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Dif f ida dei 
registi ai 

produttori 
Azione legale per imporre il rispetto del-
la volonta di quegli autori che non in-
tendono partecipare alia Mostra di Rondi 

L'AACI e l'ANAC hanno In-
viato all'Unione nazionale pro
duttori una formale diffida, 
intimandole di non inviare al 
Festival di Venezia i film dei 
seguenti autori cinematografi-
ci, i quali hanno gia espresso 
pubblicamente la loro volonta 
di non collaborazione con 11 
Festival stesso e che hanno le 
loro opere tecnlcamente In 
grado di Darteclparvi: Marco 
Bellocchio] Liliana Cavanl. 
Carlo Lizzani. Marco Ferreri, 
Francesco Maselli, Florestano 
Vancini, Paolo Taviani, Vitto-

Nessun .autore 
francese nel 
Comitato per 

il Festival 
di Venezia 

II comitato di lavoratorl, au
tori, attori, critici e spettato-
ri cinematografici italiani ha 
diffuso ieri un comunlcato, 
annunciando di aver ricevuto 
da Jacques Doniol Valcroze, 
a nome deU'Associazione de
gli autori cinematografici 
francesi, un telegramma di 
secca smentita circa la compo-
sizione di un « Comitato di so-
stegno» alia Mostra cinemato
grafica di Venezia costituito in 
Francia. 

Secondo una notizia, diffusa 
da ambienti vicini a Rontli e ri-
badita dallo stesso vice-com-
missario nel corso della re-
cente conferenza-stampa ai 
giornalisti stranieri, del Co
mitato francese avrebbe fat-
to parte Jacques Doniol Val
croze, in rappresentanza del-
l'Associazionc dei registi di 
Oltrealpe. 

II telegramma giunto al Co
mitato afferma che «I'infor-
mazione apparsa sulla stampa 
parigina in merito alia pre-
senza di registi francesi nel 
comitato di sostegno a Vene
zia e totalmente inesatta ». 

« Dopo le dimissioni di Gu-
glielmo Biraghi e di Pietro 
Bianchl dal Comitato degli 
esperti — commenta il co-
municato diffuso ieri — que-
sta smentita giunta dalla 
Francia ai clneasti italiani 
estende a livello Internaziona-
le la solidarieta con 1 lavo
ratorl, gli autori, gli attori e 
le organlzzazioni democrat!-
che del pubblico, isolando 
sempre di piu — come han
no indlcato i tre slndacatl 
dei lavoratorl nei loro comu-
nicati — "chi si e messo dal
la parte dei nemici del ci
nema e contro il mondo del 
lavoro" ». 

Da registrare, inoltre, altre 
dichiarazioni sulla nomina di 
Rondi e sui probleml con-
nessi. II reglsta Maurizio Pon-
zi. nel rilevare come la de-
signazione del vice-commissa-
rio per Venezia sia il risul-
tato di basse manovre di sot-
togoverno. esprime un giudi-
zio critico severo per la scel-
ta di Rondi, del cui nome 
peraltro. egli osserva. si par-
la anche troppo, mentre si 
parla poco degli altri risulta-
ti delle dette manovre. Pon-
zi aggiunge che non vorreb-
be che 11 boicottaggio da lui 
condiviso, di questa edizione 
della Mostra facesse dimenti-
care quanto accade nel re-
sto del cinema. • Che la Mo
stra se la facciano Rondi e 
i produttori — afferma il gio-
vane regista — e che il gior-
no dopo gli autori si occupi-
no di piii della legge sul ci
nema, della distribuzlone e 
dell'esercizio di Stato, dei pre-
mi e cosi viaa. 

Contraddittoria la dichlara-
zione del regista Franco Ros
si, il quale, dopo aver espres
so un giudizio negativo ver
so i festival cinematografici 
in genere e in particnlare ver
so quello di Venezia. dove 
ha visto * troppe cose artico-
late sul compromesso e sulla 
disonestfca. dice di oondivi-
dere «l'atteggiamento di av-
versione da molti manifesta-
to nel confront! del sistemaa, 
ma ha poi parole di lode 
per Rondi. • 

Lo sceneggiatore Luciano 
Vincenzoni, infine, dopo aver 
tessuto sperticati elogi di 
Rondi. chiede ecne gli auto
ri siano al di sopra della po-
llticaa. con un'argomentaxio-
ne e un frasario che dimo-
strano come lul ne sia al-
quanto al dlsotto. 

Conferenza stampa 

del ** Comitato 

lavoratori autori 

attori critici 

spettatori 

di cinema » 
H Comitato lavoratori. au

tori, attori. critici, spettatori 
cinematografici Italiani ha 
convocato una conferenza 
stampa per domani, mercoledl 
SO giugno, alle ore 16,30, nella 
sede deU'Associazione stamp* 
estera, via della Mercede 55. 

Alia conferenza stampa sa-
ranno present! rappresentanti 
del slndacatl e delle associa
tion! facenti parte del Com!-

rio Taviani, Franco Taviani, 
Elio Petri, Pier Paolo Pasolinl, 
Nelo Risi, Pino Zac, Silvano 
Agostl, Ettore Scola, Lionello 
Massobrio, Riccardo Ghlone, 
Elda Tattoll, Massimo Mida 
Puccini, Mario Carbonl. 

