benvenuti. Piero De Bernar
di. Pasquale Squitierl Enrico 
Medloll. Franco Glraldl. Ser
gio Donati. Salvatore Sam-
peri. Paolo Pletrnngcll, Alfre
do Angeli, Pasquale Pesta 
Campanile. Massimo D'Avack, 
Romolo Guerrieri. Vittorio 
Salerno. Bernardino Zapponi. 
Andrea Frezza 

Si girerà in Bulgaria 

Gli ultimi giorni 
di Allende 

in un nuovo film 
«Piove su Santiago» è prodotto da Jacques 
Chartier e diretto dal regista cileno Helvio Soto 

Convegno 

a Bari per 

un circuito 

teatrale 

democratico 

Dalla nostra redazione 
BARI, 18 

Un Incontro, promosso dal
l 'Eri (Ente Teatrale Italia
no), con ì rappresentanti di 
oltre ima ventina fra ì mag
giori comuni delia Puglia e 
le associazioni democratiche 
del tempo libero (ARCI-UISP. 
ENARS, ACLI, ENDAS, 
AICS) si terrà martedì 21. 
Scopo dell'Incontro, la costi
tuzione di un circuito demo
cratico teatrale di spettaco
li portati da compagnie di li
vello nazionale e locale. 

Si tratta di una Importante 
operazione — che M artico
lerà In ottanta repliche aven
do per protagonisti una ge
stione sociale tblla cultura, 
l'onte locale, lo associazioni
smo di base e un ente pub
blico che si muove, almeno 
In questo caso, in una logi
ca nuova — la quale ebbe 
il suo avvio in occasione del 
convegno sulla gestlono so
ciale del teatro promosso dal-
l'ARCI-UISP nel g.tuno scor
so In quella circostanza lo 
ETI dichiaro la propria ti.-
sponibilita al.a piopo^Ln eie 
le veniva rivolta, una propo
sta che. peraltro, si rende in 
terpretc eli una vera e propria 
esplosione di Interesse |jer .1 
teatro da parte di un pubbl 
co nuovo di lavoratori e di 
studenti e che potrà dare una 
sp.nta decisiva all'avvio di un 
dlspos.t.vo, come .1 costituen
do Consorzio regionale tea
trale, il quale può rappre
sentare uno strumento assai 
util-1 per una programmaz'o 
oc in tutta la reg one e che 
Tede 1 acles one di tutte le 
Io:ve pol-tiche e culturali do 
(Socrat.che della Pu,jl a 

i. p. 

PARIGI, 18 
Saranno effettuate In Bul

garia le riprese del film di 
Helvio Soto Piove su Santia
go, che rievocherà le dram
matiche lasi del colpo di Sta
to fascista in Cile del settem
bre 1973. Ad asfeumersl 1 ri
schi finanziari dell'Impresa 
isl parla di dieci milioni d! 
franchi, quasi un miliardo e 
mezzo di lire italiane) e stato 
l'attore francese Jacques 
Charner, emulo di suol colle
glli (come Jacques Perrin che 
produsse Z di Costa-Gavras) 
nel combinare impegno pro-
lessionale e civile. Il cast non 
e ancora definito, ma I nomi 
che si fanno sono rilevanti: 
Jean-Louis Trlntlgnant, Lau
rent Terzlcff. Nicole Kallon, 
l'italiano Riccardo Cucciolla, 
la svedese Blbl Andersson. 
Alla sceneggiatura ha parteci
pato lo scrittore Georges 
Conchon. 

Helvio Soto. romanziere, 
giornal.sta. regista finora di 
quattro lungometraggi, diri
gente della televisione duran
te il periodo di Unità Popo
lare, e uno degli esponenti 
più significativi della breve 
stagione del cinema cileno 
socialmente e culturalmente 
impegnato. Vive In esilio a 
Parigi dal 1971), e qui ha la
vorato a lungo alla prepara-
z.onc del suo ambizioso pro
getto. 

In qual modo e con quali 
prospettive Helvio Soto ha 
concep.to questa saa quinta 
opera cmematograllca'' «La 
vita, l'azione, la morte di 
Salvador Allende — sp.ena il 
rey'sta — hanno scosso Topi-
none pubblica mondalo; es-

x e .sta'.i co'p.ui nel profon
do d,i..,i IMWIIM abbattutasi 
su, e.,-* da'.a violenz-a sca
tenata dai volpigli La nostra 
denunc.a chlaia e onesta evi
terà torse a!l:e m.qulta II 
\e:o piotatoti sta del film 
saianno comanque le masse 
popolai, del e i e Su questo 
sfo'iclo mon ino, collettivo, 
prenderà sp.cco la fUura di 
Sùwidor A lende, il quale era 
un uomo ^ome gli altri, un 
eio1 r.jn romani co » 

Il i' •. .a » alla ro il.v/a/'onc 
d. Pioie su Santiago dovreb 
bj es.iL-1'1 dato ti.i qualche 
SL-tt mana. so non vi saian-
no ulte r.o'-i i tal ci , il li m sa
ia < nmp »i ito cai,a .a pio.-»-
.--.ma pi.inuveia 

