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L' Ente gestione 
rispettera la 

volonta dei registi 
Ailo studio iniziative contro la grave 
presa di posizione dei produttori privati 

Nasce il 
Sindacato 
dei critici 
di cinema 

Si e costituito, con sede in 
Roma, il Sindacato nazionale 
critici cinematografici Italia-
ni, che ha fatto atto dl ade-
sione alia Federazione nazio
nale della stampa italiana. 
I/iniziativa — informa un co
municato — e stata promossa 
da un gruppo di settanta 
soci del Sindacato nazionale 
giornalisti cinematografici, tut-
ti critici cinematografici, che 
si sono dimessi dal SNGCI. 

« I recent i awcnimenti svol-
risi nel SNGCI — afferma 
11 documento costltutivo del 
Sindacato dei critici — sono 
tali da non permettere dura* 
ture conciliazioni». Essi co-
stituiscono « soltanto l'ultimo 
episodio di un pluriennale 
contrasto di natura insleme 
culturale e professional. Ta
le contrasto riflette due di
verse concezioni del cinema, 
della sua funzione e delle 
sue responsabilita sociali e 
culturali; ed e anche connes-
so a He different i funzioni e 
responsabilita che comporta-
no, da un lato, la professio-
ne del critico cinematografico 
e, dall'altro, quelle di press-
agent, di cronista, di infor-
matore. 

« Oggi — continua il docu
mento — dopo gli ultimi av-
venimenti, ogni tentativo di 
coesistenza associativa e reso 
impossibile dalla radicalizza-
zione di tale contrasto. Un 
dialogo potra eventualrnente 
aprirsi soltanto tra due isti-
tuzioni distinte e autonome ». 

Al sindacato dei critici nan-
no finora aderito, tra gli ex 
soci del SNGCI, i seguenti 
giornalisti: 

Tullio Cicciarelll. Morando 
Morandini, Gian Maria Gu-
glielmino, Sergio Frosali, Gio
vanni Grazzini. Guglielmo Bi-
raghi, Aggeo Savioli, Giovan 
Battista Cavallaro, Alberico 
Sala, Aldo Scagnetti, Claudio 
G. Fava, Raimondo Del Bal-
zo, Claudio Sorgi, Piero Gad-
da Conti, Paolo Valmarana, 
Callisto Cosulich, Piero Vir-
gintino, Arturo Lanocita, Gian
ni Castellano, Renzo Renzi, 
Mauro Manciotti, Gregorio Na-
poli. Lino Micciche, Dario Za-
nelli, Marcello Clemente. Pao
lo Gobetti, Leonardo Autera, 
Giacomo Gambetti, Piero 
Pruzzo, Tullio Kezich. Mino 
Argentieri, Mario Foglietti, 
Rodolfo Berger, Edoardo Bru
no, Pio Baldelli. Ernesto Gui-
do Laura, Fausto Montesanti. 
Piero Perona, Francesco Bol-
zoni, Guido Oldrini, Pietro Pin-
tus. Enrico Rossetti. Tino Ra-
meri, Nazareno Taddei, Gian
ni Toti, Claudio Bertieri, Ser
gio Trasatti. Sandro Zambet-
ti, Lorenzo Quaglietti, Giorgio 
Tinazzi, Vincenzo Rossi, Luigi 
Saitta. Ivano Cipriani. Nedo 
Ivaldi, Giuseppe Ferrara, Bru
no Torn, Aldo Bemardini, Lu-
cio Caruso, Riccardo Cessl 
Redi. Roberto Chiti, Gianfran-
co Corbucci. Guglielmma Set-
ti, Umberto Rossi, Virgilio 
Tosi, Roberto Alemanno, Mas
simo Mida Puccini, Gianni 
Rondolino. Alberto Blandi. 
Marco Bongioanni, Giampiero 
Dell'Acqua. 

Hanno. inoltre, aderito fi
nora: 

Alberto Moravia, Luigi Chia-
rini. Adelio Ferrero. Enzo 
Natta. Adriano Apra, Aurora 
Santvari. Andrea Melodia, 
Claudio Carabba. Maunzio Te-
•ta, Giorgio Polacco. 

Risolfa 
la crisi 

dell'Optra 
di Parigi 

25 PARIGI, 
La crisi deU'Opera di Pari-

ffi sembra risolta, con la no-
mina del nuovo amministra-
tore generate dei Teatrl lirici 
nazionali (Op£ra e Opera Co-
mique di Parigi) e con Tan-
nuncio che il teatro riaprira 
11 30 settembre. 

H nuovo ammlnistratore ge
nerate e Rolf Liebermann. 
nato a Zurigo nel 1910. e ora 
direttore deU'Opera di Am-
burgo dove ha riscosso enor-
me successo sia come diret
tore musicale sia come orga-
nizzatore. Liebermann lasce-
ra Amburgo per Parigi sol
tanto nel 1973. ma nel frat-
tempo lavorera come consu-
lente dell'opera francese. Di
rettore deU'Opera sara Ber
nard Lefort. un ex cantante 
che. avendo dovuto rinuncia-
re al canto a causa di una 
malattia. ha diretto con suc
cesso rOpera di Marsiglia. 
Louis Erlo. direttore deH'Ope-
ra di Lione. e stato nominato 
direttore deU'Opera Comique. 
Infine il direttore d'orchestra 
Georg Solti e stato nominato 
consigliere musicale deH"Ope 
ra di Parigi. 