Nell'atto, che e stato conse-
gnato ieri agli interessati, si 
avverte l'Unione produttori 
che «in caso di non ottempe-
ranza alia presente diffida so-
ranno promosse tutte le azio-
ni anche in sede pludlziarla a 
tutela dei dirlttl morall e ma
terial! del propri associati». 
• L'azione legale prende 11 via 
dal comunicato-stampa della 
Unione produttori, nel quale 
si affermava che 11 produtto-
re, quale unlco proprietarlo 
del film, ha il dlrltto di utillz-
zare l'opera cinematografica in 
ognl e qualslasl modo, anche 
— quindi — lnvlandola alle 
manifestazionl cinematografi-
che nonostante la contraria vo
lonta del singolo autore. 

L'AACI e 1'ANAC — dice la 
diffida — riteneono la posizlo-
ne assunta daH'Unione produt
tori illegittima e contraria al
le norme dl alcune leggi in 
dlfesa del dlritto d'autore. 
nonche ai principi espressi da-
gli articoli 2, 3 e 4 della Co-
stltuzlone. 

Denuntiata da Radaelli dopo la defezione dal Cantagiro 

Aretha Franklin 
fermata prima di 
salire sull'aereo 

Dopo una perquisizione personate e il sequestra di alcuni oggetti dl 
valore, la cantante fe stata autorizzata a ripartire - Un movimentato po-
meriggio a Fiumicino - Contrarieta a catena nella rassegna cauora 

I Aretha Franklin tra i polizfotti 

Giulio Quest! giro «Arcana» 

Dal sottosuolo 
sale la rivolta 

Nel film un ragazzo strappa alia madre amata-odiata 
arcaici riti magici e li trasforma in potenti ordigni di 
lotta per la liberazione dei « dannati della terra » 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 26 

Giulio Questi. un cineasta 
della generazione di mezzo, ha 
forse avuto nella sua carrie-
ra una singolare costante: 
quella dell'intempestivita. Ha 
fatto film variamente giudlca-
ti e giudicablli (tra i suol ul-
timi ricordiamo il western Se 
sei vivo spara e il giallo-nero 
La morte ha fatto I'uovo) ma 
che sempre davano la sensa-
zlone di rimanere un po' de-
filati da quella che era la 
temperie cinematografica e, 
in senso lato. culturale del 
momento. Lo stesso Questi. al 
proposito. osserva serenamen-
te piu come una constatazio-
ne che come una contesta-
zione: «La critica in genere 
ratifica i valor! correntl, ope-
rando quindi una scelta abba-
stanza conformista. Per que-
sto i miei film che pure con-
tenevano. ai di la di ogni va-
lutazione estetlca pura e sem-
pllce, una carlca provocato* 
ria per molti versi anticlpa-
trice di certo cinema d'oggi 
non sono stati colt! nel loro 
giusto significato ». Possiamo 
credergli o non credergli (sen-

Oggi i l coro 
universitorio 
della Florida 

a Spoleto 
Dal nostro corrispondente 

SPOLETO, 28. 
TrasformaztonU cosl era in-

titolato il concerto tenuto ieri 
al Teatro Caio Melisso, nel 
quadro degli spetUcoli del 
XIV Festival del Due Mondi, 
dal pianista Antonio Ballista. 
II concerto di Ballista, che ha 
eseguito variazioni, trascrizio-
n! e libere version! di brani 
di Rossini, Ravel, Roger, De
bussy. Bach, Panni, Castaldi, 
Berlo e Godwsky, e stata 
l"unlca novita della giornata 
domenicale che ha nconfer-
mato, peraltro, 11 successo del 
balletto di Harlem e quello 
della Finta serva, la comme-
dia di PC. Marivaux messa 
in scena da Patrice Chereau. 
Domani 2C giugno sara In pro-
gramma per le ore 15 al 
Teatro Nuovo un concerto 
straordinario del coro della 
Unlverslta della Florida, diret-
to dal maestro Joseph Flum-
merfelt, che esegulra I Canti 
di prigionia di Luigi Dmllapic-
cola - e la Messa detta «di 
Nelsons di Franz J. Haydn. 
Nello stesso teatro alle ore 20 
al avra una replica del Boris 
Godunov dl Mussorgski. 

Negli ultimi due ftiorni, In-
tanto. si sono Inaugurate le 
mostre collateral! al Festival: 
Ieri e stata la volt* della inte-
ressantissima retrospeitiva di 
M. Doboujlnsy, della mostra 
al bozzetti e figurini di Pier-
luigl Samaritani e di quella 
dedJcata ai «Cento anni di 
teatro di marionette del f ratel-
1! Colla ». Declne e aeclne so
no poi le gallerie d'arte sorte 
in occasione del Festival nel 
centro storico spoletino. 

9* *• 

za fare il torto a Questi di 
attribuirgli un atteggiamento 
gratuitamente animoso verso 
la critica per se stessa) ma e 
certamente un fatto che i suoi 
film contengono in effetti — 
seppure non risolti, confusi o 
addirittura sbagllatl sul piano 
espressivo — inquietantl motl-
vi, ambigue trasparenze, obli-
qul segni che lasciano intrav-
vedere l'ansla di una ricer-
ca, per a privata » che sia, ori
ginate e stimolante. 