Incontro con lo scrittore-regista 

Pasolini porta 
Sade a Salò tra 
i repubblichini 

La collaborazione per le edizioni italiane di « Trash » 
di Morrissey e di «Sweel Movie» di Makavejev 
Fra tre settimane il primo giro di manovella per la 
versione cinematografica delle « 120 giornale di 
Sodoma » - Intanto sta completando un romanzo-fiume 

« E' molto importante- i 
morti debbono essere " rici
clati ". trasformati in cibo e 
quindi mangiati » Cosi sen
tenzia con tono grave l'eclet
tico regista Dusan Makavejev, 
di passaggio a Roma per pre
sentare il suo più recente film 
Swect Movie, visto nella pri
mavera scorsa alla «Qulnzai-
ne des réalisateurs » del Fe
stival di Cannes II quaranta
treenne cineasta di Belgrado, 
al suo quinto lungometraggio 
— ricordiamo L'uomo non i 
un uccello (1963), Un aliare 
di cuore (1967). Verginità indi
fesa (1968) e W. R.: i misteri 
dell'organismo (197P — ha In
contrato 1 giornalisti romani 
a casa di Pier Paolo Pasolini, 
il quale ha curato, insieme 
con Dacia Marainl, l'adatta
mento italiano di Swect Mo
vie (letteralmente « Dolce 
film »). 

In polemica con li suo pae
se e con 11 suo partito — sem
bra, tuttavia, ohe la riconci
liazione sia cosa fatta, visto 
che l'autore di Sweet Movie 
Intende girare il prossimo 
film in Jugoslavia e spera an
che che le trattative con l 
responsabili della cinemato
grafia di quella Repubblica 
socialista vadano in porto 
— Makavejev sostiene che 
p Siueet Movie esprime una 
maggiore fiducia nella "rivo-
luzlone", o forse una mag
giore speranza, rispetto al 
film precedenti » In realtà, 
quella di Makavejev e la ri
voluzione sessual • socialista 
che già conosciamo- In que
sto nuovo film-scandalo, egli 
rinnega ogni tipo di Ideolo
gia In nome di principi bio
logici, animali, amorali e que-
«t'ultimo, esasperato tentativo 
di contestazione globale (sep
pure «affettuosa», come egli 
stesso ama definirla) rischia 
di naufragare in un vacuo 
sberleffo. 

Makavejev si e detto parti
colarmente soddisfatto dello 
adattamento curato da Pier 
Paolo Pa-sollnl e ha sottolinea 
to l'opportunità del lievi ri
tocchi apportati al «dolce 
film» dall'autore del Fiore 
delle Mille e una notte. Non 
si tratta di un'esperienza nuo
va per Pasolini, Il quale, dopo 
Trash di Paul Morrissey, sem
bra deciso a continuare un 
suo discorso anche attraver
so le opere di altri cineasti 
In proposito, qualcuno pensa 
che quest'attività di « tradut
tore » debba necessariamente 
comportare, da parte di Paso
lini, un personale intervento 
«Imposto» all'altrui prodotto 
finito. 

« Non è cosi — ribatte Pa
solini — perché questo tipo di 
lavoro non Implica un atto 
creativo, ma, semmai, può 
consentire un atto critico. DI 
mio c'è soltanto il gusto per 
la scelta delle voci, e lo sforzo 
di capire il film. In profondi
tà, per poi realizzare. In su
perficie, un'operazione che 
chiunque avrebbe fatto super
ficialmente » 

« La mia adesione a Trash 
e a Sweet Movie — prosegue 
Pasolini — può definirsi sem
plicemente un gesto di solida
rietà nel confronti di autori o 
opere considerati, spesso a tor
to. " difficili ", e perciò pre
sentati sotto una cattiva luce 
allo spettatore Italiano, che 
deve Invece poter trovare gli 
strumenti adeguati per pren
der contatto con essi. E' per
sino " importante " quindi che 
Makavejev e Morrissey non 
mi somiglino: il primo e mag
matico, fa del giornalismo ci
nematografico furente e la 
sua violenza espressionistica 
e il sintomo di una vitalità 
impressionante: il secondo e, 
secondo me, un lnconfessato 
neorealista, e ho voluto ac
centuare questa sua " segre
t a " caratteristica nell'adatta
mento di Trash Anche se ri
trovare la miseria e l'emargi
nazione che noi conosciamo 
nelle Immagini di Trash potrà 
risultare piuttosto arduo, ho 
cercato di fornire ai personag
gi voci normali, di gente po
vera e abbandonata, dimenti
cando per un attimo quella 
Inverosimiglianza che è pro
pria del doppiaggio ». 