Lefort ha precisato che. da-
ti 1 recent! conflitti sindacali 
che avevano portato alia 
chiusura deU'Opera. e che 
permangono per quanto rl-
tuarda i coristl, la futura sta-
fkme e stata preparata in 
modo un po' affrettato. 

II presidente dell'Ente ge
stione cinema, Mario Oallo, 
si e incontrato con 1 rap-
presentanti del Comitate di 
lavoratori , autori, attorl, cri
tici e spettatorl cinematogra
fici, costituitosi I'll giugno, 
per dlscutere in merito al
ia eventuale parteclpazione 
di film Italian! alia prossl-
ma Mostra dl Venezia. L'ln-
contro, come e noto, era stato 
sollecitato nei giorni scorsi 
dal Comitato ed esteso an
che all'« Unione produttori» 
e alia RAI-TV. 

Nel dare notizia dell'lncon-
tro. il Comitato ha diffuso 11 
seguente comunicato: 

«Nel corso della seduta, e 
sulla premessa che l'Ente ge
stione in quanto Ente di 
stato non aveva ne avrebbe 
preso alcuna posizione nei ri-
guard! dell'ente Biennale di 
Venezia e delle manifestazio-
nl in esso inquadrate, il pre
sidente ha espresso il comple-
to e formale consenso del-
1 Ente gestione cinema a quan
to richiesto dal comitato: l'im-
pegno, cloe. da parte degli 
enti pubblicl a partecipazlo-
ne statale, detentori o com-
partecipi della proprieta dl 
film, mediometraggi o corto-
metraggi, a rispettare la vo
lonta espressa dagli autori in 
merito alia partecipazione del
le proprie opere einematogra-
fiche alia Mostra dl Vene
zia, come ad analoghe, pub-
bliche manifestazioni». 

«Mentre si e in attesa di 
risposta per 1'incontro con i 
dirigenti della RAI-TV — 
conclude il comunicato —, 
per quanto invece concerne 
sia il comportamento dell'U-
nione produttori che, come e 
noto, non ha "accettato" di 
incontrarsl con i rappresentan-
ti del Comitato, sia il gravis-
simo contenuto della dlchia-
razione da essa resa. sono 
all'esame dei sindacati e del
le associazioni nupartenenti 
al Comitato le iniziative ade-
guate da prendere». 

Come e noto. un grande nu-
mero di autori cinematografi
ci hanno pubblicamente e ripe-
tutamente affermato l'inten-
zione di non inviare le loro 
opere a Venezia. quest'anno, 
ove ne fossero richiesti dagli 
attuali dirigenti della ras-
segna del Lido. 

la rassegna del cinema poheco a Verona 

Un secolo di storia 
nei film di Wajda 
« Dietro la parete »: un telefilm che riconferma 

il grande talento di Krzysztof Zanussi 

A Spoleto 
comincia oggi 
la prosa con 

Marivaux 
Dal nostro corrispondente 

SPOLETO, 25. 
Va in soena domani al Tea

tro Calo Melisso di Spoleto 
il primo spettacolo di prosa 
del XIV Festival dei Due Mon-
di. Si tratta della commedla 

La finta serva owero il furbo 
punito, di r . u Marivaux, mal 
sinora rappresentata e nem-
meno tradotta in Italia. E, 
appunto, quella della tradu-
zlone e stata una delle mag-
giori difficolta presentatesl a 
Patrice Chereau, il giovane 
e gia affermato regista fran
cese che. letteralmente barri-
cato nel teatro spoletino. lavo-
ra da molti giorni alia messa 
in scena dello spettacolo. Che
reau, avendo come prezioso 
collaborator Mario Baratto, 
ha trovato la soluzione del 
problema nel linguaggio gol-
doniano, coslcche il francese 
settecentesco di Marivaux e 
stato tradotto nel dialetto ve-
neziano del 700, arricchendo 
cosl di colore e di vivacita il 
gia pungente testo francese. 
II cartellone del festival si e 
intanto arricchito di uno spet
tacolo, quello che 11 7 luglio 
sara presentato in « prima» 
nel chiostro dl S. Nicolb, dal 
Teatro nazionale popolare di 
recente formazione. Sara rap-
presentato il dramma di Fe-
derico Garcia Lorca Yerma, 
per la regia di Beppe Mene-
gatti e la interpretazione di 
Edmonda Aldini, Mario Pia-
ve e Duilio Del Prete, coreo-
grafia di Loris Gay, scene 
di Ezio Frigerio. 

g. t. 

Un film sul problema dell'aborto 

II frutto 
difficile 

c Uccidere in silenzio > e" il 
titolo di un film di prossima 
realizzazione sul problema del
l'aborto. In realta, stando al-
le « liriche > affermazioni del 
regista, Giuseppe Rolando, 
che, durante una conferenza 
stampa, ha illustrato ai gior
nalisti i suoi propositi cinema
tografici, I'aborto, in questo 
film, fa, ne piu ni meno, par
te della scenografia. 