Giulio Questi .d'altronde, non 
6 un regista prolifico e sol-
tan to oggi. a distanza di cir
ca tre anni dalla sua ultima 
fatica. sta girando a Milano 
un nuovo film dal titolo 
(prowisorio ma indicativo) 
Arcana, con le stesse partlco-
larita, si pub dire, delle sue 
precedent! pellicole. «E" una 
polemica testarda la mia — 
preclsa appunto Giulio Que
sti — che dura da sem
pre contro i valori paraintel-
Iettuali del cinema: c'e, ad 
esempio. nel nostro campo una 
saggistica avanzatissima e 
perche. poi. dobbiamo conti-
nuare a fare per contro del 
film cosl infantili?». E' una 
domanda che Questi pone piu 
a se stesso. quasi soprappen-
siero. che non ad altri e che 
chiaramente non vuole alcuna 
rlsposta sbrigativa: dal canto 
suo, pensiamo, egli tenta dl 
rispondere — certamente co
me pu6. come sa — con il 
film che ha attualmente tra 
le man!. Arcana appunto. E' 
una vicenda che nonostante lo 
implanto realistico. affonda le 
radici in una materia sotter-
ranea, in tutto un intrico, cloe, 
di presenze occulte. misterio-
se. inspiegabili. profonde co
me il titolo riassume bene. 
i U n film, comunque. rituale 
ma non psicologico » — come 
dice Questi. che cosl ipotizza il 
dipanarsi del racconto: «Citta 
Industriale. In un grande ca-
samento della periferia c'e 
ognl giomo un mlsterioso an-
dirivieni di persone che spes-
so si smarriscono nel labirin-
to delle scale e dei corridol. 
Tuttl oercano la stessa por
ta: scala C lntemo 36. E* la 
abitazione di "Maria delle Ro
se, magnetismo, cartomanziA, 
chirologia, oroscopl. massima 
serieta" (c'e un'Inserzione 
pubbllcltari* sul glomale). 
Maria delle Rose e una vedo-
va merldlonale: - suo martto. 
un povero roanovale. e mor-
to in un incldente sul lavoro 
nelle gallerie della citta du
rante la costruzlone delle 11-
nee del metr6. 

«La magia e la divinazio-
ne confusamente ricuperate 
nella memona della campa-
gna meridlonale. sono il suo 
modo di sopravvivere nella 
grande citta Industriale, 11 
mezzo per mantenere se stes
sa e II flgiio ventenne. E* pro-
prlo nel rapporto Istintuale col 
flgiio. nel suo amore vlolen-
to. che essa trova la forza 
dei suoi poteri e dei suol in-
ganni. n figlio le vive accan-
to quale assistente e appren-
dlsta stregone nelle operazio-
ni sui clienti, fiducioso e pie-
no di venerazione per 1 pote
ri magici della madre. -

«Egli crede cecamente in 
questi poteri ed e convlnto che 
con esai si possa fare vlolenza 
suiressenza stessa dei clienti, 
mediocri rappresentanti dl una 
realU colpevole della morte dl 
suo padre. Per - sua madre 
Invece Teserclzlo della magi* 

, non e che un inganno per tpll-
lare sold! ai clienti e per ar> 
rlcchlre. II flgiio, quando per 
la prima volta ai rend* canto 

della ciarlatanerla dl sua ma
dre, se ne Indigna. Dl notte 
egli raggiunge la sua camera 
da letto e la sottopone alia 
tortura fisica, Vuole la for-
mula vera, la formula che pos
sa fare violenza sulla realta, 
la formula che contenga i ter
mini della nascita deU'amore 
e della morte. Lei, sua madre, 
che lo ha messo al mondo, la 
deve sapere. 

a Sotto la tortura che la pro* 
muove a vera strega, Maria 
delle Rose rivela 1 suol segre-
ti. II figlio scompare di casa, 
Va attorno per la citta alia 
ricerca degli element! dello 
esorclsmo confessati da sua 
madre: un'erba che cresce tra 
le screpolarure del cemento, 
una bisc'a che vive lungo ! re-
clnti di una grande fabbrica, 
ma soprattutto una misterio-
sa muffa che cresce nelle gal-
leria del metrd in costruzio-
n? dove e morto suo padre. 

«E* come una discesa al-
l'inferno: le gallerie dell'un-
derground cittadino sono po-
polate d! uomini simili a fan-
tasmi, i compagni di suo pa
dre, abitanti di un buio mon
do da incubo che attendono 
la liberazione. L'esorcLsmo ac-
quista tutto il suo reale po-
tere. II ragazzo ha in mano 
una forza nuova. in grado di 
far precipitare la realta ver
so le sue estreme conseguen-
ze. in grado di farlo comu-
nicare coi livelli oscur! e se-
greti degli uomini. Cosi av-
viluppa tutta la citta in una 
ragnatela di oggetti magici 
in grado di scatenare la rivol
ta delle forze oscure dell'un-
derground. Fin quando il rito 
trova la sua celebrazione nel 
panlco che si diffonde in cit
ta e nella monlante violenza 
sotterranea che di colpo esplo-
de furibonda e liberatrlce ». 

Sono awertibili in questa 
vicenda tuttl gli echi di una 
culture cinematografica cui 
Giulio Questi si rifa con-
tinuamente: Bunuei, John 
Houston (quello di Riflessi 
in un occhio d'orot, Or
son Welles, Ingmar Bergman 
(per 11 rito, in particolare) e 
tanti altri grandl cmaledet-
tl» della storia del cinema. 
«Gente che racconta la vio
lenza, la morte, i dranunl 
tutti dell'umanlta quali sono 
nella loro brutaJe realta: e un 
cinema della crudelta, si pud 
dire, perchfe crudeli sono la 
nostra esistenziale condizione, 
il nostro tempo, la nostra so-
cieta» — soltolinea Questi. 
Cinema della crudelta. blso-
gna agglungere. che se rivela 
tutto il radicale pessimismo 
di una vlsione morale ango-
sciosamente lucida e rigorosa 
della storia, ha pert l'lndub-
blo merito di costringere ad 
interrogarci, a scavare nelle 

