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Contro il colpo di mono clericale sull'art. 5 della legge < i ' i i • i ' 

j , '.-> '•• 

GIORNATA DI SCIOPERO DEL CINEMA 
DOMANI MANIFESTAZIONE A ROMA 

Iniziativa dell'ANAC 
icumento comune del-
FILSCGIL, UlLSpet-
:olo e FULS-CISL 

mondo del cinema e quello 
|a cultura risponderanno do-
nl, domenlca, al colpo di 
no perpetrato dalla Demo-
ia cristiana e dalle destre 
mno della liberta d'espres-

ie. con una manifestazfone 
avra luogo alle ore 10 al 

ktro delle Artl di Roma. Sara 
Flncontro tra attori, registi, 
Vatori d e l l o spettacolo, 
fttori. uomlnl politid, per 
tuallzzare e mettere a frut-
fazione che con interventi dt 
1, document!, atti politic! e 
icali si e andata svilup-
io in questi giorni. sia pri-
sia dopo che fosse appro-

con i voti clericali, fa
it) e monarchici, 1'art. 5 col 
ligerato emenrtamento Zac-
itnl. La manifestazione e. 

promossa dall'ANAC, che 
diramato ieri il seguente 

lento: «La Camera dei 
utati ha' approvato un 

fendamento all'art. 5 della 
re sulla dnematografia che 
tituisce il primo grave, so-

iale attentate alia liberta 
fespressione e di opinione 

si sia osato compiere dalla 
del fascismo ad oggi. Se 
legge dovesse divenire de-

iva la democrazia italiana 
lirebbe una sconfitta irre-
fabile. La Associazione na-
lale autori cinomatogra-
(ANAC). la FILS-CGIL, la 

CISL e la Societa Attori 
iani (SAI), hanno indetto 

domenica 6 giugno alle 
10, presso il Teatro delle 
in Roma, una manifesta-

fie unitaria per la difesa di 
ii diritti inalienabili che non 
jardano soltanto il cinema 
la cultura e la democrazia. 
uomini di cultura. gli uo-

nl di cinema, i democratic! 
iani sono tutti invitati ad 
ervenire >. 

Segreterie dei Sindacati 
la Produzione Cinematogra-

aderente alia FILS-CGIL. 
i-CISL e UIL-Spettacolo. 

|nitesl d'urgenza nella matti-
di ieri, « presa in esame 

[gravissima situazione deter-
latasi con le note vicende 
rlamentari che hanno portato 

I'approvarione delTart. 5 in 
fa nuova versione peitante-
ente pregiudizievole per lo 
Jluppo qualitativo e quanti-
ivo della produzione, hanno 

atato come questo episo-
pone una nuova remora 
ripresa della produzione da 
j>i roesi dissestata a spese 
lavoratori gia duramente 

Dvati dalla lunga crisi in atto 
la una disoccupazione pres
tos generale nei settori pro-
tivi. 
iLe Segreterie dei tre Sin-
cati — continua il documento 
lune — di fronte a tale sta-

|di cose intendono precisare 
e volonta unanime dei la-

^atori del settore che l'arti-
5 sia ripristinato dalle Ca-

B. secondo lo spirito della 
|one originale del testo go-
tatlvo: cosl come devono 
sre approvati gli articoli re-

\vi al "contingent* antenna" 
ogni altra disposizione fa-

»vole alia ripresa • produt-

[ A sostegno di tale posizione 
indacati 'dei lavoratori del 

la decidono di pramuovere 
serie di infaiativ* di lotta 

aria, prima delle quali sara 
giornata di sciopero nazio 
del settore. attuata secon 

Imodalita che saranno rese 
tempestivamente, in coe-
con gli sViluppi della *i-

rionea. 

Pesaro: il cinema 
ceco in 

evidenza 
«I diamanti della notte»: un 
film giovane e «maledetto» 

Dal noitro ioviato 
PESARO. 4 

Ce una metafora. nei film 
I diamanti della notte, il piu 
giovane e U fit) maledetto dei 
film della nuova dnematografia 
cecoslovacca (anche in patna, 
distribuito attraverso la rete nor-
male invece che in queUa spe-
cializzata. ha avuto un esito 
preoccupante ma spiegabile), che 
non cessa di entusiasmarci ogni 
qual volta. come a Pesaro stase-
ra. ci accade di rivederlo. E' la 
metafora dei vecchioni. 