« La storia — afferma Rolan
do — e quella di due giovani, 
Gianni e Valeria, innamorati, 
pun, pulifi (aggettivi in voga 
chissa fino a quando, n.d.r.). 
che si amano con lo slancio 
tipico degli adolescenti. Un 
bel giorno la ragazza (imper-
sonata, nel film, dall'attrice 
Ottavia Piccolo) rimane incm-
ta: i nostri due personaggi. 
pienx di gioia, Gccolgono, in un 
primo momento, come bene 
accetto il frutto del loro amo-
re. Ma le rosee prospettive 
non tarderanno ad offuscarsi 
e sia la madre di lei (Sulva 
Koscina) per paura del *di-

sonore >, sia lo stesso Gianni 
(Vattore Rodolfo Fandini). sot-
to I'incubo delle responsabili
ta, finiranno per spingere la 
giovane ad abortire. Mentre 
si snodano le vicende dei due 
ragazzi — prosegue Rolando 
— metterb in luce la figura 
di un bauibino, che non ha 
niente a che vedere con la 
storia. se non dal punto di vi
sta simbolico. Questo bambi
no, ripreso in campo e con-
trocampo, sard un'ombra di 
figlio che cerca la vita. Ri-
guardo al finale del film, non 
so ancora se la protagonista 
abortira o no: comunque sia, 
la conclusione dara un'impron-
ta di denuncia a Uccidere in 
silenzio ». 

E' certo che, da queste di-
chiarazioni, non traspare un 
granchi di denuncia. Pecca-
to, il problema dell'aborto e 
tomato di viva attualita in 
questo momento. 

d. g. 
Nella foto: Ottavia Piccolo 

Dal r.oitro inviato 
VERONA, 25. 

Andrzej Wajda non sara a 
Verona per la sua « persona
te ». A Varsavia in quest! gior
ni si stiinno decidendo cose 
important! anche per l'awenl-
re del cinema polacco, e il 
reglsta ha preferito restare 
sul posto. Un po' a malin-
cuore, perche la retrospetti-
va che gli vlene qui dedica-
ta, e che sara ripet-ita in fu
ture a Roma e, forse, in altre 
citta italiane, e tra le piu 
complete: undid film su quat-
tordici (mancano Samsoyi, che 
solo la critlca francese ritie-
ne tra i piu riusciti, la discu-
tiblle Lady Macbeth siberiana 
girata in Jugoslavia, e un la-
voro realizzato in Inghilter-
ra). Tuttl nella edlzlone ori
ginate, compresi quelli dop-
plati da noi e cloe Kanal o 
I dannati di Varsavia, Cenere 
e diamanti e Ingenui perver-
si. Oggi, chiudendosi la « gal-
leria» e la intera manifesta-
zione sara dato per la prima 
volta all'estero l'ultimo suo 
film. Bosco di betulle, che si 
ritlene tra i suoi migliori e 
che rappresentera la Polonia 
al prossimo Festival di Mosca. 

Da quindici anni Wajda do-
mina il cinema polacco del 
quale impersona, con Kawale-
rowicz, Munk e Has, la se-
conda generazione. quella 
uscita dalla guerra. E' curio-
so notare che negli anni ses-
santa tutti costoro — ad ec-
cezione di Munk scomparso 
troppo presto lasciando in-
compiuta La passeggera — si 
siano lasciati tentare dal film 
a grande spettacolo di deriva-
zione romanzesca: Kawalero-
wicz con II faraone, Wojciech 
Has con // manoscritto tro
vato a Saragozza, e il nostro 
Wajda con Ceneri. l'epopea 
napoleonica tratta da un li-
bro di Stefan Zeromski che 
s: e vista leri. Con questa 
trilogia i registi polacchi han
no compiuto il massimo sfor-
zo per oonquistare al cinema 
il loro pubblico. Ci sono riu
sciti solo in parte, anche per
che va osservato che per quan
to criticabill, i tre film non 
assomigliano ai « colossi» oc
cidental! puri e semplici. In 
somma, non sono 11 Quo va-
dis?. 

Wajda e soprattutto un 
grande eclettico, e nel con-
tempo uno degli interpreti 
piu fedeli dell'anima polacca, 
del suo patrlottismo come del 
suo vittimismo. Un secolo e 
piu di storia della sua nazio-
ne, con tutte le illusion! e le 
disfatte. con gli slanci gene-
rosl e le batoste. ecco il tes-
suto dei suoi film; questa 
continua cavalcata di ulani 
che finisce implacabilmente 
in cenere seppellendovi an
che i pochi diamanti che ri-
lucevano in un tetro e fatale 
destino di decomposizione e 
di morte: ecco una delle sor-
genti fisse della sua ispira-
zione. Sotto tale profilo il ci
nema dl Wajda e un cinema 
di eroi «perdenti», cosl co
me quello della generazione 
che l*ha preceduto (Wanda Ja-
kubowska, Aleksander Ford/ 
era di vincenti, nonostante le 
terribili prove dei campi di 
sterminio cui gli eroi veni-
vano sottoposti. Pericolo, a 
lungo andare, di esaltazione 
retorica in costoro; pericolo, 
sempre aperto in Wajda, di 
accademismo e di freddezza. 
oppure di un barocco troppo 
compiacentemente ricercato 

Una svolta e rappresentata 
nel 1968 da Tutto e in vendi-
ta, che nella commozione per 
la perdita dell'attore-amico 
Zbigniew Cybulski, tragica-
mente finite sottc !c mote di 
un treno, e nella ricostruzio-
ne della sua personalita, ri-
conduce il regista a quel urea-
lismo soggettivo» che era il 
suo tratto piu congeniale fin 
dall'esordio polemico di Ge
nerazione. un sincere ritratto 
politico che si contrapponeva 
alia «linea • staliniana, nel 
1954 ancora imperante. 