. nostre coscienze e nella nostra 
Intelligenza per inventare fli 
strumenti, la forza, il coraggio 
di conqulstare un futuro di 
piu alta dignita per l*uomo. • -

Naturalmente queste sono 
parole che sopravanzano an
che la possibile riuscita o me-
no- del dlscorso che Giu
lio Questi si propone dl fare 
con Arcana — film nel quale 
campeggla la rmata, lntensa, 
mature espressivlta di Lucia 
Bosh, nel ruolo della madre 
—: al di la comunque di ogni 
valutazione di merito sul lavo
ro, di ieri e di oggi. di questo 
cineasta, " blsognera ricono-
acergli, fin da ora, la salda 
coerenxa dl una scelta precl
sa, nel suo faticoso mestlere 
dl far cinema. * 

Sauro Borolli 

La celebre cantante afro-
americana Aretha Franklin, 
che e venuta in Italia per par
tecipare, come osplte d'onore, 
al Cantagiro-Cantamondo dl 
quest'anno, e stata fermata 
ieri pomeriggio all'aeroporto 
dl Fiumicino, mentre si accin-
geva a salire su un jet diretto 
a Parigi. Gli agentl dl pub-
blica sicurezza addetti alia 
vlgilanza del ((Leonardo Da 
Vlncl» hanno fermato la 
Franklin In base ad un'ln-
glunzlone emessa dal Tribu
nate dl Roma per accertamen-
tl relatlvl alia denuncia pre-
sentata contro la cantante dal 
« patron » del Cantagiro, Ezio 
Radaelli, che la accusa di 
«truffa aggravata e appro-
prlazione indebita aggravata ». 

Con una sommaria quanto 
Invlcile procedure, un uf-
ficlale gludlziario, forte dl un 
decreto di sequestro conser
vative emesso d'urgenza nella 
tarda mattinata dalla quarta 
sezlone del tribunate civile, e 
passato alia perquisizione 
personate (dopo aver consta-
tato che I bagagll contenevano 
solo blancheria), facendosl 
consegnare dalla cantante un 
anellino e un orologio da poi-
so con una coronclna dl pie-
tre blanche. Gli oggetti se-
questrati varrebbero comples-
sivamente circa cinquecento-
miia lire. 

Successivamente Aretha 
Franklin e giunta ad un 
accordo con gli avvocati di 
Radaelli. La cantante, infatti, 
ha acconsentito a restitulre 
una parte (si dice 25 milion!) 
della somma ricevuta dall'im-
presario. Appena definito lo 
accordo, nel tardo pomeriggio 
Aretha Franklin e stata fi-
nalmente libera di salire su 
un aereo che la portera a New 
York. 

Tutto 6 cominciato venerdl 
sera, quando Aretha Franklin 
sal! sul palcoscenico, a Men-
tana, impegnata nel consueto 
show che conclude ogni spet-
tacolo-tappa del Cantagiro. 
La cantante si era esibita re-
golarmente, sforzandosi. come 
al solito, di arricchire il suo 
recital d! spunti personali e 
conquistando letteralmente la 
plate a. 

Alla fine della faticosissima 
prova, perd, Aretha Franklin 
si accasciava al suolo, svenu-
ta; in un secondo tempo, 11 
medico, dopo averla visltata, 
la trovava sofferente di un 
forte esaurimento nervoso e 
della irritazione di una cor-
da vocale, accompagnata da 
un lieve aumento della tern-
peratura. In seguito a ci6, la 
Franklin non si presentava, 
il giorno seguente. al Pala-
sport di Roma, dov'era attesa 
per il suo recital. Domenica 
mattina, il Cantagiro lasciava 
Roma alia volta di Gualdo Ta-
dlno e, anche in questa occa
sione, la cantante non si fa-
ceva viva, confermando, tra-
mite la sua manager Ruth 
Bowen, il perdurare della sua 

Pele interpreta il 
suo primo film 

SAN PAOLO. 28 
Pele ha cominciato una nuo

va carriera, quella di attore 
del cinema. Le riprese del suo 
primo film sono cominciate a 
Braganca Paullsta, presso San 
Paolo, con la regia di Osvaldo 
Sampaio. 

II film si Intitola La marcia, 
ed h amblentato fra gli schia-
vi delle plantagioni di caffe, 
nel secolo scorso. Edson Aran-
te do Nasclmento (cloe Pele. 
perch§ questo e il suo vero 
nome) interpreta la parte di 
Chico Bondale. uno schiavo 
che. ottenuta la liberta. aiuta 
altri schlavi a fuggire 

Pele ammette senza difficol-
ta che la sua parte ha valore 
essenzialmente pubblicitario. e 
non e di fondamentale Impor-
tanza nel film. 

malattla. Sembra anche che 
la Franklin abbia detto espll-
cltamente a Ezio Radaelli dl 
non voter proseguire 1 suoi 
recital per 11 Cantagiro, sem
pre a causa delle sue preca-
rie condizloni di salute. Ra
daelli, perd. non ha accolto 
la notizia con il sorrlso sulle 
labbra, anche perch6 — ha dl-
chlarato 11 patron — «la 
Franklin sarebbe stata vista 
in giro per Roma, proprio 
mentre la sua malattla avreb
be dovuto costrlngerla a let-
to ». Ieri mattina, infatti, lo 
impresario ha prontamente 
presentato la sua denuncia 
nel confront! della cantante, 
corredata di alcune testimo-
nianze e del contratto che le-
gava Aretha al Cantagiro. Se
condo Radaelli, la Franklin e 
la sua segretaria si sarebbeio 
fatti versare 65 mila dollar! 
(piu di 40 millonl di lire) per 
le prestazioni artlstlche della 
cantante afroamericana al 
Cantagiro, ma non avrebbero 
tenuto fede al patti, usando 
lo stratagemma della malattla 
per frodarlo (Aretha Franklin. 
infatti, era impegnata, per 
contratto. con il Cantagiro 
sino al 29 giugno compreso). 