Secondo noi, pelo, Pasolini 
ha voluto verificare un feno
meno ben più vasto e comples
so che gli sta a cuore, con lo 
adattamento di Trash: come 
spesso accade, infatti, il mec
canismo dell'Identificazione fi
nisce per mettersi in moto in
consciamente, a dispetto dello 
condizioni sociali e del baga
gli culturali, e allora si fanno 
strada 1 sintomi di quell'aio-
mologazlone » che lo scrittore-
regista va denunciando come 
una vera e propria catastrofe 
ecologica. E, del resto, chi so
no gli «americani a Roma» 
degli anni '70. se non ì gofll 
emuli del beutniks che da al
cuni anni proliferano come 
tragiche maschere di « di-sa 
dattatl modello »'» 

Intanto, con 11 liore delle 
Mille e una notte la trilogia 
panolintaru si e condussi e. a 
no.stro avviso, h.t raggiunto m 
sua vetta più alta, in quello 
stupefacente Incontro tra na 
turalistlco e fantastico che e 
eterno, londamentale tema 
dell'autore. 

« ti fiore delle Mille e una 
notte — ci dice Pa.solim -- e 
stato senz'altro un traguardo 
importante, e mi ha permesso 
di chiudere la trilogia sulla 
via di un ritorno alle origini 
Lo considero l'cp'sodlo più 

! riuscito, ma r'eordo con amo-
| re sopiattutto il Decameron, 
I e quell'entusiasmo di comin-

le prime 

dare qualcosa di completa
mente diverso, come al tempi 
di Accattone ». 

Tra un capitolo e l'altro de! 
suo nuovo romanzo-llume, una 
opera davvero monumentale, 
quasi tremila pagine, cui lo 
scrittore-regista sta lavorando, 
il poliedrico Pier Paolo Paso
lini si accinge a far ritorno 
dietro la macchina da presa 
Non s! tratta, però, della « Vi 
ta d! San Paolo», più volte 
annunciata, ora definitiva
mente accantonata 

« Ho rinunciato per sempre 
a quell'idea — precisa 11 regi
sta — perché ormai il proget
to originale aveva subito trop
pe, radicali trasformazioni, e 
rischiavo quindi di creare una 
confusione sgradevole. Pur 
con mille ambiguità. !1 mio 
San Paolo era In un primo 
tempo un eroe positivo. Oggi 
non potrei fare a meno di ad
ditarlo quale nefasto fonda
tore della Chiesa ». 

Fra tre settimane, dunque, 
Pasolini si ritroverà sul set 
di un film nato in poche, de
cisive battute. Ha deciso di 
portare sullo schermo Le 120 
giornate di Sodoma del «di-
vln marchese » Donatien Al-
phonse Francois de Sade, In 
un singolare scenarlo, la Re 
pubblica di Salo. 

«Da tempo ero attratto da 
questa sacra rappresentanione 
carnale — afferma Pasolini - , 
ma avevo bisogno di un mo
vente. L'ho trovato, e le mi« 
120 giornate di Sodoma mi 
sembrano ora ideale veicolo 
per una metafora anomala e 
aberrante. Con Sade, a Salò 
come a Marzabotto. protago
nisti quattro mostri nazifasci
sti, rievocherò gli allucinanti 
riti di un sadismo razionale, 
organizzato. In una dimensio
ne funereamente grottesca, 
l'opera di Sade dovrà mante
nere un tetro fascino, affin
ché ogni atrocità possa esser 
vista con distacco. E qui fa
scino non sta certo per amo
re». 

A Salò e sull'Appennino emi
liano, Pasolini « girerà » gli 
esterni: nel cast, letteralmen 
te Improvvisato, non vi sarà 
traccia di attori professioni
sti, perché « 11 film non si de
ve riconoscere come tale ». 
Con la stessa troupe di queste 
« 120 giornate di Sodoma Sa
lò », non appena Pasolini avrà 
portato a termine le riprese, 
Sergio Cittì potrà realizzare 11 
suo nuovo film. Ambientato » 
Roma tra la fine degli anni 
'30 e gli inizi degli anni '60, 
Due pezzi di vane (questo do
vrebbe essere il titolo, a mono 
che Cittì non opti poi pef 
Figli di M. Ignota) norrerà la 
vicenda di un g'ovane che ha 
due padri, altrettanto legitti
mi per quel che gli e dato di 
sapere. « Si tratta di una tra 
le migliori Intuizioni di Sergio 
— aggiunge Pasolini — ma 
non voglio parlarne .. s. 