Cybulski appariva sorriden-
te, giovane e senza occhiali 
neri in Generazione, cosl co-

; me vi appariva, anche lui in 
margine, Roman Polanski; e 
Jerzy Skolimowski, che vi fi-
gurava anche come sceneggja-
tore, era il boxeur di Ingenui 
perversi. Quante perdite per 
il cinema polacco: Skolimow
ski e Polanski, i piu promet-
tenti tra i giovani, ormai ope
rant! all'estero; Cybulski, l'at-
tore piii prestigioso, sostitui-
to dal biondo Daniel Olbrych-
ski; scomparsi anche Bogu-
mil Kobiela, altro interprete 
prediletto dal Wajda e prota
gonista del suo divertente te
lefilm aweniristico-satirico sui 
trapianti, La ciambella; peri to 
in America in un incidente 
d'auto come Munk. il musici-
sta Krzysztof Komeda che 
commentava. oltre ai film di 
Skolimowski. i disegni anima-
ti piii pungenti (come Le gab-
bie di cui abbiamo detto in 
un preoedente servizlo). 

Un telefilm ha diretto an
che Krzysztof Zanussi, riccn-
fermatosi 1'altra sera, con Die
tro la parete, il maggior ta
lento della nuova generaxio-
ne. Va notato che La vita di 
famiglia era stato presentato 
a Cannes ma non ancora in 
Polonia, e che Dietro la pa
rete veniva dato a Verona in 
anteprima mondiale. Chi co-
nosce il primo film di Za
nussi, La strultura del crista! 
lo, e k> apprezza come si me-
rita. trovers neH'ora scarsa del 
nuovo lavoro quasi uno svi-
luppo della stessa tematica. 
In un appartamento di venti-
quattrc metri cuadrati e mez
zo (sembra sia la mlsura ti-
pica per un lntellettuale var-
saviese, anche per un regi 

• barazzati un professcre dl 
blologia e una ricerratrlce de-
lusa e nevrotica, bisognosa di 
aiuto e di comunicazione u-
mana. Ecco, la nevrosl qua
le tentativo dl autocoscienza, 
dl superamento etico d'una 
sltuazione di chiusura, 6 11 
segno distintivo dell'arte di 
Zanussi e del suo impegno 
umano. Non per nulla, come 
nei film precedenti, e una 
nevrosi femminile: la donna 
piii dell'uomo, la donna che 
In Polonia ha veramente con-
quistato alcuni post! di re
sponsabilita civile e soclale. 
e sensibile al soffocamento 
tecnologlco, refrattaria alia 
routine burocratica, non vl 
si adatta e anzi, con tutto 
11 suo spirito, si rivolta, fino 
a cercare il suicidio. 

La sua sofferenza e \u sua 
lotta si stampano sul volto 
di Maja Komorowska, una at-
trice straordinaria del teatro 
di Grotowski che Zanussi ha 
rivelato alio schermo, con una 
tenerezza e con un dolore 
ineffabili. La scelta della don
na come portatrice di un bi-
sogno di liberazlone accomu-
na oegi, in molte parti del 
mondo, i cineasti che dibat-
tono in cinema i problem! 
piii urgenti e Diu vivi che rl-
guardano, in diverse situazio-
ni storiche e strutturali, l'in-
terno dell'essere umano. la 
sua realizzizlone come tale. 
il suo destino in rapporto 
ai suoi simili. 

Ugo Casiraghi 

Ma molti problemi restano aperti 

Franco Enriquez 
direttore dello 
Stabile torinese 

Le linee del consiglio di amministrazione 
dell'Ente condensate in un ordine del giorno 

TORINO, 25. 
Dopo una serle dl incon-

tri e una lunga seduta not-
turna del Consiglio di ammi
nistrazione dello Stabile di 
Torino, Franco Enriquez e 
stato nominato ieri direttore 
artistlco del teatro, mentre 
Nucclo Messina e stato ri-
confermato come responsabi-
le dell'organizzazione e della 
amministrazione. Le linee 
dell'ente teatrale sono state 
condensate In un ordine del 
giorno, approvato all'unani-
mita dal Consiglio, che si 
articola in sei punti: 1) con-
tenimento della produzione 
di repertorio e alto livello ar
tistlco di realizzazione; 2) 
sostanziale quota del bilanclo 
destinata al decentramento 
di quartiere e scolastico; 3) 
decentramento ispirato ad un 
civile confronto che rifletta 
11 pluralismo culturale pre-
sente nella societa italiana; 
4) accettazione degli stan-
ziamenti comunali nella stes
sa misura dello scorso anno; 
5) costltuzione di una com-
missione consultiva formata 
da membri del comitato am-
ministrativo e da una rappre-
sentanza del mondo culturale 
e teatrale della regione. an
che per una eventuale modifi-
ca dello statu to; 6) impegno 
per la formazione di una 
compagnia stabile, con le do-
vute cautele sulla qualita e i 
costi. Le decision! del Con
siglio di amministrazione do-
vrebbero portare al supera

mento della crlsl dello Stabi
le torinese; perd non pare 
che i dirigenti dell'Ente ab-
biano tratto le giuste conclu
sion! dalle vicende degli ul
timi anni: dal « divorzio » tra 
De Boslo ed Enriquez, alia 
costltuzione dl un slmulacro 
di gestione collegiate (Dogllo, 
Morteo, Bartolucci e Messi
na); dalla mancata realizza
zione dello spettacolo 7 gior
ni, gli uomini di Lajolo-Fusi, 
al recente sciopero degli at
torl. Infatti, ancora una vol
ta si e segulto 11 metodo di 
arrivare alle nomine con lun-
ghe contrattazionl dl corri-
doio, in totale disprezzo di 
ogni costume democratico e 
con l'abbandono definitlvo di 
ogni principio di gestione col
legiate. Per non parlare, poi. 
dell'ambigulta di alcuni punti 
dell'ordlne del giorno. 