I legall del «patron» han
no dunque sollecltato il capi-
tano Servllinl, comandante 
della compagnia dei carabi-
nieri di Viale Mazzini, a svol-
gere gli accertamentl del caso 
con la procedure d'urgenza, 
perche la cantante — presu-
meva Radaelli — si sarebbe 
accinta a lasclare 1'Italia. 

E i carabinlerl si sono su-
bito messl in moto, raggiun-
gendo l'Hotel Hilton, dove la 
Franklin alloggia. per notifi-
carle l'avvlso di convocazione, 
ma la cantante e 11 suo en
tourage avevano gia lasciato 
l'albergo e prenotato i bigliet-
ti per l'aereo. 

La Franklin, in una breve 
dichiarazione rllasciata alio 
aeroporto < Leonardo Da 
Vinci». prima del fermo, ave-
va dichiarato: « Vado via per
che desidero andarmene. devo 
tornare a casa. In ogni modo, 
tornero ogni volta che qual-
cuno mi chiedera di venire in 
Italia. Mi sento molto triste 
e depressa. perche parto prima 
di aver potuto portare a ter-
mine quello che avevo inizia-
to. Ma ho fatto del mio me-
glio per rluscirci. Non sto be
ne e non so come ho fatto a 
reslstere fino ad ora. Voglio 
ringraziare le autoriti ed 11 
popolo italiano per la genti-
lezza che hanno dimostrato 
ne! miei confrontI». 

Gli agentl di servizio non si 
sono certo fatti commuovere 
da queste dichiarazioni e han
no fermato la Franklin, suo fi
glio e tutto il seguito con i so-
liti brutali metodi che consi-
stono tra 1'altro neirafferrare 
I presuntl colpevoli per le 
breccia e le spalle: una co-
strizione fisica cui la Fran
klin si e vivacemente ribella-
ta con le lacrime agli occhi. 

II Cantagiro - Cantamondo, 
presentato quest'anno in una 
veste alquanto rlvoluzionata 
ed arricchlta, sembrava par-
tito con il piede giusto. I mol-
teplici tentativi di ampliarne 
le possibilita. rivolgendosi al 
grosso pubblico con un discor-
so senza dubbio piu valido di 
quello della consueta acanzo-
netta commerciale nostranan. 
sono stati da piu parti apprez-
zati fin dalla partenza della 
carovana canora. Ma parecchi, 
Radaelli compreso, sostengo-
no che questa decima edizio
ne e nata sotto una cattiva 
Stella. 

Fin dalla sua partenza, in
fatti, II cammino del Cantagi
ro e stato cosnarso di inciden-
ti, contrattempi e guai d'ogni 
genere. fino a quest'ultimo. 
Intanto. i] Cantagiro e appro-
dato ad Ancona. Parecchle le 
novita. oltre alia defezione 
della Franklin; e In arrivo il 
folksinger inglese Donovan. 
con discreto antlcipo. dato il 
forfait di Aretha; e partita 
Milva, impegnata a Campione, 
e hanno lasciato il Cantagiro 

r in breve 
Gli attori americani minacciano lo sciopero 

HOLLYWOOD. 28 
Attori e attrici del cinema e della televisione hanno auto-

rizzato il loro sindacato. la mScreen Actors Guilds, a procla-
uno sciopero se non si sara ottenuto « un contratto adeguato» 
entro il 30 giugno. La decisione in favore dello sciopero e 
stata presa a stragrande maggioranza, m nunioni tenutesi in 
varie parti degli Stati Uniti. 

Seminario di studi sul linfuaggio musicale 
VICENZA, 28. 

Nell'ambito del seminario di studi e ricerche sui linguagflo 
musicale, che si svolgera a Vicenza dal primo al 12 settembre, 
si terra il primo corso straordinario per italiani e stranieri, pro-
mosso dall'istituto «Francesco Canneti> di Vicenza. 

Nel programma di studio flgurano un corso di musica Indiana. 
una lezione sugli elaboratori elettronid numerid e alcune lezkni 
sulla teorica e sull'armonia. 

II Nuovo Messico fa concorrenza a Hollywood 
HOLLYWOOD. 28 ' 

Nel mese dl giugno, otto film e una aerie televiaivm sono In 
lavorazione nello Stato del Nuovo Messico, che in breve si e 
affermato come un pericoloso rivale della sempre piu stanca 
Hollywood, n film piu impegnativo e orobabilmente The cot-
bobs, con John Wayne, dela serie televisiva di cui e prota-
gonista anche Anthony Quinn. 

Western contomporaReo con Newman e Marvin 
- HOLLYWOOD, 28 

• Paul Newman e Lee Marvin hanno cominciato In Arizona 
le ripreso del film Pocket Money, un western contemporaneo 
tratto dal libra di J. P. S. Brown Jim Kane. U film e diretto 
da Stuart Rosenberg. 

anche 1 due presentatori Da-
nlele Piombl e Nuccio Costa; 
ma si ritroveranno tuttl lnsle-
me per 11 « gran finale » a Re-
coaro. 