Due giovanissimi ebrei Juggono 
attraverso una foresta. Sono 
scampati a un vagone di depor-
tatu Non siamo'lontani da Kar
lovy Vary, la regime dei Su-
deti! I giovani hanno fame, /red-
do, paura, sono olio stremo delle 
[one. Ripensano" a Praga. alia 
loro cittd, alia loro jamlglla. 
Pretente e passato coesistono. 
si identificano. Kofkianamente, 
una porta rimane sempre chiusa 
al loro desiderio di rltomare 
alia salvezza, alia liberta, di 
ncongiungersi al • focolare per-
duto, • v 
• £* a questo punto che Inter-
vengono t vecchioni. Sono settua-
genari, ottuagenari: si presen-
tano nei boschi; vanno anche in 
salita per snidare i fuggiascht; 
dispongono perfino di biciclette. 
Sono tedeschi. Tedeschi della ri-
serva, in abitl civili, da caccia-
tori. Hanno fucUi, cantano e trin-
cano. I giovani sono prest, sono 
alia loro merci. Chi sparerd si 
prima colpo? Ma i prigionieri 
vengono liberati. gli si dice di 
anaarsene: ma torse & soltanto 
un trucco, un tragico scherzo cru-
dele. Forse qualcuno It coJptrd 
alle spalle. NeU'immaginazwne, 
che out pud coincidere con la 
realtd. i braccQU si sentono. *si 
vedonof-gid morti. 

Ora. chi sono i vecchioni? In 
una metafora poetica cost inten-
sa, tutto & vossibile. Possono 
essere semxAicemenle quelli che 
sono. Possono rappresentare to 
decrevitezza di un paio di ge-
nerazioni militariate, I'immonda 
pecchioia del prussianesimo. Pos
sono addirittura raffigurare. piu 
in generale, U conformtsmo, la 
tradizione intoccabile, la falsa 
rispettabilitd del passato che. /i 
no all'ultimo, non rinuncia a per-
seguitare chi si apre alia vita. 
L'eterna lotta dei conservatori 
mummificati contro gli slanci e 
i diritti dell'adolescenza. Se vo-
lete, addirittura il vecchio ci
nema contro il nuovo... 

t? stata la giornata dei ceco-
slooacchi. 1 diamanti della notte. 
realizzato da Jan Nemec e fo-
toprafato da Jaroslav Kucera 
(il maestro operatore cut tanto 
devono i giovani cineasti dt Pro-
go). i U film piu libero e pro-
fondo tra qveUi opparsi fino ad 
oggi. E* un film datmnguardia 
purtsstno, perftn troppo tttststt-
to nelle sue ricerche visionarie 
e, soprattutto, nella soggezione 
deOe tmmagmi al fraseggio mu
sical*; ma non e un film enig 
natko net senso del gioco. del 
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Lavittima 
di Ursula 
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La dectma vittima dl cul I 4m attart teremnm I prataaawlttl 
la ratia di CJIa rHlri. 

Vesperimento o del divertimento 
autosufftctente. Anzi, c'd qui una 
grande sinceritd, un aulentico 
tormenlo. • • 

Alia « tavola rotonda > non par-
tecipava Nemec. C'erano perd 
Milos Forman e Jaromil Jires. 
che rispettivamente con L'asso 
di picche e con II grido hanno 
saputo assicurare al nuovo ci
nema dt Praaa. ollre che premi 
e riconoscimenti all'estero. un 
ottimo c piazzamenlo > com
mercial m patna Cerano anche 
Stefan Vher, il regista di Bra
tislava che, con II sole nella rete 
di qualche anno fa (altro film 
maledetto), pud essere conside 
rata un antesignano; > Evald 
Scliorm, il teorico del gruppo, 
I'uomo capace di portare il di-
battito sut piu elevati problems 
morolt e filosofici. a che neUo 
stesso tempo si & ora rivelato 
eccezwnale regista con II corag-
gio quotidiano. un'opera che pur-
troppo non e presente a Pesaro, 
anche perche" trova difficoltd di 
uscita nella siessa Cecoslovac-
chia, ma sulla quale gli orga 
nizzatori della mostra (avrete 
letto Yarticolo di Argentieri su 
RinascltaJ si esprimono in ter
mini di assoluta ammirazione. 