Quanto al repertorio, per 
ora si tratta soltanto di in-
discrezlonl: sarebbero In pro-
gramma Isabella comica ge-
losa, commedia dell'arte rl-
maneggiata da Vito Pandolfi, 
attrice la Moriconi; Otto set-
ienibrc nell'allestimento del
lo Stabile genovese; Sei per
sonaggi in cerca d'autore, con 
scene di Svoboda, in un alle-
stimento curato da Buazzelli. 

Secondo le dichiarazioni del-
l'assessore alia Cultura del 
Comune. Enriquez sara auto-
rizzato ad operare interventi 
culturali nei confront! del 
Teatro Regio. massimo tern 
pio della lirica piemontese. 

La selezione per il Festival di Napoli 

Canzoni buone soltanto 

per il mercato di Forcella 
Le poche che escono dalla mediocrita sono state affidate a 
interpreti sconosciuti oppure a quelli specializzati in un 

genere diverso — Una manifestazione nata male 

Delia nostra redazione 
NAPOLI, 25 

Un rapido sguardo al cast 
quasi complete, di questa di-
ciannovesima edizione del Fe
stival della canzone napole-
tana ed e... la fine. Ancora pri
ma dell'inizio. 

Anche per quest'anno e fa
cile prevedere che nessu-
na delle canzonette parteno-
pee uscira dalla cinta dazia-
ria della citta dl Napoli. In
fatti non si e tenuto conto 
del basso livello delle compo-
sizioni, le quail soltanto se 
affidate ad interpreti di un 
certo prestigio potevano esse-
re rlproposte alia radio o al
ia televisione. Niente: se si 
fa eccezione per due, tre, o 
al massiiuu quattro nomi, 11 
resto dei partecipanti alia sa-
gra pud avere quale mass!-
ma asplrazione - quella dl 
« piazzare » 11 suo disco a mil-
le lire Insieme con altri due 
nei mercatinl della periferia 
0 in quelli di Forcella e del
la Duchesca. 

E — sembra assurdo — 
quelle poche canzonette, che 
a fatica escono fuori dalla 
mediocrita, sono state affida
te ad interpreti sconosciuti 
del tutto, oppure a quelli che 
cantano in genere diverso. 

In poche parole si tratta dl 
un festival sbagliato al novan-
tanove per cento. E non pote-
va essere diversamente: gli or-
ganizzatori erano gia partiti 
alcuni mesi addietro con 11 
piede sbagliato. Volevano tra-
sformare questa manifestazio
ne canora napoletana — l'uni* 
ca in tutto l'anno — In uno 
strumento pubblicitario a 
vantaggio di un gruppo di 
speculator!. La nostra denun
cia e valsa a bloccare que
sta insensata manovra e ne 
k testimonianza una lettera 
spedita agli organizzatori da 
parte dei fratelii Coppola, in 
cui si fa riferim<^*o alle 
prese di posizione «di certa 
stampa» per motivare la ri-
minzia ad ospitare 11 Festi
val nel villaggio «fuori!egge» 
di Castelvoltiirno. Poi sono 
venute le polemiche aspre e 
violente sulla scelta dei mo-
tivi in gara da parte di una 
commissione nominata «a 
trattativa privatan e, infine, 
le polemiche tra gli editor!, 
1 discograficl ed i cantanti. 
Queste ultime sono state le 
piii deleterie ed hanno porta
to ad accoppiamenti a dir po-
co assurdi. E cos' sono venu-
ti alia ribalta cantanti ai qua-
II restera soltanto il ricordo 
dei tre minuti di «gloria • 
avuti dalla rlpresa dlretta del
la manifestazione. Sembra or
mai che non vi siano piii 
dubbi sulla rlpresa In dlret
ta dal Teatro Medlterraneo. 
L'iniziatlva intrapresa dagli 
s esclusi x e ml rante appunto 
a bloccare la rlpresa dl que
sta edizione del Festival sem
bra si sia arenata. 

E questa, praticamente, e 
l'unlca vittorla che hanno rl-
portato gli organizzatori. Per 
II resto, poi, non sono riusci
ti a tenere su un certo livel-

avrebbero potuto assicurare 
un certo successo alia canzo
ne scelta. Ma la selezione e 
stata condizionata a tal pun-
to che molti hanno dovuto ri-
nunciare. Un esempio, che val-
ga per tutti, e quello dl Fred 
Bongusto: 11 cantante mollsa-
no ha Interpretato II tprovi-
no» di Tu non me pienze 
chiii e poi ha preferito (an
che avendo gia inclso 11 di
sco) di restare fuori dalla sa-

gra. Boselli, che avrebbe do
vuto presentare la stessa can
zone, e ancora travagllato dal 
dubbio e fino al momento in 
cui scriviamo non ha dato an
cora la sua adesione. II di-
scorso potrebbe continuare a 
lungo. Ma non servlrebbe. 
Quale sara la conclusione ce 
lo diranno i priml tre giorni 
di luglio. 