Ad ognl modo. in attesa di 
vedere che plega prenderan-
no gli avvenimenti. resta da 
dire che, al fondo del propo
siti magari slncerl, dl mlgllo-
rare le condizloni della musi
ca leggera In Italia, resta 
troppo spesso l'amblzlone dl 
stampo hollywoodlano, dl tl-
rare in ballo i millonl, le 
vedcu'es, e le tante for mule 
stereotlpate del successo. Non 
e questa la giusta medlcina, 
crediamo, per una nuova e sin-
cera politica popolare nel con
front! della musica: ma in Ita
lia, purtroppo, si confonde 
spesso « popolare » con « pro
vinciate ». 

d. 

le prime 
Cinema 

Psych-ou t 
Diretto da Richard Rush (dl 

lul ricordiamo il piu recente 
L'impossibilita di essere nor-
male) nel 1968, Psych-out esce 
solo ora sugli schermi nazio-
nail.- II film — interpretato 
da Susan Strasberg, Jack Ni
cholson e Dean Stockwell — 
vorrebbe essere un « viaggio » 
in una comunita d! musicisti 
hippy di San Francisco; un 
viaggio compiuto, In realta, 
anche dalla giovane protago-
nista. Jenny — fugglta da un 
osplzio dove era stata Inter-
nata come nevrotlca —, la 
quale e alia ricerca del fratel-
lo Steve Davis, detto «11 cer-
catore ». Jenny e sorda, e que
sta sua menomazlone 6 11 frut-
to di un trauma infantile 

Richard Rush con Psych-
out tenta, infatti, un dlscorso 
sulla violenza che oggi come 
ieri vlene esercltata spesso 
verso esseri « dlversl », in que
sto caso una comunita hippy, 
tranquilla anche se quotldla-
namente immersa nell'«acldo»: 
pensiamo alle persecuzlonl 
subite da alcuni component! 
del gruppo, odlati da una 
banda fascistolde locale. Rush 
tuttavia. tenta anche un dl
scorso critico a\Vtnterno della 
comunita, tra coloro che sono 
pronti in qualche modo ad 
integrarsl (suonando in una 
balera, per esempio) e coloro 
che hanno giurato guerra al 
sistema e sono alia ricerca 
perenne della « verita » anche 
a costo della vita. 

Se II film a colorl presenta 
alcuni pregevoll effetti foto-
graflci «psichedellcl» (11 
«viaggio» finale di Jenny), 
non si puo dire che approfon-
disca con sufficiente chlarez-
za i temi affrontatl, anzl que
sti rlmarranno soltanto enun-
ciatl In una story che sembra 
sorvolare su una pur possibile 
dlmenslone dleologlco-sociale 
del fatti narratl. VIC6 

Mostre d'arte 
a Roma 

reai $ 
controcanale 

IL NUOVO CONFLITTO — Il 
conflitto di generazioni che 
aveva occupato la prima pur-
te della Saga dei Forsyte, ac-
centrandosi attorno al perso-
naggio di Jo e alia storia di 
Irene, si rinnova nella secon-
da parte dello sceneggiato, e 
questa volta, emblematica-
mente, ne sono protagonisti 
proprio i figli di coloro che 
avevano dato vita al primo 
scontro. Naturalmente, il con-
testo storico-sociale e muta-
to, siamo al primo dopoguer-
ra: e per Galsworthy, autore 
del romanzo, quel che conta 
e appunto il confronto tra il 
primo e il dopo, che egli met-
te in evidenza proprio attra-
verso le analogie e le diffe-
renze tra i due con/litti tra 
giovani e anziani. 

Stando cosl le cose, ci sem
bra che sarebbe stato assolu-
tamente indispensabile pre-
mettere alia prima puntata di 
questa seconda parte dello sce
neggiato un ampio riassunto 
di quello che, alcuni mesi fa, 
i stato gia trasmesso, non so
lo per mantenere I'unita del
ta vicenda, ma anche per of-
frire ai telespettatori la pos
sibilita di operare il confron
to di cui si diceva e quindi 
di penetrate il vero senso 
delta storia. Ma i program-
matori televisivi non usano cu-
Tarsi di queste cose: e hanno 
fatto in modo che la seconda 
parte della Saga dei Forsyte 
si presentasse come una sto
ria a si, giocando addirittura 
sugli effetti di suspense deri-
vantt dalla mancata ricapitola-
zione degli avvenimenti del 
passato (non a caso i telespet
tatori sono stati tenuti sul fi-
lo del dubbio e della curio-
sita dalle allusioni a quella 
« oscura a lite di famiglia che 
in realta, per gli spettatori di 
buona memoria, non era af-
fatto oscura). 

Quanto alio sceneggiato ve
ro e proprio, ci sembra che 
non ci sia molto da dire. II 

debutto di questa seconda 
parte non ci ha portato gran 
che di nuovo rispetto a quel 
che avevamo visto alcuni me
si fa: e, del resto, nessuno 
poteva attendersi novita. dal 
momento che in Inghilterra 
il teleromanzo i stato conce-
pito come una serie ininter-
rotta di puntate. Ancora una 
volta, quindi, abbiamo potu
to apprezzare il livello di re-
citazione di tutti gli attori, 
la autenticita degli ambienti 
ricostruiti, la disinvoltura e 
la ynisura della narrazione. 
Non si pud fare a meno di 
osservare che, con una ana-
loga storia tra le mani, al
cuni registi italiani avrebbe
ro quanto meno strafatto. E' 
anche vero, perd, che in que
sti ultimi tempi, i registi ita
liani hanno tentato altre vie: 
ne tcstimonia Un'estate, un 
inverno in onda proprio in 
queste settimane (ma colloca-
to nella serata di martedl, 
perch6 considerato, evidente-
mente .immeritevole del paito 
d'onore della domenica). 

