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Un altro bel film al Festival dei Popoli 

L'America sotto lo 
«choc» del Vietnam 

In «Sons and daughters»di Stoll si descrive il risveglio 
delle coscienze davanti all'aggressione e al genocidio 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 7 
Gli anni '60 passeranno alia 

ttoria come gli anni delta tra-
gedia del Vietnam. E non solo 
per I'immane genocidio di cui 
si sono resi responsabili i go-
vernanti americuni, ma per le 
conseguenze politiche, sociali, 
umane che questo evenlo ha 
prodotto in tutto il mondo: in 
primo luogo negli stessi Stati 
Vniti. Queste canseguenze pos-
sano essere riassunte in una 
brevissima frase: risveglio 
delle coscienze. Risveglio delle 
coscienze di fronte al proble-
ma delta pace, delta liberta, 
delta tolleranza, del razzismo. 
Dal 1945 lino a pochi anni fa 
la stragrande maggioranza del 
popolo umericano e stata com-
pressa — e lo 6 tuttora — in 
una sorta di cappa di piombo 
dalla quale sembrava impossi
ble che potesse liberarsi: ra 
re e limUate le voci di prote-
sta, sempre piu dilagante la 
acquiescenza ai jeticci delta 
societa dei consumi, e anche 
alle guerre combattute net no-
vie dell'anticomunismo. II pre-
cipitare degli avvenimenti nel 
Vietnam ha agito come un 
elettrochoc sugli strati piu 
sensibili dell'opinione pubbli-
ca statunitense: prima gli in-
tellettuali, poi gli studenti e 
la popolazione di colore, ora 
pare anche una larga fascia 
delta classe operaia. C'd sta-
to tra essi il risveglio delta 
cosctenza die e andato orga-
nizzandosi in una protestn 
sempre pit't profunda e gene-
ralizzata contro Vaggressinne 
nel Vietnam e conseguente-
mente contro lo stesso modo di 
vita americano. E' un feno-
meno di non indifferente vor-
tata — ne da sopravalutare. 
ma lantomeno da non sotto-
valutare — e i cut sviluppi non 
i facile prevedere. 

Un fatto importante 6 che 
cid sia avvenuto, come sotto-
tineano il regista Jerry Stoll 
e i suoi collaborator! nello 
stupendn documentario Sons 
and daughters («Figli e fi-
glie ») presentato oggi al nono 
Festival dei Popoli. Prodotto 
rffjH'« American Documentary 
Films ». una cooperativa di rt-
neoperatori di attuaUtd Jon-
data dallo stesso Stoll e da 

Angelo o 
diavolo nel 
« Teorema » 
di Pasolini? 
Puo essere un angelo. ma 

anche un diavolo l'« ospite > 
ehe Pasolini fara bussare al
ia porta di una ricca famiglia 
borghesc di Milano. L' « ospi
te T portern con l'amore. pla-
toniro e no. lo seompiglio ge 
nerale. Quando ripartira ai 
quattro componenti la fami
glia. nonche alia serva. ri-
mar ra il problema di speri-
mentare 1'autenticitA dei loro 
sentimenti. Usciranno dalla 
prova ognuno in modo diver-
so. La madre (Silvana Man
ga no) cerchera nuove avven-
ture erotiehe. il padre (Mas
simo Girotti). novello San 
Francesco, donera la sua fab 
hrica agli operai. la figlia 
(Anne Winzomsky) si ucci-
dera e il figlio (Andre .lose 
Cruz) diventera un pittore. 
La serva (Laura Betti) sara 
l'linica a provare un senti-
mento autentico fortissimo. 
proprio porche ancora legata 
ad un sottoproletariato arcai-
co e pre industriale. tornern 
lilla chiesa e compira. addi-
ri t tura. dei miracoli. 

Per la parte dellospite Pa 
•olini ha scelto Terence Stamp. 
mentre Ninetto Davoli — 
I'timco non presente alia con-
ferenza stampa tenuta dal re-
gista nella villa di Monte Ma 
rio dove si stanno girando gli 
intemi del film — sara il 
postino. 

Titolo del film, giustamen-
te prvb'ematico. e Teorema. 

Domani sciopero 
al Teotro 
deirOpera 

I dipendenti del Teatro del* 
I'Opera sciopereranno domani: 
Jo ha deciso la Commissione in 
tema. d'accordo con le organiz-
zazioni sindacali FILSCGIL. 
FUIi» CTSL e IJII-Spettacolo. co 
me primo atto di protesta per 
la mancata applieazione dei 
contratti eollettivi Domani 
avrebbe dovuto aver luogo la 
prima di uno spettacolo com-
prendente Torneo notturno di 
Malipiero. Work in progress su 
BKLsiche elettroniche e Allez-
hep di Berio. 

Stephen Laighthill, Sons and 
daughters, e giunto alia ras-
segna fiorentina con troppo ri-
tardo (ha gid vinto il primo 
premio al Festival di Lipsia a 
mezzadria con un documenta
rio cubano sul Vietnam del 
Nord), ma non per questo ha 
perduto nulla delta sua carka 
morale e politico. E' un film 
reatizzato senza larghezze di 
mezzi. ma con le idee chiare 
e con maer.tria profexsionale 
ed artistica di altissimo li 
vello. E' un film di montag-
gio, dove I'alternarsi delle se-
quenze (quelle delta manife-
stazione di protesta degli stu
denti e quelle delta guerra nel 
Vietnam) e in funzione di un 
discorso rigorosamente lucido 
e penetrante. Con Sons and 
daughters Jerry Stoll ha inteso 
dimostrare due fatti: da una 
parte, I'inumanita. Vimmora-
lita e I'inuiilitd della guerra 
americana contro il Vietnam; 
dall'altra. la presa di coscien-
za di questa realta da parte di 
una larga fascia della popola 
zione americana. 