Marco Dani 

Gli accoppiamenti 
Ecco le canzoni e gli ac

coppiamenti dei cantanti In 
gara: 

il dieta (Franco Franchl • 
Nino Taranto); 'A grotta az-
zurra (Mark e Marta • Pino 
Marchese); Alleria (Tony San-
tagata - Gianni Nazzaro); An
gela: era I'ammore (Nunzio 
Gallo - Mario Tessuto); 'A 
primma nnammurata (Gtu-
lietta Sacco - Angela Luce); 
Be«**e papa (Aurelio Fierro -
Antonio Casagrande); Calami-
ta nera (Nino Flore • Mario 
Abbate); Divertimento (Bar
bara e 1 Funamboli • Enzo 
Iannace); Frenesia (I Cockers 
• Pepplno di Capri); Guaglib. 
chella te mbroglia (Giacomo 
Rondlnella • Mario da Vin
ci); La sorella di Sasa (Vit-

torlo Marsiglia • ?); Mandu-
llnata tragica (Mima Doris • 
Tony Astarita); 'Na bruna 
(Sergio Brunl • Antonio Buo-
nomo); Nun & $trantero (An
gela Binl • NIco Fldenco); 
Nustalgia (Rosy Pomllla • I 
Lord Thomas); Salemme Ben 
All (Nunzia Greton - Danie-
la); Senza na lacrema (To
ny Palermo • Flora Dantino); 
Stella nera (Mario Merola • 
Luciano Rondinella); Suspira-
core (Sal va tore Zinzi - Nan
do Paduano); Totonno 'o sur-
do (Gloria Christian - Chri
stian); Tu nun me pienze 
chiii (Giorgio Ferrara - ?); 
Uffa nun me scuccia (Glorla-
na - I Brutos): Ventlquaitro 
luglio (Pino Mauro - Mario 
Trevi); Vivb (Lucia Valerl -
Mario e Pippo Santonastaso). 

le prime 
»»• 

Musica 
La London 

' Sinfonietta 
Soltanto una sparuta rap-

presentanza dello strabocche-
vole pubblico della Fllarmonl-
ca che. In apertura dl settl-
mana, aveva decretato il trion-
fo a Rubinstein, era presente 
ai due concerti dati airoilm-
pico dalla London Sinfoniet
ta; eppure era la prima volta 
che ai romani si offriva la 
posslbillta di ascoltare un ot-
tlmo complcsso, tanto giovane 
quanto gia prestigioso, e dl 
fare la conoscenza diretta con 
Pierre Boulez, compositore e 
direttore tra i grandlsslmi di 
oggi. 

II muslcista francese ha ap
punto diretto il primo con
certo, quello dell'altra sera. 
Esso si e aperto con Verses 
/or Ensemble del britannico 
trentasettenne Harrison Birt-
wistle (presente in sala e ap-
plaudito): durante l'esecuzio-
ne tiedicl strumentlstl — flatl 
e percussione — si spostano 
sul palcoscenico dando vita a 
diverse aggregazioni sonore. 
Per splegare la struttura della 
composizione, diremo che es
sa potrebbe essere divlsa In 
tre sezioni: una Inlziale con 
carattere quasi d'ouverture, 
una mediana, nella quale 1 le-
gni si succedono in brevi a 
solo accompagnatl, e una spe
cie di perorazione finale. II 
compatto uso degli ottoni (con 
il corno in evidenza) e il fre-
quente rlcorso ad una scrittu-
ra di tipo canonlco manten-
gono Verses for Ensemble In 
un clima di espressiva severi
ty. 

Gli Zeitmasse di Karlheinz 
Stockhausen — esegultl subl-
to dopo — sono scrittl per 
quintetto di legnl. Le varie 
parti hanno differentl misure 
di tempo e di scansione rit-
mica; per cui capita che uno 
o piu strumenti «evadano» 
dall'lnsieme e che tuttl si 
« rincontrino » perlodlcamen-
te: procedimento. questo, che 
permette dl ottenere una 
grande mutevolezza nelle 
comblnazloni timbriche e ar-
monlche, ma che, se a un « ad-
detto al lavori» pu6 apparlre 
come il non plus ultra per ot
tenere una certa varieta, ad 
un ascoltatore nor male pud 
dare l'imoressione dl un sus-
segulrsl dl preziosl particola-
ri in un quadro di generale 
monotonia. 

A chiusura, Domatnes dello 
stesso Boulez. L'orchestra e 
articolata in sei gruppl stru-
mentall disposti In circolo. Un 
clarinetto solista — per l'oc-
casione lo sbalordltlvo Alan 
Hacker — si piazza, a sua 
scelta, sucresslvamente davan-
tl ad ogni gruppo al quale 
con un breve a solo da il via; 
la sua parte, perd, non si so-
vrappone a quella del gruppo, 
per cui e assente ogni effetto 
di concertato. Terminato 11 
ciclo. e il direttore — colloca-
to al centro, con un legglo 
girevole — che, a sua scelta, 
da l'attacco successivamente 
ai vari gruppl. i cui inter
venti sono conclusi, questa 
volta, con 11 procedimento in-
verso, dagli a solo del clari
netto. La liberta di scelta as-
sicura a Domaines 11 caratte
re di «opera aperta»: 1'altra 
sera Tesecuzione si e conclu-
sa. nel segno dell'incontro tra 
clarinettl dl diverse tonalita, 
con un rlpiegamento quasi 
crepuscolare; ben diversa — 
pensiamo — sarebbe stata la 
impronta espressiva del pez-
zo se la chiusura fosse stata 
a ffi data al concertino d'archi 
o alia consistente sezione di 
arpa e fiati. Domaines hanno 
tenuto vivissima l'attenzione 
del pubblico. oltre che per 11 
gioco vislvo. per la eccellente, 
Intrinseca musicallta dei bra-
ni: la parte del clarinetto e. 
poi. del piu alto interesse per 
la ricerca e l'lndividuazlone 
d! nuove possibllita tecnlche 
dello strumento. 