Insieme ai pregi, d'altra 
parte, questo sceneggiato in
glese ha anche denunciato i 
limiti che gia avevamo rileva-
to per la prima parte. Tut
to, infatti, si esaurisce in una 
attenta cronaca d'ambiente, in 
una precisa ricostruzione di 
a climi» (si ricordi la sequen-
za dei due giovani nel parco, 
assai efficace nel suggerire la 
atmosfera psicologica della 
borghesia in quel periodo): il 
sottofondo sociale, i contrasti 
ideali sono appena accennati. 
Basta pensare al colloquio fra 
John e Fleur sul ponte: trop
po rapido per mettere suffl-
cientemente in evidenza il 
contrasto tra le vaghe aspira-
zioni populiste di lui e la bril-
lante mentalita « mondana» 
di lei. Eppure, qui sta una 
delle chiavi di questa parte 
della vicenda. 

g. c 

programmi 
TV nazionale 
11.00 Messa 
12,00 La prima chiesa del 

cristiani: La casa di 
Pietro 

12,30 Sapere 
«Le maschere degli 
italiani» a cure di 
Vittoria Ottolenghi 

13.00 Oggi cartoni animati 
Di faccia, Inventori, 
H dono 

13,30 Telegiomale 
17.00 Per i piu piccini 

. Girometta, Benlaml-
- no e Babalu 

17,30 Teleglomala 
17<45 La TV del ragazzf 

n coro di Poznam 
18,43 La fede oggi 
19,15 Sapere 

«La Bibbia oggls a 
• • ' cure di Egidio Ca-

porello 
1945 Telegiomale sport • 

Cronachc italiane 
20,30 Telegiomale 

21,00 Un'estate. un inver
no 
Terza puntata dello 
sceneggiato dl Fa-
bio Carpi e Luigi 
Malerba. Protagoni
sti: Enzo Cerusico, 
Memmo Carotenuto, 
Clara Colosimo. 

22.20 Assegnazione del 
Premio David di Do-
natello per la cine-
matografia interna-
zionale 

23.10 Telegiomale - Sport 

TV secondo 
16^5 Sport 

Ciclismo. 
21,00 Telegiomale 
21,20 Boomerang 

Ricerca in due sere 
a cura di Luigi Pe-
drazzi (prima se
rata) 

22.20 X Cantagiro • Canta
mondo 

Radio 1 
GIOftNALE RADIO* ora • . IS . 
IS , 20, 23; era Ci Mattatte* 
wwKHe. C,54t aiwinic—i 
743s l«ri al Pmtummtaj S,J0i 
l a cwwoitl * • ! —tHnn. 9,30i 
W M I I I 10.15: V « ctf tot 
11,39: Caneria * l mttoft—i 
aw* 12; y«triw «1 M < t y 
pap r^afata; 13,1 St * Spafts* 
calo * i 1#J avail pantctiaalat 

. 1*t Proaratntna par ! rafanh 
1*\20. Per yoi fiovaai: 1S,30> 
I tareccM; 1S.4S* Cianfrance 
Intra al pianoforte; 19: Ciradi-
aw. 19.30: Bis Orfetta: 20.20: 
* I maanaalcri »: 2235: Plita 

Radio 2° 
ClOftNALC RADIO: ora 7,90, 
• J O , 9,30. 10,30. 11.30. 
13J9, iajM>. 19,30. 34i a m 
• i I I mattlniarai 7.40: Baoaj-

C*MI •ffMtfMM ttafwy 9 

Uao Tofroto: 8.14: Musica 
oapressoi 9,40: Soool a colo
rl •airordiastra: 9.SO: • Oo-
ya »; 10,05: Vetriao « as « -
oco per I'aacor*: 10^9: OUa-

Roma 3131| 12,30i I 
« Pino CaMi 14.05: 

dl ajrf: 15.1$t Kara di 
15,35: PaainHliaii 

13,15: Loot Playtofli 1k%35: 
latarvolro wuaHali; 19\45i Ifn 
ojoarto d*ora dl novftai 19,02: 
•allHalwat 20,10: • Avairtl rat
io >: 21.40: Novftat 22; Pla-
carolo aacoltot 22,20: Da 
Aatooti X Cantafliro-Canta-

Radio 3° 
Ore 10: Concerto di aperturai 
12,20: Itinerari oparistici; 14: 
Seto«>e OttoceotO; 14,20: Mo-

. ekfce di P. M. Varodaii ISJOi 
Camaila sinfMicoi 1 7 J f i JOB 
In Wlciaaolcoi 13.13: Mosica 
rataaroi 19,19* Ciatailu dl 
Oflol oem 21t I I CiorMlo del 
Terra. 

Geometria e 
malinconia 

di Del Pezzo 
LUCIO DEL PEZZO - Roma, 

GalleKa Marlborough (via 
Gregorlana S), fino al 30 giu
gno, ore 10-13 e 17-20. 
Nelle sculture-pltture di Lu-

clo Del Pezzo, formate tra il 
1965 ed 11 1971, ed ora esposte 
a Roma, 11 rlferimento plastlco 
della Metafisica dl Giorgio da 
Chirlco e a sue pltture memo-
rablli per immaglnazione, per 
« spettrallta » e per «profon-
dlta abitata» della poesla. • 
clamoroso, teatrale, da mimo. 
La costrulta lllusione della 
Bcena In uno spazio prowiso
rio e la costruzlone dl un 
«trovarobe» della poesla che 
ha sempre un arcobaleno nuo
vo da gettare sul «mercato 
delle pulcl» dell'arte moder-
na, la costruzlone nnche dl 
un laico poeta ossesslonato da 
una geometria della vita che 
non c'6. che ancora non si e 
costrulta. 