Stoll e partita dalla « pre
sa di coscienza » per eviden-
ziare il primo dei due as-
sunti. 11 filmato segue le varie 
fast della manifestazione di 
protesta che i giovani studenti 
dell'Universita di Berkeley in 
California organizzarono il 15 
e 16 ottobre del 1966 contro lo 
Intervento americano nel Viet
nam in occasione del giorno 
internazionale di protesta. 
Obietlivo degli studenti di Ber
keley era quello di manife-
stare davanti al centro di re-
clutamento dell'esercito ame
ricano di Oakland: intende-
vano avvicinare i loro coeta-
nei reclutati nei ghetti negri 
e nei quartieri popolari delle 
grandi metropoli o delle pic-
cole citta della provincia per 
convincerli che la guerra che 
essi si appreslavano a com-
baltere non era una guerra 
per la difesa di nessun ideate, 
ma un genocidio a freddo di 
un popolo che si batteva per 
la sua liberta e la sua indi-
pendenza. Prepararsi ad an-
dare a combattere nel Viet
nam. significava e significa 
disumanizzarsi (emblematiche 
a questo proposito le sequenze 
girate in un centro di adde-
stramento di marines, dove i 
giovani venaono sottoposti ad 
un processo di spersonalizza-
zione e di abbrutimento). com
battere significava e significa 
assassinare (svonvolgenti le 
scene girate nei villaggi del 
Sud Vietnam da cineoperatori 
americani e qiapponesi che ci 
moslrano i massacri compiuti 
dai marines americani e dai 
collaborazionisti del fantoccio 
Cao Ky). 

c Not abbiamo condannato I 
nazisti a Norimberga — offer-
ma un giovane studente —, per 
gli stessi misfatti che stiamo 
complendo nel Vietnam *: il 
parallelo & tragicamente cal-
zante. 1 bombardamenti delle 
citta e dei villaggi del Nord e 
Sud Vietnam. Vuso delle armi 
chimiche. le deporiazioni in 
massa di donne vecchi e bam
bini. le fucilazioni e le torture 
dei partigiani sud-vietnc.miti 
catturati (tremende sono le 
immagini che scorrono sullo 
schermo), i macabri rituali 
dei generali americani davan
ti alle sa'.me dei soldati morti 
ci ricordano altri bombarda
menti. altre deporiazioni. al-
tre fucilazioni. altri macabri 
riti: quelli appunto di cut si 
resero responsabili la Germa-
nia nazista e fascisti italiani. 

1 nemici da battere — am-
moniscono con chiarezza i gio
vani studenti californiani e con 
loro Stoll — non sono i par
tigiani vietnamili. ma i « st-
gnori della guerra * america
ni e la loro logica politica, le 
cui conseguenze sono it ge 
nocidio del popolo vietnamtta 
da una parte. Yestendersi del
la miseria e del razzismo all'in-
terno degli Stati Vniti. dallal-
tra. Iniziata come protesta 
contro la guerra la manife
stazione degli studenti di Ber
keley allargo i suoi obieltiri e 
riusci a coagulare intorno a 
se consensi sempre piu vasti 
ed incondizionati. Fu — co
me si evidenzia nei documen
tary — un successo clamoroso. 

Sons and daughters e un film 
— it migliore insieme a Inside 
North Vietnam: a personal re
port di Greene, tra quelli fino-
ra presentati alia rassegna — 
che dovrebbe essere proietta-
to nelle scuole di tutto il mon
do: oltre che un significatiro 
esempio di moderno e Tazifr 
nale linguaggio cinematogra-
fico. esso rappresenta anche 
una vibrante lezione di uma-
nita e di toUeranza. Non per 
nulla & stato accolto con calo-
roso entusiasmo dai giovani 
presenti alia rassegna. 

Fra ieri e oggi al « festival» 
sono stati presentati altri sei 
documentari: Undala depli 
americani Allyson e Marik 
Jablonko (una descrizione del
le atlirita degli obitanfi di un 
villaggio dell'lndia); Super ar 
tist. Andy Warhol di Bruc* 
Torbef (anch'egli americano). 
che abusando fino alia noia di 
eerie bizantinerie formali trac-
cia i profili di alctmi esponenti 
della *pop-art» americana; «d 

infine il pretenzioso lungome-
traggio del canadese Allang 
King Warrendale. Si tratta di 
un servizio televisivo commis-
sionato dalla ^Canadian Broad
casting Company » e poi non 
trasmesso. girato all'interno 
di un centro psichialrico situa-
to alia periferia di Toronto: 
il centro di Warrendale appun
to, dove otto giovani speciali-
sti cercano di ricreare intorno 
a dodici adolescenti. anorma-
li nel carattere, I'ambiente fa-
miliare dal quale i ragazzi, 
per molteplici ragioni, sono 
lontani. Sul piano tecnico il 
documentario. seppure ecces-
sivamente prolisso, e abbastan-
za interessante (drammatiche 
le sequenze sulla crisi che col-
pisce alcuni ragazzi in seguito 
alia mnrte della cuoca del cen
tro). molto meno convincente 
sul piano del contenuto e pen-
siamo — pur non essendo de
gli esperti — su quello scienti-
fico: ci sorge, infatti. il dub-
bio che it documentario non 
ci restituixca appieno la real
ta di quel microcosmo quale 
effettivamente esso era (il 
centro e stato infatti chiuso), 
bensl una realta alterata dalla 
presenza di un elemento estra-
neo qual e appunto la macchi-
na da presa e con essa tutto 
do che le sta dietro. 