Boulez. chiarissimo ed effi-
cace direttore. e stato assai 
applaudito (speriamo che 
qualche Istitu2lone musicale 
romana ce lo faccia riascol-
tare presto, magarl alle prese 
con Wagner e Debussy); cosl 
come sono stati applaud itl i 
bravi musicisti londinesi che 
ieri sera, sotto la guida di Da
vid Atherton (uno dei fonda-
tori del complesso) sono tor-
nati, dopo Tesecuzione di Et-
was ruhiger im Ausdruch di 
Donatoni e di Adieu di Stock
hausen. sul seminato di un 
repertorio piu tradizionale con 
la Sinfonia n. I di Schoen-
berg e con branl da Faqade 
di Walton. 

vice 

Rai \l/ 

controcanale 

lo la kermesse, rinunzlano ad 
sta dl cinema) dialogano Im- 1 avere In gar* Interpreti che 

LA «SPORCA GUERRA* 
— Qual i la prima verita che 
emerge dal «dossier McNa-
mara*. in parte reso pubbli
co in questi giorni negli Stati 
Uniti? Che ta guerra in Viet
nam i una guerra d'aggres-
sione, condotta dal governo a-
mericano per perseguire la 
strategia di dominio dell'im-
perialtsmo USA in Asia. Non 
i una verita nuova per le 
forze che, in tutto il mondo. 
da anni lottano a ftanco dei 
popoli tndocinesi per la ces-
sazione di questa guerra, cer-
cando di contnbuire alia vit-
toria degli eserciti popolari 
e alia Uberazione della pent-
sola. Ma i una verita nuova 
per coloro che, innanzitutto 
negli Stati Uniti, hanno ere-
duto in questi anni alia pro
paganda dell'imperialismo. 
diffusa dai giornali borghesi 
e da tutti i mezzi dl comuni
cazione di massa. Diremmo, 
quindi, che, oggi, il primo tie-
mento da sottolineare, in que
sto «affare », e che la guerra 
in Indocina e ormai, anche 
ufftcialmente, una «sporca 
guerra» imperialista. 

TV 7 ha aperto il suo nu-
mero con un scrvizio di Bo-

relli. Gawronski e Meucci sul 
K dossier McNamara». Ma 
ovviamente, non ha impostalo 

altrimenti, avrebbe dovuto e-
splicitamente ammettere che 
come i diversi aoverni ameri-
cant hanno ingannato il po-
polo americano, la TV italia
na ha costantemente inganna
to i telespettatori italiani 
sulla natura della guerra in 
Vietnam. E sarebbe stata an
che un'autocritica, perchi an
che TV 7 & stato costretto a 
partecipare all'inganno: e, 
ricordiamolo, ha pagato du-
ramente. in passato, qualche 
sortita in direzione della ve
rita. Non potendo. quindi, se-
guire la via piii diretta, TV 7 
ha aggirato Vostacolo, e ha 
parlano del «dossier McNa
mara » in riferimento alia 
«liberta di stampa* negli 
Stati Uniti. pur senza attin-
gere i toni frenetici che in 
proposito ha adottato fl «Cor-
riere della Sera». E cosi. per 
fare un servizio «in voce del
ta verita*. ha dovuto ricorre-
re a un diverso inganno: poi-
chi i chiaro che, se negli 
Stati Uniti esistesse la liberta 
di stampa, i giornali avrebbe
ro potuto largamente ' docu-
mentare la natura della mspor-
ca guerra* senza attendere il 
«dossier McNamara *. Fatti 
e dati precisi, polittci e di 
cronaca, non mancavano: e 
sono stati pubblicati in qual-

tt dlscorio tn questi terminU { che libro, nella stampa d$l 

movimento di contestazione 
negli Stati Uniti e del movi
mento operaio nel mondo; so
no stati denunaati da chi, af-
frontando le aggressioni poli-
ziesche, t sceso nelle strode 
a chiedere il ritiro delle trup 
pe daWIndocina. Rimane il 
fatto che, grazie al * dossier 
McNamara*, per la prima 
volta anche sul nostro video. 
con buona pace dei «mari
nes ad honorem» del tipo di 
De Feo, si sono dette alcune 
verita. Con il suo servizio sul 
« servo-pastore * che, innocen-
te, ha trascorso vent'anni in 
un manicomio giudiztario, 
Franco Biancacci ha documen-
tato ancora una volta la mo-
struosita della giustizia in Ita
lia: ma non & gxunto fino ad 
analizzarne le ragioni di clas-
se, ovviamente; interessante, 
infine, I'inchiesta di Vittorio 
Mangili sul mpesce talato*. 
Un'tnchtesta anche troppo ml-
nuziosa, pert: a volte le pa-

.noramiche che vogliono essere 
esaurienti flniscono per di-
sperdere l'attenzione, invece 
di concentrarla sui punti prtn-
cipali, e, alia fine, mettono in 
evidenza solo il caos. Ed & an
che questo un modo di ca-
varsela senza compromettersi 
troppo. 

g. c 

Cinema . 

Senza via 
d'uscita-

Le strade private del cine
ma commerciale, particolar-
mente agli' inlzi dell'estate, 
sono senza uscita. Prendiamo 
questo pastrocchio «giallo» 
(una coproduzlone EURO Ita-
lo-franco-3pagnola) interpreta
to da Philippe Leroy (un «one-
sto» lmpiegato dl banca spe-
ciallzzato nei trasportl di va
luta) e Marisa Mell (sua mo-
glle, prostrata da uno stato 
acuto di nevrosi, bella e intoc-
cabile), e ambientato in una 
citta nordlca ultra razionale. 