Del Pezzo fe uno scultore-
plttore che ha fortissimo 11 
senso del vuoto contempora
neo e lo ha fino al panico: dl 
3ui il bisogno dl fare scena. 

I alzare costruzionl provvlso-
rle, dl «rivlsitare» i grandl 
mallnconicl della storia da DU-
rer a de Chirlco; dl qui la 
finzlone clownesca della tro-
vata plastica sul vuoto dello 
arcobaleno, come unlco mlto 
che meritl pledlstallo. Nelle 
sagome e nei solidl geometrlcl 
coloratl o no, sono le tristl 
strutture del tanti oggetti Inu-
tili che si ammucchiano nella 
vita contemporanea senza po-
polarla umanamente. Nel pal
coscenico e nei piedlstalli so
no memorle non spente della 
storia e material! per una co
struzlone altra. E' un momento 
umano, amblguo, «spettrale» 
In senso metafislco come se 
lo spazio, pure Industriale e 
tecnologlco, fosse daccapo 
quello prima dell'apparizione 
dell'uomo sulla terra. Nella 
staticita e serenita malinconi-
ca dell'lmmagine ambientale 
la tensione dell'energia non e 
per i segni palesi ma per al
tri segni che stanno per en-
trare nella « profondita abita-
ta» che fu cara ai metafisici 
de Chirlco, Carra e Morandi. 

Quasi fosse un grande pra-
tico della poesia metafisica, 
Lucio Del Pezzo ne e diven-
tato 11 fabbro e il falegname 
ed ha fatto una verifica della 
lnconslstenza reale degli ogget
ti plttoricl metafisici e, Invece. 
della consistenza reale dello 
spazio da popolare, della «pro-
fondita abitata» del nostro se
colo. 

Per Del Pezzo l'astronomla 
delle cose attaccate al planeta 
che era cara a de Chirico e 
messa in discussione: gli og
getti sul palcoscenico si spo-
stano a piacere, allegramente, 
a volte con una specie di fe-
licita plebea del prowisorio e 
di ci6 che pud cambiare. E 
cosl la coscienza assoluta del
lo spazio che deve occupare 
un oggetto vlene rimessa in 
gioco. 

Ed e, credo, per stare da 
europeo, all'altezza competiti-
va del miti urban! americani 
e americanlggianti che Del 
Pezzo ingigantisce «pop» il 
gioco e la mimica sulla Meta
fisica e sul Diirer europeo del
la « Melancolia ». 

Certo l'attesa malinconica 
di segni nuovi tipica di Gior
gio de Chirico e del recupero 
che fa Del Pezzo della Meta
fisica ha moment! ambigui e 
moment! di spopolamento fu-
nebre dello spazio. 

Tommaso Trini propone u-
na visione riduttiva di queste 
sculture-pitture neometafisi-
che formate da Lucio Del Pez
zo tra 11 1963 e il 1971. Le defi-
nisce, in catalogo, prodotti ti-
pici di un'operazione di tra-
duzione o di riscrittura. 

In principlo sarebbe Giorgio 
de Chirico definito capostipi-
te «...di un fenomeno di reel-
claggio culturale, fenomeno 
sempre piu diffuso nel cre-
scere delle strettoie della pro-
duzione culturale. Reciclaggio. 
si sa, vuol dire reimmissione 
di materiali. energie e scorie. 
nel ciclo della produzione in
dustriale. ed e un'operazione 
che le prospettive dell'ecologia 
applicata rendono necessaria 
e urgentew. 

E' un segno di pericoloso 
sbandamento che, dopo le e-
sperienze dell'a arte povera» 
e dell'« arte politica», in una 
strettoria culturale che e es
senzialmente riconducibile a 
una strettoia dei rapporti di 
classe, si butti in ecologia il 
discorso suU'arte. 

Oggi. la reimmissione nel 
ciclo poetico di materiali. e-
nergie e scorie, senza mettere 
in discussione I rapporti di 
classe e il senso umano, socia
le e di classe. del "dare for
ma", servirebbe soltanto a un 
produttivismo e a un consu-
mlsmo Irresponsabili. 

Da una siffatta reimmissio
ne poeticamente irresponsabi-
le non potrebbe venire che la 
rovina dell'arte italiana. La 
verita, perd. e un'altra: per 
quanto iqguiaiati siano. gli ar-
tlsti italiani di esperienza mo-
dema sono ben lontani dalla 
ecologia applicata al ciclo del
la produzione poetica. Ci sono 
alcuni puristi della produzio
ne preoccupati non del senso 
umano della produzione ma 
dei velenl che arrivano a vaj-
le. Ma ci sono molti altri ar-
tisti e Del Pezzo mi sembra 
tra questi, che preferiscono 
portare il discorso poetico 
sulla geometria del piano che 
sta a monte dl tutto, reciclag
gio culturale compreso. 

Dario Micacchi 

Serata jazz 
al Folkstudio 

Questa sera, al Folkstudio, il 
* Modern art trio », con Fran
co D'Andrea al piano, Bruno 
Tommaso al basso e Franco 
Tonanni alia batteria, si esi-
bira in un concerto di free-
jazz, cui hanno assicurato la 
loro partecipazione nuDMrosi 
sollsti d'« 
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