Carlo DegPlnnocenti 

La commedia di Moliere a Roma 

Un «Tartufo» per il quale 
lastoria 

non conta 
La regia di Giuranna oscilla tra la necessity 
di Irovare punti di vista originali e le finalita 

divulgate del Teatro Stabile aquilano 

le prime 

Che cosa b Tartufo per noi? 
Questa domanda ci si pone 
a ogni ritorno del personag-
gio e della commedia di Mo
liere. che hanno gia tre se-
coli di vita. Paolo Giuranna, 
nuovo regista e traduttore del 
testo. sottolinea l'attributo di 
ipocrita. solitamente connesso 
all'inquietante figura, ma ri-
levandone il senso etimologico 
di « attore >. Un attore calato 
sino in fondo nei panni della 
finzione: * L'ombra che getta 
dalla scena una tale fusione 
di menzogna-verita 6 quella 
dei nostri giorni ». In Fran-
cia. ultimamente, soprattuttn 
per opera di Roger Planchon. 
non soltanto Tartufo. ma altre 
fra le maggiori opere di Molie 
re sono state sottoposte a una 
verifica in chiave storicistica. 
dalla quale e scaturita un'at-
tualita piu grande che non 
quella ricercata attraverso la 
presunta eternita dei temi e 
dei caratteri . Cos! nella rovi-
na che il « falso devoto . im 
postore e fedifrago. tenta di 
portare in casa di Orgone. ap-
profittando della dabbenaggi-
ne di costui. disposto ad alie-
nargli i propri beni e perfino 

E7 cominciato i l Festival romeno 

La Caselli, Solo 
e Rita a Brasov 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST, 7. 

A Brasov, simpatica citta dei 
Carpazi e noto centro turisfi-
co. cantanti di musica leg-
gera di venti paesi hanno co
minciato ieri sera la gara per 
la conquista del «Cervo 
d'oro ». E" questo il primo Fe
stival internazionale di musi
ca leggera che la Radiotele-
risvone romena organizza, e 
che si ripeterd ogni anno, al-
Vinizio della primavera (an
che se quest'anno. a dire il 
vero, la scena e dominata dal 
bianco della neve che conti-
nua a codere). 

1 partecipanti al concorso. 
i quali si esibiranno in un 
pezzo d'obbligo scelto tra quel
li della musica leggera ro
mena in una delle lingue uf-
ciale del Festival (romena, 
francese. italiana. inglese, 
russa. tedesca) e in un pezzo 
del proprio repertorio. sono 
stati proposti daali organi te-
lerisivi dei rispettivi paesi. 

IM TV italiana. inrece per 
motivi facilmente intuibili. ha 
evitato I'impegno diretto. of-
frendo alia TV romena una 
rosa di died nomi di giovani 
speranze. IM scelta cadde al-
lora su Marisa Sann'ta. la qua
le. qualche giorno dopo si piaz-
zd al secondo posto al Festi
val di Sanremo. IM Sannia pe-
rb non e presente a Brasov 
perche indisposta. Peccato: sia 
perchp Vattesa era notevole. 
sia perche" Vltalia non i piu 
rappresentata nel Festival del 
« Cerro d'oro ^. 

Lo sard inrece. e auforerol-
mente. nelle serate di gala 
che si svsseguiranno fino al 
10 pmssimo. Questa sera, in
fatti. il clou dello spettacolo | 
sard offerln da Caterina Ca ! 
selli. domani da Rita Pavone j 
e yflbofo da Bobby Solo. \ 

Inutile cercare un biglietto 
per la sala del Teatro dram-
maticn di Brasor o un cantuc-
cio in un albergo della citta i 
o dei tanti centri turistid dei \ 
dintorvi. Tutto i esaurito da 
Txirecchi giorni. In compenso. 
la TV. in coUegamenlo Inler-
ris'nne ed Euroritione. tra-
smetterd bimna parte del pro-
gramma. 

Sergio Mugnai 

Approvati gli 

sgravi fiscali 

all'esercizio 

cinematografico 
In via definitiva d stata ap-

provata dalla Commissione Fi-
nanze e Tesoro della Camera 
la legge che prevede sgravi fl-
scali all'esercizio cinematografi
co. II prowedimento riduce 
dell'uno per cento le aliquote 
dell'IGE dovute sulle entrate 
derivanti non solo dagli spet
tacoli cinematografkri, ma an
che da quelli teatrali e da quel
li misti cinema varieta. men
tre eleva dal 75 al 78 per cen
to la quota dei proventi dei di-
ritti erariali. derivanti dagli 
spettacoli. dovuta ai comuni. 

Per quanto riRuarda. poi. il 
piccolo e^ercizio cinematografi
co. la legge prevede l*abbiK> 
no dei diritti erariali fino al-
l'importo massimo di settemi 
la lire per le giornate di spetta
colo in cui il prezzo di ingres-
so non sia superiore alle due-
cento lire. 

le persone care, b il riflesso 
lampante dei pericoli corsi da 
una societa e da una nazione. 
noU'epoca di Luigi XIV. 11 re 
in persona interviene a sal-
vare Orgone, suddito leale 
ma sciocco. spinto a rischi 
estremi dagli intrighi di Tar
tufo. Lo stesso re che. fuori 
del trasparentissimo velame 
teatrale, avrebbe sostenuto la 
lunga e infine vittoriosa bat-
taglia del drammaturgo contro 
la censura. Servigio limpida-
mente ricambiato dall'appog-
gio ideale che l'opera molieria-
na forniva alia politica del so-
vrano. alia lotta contrn i suoi 
nemici. occulti o palesi. Sul 
piano politico conduce giusta-
mente il discorso N'cola Ciar 
lotta. in una sua bella e am-
pia nota pubblra ta nel pro 
gramma: la quale si conclu 
do con un puneente accenno 
aeli odierni Tartufi. ormai 
« tanto guardinghi e astuti da 
essersi mutati in istituzioni ». 
Giuranna preferisce tenersi nel 
campo del dibattito morale: e 
anzi. con uno spostamento di 
battute e con un ironico spie-
gamento finale di cost imi e 
di arazzi gigliati. tende a 
mettere in risalto lo strumen-
talismo deH'apologia del buon 
monarca Cid che contribui 
^ce. p [ ,raltrn. a restrini?ere il 
resniro della vicenda in un 
ambito dnmestieo 