Hanno parlato Forman e Jires. 
esponendo brevemente certe lo
ro idee sul cinema, molto belle; 
mentre i critici Antonin Liehm 
e Drahomira Olivova hanno letto 
relazioni piu diffuse (e applau-
ditissime) sulla storia dei film 
e sulla evoluzione della critica 
nei loro paese. Specialmente le 
parole rivolte dalla signora Oli
vova alia critica occidentale bor-
ghese. che spesso travisa stra-
mentalisticamente i problemi del 
cinema cecoslovacca, per creare 
falsi scopi sui quali ricamare 
al di fuori d'ogni realtd. do-
vrebbero essere meditate: tanto 
piu che Voratrice. come d'altron-
de i giovani e cosl vahdi cinea
sti. si e dimostrata assai .misu 
rata e addirittura severa nello 
esaminare dall'interno le defi 
cienzc ancora riscontrabili e non 
facili da superare. 

Sarebbe opportuno. e illuminan
ce. un raffronto tra questa confe-
renza e queUa di ieri. sul cinema 
indipendente e anarchico ameri-
cano. II critici cecotlovacchi. tut-
to sommato. procedono di pari 
passo con i registi. mentre in 
America una Insuperabile barrie 
ra s'innalza tra i « desperados » 
deU'avanguardia e la critica dei 
quotidiani e dei settimanali. com 
pletamente asservita a HoUwoood 
e at suoi interessi. Lionel Rogo-
sin. che e qui a Pesaro. dove 
sembrara in un primo tempo che 
U suo ultimo film fosse program-
mato (ma pot e intervenuta la 
mostra di Venezia. che Vha tro-
vato troppo importante per la-
sciarselo scappare) ha dovuto 
chiedere la sniidarietd del movi-
menlo culturale europeo per far 
sopravvivere il nuovo cinema del 
suo paese anche se talvolta — 
ha aggiunlo — esso i « irritante ». 
Dal canto nostro. dobbiamo solto 
lineare con tri^tezza che t due 
printi film di Roaostn uno dei 
quali vime perfino un Leon oVoro 
a Venezia. non sono ancora arri-
rati — dopo anni e anni — al 
al pubblico italiano. 

n Canorfd. con H gatto nei sacco 
di GiUes Groulr (primo premio 
del Festival di Montreal), ha fat-
to ait passo indietro risveito agli 
altri film deUa stessa tendenza: 
forte verchd quest'ultimo i stato 
concevito e realizzato per la te-
levitione. Una giovane copvia che 
flmsce per dividersi: si amano 
motto, ma lei vensa a trmccarsi 
e a recitare Brecht. e ha U Unto 
di prendere la vita con una certa 
oiocondilA: lui i musone terribile 
che pensa soltanto agli articoli 
che non *crirera e alia rjrclu 
yinnt> tnlnl* che non lard tnai 
Un atienato itftomnta. # t att^tnt 
none $ aid ahhastanta «inrft 
relta * di TVT ft per voter esve 
re aoerdmente reoistrata e fo-
toarafata con i me tod) piu tra 
dirinnah del «n'n^nia direttn» 

L'fraa. p;il ambiiioso ha par 
tecivotn inrece ctm un cinemafo 
ve di Ehrnhim Gole*tan. TI mat-
too? P k> <r*cchto tiiclo alauanin 
ermeiico pfT uno ttoria che ha. 
nl confrflno. pofhi*^mi mi*1eri 

! Vn nrovafn rirve nhf^fn^nttnfn 
j nella rettura di tin ttassitta Coslui 

rhe £ aTirhe vn rnUtiri^ta e ha 
I nna oaura frile dei ririni cnr.n 

ti. si azzarda co/mumjue n pas 
*are la notte in casta propria crm 
una pro*titnio *va arnica e crti 
iTorateUo H Qiamo drmo to con 
segva a un orfanottrofio La 
donna si arrabbia e rorrebbe 
riprenderselo: ma come ricono-
5Ccr«j? J fcc^br:; 2.ibs~dinati 
di TeTheran sono legioni. 