Una prudenza più che giu
stificata, dal momento che in 
passato Cittì ha patito non 
poche ingiusti/le per colpa del 
sempre più meschino star sy
stem di casa nostra' Ostia per 
molti (si fa per dire, visto 
che il film e stato mandato 
per giunta allo sbaraglio nel
l'estate di qualche anno fa. 
In poche sale, ed é scomparso 
dalla circolazione dopo alcuni 
giorni, per non riapparire mal 
piùi resterà «un film d! Pier 
Paolo Pasolln' ». come dal car
telloni pubblicitari 

David Grieco 

Sequestrato 

«Incontro d'amore» 
Il l.lm Incoulio d'amore è 

stato scque.stiato ieri a Roma 
perche rlenuto «osceno» 
Incontro d'unioie — che e 
una rtnnlpo a' one. ad opera 
di Paolo Hi u-h. del vecchio 
Bali ci. L bertter?. da anni in 
clicola/. one sugli schermi ita-
l.anl anche in un'altra versio
ne .limolaci Incontro a Ball 
—• eia st'tto picsentato .n 
( p: ma > vene dì in tic cine 
ma lomani 

Cinema 

California poker 
B.ll e Charhe stringono 

amicizia al tavolo del poker, 
m una bisca autorizzata, e 
il loro sodalizio ha un rapido 
suggello entrambi vengono 
picchiati e derubati della vin
cita da un avversario poco 
sportivo, sul quale, In segui 
to. Charlle si vendicherà. BUI 
e un Intellettuale più o me
no fallito, lavora di malavo
glia In una rivista culturale, 
vive separato dalla moglie e 
tallonato dai creditori Char
lle alloggia pi-esso due gentili 
prostitute, non ha un mest.e-
re definito gioca e scommette 
con e su qualsiasi cosa- corse 
d» cavalli e di cani, incontri 
di pugilato ufficiali e ulliclo-
sl. gare agonistiche di vario 
genere, carte, dadi, alla peg
gio, si consola con le slot ina-
clnnes. 

Dietro tanto ma<\< tro, Hill 
entra nell'universo dell'azzar
do, muovendovisi dapprima 
con cautela, quindi agevol
mente. Quando lui e Charlie 
compiranno una spedizione 
risolutiva a Reno, s'irà pro
prio Bill a combattere in pri
ma linea, mentre l'altro gli 
farà quasi da spalla Assistiti 
da una fortuna sfacciata, 1 
due si riempiono le tasche di 
soldi, ma il casuale succes-,0 
sembra deprimerli più che 
esaltarli E II vediamo andar
sene ciascuno per proprio 
conto, sotto sguardi ammirati 
e invidiosi 

E' questo uno del casi, non 
rari nei quali 11 riassunto 
della trama non rende onore 
al merito di un film Caratte
ristica fondamentale della 
nuova, recente opera dello 
americano Robert Altman ò 
Infatti la sua natura antllet-
terarla, prettamente cinema
tografica: la sua oggettività 
fenomenologica, che assimila 
la vicenda a quella di un do
cumentarlo, nonostante la, 

presenza di attori di fama nel
le parti principali, gli ottimi 
George Segai (Bill) ed Elliott 
C.ould (Charlie) I! regista 
non giudica, non emette sen
tenze moralistiche, né si per
de In considerazioni metafi
siche (semmai si concede 
qualche Indulgenza sentimen
tale nella storia « parallela » 
delle due mondane); descri
ve una situazione completa
mente alienata, esito estremo 
di società nelle quali il dena
ro, e non l'uomo, è la misura 
di tutte le cose. 

Il rea'lsmo dell'ambienta
zione, dalle Immagini al sono
ro, Intessuto di musiche e ru
mori non meno appropriati 
dei fitti dialoghi (anche se 
questo secondo aspetto è ine 
viabilmente attenuato nella 
edizione Italiana), la rigorosa 
economia de] racconto, con ap
pena qualche accenno disper
sivo all'Inizio, la funzionalità 
reciproca delle psicologie e 
delle azioni del personaggi 
convergono in una rappresen 
tazione esemplare, soprattutto 
nelle splendide sequenze con
clusive, dove la frenesia os-
sessi va di un effimero trionfo 
cresce fino al diapason, per 
poi dissolversi d'un tratto e 
lasciare un gran senso dì vuo
to, di spreco, d'incolmabile 
solitudine. SI può notare del 
resto come qui. senza troppe 

sottolineature, 11 gioco sia vi 
sto quale consumatore di 
encrg.e non solo Inle.lettini . 
quale sintomo, compenso o 
scarico di unimpotenz i «mhe 
sessuale 

Accanto al già citali Sctal 
e Gould sono da ricordare li i 
gli interpreti almeno Jojcph 
Walsh (che figura altresì co 
me autore della scenegga'u-
la e produitore associato ,n-
sieme con Altman). Ann Pren-
tlss. Gucn Welle-. 

Sugarland 
express 

Lou Jean Poplin, retatasi zi 
visita da! marito flovi.^ che 
deve scontare ancora quali lv 
mese di pena per un bina!1 

furto, lo cornale a ev.uleiv\ 
minaccando altr'mcMH: di ab 
bandonarlo ragion" di tanta 
fretta e la necessita dì strap 
pare il figlioletto Langston a 
un'adozione forzosa, imposta 
dalle autor.ta, le quali hanno 
decretato non esser? i du*1 

giovani genitori In grado di 
educare il bambino, 

La lui?a di Lou Jean e di 
Clovls avviene all'ini/.o con 
facilita: ma poi. inseguit1 da 
un agente della polizia stra
dale, certo S!!d?, es.-a s: vedo
no costretti a sequestrarlo Le 
«forze dell'ordine », mobilita
te per dare la caccia alla cop
pia, temono di effettuare il 
terventl decisivi, che mette
rebbero in pencolo la vita di 
Slide D?l resto, al comando 
delle opera/.oni e è l'esperto e 
sensato capitano Tanner, il 
quale cerca di risolvere la 
faccenda senza spargimento 
di sangue Vengono tentate 
varie trappole, ma invano, 
mentre dietro l'automobile su 
cui viaggiano Lou Jem, Clov.s 
e Slide si forma man mano 