La rappresentazione soffre. 
neH'insieme. del dissidio tra 
la volonta di trovare un pun-
to di vista comunque orieina-
le e. a suo modo. coerente. 
e le neressita divuleative. qua
si didascaliche. di uno Stabi
le come quello dell'Aquila. che 
ha certo il merito di toccare 
col suo lavoro tante citta tea-
tralmente (ma non solo tea-
tralmente) dimenticate del-
l'ltalia centrale. Nella stessa 
versione in endecasillabi sciol-
ti — spieliata e. tutto somma-
to. fun/.ionale — si notano con
t r a s t fra un tessuto di fon
do educatamente toscanegeian-
te ed espressioni oegi d'uso 
corrente. ai limiti del gereo. 
L'invpn7inne registica miglio
re e nell 'aver enifiento dal 
dia'ofo il per>;ona£gin del spr-
vo di Tartufo. e neH'averne 
fatto un suo ipotetico pro^e-
cutore. Ma questa inedita 
presenza. in <;e sueeestiva 
(anchp per l 'ambieuo sne-
chignare deH'attore Carlo Val-
Ii) non modifica la dinamica 
della commedia. che rimane 
quella consueta. con appena 
un'accentuazione < genmetrt-
ca ». favorita dalla efficace 
semplicita della scena di Lo
renzo Ghiglia. 

Achille Milln e un Tartufo 
di onesta evidenza. Gianni Bo-
naeura un Oreone spiritosa-
mente disegnatn. Pina Cei una 
simnatica. fri 'zante Dorina. 

Piacevnli N ; / ,olptta Rizzi e 
Maria Grazia Snehi nelle par
ti risnettivampntp di F.lmira e 
di Mananna Da ncordare an 
enra Wctta Zncrhi. Darin \Ta7-
zoli. Aldo Rendine. D nubbli-
ro rnmano ha annlaudi'n con 
molta e sincera cordialita. Si 
replica, alia Cometa. 

Aqqeo Savioli 

La compagnia 
di Albertazzi 

debuttera a Mosca 
il 4 aprile 

Giorgio Albertazzi ha confer-
nvato che la sua compagnia. 
terminate le rappresentazioni al-
rEliseo di Roma degli Amanti 
di Bmnello Rondi. partira alia 
vdta di Mosca. dove il 4 aprile 
debuttera mettendo in scena 
YAoammnmie di Vittorio Alfie- j 
ri. Nella capital? v>\ietica sara 
poi pre.«entata anche Com* tu 
mi vuoi di Pirandello. 

Dopo le recite a Mo*ca. la 
compagnia Albertazzi-Proclemer 
dara spettacoli a Vorsavia. a 
Budapest e a Belgrado: poi tor-
neri all'Eliseo di Roma per rap-
pmenUrt VAgamrmumt, 1 

Nel n. 10 di 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

L'incontro di Budapest (edltoriale di Luca Pavolln!) 
L'assemblea della Confindustria (di Enzo Fumi) 
Discutiamo su cattolici e unita delle sinistre (di Giorgio 
Napol i tano) 
Alibi per il Sud (di Napoleone Colajanni) 
Le alleanze degii studenti (colloquio di Ottavio Cecchi 
con Giulietto Chiesa, studente di fisica) 
Esami nella facolta occupata (di Gabriele Giannantoni) 

Pension!: una grande esperienza di democrazla sln-
dacale 

Tavola rotonda con Ar\edo Fomi. vice segretario della 
CGIL, Aldo Bonaccini. segretario della C.d.L. di Mi
lano. Giuseppe Riboldi della Face-Standard di Milano 
e Quirino Bavosi della AnsaldoS. Giorgio di Geno\a 

La \ittoria degli «omissis * (di Aniello Coppola) 

Dibattito tra 67 partitl comunistl 
L'inten'ento di Enrico Berlinguer a Budapest. Ampi brani 
di Mikhail Suslov (URSS). Zenon Klisko (Polonia), Geor
ges Marchais (Francia) . Niculescu-Mizil (Romania) e 
Anna Lisa Hyvonen (Finlandia). 

P r aga : il consenso degli intellettuali (di Franco Bertone) 
Domina in Israele il partito americano (di Massimo 
Robersi) 
Quasi una fantasia storica (di Gatvano della Volpe) 
Tre novita a Roma (di Bruno Schacherl) 
Allez Hop (di Luigi Pestalozza) 
Kens ad Algen (di Ivano Cipriani) 
Violence (di Mino Argent ieri) 
Perche gli americani non confessano a se stessi di aver 
perduto in Vietnam 

Musica 

La « Passione » 
di Penderecki 
alPAuditorio 

N'el 1959, a ventisei anni. Pen
derecki. brillantissimo musici-
sta polacco. ebbe la bella idea 
di partecipare con tre lavori 
anonimi a un concoiso inusi-
cale. Vinse i tre primi premi. 

Penderecki P com|)Ositorp che 
sa unire all'hleu geniale an
che I'ahilita di farla fruttare 
praticameiite. (Jualcosa del ge-
IU'IP si avvi'ite ru-lla sua Pas-
sionf si'contio San Luca. c-om-
I>o.sta tra il 19(53-65. per cele-
brare il settantesin'o anno della 
cattedrale di Miinster. dove poi 
ebbe la prima — e trionfale — 
esecuzione. Questo ampio affre-
sco nuisicale. dovtsnque e capi 
tato. ha riscosso il successo piu 
vistoso e tomnuiiso. Eppure. 
non mancano in Penderecki que-
gli elementi del nuovo in mu
sica dai quali. di solito. il gran 
pubblico sta lontano. chiuso in 
una certa diflidenza. 