1 tHaloghi sono. pur non vcien 
dote essere. spassosi e pieni di 
civetteria Ma rinsistenza svgli 
argomenU di discussione. suVe 
lacce. SUQU ambienti. non i ei-
vettuola: e massiccia. anche se 
sorprendente. A not" 3 film pen-
sando da dove proviene. non e dt-
spiaciuto come a molti altrt. Perd 
ammettiamo che. tra cinema nuo
vo e cinema di un nuovo paese. 
la differenza pad essere abis-
sale. 

Ugo Cotiraghi 

le prime 
Musica 

II Quartetto 
Bartok 

a Santa Cecilia 
II Quartetto n. 2 di Bela Bart6k 

e un'impervia costruzione 50-
nora. La sua sconvolgente mo-
dernita non 6 solo nella rot-
tura degli schemi esteriori del 
quartetto romantico ma nella 
architettura che chiama in cau
sa con pari dignita e pari in> 
pegno tutti gli strumenti colle-
gandoli strettamente in un gro-
viglio contrappuntistico che da 
all'intera composizione una sola 
voce ed un solo canto che nasce 
dal canto e dalla voce di tutti 
gli strumenti riuniti. In que->ta 
continua inveniione timbrica e 
contrappuntistica 6 il fascino di 
questa pagina. ma in essa e an
che la estrema dilllcolta di ae-
cuzione: perche non e'e virtuo-
sismo di singolo che possa ri-
mediare ad una men che stili-
sticatnente perfetta esecu2ione 
collettiva. II « Quartetto Bartok » 
ha escguito questa nacina del 
suo nume tutelare — ieri sera a 
Santa Cecilia nella mamtesta-
zione conclusiva dei «Concerti 
Primavera > — esattamente co
me va fatto ed & questo il mi-
glior complimento che possa es-
sergli rivolto. 

I quattro concertisti — Peter 
Komlos. Sandor Devich. Geza 
Nemeth. Karoly Belvay — hanno 
portato con umilta e con invidia-
bile tecnica la loro pietra al-
l'edificio bartokiano sempre al 
tempo giusto. sempre alia giu-
sta intonazione. senza una sbava-
tura. Era quello che ci si aspet-
tava da loro, vincitori del primo 
premio del concorso di Liegi per 
quartetti d'archi. E gli applausi 
entusiastici del pubblico li hanno 
ripagati. 

Quartetli di Haydn e di Brahms 
completavano il programma. Di
re che i concertisti ungheresi 
hanno saputo eseguirli alio stesso 
Iivello della pagina di Bartok e 
dare loro atto di una rara com-
prensione stilistica e di un'irre-
prensibile esecuzione. 

vice 
Teatro 

. Tre atti unici 
< Una compagnia che si pre-

senta sotto l'insegna del Teatro 
deirUniversita di Roma, ma che 
si compone in parte di elementi 
professionisti. ha esordito alle 
Muse ieri sera, con uno spetta
colo alquanto eclettico. Si e co-
minciato con Ingmar Bergman. 
il cui breve dramma Pittura su 
legno. scritto e portato sulle sce
ne una decina d'anni fa, propone 
temi e personaggi i quali avreb-
bero trovato un esito compiuto. 
sullo schermo, nei famoso Set-
timo siqillo: un crociato. lo scu-
diero di lui, una giovane sospet-
ta di stregoneria. una madre. un 
fabbro tradito dalla moglie. un 
istrione ed altri uomini e donne 
della piu diversa astrazione sono 
messi di fronte al problema del
la vita e della morte. durante 
l'lmperversare della peste. Te
ste di nobile fattura. scandito 
come il polittico medioevale. 
Pittura su legno avrebbe avuto 
forse bisogno d'una regia piu 
stringente di quella curata da 
Ernesto G. Laura. Tra gli atto
ri. ricordiamo Franco Sabani. 
Delia D'Alberti. Emma Vannoni. 

Elsa e Vanna Polverosi hanno 

A 5. Miniato 
il primo 
Bernanos 

Dal 24 al 29 giugno prossimo. 
andra in scena a San Miniato. 
per la XIX Festa del Teatro. 
una riduzione teatrale. in due 
atti. del romanzo Sotto il sole 

La ricostruzione scenica del-
I'opera e stata preparata da 
Diego Fabbn e Claudio Novelli. 