II reglsta Piero Sciume 
sembra, all'lnlzlo, interessar-
si alia freddezza dl un paesag-
glo dove 1'uomo sembra con-
fondersl col cemento, ma tale 
sprazzo d'intelligenza non avra 
via d'uscita. II gioco formali-
stlco, la gratuita e 11 patetico 
dl un racconto (a color!) cen-
trato su un kidnap (reale o 
fantastico, cioo immaginato da 
una Marisa Mell in preda agli 
incubi) organizzato dall'aman-
te (Lea Massari) dl Leroy in 
collaborazione con un fotogra-
fo un po' svanito, Kurt (Ro
ger Hanin), ragg!ungono mo
ment! dellrantl nelle sequen-
ze sul servizio pornofotografl-
co che Hanin porta a buon 
termine sulla pelle di Mari
sa Mell. 

II cigno dagli 
artigli di fuoco 
Alfred Vohrer, il magistrale 

aflbssatore degli Edgar Walla
ce cinematografici, con II oi-
gno dagli artigli di fuoco tenta 
di trasportare la sua pesante 
macchlna da presa negli am
bient! dei «travestiti ». In un 
locale notturno, visitato da un 
commissar lo (al secolo Horst 
Tappert) che ha «una flbra 
migliore dell'acciaio», osser-
viamo un bel campionario dl 
travestiti: ne vediamo dl tut
tl i « color!» e con I sent gonf i 
di paraffina. Ma il travestito 
di cui si occupa Vohrer In 
partlcolare si chiamava Tony, 
ed e stato trovato morto in 
un cimitero di automobill. To
ny e stato prima paralizzato 
col curaro e poi strangolato 
con una calza di seta. 

L'assassino. o meglio l'assas-
sina (le donne non preferisco-
no sempre il veleno?), non 
voleva faticare molto per to-
gliere di mezzo Tony, il quale 
(o la quale) non era altro che 

l'amico «partlcolare » dl suo 
marlto, anche lul semi pede-
rasta. Tony e tolto di mezzo 
perche ricattava il semi pede-
rasta, che a sua volta sara 
ricattato da una banda infor-
mata sulle debolezze dl lul. 
In questa girandola colorata 
dl ricattatorl, forse spicca. 
per... intelligenza, il nostro 
Alfred Vohrer. 

Macho Callaghan 
Nonostante 11 sanguinario 

stupro che sta al centro del
la vicenda, si tratta dl un 
loestern romantico. Per una 
bottiglia dl spumante 11 pro
tagonista — un bandito uscl-
to da una fetida prlgione do
po esser stato arruolato con 
l'inganno dall'esercito sudlsta 
— ha ucclso un tale in viag-
gio di nozze. II doppiato e la 
disonesta pubblicitaria dei no
stri distrlbutori fanno crede
re che la vittima sia Butch 
Cassidy. ma mentono per la 
gola. Infatti. Butch Cassidy 
non era un colonnello, la guer
ra civile era flnita da un pez-
zo. e poi egll morl in circo-
stanze oscure che ne la storia, 
ne il film con Paul Newman. 
ne tantomeno questo, hanno 
potuto definitivamente appu-
rare. Comunque, la bionda 
vedova del «presunto» Cas
sidy si mette alia caccia dello 
assassino del marito e finisce 
con l'innamorarsene. Pert, la 
donna ha anche posto una ta-
glia sulla testa di lui e, quan
do giungono i pistoleros per 
ucciderlo e guadagnarsela, lei 
non pud piu tlrarsi indictro 
Peccato. perche il silenzioso 
Macho si era appena accinto 
a parlarle di fiorl. 

II film, diretto da Bernard 
L. Kowalski. e interpretato da 
David Janssen, Jean Seberg 
e Lee J. Cobb. Colore e scher
mo largo. 

vice 

Cantagiro 
a Nlentana: 

incidenti 

fra pubblico 

e carabinieri 
Dieci minuti dl cariche dei 

carabinieri contro un centinaio 
di giovani che avevano sfon-
dato I cancelli del campo spor-
tivo di Mentana, dove si sta-
va svolgendo lo spettacolo, 
hanno caratterizzato ieri sera 
II m Cantagiro Cantamondo». 

Gli incidenti sono natl men
tre stava cantando Gianni Mo-
randi. Un centinaio di giova
ni premeva sui cancelli di in-

gresso che, improwisamente. 
hanno ceduto sotto 11 peso: e i 
ragazzi, naturalmente, hanno 

- cercato di riversarsi all'inter-
' no dello stadio. I carabinieri 
di servizio, perd. sono inter-
venutl pesantemente carican-
do e facendo anche uso di 
bombe Iacrimogene. I giovani 
hanno reaglto e per alcuni 
minuti gli scontri lianno as-
sunto una certa lntensita, 

La sltuazione e stata com-
plicata dal panlco che ha ri-
schlato di imnadronirsl del 
pubblico glacche il vento ha 

spinto II fumo delle bombe Ia
crimogene verso il palcosceni
co e fra gli spettatorl. For-
tunatamente, la calma e ri-
tornata abbastanza rapidamea-
te: ma 11 duro intervento dei 
carabinieri ha provocato il fe-
rimento. lieve per fortuna, di 
cinque pereone. Due mazz l 
sono stati feroMtt 
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