1 una carovana d: macchine' 
poliziotti, giornaiist1. curiosi 
soguono l'avventuroso itinera
rio dei fuggitivi verso Sugar-
lind, dove si trova il fancìul-
llno, Ignaro motore di tanto 
meccanismo. Anche l'opinione 
pubblica è dlv'sa- una sua 
parte cons.derevole. commos
sa da 11 amore materno di 
Lou Jean, la 11 t'fo per le! e 
P"r il multo, e lo stesso Sli
de, che e un biavo laga/zo. 
Unisce col provare simpatia e 
quasi amie,zia verso 1 suo1 

rapitori Ma c'è pure chi a 
spetta solo un'occasione come 
quella per porre mano ille 
armi e manifestarsi sosteni
tore brutale d' una legge Ini 
qua Lo stesso capitano Tan 
nei*, in definitiva, pur se non 
vuole usare la violenz i, non 
può permettere che le rcgol'-
siano inlrante e le istituzioni 
beffate Dunque l'es'to della 
vicenda sarà lr.ivag.Mto e 
cruento 

Sugarland express d- iha 
da un vero caso d; cronaca, 
abbastanza esemplare perche 
In esso possano convergere in
teressanti motivi d. contesta
zione sociale e di analisi del 
costume (In quella sorta di 
fanatismo collettivo che si 
accende attorno all'episodio 
c'è forse un'eco lontana della 
assai pili iorte Asso nella ma 

I nica di Blllv Wilder) I! regi-
I sta Steven Spielberg, che pos-
i siede un mestiere magistrale 

-— come aveva già dimostrato 
in Duel —. si lascia tuttavia 
prendete dal piacere ddla tec
nica, dalle seduzioni del vlr-

t lo-, ^mo de. i ni u . h ,i i di 
IJH'SI, HI .1 IV Ul . I 11 t.'M 
\a olile coni n.i . puir K lo 
spettacolo Ko.or" e gMiid*"-
Khcrmiti p:"\ ta- 'i so.-,tm/i 
su. d.amim ' c,u< " pao tu: 
11- i ,.v. i .-.i eU ' i \ bs in!" 
, v i pr -' i/ ' i" '1 Coli e 

Hiwn. ne. pann di L^a Je.ri 
< d'i b.io . ajjpj'-lo d F>n 
Johnson i . cipi: ino T . n w . 
M d n : 1 s.!ck.-. i^..dci W.. 
1 vn Alhclton iCovi i co! 
,u! to lontorno d o! m ( i 
alt": -li „" Usto 1,111'u d". e. 

n -ni i anici. ,\r J 

— raai yi/ 

controcanale 

ag. sa. 

Rassegna di 
musica 

moderna e 
contemporanea 

al Beat 72 
Un concerto del p onìsta 

G'anc.u^o Cardini, eh" ese
guirà ]Mf:ine di S.it e. Cane, 
Sk"tnpton. ZOM, Castaldi. 
Curran e Cowelì darà 'ì via, 
doman1 sei'a alle oie 21, nl'.a 
V R^scjmn d; musxi mo-
d"t*na e contemporanea orsa-
nu/ntn daU'Assoc.azìone ro-
m.im del Beat 72 

lì programma della rasse
gna, che s1 configura ormai 
come una vera e propria hta-
snone, fti snoderà, articolan
doci in una cinquantina di se
rate, fino ni.a meta di giu
gno Tia i concerti previsti, 
particolare r.l'evo acquistano 
quelli dedicati al « Didn ieri 
e og^i ». con l'esecuzione della 
Ur Sonate di Schwitt?rs; alla 
« MUSICT e\ machina », con 
l'insieme di .strumenti elet
tronici dir?tto da Domenico 
Guaccero; al Gruppo Teatro 
musicalo, sempre di Guacce
ro, a Daduihiio di Vittorio 
Gclmett: (in prima esecuzio
ne .-^soluta i, alla mudici di 
.scent, con Antonel'o Neri 
S. s"gna ano inoltre i! con 
certo dibattito sul fm.ì « Im 
periah^mo e cambio di cultu
ra ». \A presentazione del mo
nodramma E tu'' di Mauro 
Bortolot ti, la Con fetenza Da 
da di Cullano 2o.->! par nastro 
magnetico ed eiecutoro 