E' questo di Bernanos. sulle 
scene di San Miniato. un ritor-
no dopo un lungo periodo: e in-
fatti del 1952 la messa in scena. 
per la regia di Orazio Costa. 
dcH'opera Dialoohi delle Carme-
litane Sous le soleil de Satan 
b il primo romanzo di Berna 
nos. (fu pubblicato a Panei nei 
1925 ed ebbe un buon succes«;o> 
ma gia rivela in pieno quel 
mondo spirituale a cui Ber 
nanos rimarrik fedele Mno alia 
morte e che ntroviamo poi nei 
le sue opere phi note come* 
Journal <Tun curi de campa-
one (1936). NouveUe historre de 
Moucheite (i537). Lsttres as* 
Anglais (1942) e i gia citati Dia 
loghi deUe Carmelitane. L'ope-
ra si incentra sulla flgura di 
un prete. Donissant. il primo dei 
< preti bernanossiani >. che ri 
vtve nell'timilta della propria fl 
gura le tentazioni dj Crista nei 
deserto. 

Lo spettacolo sari diretto da 
Jos* Quaglio. con la compagnia 
Bosetti^uaglio; tra gli rater-
preti vi saranno. oltre a BoseV 
ti. Fosco Giachetti. Vittorio Sa-
tiipnii Lavura EpfadldaA. 

poi bene interpretato (con il Sa
bani e con Cosimo Cinieri) La 
casa crolla di Massimo Fiocco: 
una pungente. surreale comme-
diola, un po' alia maniera di Io-
nesco. ma caratterizzata in sen
so italiano da certo spiritello 
irriverente che la percorre tut-
ta, e che la regia di Giorgio 
Bandini ha rilevato con gusto. 

Chiudeva la serata La matado-
ra di Gil Vicente, il cinquecente-
sco autore portoghese: un colo-
rito quadro di costume, incen-
trato nella flgura d'una donna, 
il cui marito e andato a cercar 
fortuna nelle lontane Indie. Lo 
ironico e amarognolo auto ha 
avuto quale protagonista Luisa 
Aluigi, e quale modesto regista 
Gianfilippo Belardo. 

Successo particolarmente calo-
roso per la novita italiana, ap-
plaudita anche a scena aperta 
e coronata da molte chiamate. 
Da oggi le rephche. 

ag. sa. 

Cinema 

Ho sposato 40 
milioni di donne 
Fantapolitica in chiave senti

ment ale: Leslie, una graziosa 
signora, votata in modo com-
patto dalle elettrici americane, 
arriva alia Casa Bianca. Sono 
guai per il marito, Ted, costret-
to a fare da First Lady in pan-
taloni. e tenuto a digiuno dalla 
occupatissima consorte. Finche 
l'annuncio di un lieto evento — 
non il primo. del resto — ri-
mette le cose a posto, almeno 
secondo la morale corrente. La 
Presidentessa. infatti. rinuncia 
al governo per la sua nuova ma-
ternita. 

Nonostante lo spunto incon-
sueto. la commediola e scipita: 
scambiate le parti, non v'e in 
essa nulla piu di quanto solita-
mente si riscontra nelle analo-
ghe vicenduole umoristico-affet-
tive. con I'uomo indaffarato e 
la donna sola, trascurata. che 
si annoia e medita evasioni. I 
motivi satirici sono dispersi 
malamente: anche quello che 
riguarda un tirannello Iatino-
americano alia Trujillo, e la 
sua ingombrante presenza a 
Washington. Solo che vedere sif-
fatto individuo spregiato e quasi 
scacciato da. un Presidente degli 
Stati Uniti — sia pure in gon-
nella — provoca una penosa sen-
sazione di sogno. con quel che 
e accaduto. nei frattempo, a 
Santo Domingo. 

Polly Bergen (abbigliata dal-
lo stesso celebre sarto di Jac
queline Kennedy) e Fred Mac 
Murray sono i protagonist!. La 
regia e di Curtis Bernhardt 

ag. sa. 