Penderecki ha ((iialcosa che 
lo avvicina a Britten (si in-nsi 
al SUPCPS«O del War Requiem) 
|M«r {|iiel IIMKIO di trascinare i 
piu riluttanti nel clima (i'nna 
magia mu^icale. e ha — an 
che — qualcosa che lo avvi 
ciua a Sciostakovic. ix-r (niel 
IIKVIO <ii presentare con imnie-
diatezzu e semplicita le cose 
piu compk'sse o difiicili. La 
sua musica « suona » bene, ha 
I'ahilita di suonar bene, pur 
ricapitolando nel suo svolgersi 
le piii astruse trovate di certe 
nuove tecniche compositive. 

Una notevole prevalenza ha 
la componente vocale: solisti 
(e Penderecki nella Passione 
ne inserisce tre). voce reci-
tante (^crve a raccordare i vari 
momenti orchestrali e corali) e 
coro. 

11 coro. SJK-'SSO suddiviso in 
numerose sczioni (Penderecki 
riesce a dare efTotti tridimen 
sionali). accresce l'incidenza 
della vocalita. coinvclgendo an
che le voci di ragazzi (per 1'oc
casione quelli di Bad Tolz e 
Salisburgo, preparati da Gpr-
hardt Schmidt). 

Con le « arie » dei solisti. ge-
neralmente inclini a penetrare 
il testo (in latino) senza scon-
volgeme la struttura ritmica, 
e con un'orchestra smagliante. 
in una gamma che dall'arcaico 
arriva ai quarti di tono e alle 
rievocazioni di sonorita elet-
troniche. la Passione esercita 
una sua presa. mantenendo 
sempre vivo l'interesse di chi 
ascolta, ma anche di chi ese-
gue (anche questo e impor
tante). riempiendo. a mano a 
mano. certi vuoti che sembra-
vano incolmabili. Dopo aver 
nella prima parte dilagato in 
superficie. la Paxtione. nella sfr 
conda parte, mostra di voler 
scavare un poco anche in pro-
fondita. E" una pagina degna 
di rispetto e piena di rispt'tto 
per tutto quel che vuole recu 
perare dell*antico e del nuovo. 

L'esecuzione e sembrata eccel-
lente. sia per la generosa par-
tecipazione dell'orchestra e del 
coro. sia per il preziosismo so^ 
Iistico dei cantanti (Marjorie 
Wright. Boris Carmeli e Andr-
zey Hiolski. baritono di lumi-
nosa risonanza timbrica). Con 
piglio addirittura virtuosistico. 
ha diretto .lerzy Semkov, ap
plaud it issi mo. 

Successo unanime. con insi
stent chiamate agli interpret! 
tutti (compreso il recitante: 
Ivano Staccioli). nei quali il 
pubblico ha inteso festeggiare 
anche 1'autore. assente. 

Richter 
e Rostropovic 

a Santa Cecilia 
Rimarrano memorabili la per 

fetta intesa. la perfezione. Io 
stile interpretativo di Richter. 
fenomenale pianista. e di Rô  
stropovic. violoncelllsta ec-ce!.-o 
(e difficile tener conto di que-
sti due grandi soILsti come di 
un < duo » pur eocezionale). 

Rostropovic. con i! violoncello 
molto spinto in avanti. sicehd 
pare che comodamente lo stru 
mento gli ricada sulla spalla 
sinistra, e Richter che inforca 
gli occhiali per far finta d'in-
seguire sulla carta le note che 
gli sono stampate dentro. dan-
no una straordinaria concretez-
za allimmagine della musica 
come avvenimento familiare e 
quotkiiano. per quanto sospinto 
a incrcdibili altezze. 

I-a .Sonata 071. 69 di Beethoven. 
risalente al 1808. piena ancora 
di fremiti « pastorali ». ma gia 
anticipatriee (e Richter lo ha 
ben sottolineato ai pianoforte) 
di attegeiamenti ritmici della 
IX Sinfortia: la Sonata (1915) 
di Deb-.issy. proiettata in una 
miraco^o^. ispjrata e geniale 
ricchezza fonica: la .Sonata op. 
139. di Prokofiev (che in qual
che printo richiama una t pa^to-
ralita » beethoveniana. peraltro 
stu;iendamente accentuata da 
Rostropovic): queate le mvisiche 
che hanno dato al secondo con 
c e t o Richter-Rostropo*. ic il >e-
eno d"-ina vetigino>a civiita 
m'.i<:ca!e. 

Entusiasmo a'.ie ^*el!e. con re
plica de'.I'ultimo movimento del
la Sonata di Prokofiev. 

e. v. 
Cinema 

Vendetta 
all'OK Corral 

Toma sullo schermo la vicen
da gia splendidamente roman-
zata 63 John Ford ne! suo fa 
moso Sfida infernale. e parzial 
mente ironizzata da John Stur 
ges nel suo piacevole Sida at-
rOK Corral \x> stesso Sturee*. 
stavo'.ta. ha ripre.^o in mano 
l'argomento. con la dichiarata 
intenzione (non sapremmo dire 
quanto mantenuta) di starsene 
stretto alia ventiera cronaca dei 
fatti. che a\*vennero a Tombsto
ne. in Arizona, nel IWU. Wyatt 
Earp, uno Keriffo fiusto • loa-

le. si oppone alio strapotere di 
Ike Clanton. della sua famiglia 
e dei loro accoliti. Sastengono 
Wyatt i due giovani fratelli: ma 
l'uno viene ferito in malo modo 
dagli avversari. l'altro barbara-
mente trucidato nel momento 
.stesso in cui sta vineendo le 
elezioni. Wyatt riuscira comun-
que a trionfare. grazie anche 
all'aiuto fornitogli da Doc Hol-
liday. IMI e\ dentUta diventato 
pisfolero, che si batte al suo 
fianco un po' per i soldi, un |K>' 
I>er amicizia. 