Tra i solist. e i camp ^ssi 
che partecipe] anno alla sta
gione figurano 1 p'ani^ti C^nn-
cario Cird'n'. Antonello Ne 
r , M (heh Mo 1 a il viol ni-
.-.t x Maximo CO?JT 1" can 
tanti Joan Logue e M chiko 
Hirayamt, 1 contrabbassista 
Fernando Or.Ilo, la flautista 
Christina Kubisch, la violon
cellista Francis-Maric Uittl, il 
chitarrista Paolo Pìl.a, gì. al
lievi della Stuoia di composi
zione sperimentale dell'Aqui 
la. il CoDett vo autonomo mu 
aitale e arti.stxo « Centomi
le»; il Quartetto Nuova mu-
.sica: '1 Collett.vo «Dimen
sione sonora» di Perugia e 11 

* Centro di acustica elettronica 
I dcirUni\crMla d1 Napoli; non

ché la Borri Renosto. Santuc
ci, Scoppa, Paolo Renoso. Mi-

| chele Iannactone e Giancarlo 
1 Schiaff ni 
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L\ PSICOSI _ i ' / („, ({ 
(I 's'</<; (/ 'ìa't<: < ' ' ,'Oì'C (1 
"(Ulfdll M / ' ( DI fi 1 l / I ' / W J ' 

foi, si. IM'I i h(i >i an d'o ni 
e fichi icìH'id) un iiuntfio v;f 
aule 'iitnaifiri.n tic!,culo n\ 
la «. ( iivi'iiah''a * 

Un r<7'«o di 'o''jpat a tiu >1 
^cawtano dcl'u DC e i e! v 
cait' dei v n Ì i q ninuh^tif 
dr'la HAJ 7 1 " /. • ;,,. tn(t(, «s 
yoìu'an.cntf ectc-'uvalc dir i* 
settimanale trìerr^no dedichi 
un numero inlieio a c/uesto 
tema r non t a dire, d'altra 
pente, che m (inetto momtnto 
mane Inno nel nostro pae^e 
lenii auienti e scottanti di cu> 
occuparsi Busi; pensate ai 
dramma de'! ahoito esploso 
proprio in questi a,orni con 
particola! e irjuema; alle 
pieoccupanti notr.ic s-ullc •?; 
daqmi in co? so sulle « tiame 
nere» e s\l aolpe, alla situa 
zionc del mondo del lavoro 
che si piepara a un nuovo 
sciopeio oenera'c, ni vtvacis 
himo dibattito vi atto nella 
scuola. 

Ecco che, invece, il settima
nale ci presenta u n v itine ro 
sulla «criminalità » Un nu
mero, sf badi, chiaramente ab 
borraccinto1 dunque, $t pò 
Irebbe dire, decido a tambu* 
battente fé dire che i tempi 
di realizzazione, ni TV, tono 
tutt'altro che brexi), ma non 
certo «dopo» la pubblicalo 
ne della relazione d> Fmifani 

L'ipotesi del singolare caso 
di telepatia, a questo punto, 
si trasforma in qualcos'altro 
nel fondato sospetto che la 
coincidenza sia stata determi
nata da qualche VIPZZO di co
municazione piii concreto e 
moderno — una telefonata, 
una « velina », diciamo 11 che, 
del resto, è nelle migliori tra
dizioni di questa RAI-TV, an
che se questo, certo, d apparso 
come un caso particolarmente 
cla?norotO' scandaloso, per la 
esattezza. 

Tanto più che l'impostazio
ne del numero, pur tra con> 
traddiztoni e incertezze, ha 
ricalcato chiaramente alcune 
delle linee di fondo della lo 
Pica fanfamana fi discorso 
sulla « crtminalitù » e sulle 
possibili misure per combat
terla, tanto per cominciale. 
ha tralasciato qualsia*} ac
cenno alle trame eversive fa
sciste- quasi che la criminali 
ta <i riera >•• si possa considera 
IP mai amale rispetto alla de 
hnquenza comune e tra l'uno 
e l'altra non vi siano punti di 
contatto Co,ì ne' servizio 
conclusivo di Forcella rmsi 
sterna sul tema della librilo 
provvisoria ha finito per avrr 
Verna di implicare soltanto un 
auspicio di quei «• limi'i p'i/ 7-
stfettì» inh'est' anpunio da 
T'anfani 'e non sono scrvit' a 
fuqare questa impressione < li 
accenni del Giornalista ai 
«picchiatori», non roccoli* 

! ' " ' ! < > ' t ,i ', n s ' f / ' i 

l'i" i . ywoi) r ina [j(*T,i7 
« ( / un •<,! ' 'u > un e s!u'<) "7 
' " "< ' ' (/ (f 'iato n una 
cr i!i^' \<n a ( e po'i''t a i,on 
i ' s f ni,, i, cu<> ' nmiat' di 
prede/ e .•• l'ivs dcrcr.iouc 
'/'iw 'o pi , no >/o>' solo le 
-•ti i ' i ni , la ni/ ce fr"f( q>u •/ 
ahi i(tp,fn W ce e de mod' 
d' • l'tt c'ie ne der>-> ivo. ma 
ai (.tic la 'ic(!r\ci(uio>i< della 
i t'it DV'I'IV e prò' oia4a rn 
qwsto pce-e da' sistema di 
potere nstfru 'ito dai qruppi 
dn'fi'iiti e ni py mo ìuono 
da'ic De i: n </ucsta assen 
-e di analis s' e ia'io di tu* 
l'erbe un tasi/o. mettendo sul-
'o s'esco piavo il ladruncolo 
•I tcupistello die allena il ca 
i e allo SÌ •ppo in boic/ata e 
'affilialo a tjuclla che '/ qiu 
dice Tu ione ha definito ver* 
mina! ta industriale » 