Letti sbagliati 
Ancora un film a episodi. e 

questa volta diretto da Steno. 
Tema d'obbligo per quasi tutti 
gli episodi e la < ramificazione 
imprevedibile ». che mariti trop
po fiduciosi non si sognano nep-
pure di avere in testa. Ma. ol
tre che di coma, il film ci rac-
conta anche di alcune awenture 
erotico-sentimentali consumate in 
vagoni letto (si veda 11 compli
cate. interpretato da Lando Buz-
zanca. in cui si descrive la 
semi av\ entura di un commer-
ciante che non crede alle possi-
bilita degli incontri fortuiti nei 
vagoni letto). o negli ascensori 
(si veda ancora. purtropiw. 
007-Missione bionda platino. con 
cui il Vianello nei panni di un 
ingegnere elettronico che ha 
Yhobby deH'aggressione in ca-
bina. cornificato proprio con lo 
stratagemma con cui voleva se-
durre una procace inquilina). 
Dopo il terzo episodio. Quel por-
co di Maurizio — centrato sulle 
qualita seduttrict di un awo-
cato (Carlo Giuffre). sperimen-
tate. su'Ja graziosa e arrende-
vcle Beba Loocar — dulcis in 
fundo 1'episodio con Franchi e 
Ingrassia dove si narra. tanto 
per cambiare. di una doppia cor 
niflcazione. 

Film decisamente sbagliato e 
senz'altro banale. Letti sbagliati 
i girato con la sciatteria con-
sueta a tali pellicole. ed e spesso 
condito di volgarita e di doppi 
c««i rt'^ccatto: il tutto cuci-
nato in biatn-o t IKTIO. 

Cover girls 
ragazze di tutti 
Le disawenturc sentimentali 

di quattro corer girls in un en-
nesimo film a episodi. condito 
d'lm deteriore intellettuabsmo. 
diffialmente sopportabile. 

Una s\ede«e \a come si dice. 
in cerca della *ita: fino ad ab-
bandonare il marito. che ama. 
per la celebnta. Una tede^china 
\icne sfnittata dall'amante per 
sottrarre una preziosa collezio-
ne di modeili: nonostante lo 
^candalo. lindossatnce avra piu 
success^ di prima. Un'attricetta 
italiana. arnica di un folic regi
sta ormai spremuto. annuncia il 
sukidio: l'amico. istrionicamen-
te. Jc rubsri !s tro*7"*? r"# in-
fine la francesina. che non sa 
decidersi se cantare. fare la 
modeQa o amare un fotografo: 
quest'ultimo racconta ad un ami-
co le vane vicende. cercando 
di trarne una morale. Fatica inu
tile. poiche lo spettacolo (colo
re. schermo largo) e solo non 
scusa per offrirci una stUata di 
beDezze piu o meno note: tra 
Ie ahre. Georgia Moll. Maria-
grazia Buccella. UDa Andersson. 
Evy MarandL Ha diretto Jose 
Benazeraf. 
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Riprende 
la lotto 
per gli 

Enti lirici 
I rappresentanti delle Federa-

zionl dei lavoratori dello spetta
colo si sono incontraU con if Pre
sidente deU'ANELS. dott Ennlo 
Palmitessa. per esaminare la si
tuazione degli Enti lirici e sinfo-
nici italianL - . < 

Dalla riunione e emersa con 
estrema chiarezza la drammati-
cita di una crisi definitive, che 
costringe fin dai prossiml giorni 
alia totale paralisi dei massimi 
teatri musicali Italian!, per l'e-
saurirsi, prima del termine delle 
stagioni artistiche. degli insuffl-
cienti finanziamenti disponibili. 

Le segreterie oazionall della 
FILS-CGIL. della FULS-CISL e 
della UIL-Spettacolo. considerate 
I'impegno assunto, a suo tempo. 
dal ministro Corona, anche a no-
me del governo. per la copertura 
flnanziaria delle stagioni gia pro 
grammate nei vari teatri e per 
la presentazione al Consiglio dei 
Ministri, entro il febbraio scorso. 
e successivamente al Parlamento. 
di un progetto di legge per il 
definitivo riassetto degli Enti li
rici e sinfonici; tenuto presen
te che tale impegno si £ at-
tuato unicamente nella elabora 
zione d'una bozza di legge 
che. pur buona promessa tecnica. 
non rappresenta comunque il con-
creto indispensabile awio dell'i-
niziativa legislativa. che non puo 
non consistere in precise e defi
nitive soluzioni politico-flnanzia-
rie ed in chiare scelte di cultura; 
richiamano il governo all'urgente 
rispetto degli impegm assunti per 
iscritto nei dicembre scorso, me-
diante prowedimenti legislativi 
atti a superare le conseguenze 
deti'ormai gravissimo ritardo. > 