l^i fhiura di Doc Holliday. 
henche per (|iialche as;>otto re-
stituita alia sua cruda realta. 
continua ad essere avvolta nel 
l'alone mitico che solitamente 
circonda i poco <li IMIIIIU). .so-
prattutto se malati. heoni e tiio 
catori. 11 lllm. neH'insieine, e 
a-jcurato e corretto. ma non ag 
giunge molto di nuovo alia sto-
ria del geneie we mem (di 
quello < autentico »). James 
Garner (Wyatt) e trucca-
to in maniera da somigliare 
all'Henrj' Fonda d'un teniixi. 
Jason Robards (Doc) e Rol>ert 
Ryan (Ike Clanton) sono gli al
tri principali interpreti. Colore, 
schermo grande. 

ag. sa. 

Squadra omicidi 
sparate a vista 
Nonostante tutto. uonnstante i 

drammi familiari. le complicate 
psicologie umane. l'alienazione 
che stringe nelle sue spire 1 
poveri «sbirri » come i cai>i 
della polizia venuti dalla gavet-
ta, nonostante, alia fine, un per-
sonaggio urli in faccia al capo 
della polizia (un uomo tutto di 
un pezzo) di cui sopra. di es
sere un « macellaio » perche se 
ne inflschia dei propri dipenden
ti piedipiatti manclati alio sba-
raglio per la cattura di un omi-
cida che ha Yhabhu delle pro
stitute: nonostante tutto questo. 
il Him a colori di Don Sienel 
— tratto dal roman/.n di Richard 
Dougherty The Commissioner — 
decisamente non convince, e 
per la risibile scenegsiatnra di 
Henri Simoun e Abraham Polon-
.sky. e per 1'evidente moralismo 
di fondo che [>ercorre tutta la 
storia. la quale ha lambizione 
di presentarsi come una c sto
ria drammatica » e umana. 

Protagonisti del «dramma ». 
due brillanti detectives, i quali 
hanno avuto la sfortuna di * per-
dere le proprie pistole»: cioe. 
si sono lasciati giocare dall'o-
micida suaccennato. che poi si 
e dileguato nella metropoli. I 
due. pena il Iicenziamento. do-
vranno riacciuffarlo entro set-
tantadue ore. II film interpre-
tato da Richard Widmark. Hen-
rj" Fonda. Inger Stevens, narra. 
con una tecnica di montaggio 
alternato ahba-tanza scontata. 
Ie vicissitudini dei due agenti. 
quelle delle loro mogli o aman
ti. e i piccoli imbrosli e debo-
lezze degli alti funzionari di 
polizia. senza che pero la cri 
tica affondi mai nel etiore del
le cose. Anzi. il finale < rab-
bioso» sembra <Iel trtto gra 
tuito e pleonastico. mentre la-
scia intuire signifjeati piuttosto 
edificanti che si riferiscono in-
nanzitutto alia personalita dei 
nostri due « eroi » detectives. 

vice 

Jazz 
Lilian Terry e 
Renato Sellani 
Al < Setteperotto » continuano 

le novita tese ad offrire. qiiasi 
ogni settimana. un programma 
diver50. Stavolta il cabaret di 
vicolo dei Panieri ha dato una 
sterzata verso il jazz, ospitando 
Lilian Terry e Renato Sellani. 
in un repertorio #cIassico». 
spinto tuttavia sino allesecu 
zione della ver.sione americana 
de II posto mio di Renis. Li
lian. la conosciamo. non cerca 
di strafare ma la sua musica-
lita si dimostra sempre sobria 
e garbata e il suo « feeling > e 
notevole. E' indubbiamente una 
delle poche. in Italia, che po«sa 
cantare del buon jazz, ("onnscia-
mo anche Io stile notevolissimo 
di Sellani. che tuttavia avrem-
mo desiderato piu sciolto. piu 
scatenato. piu lasciato solo con 
se stesso. Xe sarebbero scatu-
riti certi momenti di indimenti-
cabile pianismo. I>a riprova e 
ven-Jta con un brano tra i piu 
belli di Monk. Siamo ce'ti che. 
nei prnssimi giorni. Renato ac-
castera alia funzione di aecom-
paenatore quella di solwta ver 
mettere in luce Uitte le sue pos-
sibiiita. Apnla-.isi per tutti e 
due. Si replica. 

I. S. 

Infolleronzo razzista 
contro 

Harry Belafonte 
NEW YORK. 7 

n noto cantante e attore ne
gro Harry Belflfonte ha dichia-
r}to che 'in.-* ipett'•'"•^o *f-'*\'--'-
vo imperniato sulla cantante 
inglese Petuia ClaiK. e ne» qja-
le appare anche lui. ha solleva-
to polemiche e ha provocate 
cuna delle piu offensive manife-
stazioni di razzismo >. Sotto ac-
eusa sono il rappresentante del
la societa che ha organizzato lo 
spettacolo e una societa p-.ibbli-
citaria. Costoro. secondo Bela
fonte. hanno criticato. per mo
tivi razziali. 1'tiltima ?cena del
lo spettacolo. dove Belafonte e 
la CI.irk cantano la canzone 
H sentiero delta gloria tenendo-
si sottobraccio. 

Lo spettacolo e stato registra-
to a I/w Angeles e sara pre
sentato alia televisione il 2 
aprile. Belafonte offerma che il 
rappresentante della societa or-
ganizzatrice fin dall'inizio ave\a 
cercato di impedire la sua pre
senza. o di ridurTe la sua par-
tecipazione. ma egli invece e 
rimasto. insieme alia Clark. 
protagonist* dello show. 