Si noti clic lo stesso Tuione, 
a (/uesio pioposi'o ha sotlo 
l'nealo tome, rispetto a que 
sto vuoro In elio del'a crnvi 
nai'ta orqanizzata. non valqa 
intensificare la repicssjonc e 
sia piuttosto necessario « con-

| dune indagini approfondite, 
per le quali bastano anche pò 
che persone» Ma tu'to '/ nu
mero, irtece, è stato centrato 
sulla '( inudequatezza • della 
polizie fìat p'in'o d' t sta (le
ali ornante e an< he da qucl'o 
del!'uso delle arv • 'che sigiv 
licato ai ci 'i. al'rimeriti, un 
e- pcz:o » come que^o su"e 
<•' .',H specal - che , corpi p;-
iati di iiQilanza possiedono 
ma non adopeiuno'), il di
scorso e stato puramente et-
tiaent'siico non una paiola 
e stata dedicata alla prospet
tiva di democratizzazione del
le «forze dell'ordine», e, m 
questo senso, ri servizio sul-
l'inrpeovo unitario deV'appa 
rato sfata'e. dei partiti e dei 
sindacai', a Milano, è apparso 
quantomeno ambiguo, dal mo
mento che il prefetto asserito 
promotore di questa «unita», 
ha par'ato soltanto di «co
mando unificato », del}'espul 
siove deal) stranieri e dt « mil 
le arresti al mese » 

In realta, il numero aveva 
un taglio nettamente repres
sivo, e, per alcuni versi, per 
s'no terroristico si pensi a' 
seti '--ÌO sulla traq'ca rapina 
di Roma, costruito con i me 
iodi del 'giallo» e montato 
<u modo da suooestionare il 
telespettatore anziché st'jno 
tarlo a riflettere Sembrrvc. 
in ultima ana'isi ebe t>i volcs 
se alimentare quel'a « psico 
si » rui s- ("' rifeì'to critica 
mente un funzionario della 
Mohi'e ci' Tonno Forse per 
f /sca'tai si (*all accusa di Fan 
fan\ secondo fa i/ii'de la RAI 
TV ai iebbe sivoia roricorso 
addn 'Cura a "noraan-arc « 'e 
azioni criminose »9 

g. e. 

oggi vedremo 
LA TV DEI RAGAZZI (1.° ore 16.25) 

Por I] ciclo intitolato // tandem de'lu risata vn in ondi 
questo pomcriirjro 11 lilm Ciao Amie: interpretato da St.m 
Laurei e Oliver Hardv e diretto da Mon'v Banks (uno p-cu 
donimo dietro 11 quale si cela Mir'n B'anch1 di Ce^cra i 
olia volta pro!aco/ii.sta di comiche americane e incesi <1c;'i 
anni '20). 

MOSE': LA LEGGE DEL DESERTO 
(1°, ore 20.30) 

Va iti onda stasera la qu'.n'a puntata de"o icenesclato te 
levlsivo scritto da Anthony Bui'trcss. V.f.or.o Bon.cclli. Be: 
nardino Zapponi e Gianfranco De Bos.o, diretto da quest u! 
timo Ne sono interpreti tra gii altri Burt Lmca.-.tcr. Antho 
ny Quavle e Insrld Thulin 

La strada verso il Sinai è aperta, e Mos^ comp'e i s.-ur 
fici che sono stati prescritti con la partecipa.' one .solenne di 
tutti trll Israeliti. Quindi, accompaunato per un tratto da 
Giosuè, sale sulla montapia sacra. 

operazione 
rosa rossa 

programmi 
TV nazionale 

le tue prossime vacanze? 

11.00 
12.00 
12.15 
12.SS 
13.30 
14.00 
14,45 

16,25 

17.00 
17,15 
17.40 
18.00 

19.00 

20.00 
20.30 

Ti 8ei domandato come passerai le tue prossime vacanze ' La risposta e roller 
Roller risolve subito tutti i tuoi futuri problemi. Roller ti è amico Ti permette di 
stare a contatto con la natura. DI vivere libero. Di spendere meno Roller o grande 
e perfetto perché esce dalle catene di montaggio più moderne d'Europa. • 
In Italia è II numero uno. 