Le Federazioni dello spettacolo 
hanno inoltre rilevato che ne lo 
studio della bozza di legge. ne la 
liquidazione agli Enti delle resi
due speltanze sui finanziamenti 
del 19C4. avvenuta la scorsa set-
timana. possono attenuare la crisi 
del settore. Hanno deciso di con-
seguenza una serie di iniziative 
a carattere locale e nazionale 
per determinare nell' opinione 
pubblica, nei ceti dirigenti, nei 
Parlamento e nei governo una 
responsabile presa di coscienza 
del dovere dello Stato di garan-
tire la plena e Sana funzionalita 
di un fondamentale servizio di 
cultura e di crescita spirituale 
e civile quale & - quello • degli 
Enti musicali, proclamando, co
me estremo richiamo alle dirette 
responsabilita del governo, una 
imponente manifestazione di pro-
testa nazionale da tenersi in Ro
ma I'll giugno, con la parteci-
pazione dei dipendenti artistici, 
tecnici ed amministrativi di tutti 
gli Enti lirici e sinfonici italianL 

Scioslakovic 
•M 

sceneggia 

«Coferiflo 
/Sffl0lf0V0» 
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raaiW 
controcanale 

L'« eroe » traditore, . 
Nessun momento di ambigui-

ta, nessuna incertezza ha in-
crinato, ieri sera, U serrato 
Primo piano dedicato a Phi-

zioni, le Urate retoriche, > la 
rivoltante ipocrisia dell'avvo-
cato Isorni (che nei 1945 fu, 
in pratica, il maggiore di fen-
sore di Pefafrt) sono servile, 
jn realtd, a ribadire la condan-

lippe Petain. Liliana Cavani, na del marescialUt e a preci 
che rivela ormai una mono sare j a funzione del governo 
sempre piu sicura nei costrui- dt Vichy al servizio dei naztsti. 
re questo tipo di rievocaztom Certi «argomenti >, come 
storiche, ragglunaendo effetti di quello che tendeua a far pat-
grande efflcacia anche quando Sare il (radimento di Pelain 
(e questo era il caso del ser 
vizio di ieri sera) il montagglo 
del materiale a disposizione 
presenta numerose difficoltd, 
ci ha offerto un quadro dal 
quale la figura del vecchio ma-
resciallo traditore usciva ine-
sorabilmente condannata. E. 
diremmo. non solo sulla base 
dei fatti'. dei documenti. dttfe 
testimonianze degli storici • e 
degli uomini della Resistenza, 
ma anche attraverso le testi
monialize di coloro che oggi, 
a iienfannt di dlstanza. «sol 
perche qualcuno ha dimentl-
cato o ignora gli auuenimenti 
di allora », come ha detto Me
yer, desidererebbero riunlufar-
la e tentare cosi una « reoisio-
ne > dt marca ncttamente rea-
zionaria. Le tronfie affervia-

MOSCA. 4. 
II compositors sovietlco Dimitrl 

Sciostakovlc (nella foto) ha esor-
dtto nei cinema, redigendo la 
sceneggiatura dell'opera L'aterma 
Ismailova. da lui stesso compo
sts nei 1932 sulla base dl un 
racconto dello scrittore Nikolai 
Leskov. La lavorazlone del Him 
6 comlnciata nei giorni scorsl a 
Lenlngrado. , 

« Giulietfa 
e Romeo » 
al Maggio 

FIRENZE. 4. 
Nei quadro delle manifestazionl 

per tl Maggio Musicale e anda
ta questa sera In scena Giulietta 
e Romeo di Shakespeare per la 
regia di Franco Zeffirelli. Non si 
e trattato di una novita dal mo
mento che lo spettacolo era gia 
stato presentato lo scorso anno in 
varie citta d'ltalia e a Fircnze 
nei Teatro romano di Fiesole. 
Teatro esaurito e successo pieno 
con numerose chjamate per gli 
interpret! principali: Anna Ma
ria Guarnieri. Giancarlo Gianni-
ni. Ave Ninchl. Paolo Graziosi. 
Alfredo Bianchini. Osvaldo Rug-
gen. Maria Dolfin. Gianni Mon-
tesi. Antonio Pierfederici, Sergio 
Niccolai. 