• • • • • • • • • r̂ aiW • • • • • • • • 

a video spento 
UN GOLDONI CORRETTO 
— 11 teatro di Goldoni ha 
isvirato in quesli anni alcune 
messinscene interessanti e 
perfino memorabili: reaisti 
di valore — a coviinciare da 
Luchino Visconti — hanno 
interpretato i testi del aran 
de commedioarafo veneziano 
con cnteri nuovi. operanda 
sin sul linguapiiio die sul 
ritmo. sia sui personanpi sin 
goli che sul 1 coro ». Si sono 
avute anche interpretaziom 
che semhravano addirittura 
rovesciare la tradi;ionale 
impostazione di talunc com 
medic alia ricerca di un nuo 
vo senso da dare alia visio 
ne goldoniana del mondo. U 
Goldoni che ieri sera ah)>ia-
mo visto in telensinne era. 
inrece. il Goldoni die abbia 
»m imparato a conoscerp fin 
daHYtd scolastica: la mes 
sinscena della vmninedia La 
hancarotta (inm delle pi imp 
di Goldoni) era corwlta. ma 
del tutto trailizinnale. Vna 
onesta opera di divul-m:ione. 
dircnuno: ma e'e da chie 
dersi se e darvcro i>i)<sil>ilt'. 
poi. fare opera di tlivulria 
zione senza tener conto del 
la ricerca che. sul piano cui 
turale. c stata frattantn 
compiuta suU'opcra da di 
vulnare, almena. ("era da 
prevedere che la prcsema 
di Basepf/io, die al tea
tro goldoniana (assai spesso 
con la collaborazione di Car
lo Lixlovici. regista anche 
dello spettacolo televisivo) 
ha dedicato la sua vita, fas 
se una oaranzia. alneno in 
certi limiti: e. in efetli. co 
si e stato Al p<-r ••onaaoio Wi 
Pantalone ancora una vol-
ta. egli ha dato corvo\ita. 
comunicativa. umanita. An 
die gli altri atton nel com 
plesso. hanno retto degna 
mente la loro parte (a noi 
sono piaciuti, in varticolare. 
Luigi Pavese e Bianca Toe-
cafondi): non sempre. tut
tavia. ta loro recitazione e 

ritiscifa a raggiungere quel 
grado di fusione che nel tea
tro goldoniano e essenziale. 
Bud darsi die I'intenzione di 
Lodovici fosse quella di sot-
tolineare. anche attraverso 
la diversita dei toni e delle 
chiavi di recitazione (basta 
t>ensare al perfonagnio di 
Truffaldino). la inepuale ispi-
razione di questa commedia 
« di passaggio •> dal teatro 
delle masdiere (la comme 
dia dell'arte) al teatro dei 
personagpi: ma. se cost era. 
ci sembra che loiwrazione 
sia rimasta al grado di sup-
gerinento. E. d'altra parte. 
una simile intension? arreb-
be avuto bisoono di una ade-
guata presentazione al pub
blico e di maggior dedsio-
ne nella condotta dvll'inticro 
spettacolo. 

» » • 
I PRODCTTORIAVANZANO 
— Quello del produttore sta 
ormai diventando il pcrso 
iifiiidin prelerito -li Cronache 
••'e! ciut'iin e del te;'t'o: nel 
f<- iud>ie<te e ndlc infen'i 
-fp vf.«<» 1 ivodidtnn a dare 
1/ » la » (ic>i sera ne abbia
mo asroltati tre: unn per 
scrrizio): e. soprattuttn, la 
ispirazione comvlessiva del 
la parte cincnatriqrafica del
ta rubr'ca e di carattere 
& prgtlutlnriale \. I film ven
aono vulutati in primo luono 
in chime fmanztaria c com-
mcrcinlc (vedi le spicpazin-
ni di Cristaldi sulla co-pro-
duzinne italo sovietira per 
La tenda n\vn\ n le dichiara-
zioni di .Mnrin Cecchi Gnri): 
cio che interessa di piu t il 
successo. il comumo. Cost 
puo ac-adce di as^oltarp un 
produttore c'»P .'•"i riferi.se* 
al * (/iallo v come ad un * ge-
nere un pochettino piu intel 
lettuale» delta western: e 
con guesto p'-onuncia una 
blanda condanna. 

g. c. 

preparatevi a... 
Bonive e Clyde (TV 1, ore 21) 

Come accade ogni setti
mana, « TV 1 », ha in can-
tiere parecchl servizi sui 
quali la scelta verra ope 
rata all'ultlmo momenlo. 
Due, comunque, sono I 
c pezzi > che dovrebbero si 
curamente andare in onda. 
II primo prende spunto dal 
f i lm t Gangster story » per 
analtzzare il fenomeno di 
costume che £sorto atlorno 
ai due personaggi di Bon
nie e Clyde, fenomeno che 
ha molti aspetli. Inoltre, 
una c troupe » televisiva 
guldata da Jan Gawronsky 
ha ricostrulto nel Texas la 

veritn cronistica su Bonnl* 
e Clyde attraverso le dl-
chlarailoni dei loro parentl 
e dello sceriffo che II uc-
clse (che compare anche 
lui nel f i lm) . II servizio e 
firmato, nel suo comples-
so, da Emilio Ravel. Un se
condo • pezzo > indaga sul 
motivi per I quail la nuova 
legge sulle adozionl, appro-
vala da sette mesi, non ha 
ancora portato ad alcun 
mutamento nella sltuailont 
degli illegillimi >: I brefo-
trofi italiani, infatti, sono 
oggi piu gremltl , forse, ch i 
nel passato. 
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TELEVISIONE 1' 
SAPERE - Incontro con la musica (H- puntata) 
IL CIRCOLO DEI GENITORI . Atlcntl al cuora -

giudice in famiglia 
T E L E G I O R N A L E 
NAPOLI : Corsa Tris di trotto 
LANTERNA MAGICA 
T E L E G I O R N A L E 
LA T V DE I RAGAZZI - Panorama delle Nazlonl 
Canada - Giochiamo al teatro 
CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA 
SAPERE - II lungo viaggio: Orientarsl (31 episodio) 
T E L E G I O R N A L E SPORT 
T E L E G I O R N A L E 
TV7 - S E T T I M A N A L E DI ATTUALITA* 
LA PAROLA ALLA DIFESA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 
18.00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
18.30 SAPERE - Corso di lingua inglese 
21.00 T E L E G I O R N A L E 
21.15 L'ISOLA D E L TESORO CI' p-intaia> 
22.15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA 