Comincia ora la grande operazione rosa rossa. Dove vedi esposto il simbolo delia 
rosa rossa troverai nuovi sconti, lunghe rateazioni, interventi roller sugli interessi, 
facilitazioni, cordialità e competenza 

•ii Vuo l vede re c o m e nascono l ro l l e r ' ' Il pomonqg io d i ogn i p r imo o iovodl de l mo ,e buimo d I U J d iuposu ione 
a Colenzono per tar l i vlBltare gl i s tabi l iment i Roller (uscita 19 dal ! outoyl raòa dol solu1 

roller calenzano firenze telefona 8378141 
centro informazioni firenze piazza stazione 23r tei. 211738 
filiale di milano piazza de angeli 2 tei. 436484 

filiale di torino lungodora siena 8 tei. 237118 
filiale di roma via asmara 10 tei. 832283 

L'organizzazione di vendita Rollerò inserita negli elenchi telefonici di 
l'Italia alla voce Roller. 

Messa 
Domenica ore 12 
A come agricoltura 
Oggi disegni animati 
Telegiornale 
Come si ta 
La figlia del capitano 
Keplica della secon
da puntata 
La TV del ragazzi 
I l tandem dilla ri
sata 
Telegiornale 
90° minuto 
Prosslmamento 
Sceriffo a New Vork 
« M i-ome M.ir\ » 
Telefilm 
Campionato Italiano 
di calcio 
Telegiornale 
Mosé La leggo del 
deserto 
Quinta puntata 

21,30 La domenica spor
tiva 

22,45 Telegiornale 

TV secondo 
15,00 Sport 

Eurovisione da KiU-
bueliel ( Austri» ) : 
telecronaca diretta 
per la Coppa del 
Mondo di Sci 

18,15 Campionato Italiano 
di calcio 

19.00 Amabile Fred 
Replica 

19,50 Telegiornale sport 
20,00 Ore 20 

, 20.30 Telegiornale 
I 21,00 Un uomo e la sua 

musica 
« [ini t Bnchaiach o 
<-nei » Seeonoa pun-

I • ita 
[ 22.00 Settimo giorno 
' 22.45 Prossimamente 

tutta 
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Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: S, 
13, 15. 19, 21 o 23 , G: Mal-
tu l i no musicale; G.23- Alma
nacco, 7,10 Secondo ine, 8,30 
Vito nei compi, 9,30- Messo, 
10,15 Solvo ragorzi' 11 Bella 
Italia 11,30- Il circolo dei ye-
m l o n , 12- Ditel l i caldi; 13,20 
Mixoge, 14 L'altro tuono; 
14,30 Due orchestre olio r i -
Balta f n n k Pourcci e Ouincy 
Jones, 15,10 Vetrina di Hit 
Parade, 15 30 Tul io il calcio 
minuto per minuto, 1 G.30 
M rolla menle -.Irumenlalc, 17 
Palcoscenico musicale, 18 Con-
ceilo operistico 19 20 Unito 
dU3ltro trei> icn) 20 20 An
dato ,; --MIO 20 A5 S c n 
Sworl 2 1 1 3 Le? clutnrrc d> 
Andre S-'nv i 21 30 Dello 
i In'er \io- 22 Concerto 
22,30 Nni duri 

Radio 2" 
GIORNALL KADIO Ore 7.J0 
b 30 *J 30 1 0 - 0 12 J0 
1 J.3U 10 30 15 J0 I J J O i 
22 30, 0 II m i l l . n .L . t / 10 
Duong Orno c o i . 8 JO II man 
yucliBChi, 0 35 Gran Vaneln 

1 1 ; Carmela: ebdomadario per 
lo donne d ' I ta l ia ; 11,30- Bis!; 
12 Anteprima i po r t ; 12,15: 
Ciao Domenic i ; 13: I l gambe
ro; 13,35; Al to gradimento; 
14. Supplementi di ulta resco
riale, l a , 3 0 Su di a i r i , 15 : 
Lo corndo (repl ica) , 15,35-
Supcrsonie 1G 30* Domenica 
•-.pori. 17,45 Musica olio r i 
m i l a 19 55 Musiche di T-, 5o-
>rr>no. 2 1 . La uedovo e Bemure 
i l lcam'» 21,25 II girfifltetclìeis; 
22 SI ori a e avventura del-
t o i o (1 ) 22.50 Buonanotte. 
CurcM>D 

Radio . r 
OttL l> - 0 Concerto d i te l lo da 

i Coni L>ru , 10 30 Un'ora con 
Man. u Anclie 11,30 Payine 
ortj n>t» ICML 12 20 Musiche di 
r t n i i i 13 in ter turs io, 14 fo l 
li lor i 14 20 Concerie» del 
f ia l i» J . i ^nivatore Accardo, 
15 JO i La donna i l i nessu
no 17 05 Musiche di CIBI -
uovslu |S Cicli le l lerar i , 
13-15 M L I M U leggero, 18 55 
li iMiicelJOllo 19,15 Concerto 
c'cila *era 20 15 Pohsato e 
>r;<-cnlc, 20 45 Poesia nel 
mondo 21* M Giornale dal 
Terzo, 21.30 Club d'ascolta* 
2 2.40 Musica luor i «chat**. 

http://lr.ivag.Mto