Al night, whisky 
i 

\ ' * 

strip e cinema 
BUENOS AIRES. 4. 

Innovazione in un noto locale notturno di Buenos Aires. 
Per 0,90 pesos, il cliente avr& diritto non solo all'aperitivo. 
alia cena. al whisky, al ballo e alio spettacolo. ma altresl 
alia proiezione di un film, di carattere allegro e distensivo. 
II primo e stato un film con Dean Martin e Jerry Lewis. 

per un tentativo di «a!(entare 
la morsa tedesca sulla Fran* 
cia * e la sua collaborazione 
con la Germania nazista per 
un'azione diretta a < salvare la 
dignitd del Paese», ci hanno 
sinistramente rlcordaio analo-
ghi « argomenti > auanzatt, a 
ripetizione, dai relitti di Said. 

E, tuttavla, proprio per que
sto, ct sembra che il Primo 
piano di Petain avrebbe potu-
to costituire un'occasior.c per 
fare qualcosa dt piu che riba
dire la condanna storiva del 
maresciallo e del regime di 
Vichy. Proprio approfondendo 
la biografia dell'* eroe di Ver
dun > sarebbe sfafo possibifc 
andare alia ricerca di cid che 
si nasconde dietro certe con-
cesfoni - dell'« onore > e della 
« patria » (agghiaccianie quel 
proclama di Petain al popolo 
dopo la firma dell'armislizio!), 
e individuate anche nella pa
rabola del maresciallo tl logi-
co suiluppo di quelle «vir lu 
milifart > che, ancora oggi. an
che da noi, le destre esaltano 
« al di sopra delle ideologie > 
e delle nette scelte politiche $ 
morali. Per questa strada, for
se, sarebbe anche stato possi-
bile giungere a chiedersi, se 
non altro, che rapporto abbia-
no, nella Francia dt oggi, cer
ti tentativi di < riualufazione > 
del vecchio maresciallo con il 
clima instauralo dal regim* 
gollista. E. ci pare, da una 
simile ricerca la scelta di que
sto personaggio per un nume-
ro di Primo piano avrebbe ri-
cevuto una ancor piii precisa 
giustificazione. 

Sul primo canale d andata 
in onda La porta chiusa dt 
Marco Praga: Vha preceduta 
un'ottima introduzione di Ren-
zo Tian, il quale, con molta 
chiarezza, ha condotto un dt-
scorso critico che proprio at
traverso i numerosi e precist 
riferimenfi alia commedia, era 
volto a dare all'autore e alia 
sua opera una collocazione sto-
rica indispensabile per met
tere in grado il telespettatore 
di cogliere limiti e valori del 
lavoro in una moderna pro-
spettiva. H che non avvienc 
dt frequente. purtroppo, per 
queste introduzioni. 

g. e. 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendort 
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GIUGNO di PROPAGANDA 
nei negozi dell'Organizzazione 

A. VITTADELL0 
un vasto assortimento estivo a prezzi di assoluta concorrenza 

da Sabato 5 Giugno 1965 
• - -

A L C U N I ESEMPI 

Abito donna fantasia a 
Tailleur estivo a 
Camicta uomo a 

Abito fresco Ianauomo a L /.wo 
Abito Terital lana uomo a » 9.500 
Abito bambino a » 790 
Calzone estivo uomo a » 1.750 

9 «% 0*0V% 
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990 
1.900 
1.250 

n 

n 

Tutte le confeiioni UOMO - DONNA - BAMBINO 

RICORDATE, IN TUTTI I NEGOZI DELL'ORGANIZZAZIONE 

ALESSANDRO VITTADELL0 
Roma, Via Ottaviano, 1 (Angolo Piazza Riiorgimtnto) - TeUfono 380.678 | 
Via Mtrulana, 282 (Angolo Santa Maria Moggioro) - Tclefono 474.012 \ 

ANCONA Galterl* Dortca, Coraa GartaaWl % GR06SETO Via G. Canfeccl • LUCCA Via V. Veneta, Via n i longo f 
• PISTOtA Via A. VamMcci # PISA Berga Laraa, Bar*a Strrlfo • FIRENZE Via eVuo^k*chi, Bergo S. Larento | 

i 
• PRATO Via Gaaatl # LA SPEZIA Via Prtana 
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