12.30 
13,00 

13.30 
16.30 
17.00 
17.30 
17,45 

18.45 
19.15 
19.45 
20.30 
21.00 
22.00 
23.00 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12. 13, 15, 17, 20. 23; 
635: Corso di lincua ingle
se; 7.10: Musica stop: 7..T7: 
Pari e dispari: 7.48: ler: a! 
Parlamento: 8.30: l>* can 
zoni del mattino: 'J DO: La 
nostra casa: 90T.: Colonna 
m isicale: 10 05: La Rid.o 
P<T !c Scuole: 10 31: 1>* ore 
della musica: 11.24: La don 
na ogei; 11.30: Profili di ar-
tisti lirici: 1205: • Cov.rip-
pmto: 12 36: Si o ro. 12 41: 
Periscop.o: 12.47: Pinto e 
viniola: 13 20: Ponte R.ii o: 
1400: Tra>miAs;oni rejiona-
h: 14.40: Zib.ildone ltahano; 
15 35: II /.mtuagsio della j 
turgia quaresimale: 15.45: 
Relax a 45 airi: lf>O0: On 
da \erde. via libera a ' b-; 
e dischi ^tcr i raaazzi: lfi'25: 
Pa o p o r t o per un m.crof<> 
no; lfi 30: .laz7 .Iocke>- 17 05: 
V: parla -ri mcflco: 17.11: 
In'erpret: a confronTo; 17 40: 
Tr-.b-.ina dc. ?ovani: '8 10: 
Corco di lingua n^'e^^: 
IR.15: S.ii no-tri mercati: 
1R.20: Per \oi fiovari: '.0 12: 
Con«i>clo. ronn^nzo di O o r 
ee Sand; 19 30: L-jna-p.irk: 
2015: I! clavsico dell'anno: 
Orlando F.irio?o: 20 45: Con 
certo sinfonico dlr. da N. 
Sanzosmo: 22 25: Parliamo di 
spettacolo: 2240: Chiara fon-
tana: Z3 00: Ogi?i al Parla-
mento. 

S E C O N D O 
Giornale rj»dio: ore (.30, 

7.30. «.30, 9.30, 10JO, 1130. 
12.15, 13.30, 14.30. 15.30, H 30, 
17.30, 11.30. 19.30, 21.30, 22.30, 
6 35: Svealati p canta: R 13: 
B.Km via?2io: 8 'R: Pari e 
dispari: R40: E'ena Zire 
schi: R 45: S'ffnori. l'o'chc 
stra: 9 09: \x> ore libere; 
915: Romantica: 9 40: Al
bum musical : 10 00: Le av-
\enture di Nick Carter: 

10 15: .lazz panorama; 10.40: 
Secondo I>ea; 11.35: Lettere 
a;»crte: 11.41: Le canzoni <•*-
a'.i anni '60; 12.20: Trasmis-
Moni recionah; 13 00: Hilt 
Parade: 13.3.5: II senzatitolo; 
14 00: Jukebox: 14 45: Per 
»;!; amici del disco: 1500: 
Per la vostra discotcca; 
15 15: Gratidi pianisti: 15.57: 
Tre mmiti per ' e ; 16 00: Po-
n>er;diana: 16.55: Buon viag-
p:o: 173.5: Classe Umca; 
1R.()0: Apentivo in musica; 
1R20: Non tutto ma di tut
to: 1R.55: Sui no<ri mercati: 
19 00: lye piace il c'.assieo?: 
19.23: Si o no; 1950: Pmv 
to e virgola; 20.00: Teatro 
sta=«ra: 20 45: Passaporto; 
2100: La voce dei lavora-
ton: 21.10: No-.ita dLsco«r»-
ficbe franees:; 21.55: IAZ nuo-
;o canzoni. 

T E R Z O 
Ore 9 30: L*Antenna: 10 00: 

M. Clement;. F. Schubert; 
10 45: M.is.che po'.ifomche: 
13.10: H. Berlioz: 12.10: \!e-
r diano di Grenwich: 1220: 
L. van Beethoven. D. Mil-
hand: 12.55: Corcerto sinfo
nico. solista P :etro Scarpni; 
14 30: Concerto operistico. 
soprano G. Davy: 15.20: G. 
P. Telemann; 15.30: E Bloch. 
J. Ibert: 15 55: A. Scariatti; 
17.00: Le opinio™ deifli al
tri: 17.10: Mino Caudana; 
17 20: Corso di lingua injrle-
se: 17.45: B. Bartok: 18.00: 
Notizie del Terzo; 18.15: Qua-
drante economico: 18.30: Mu
sica leggera; 18 45: Piccolo 
paoeta: 19.15: Concerto di 
osmi sera: 20 30: L'ered:ta 
dalle macromo'eco!e »'.Y.Ky 
mo: 21 00: II filo rosso de'̂ . 
l'alchimia: 22 00: II Glomale 
re! Terzo: 2230: In Itala e 
all'cstero: 22.40: Idee e Ta'.ti 
della musica; 22 50: P^esia 
rel mondo; 23.05: Rivista 
delle riviste. • 
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