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VENEZIA: «CRESCONO» LE GIORNATEDEL CINEMA ITALIANO 

Tre film di prestigio che 
il Lido non ha potuto avere 

l/opera prima « Corpo d'amore » di Fabio Carpi, « La cagna » di Marco Ferreri e « Nel 
nome del padre » di Marco Bellocchio, proiettati sugli schermi della rassegna democrati-
ca, confermano la validita dei fermenti culturali e civili del migliore cinema italiano 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA, 30 

Dal cinema Moderno al Ci
nema Santa Margherita 1P 
« pizze » del film vengono tra-
sportate ininterrottamente co
me nel vecchio Due soldi di 
speranza dl Castellan! che se
gno. in opposizione a Umber-
to D., l'inizio dell'involuzione 
del cinema italiano, mentre 
le Giornate veneziane hanno 
ben altro significato o, per 
essere piu chiarl. assumono 
esattamente il significato op-
posto. D'altronde i due cine
ma sono a due passi l'uno dal-
l'altro e non c'e bisogno di 
bicicletta per l'operazione. 
I/unico che va allegramente 
In bicicletta da un campo al-
l'altro, e il figlioletto del re-
gista Fabio Carpi. 

Dopo Nel nome del padre 
di Bellocchio, dopo La cagna 
di Ferreri, Corpo d'amore di 
Fabio Carpi e il terzo titolo 
prestigioso approdato alia ma-
nifestazione democratica. Gli 
concediamo oggi il posto di 
onore non tanto per ragionl 
di cronaca. ma perche si trat-

ta di un'opera prima e per
che la contestazione del suo 
autore nei riguardi della Mo-
stra ufficiale al Lido e stata, 
di tutte. la piu coraggiosa. 

Corpo d'amore era piacmto 
molto al seleztonatori e al vi
ce commissario e, se avesse 
accettato il loro invito, avreb-
be avuto immediatamente as-
sicurata la distribuzione at-
traverso una grossa societa 
americpna. Infatti le scelte 
lidensi sono puramente este-
tiche, per carita. ma anche 
legate volta per volta a ri-
catti economic!. Ora. il film 
e stato realizzato con note-
vol! sacrifici finanziari e 
avrebbe fatto comodo a tutti 
una soluzione distributiva ca-
pace di risolvere i pressanti 
problemi in sospeso. L'ltalno-
leggio, per esempio, concede 
credit! sulla carta (ed e be
ne) a progetti presentati, 
ma nessun aiuto (ed e male) 
a film gia ultimati. II produt-
tore di Corpo d'amore, Giu-
lio Scanni, come ha lasciato 
Hbero Carpi di fare il film 
che voleva, cosl non ha ecce-
pito nulla quando Carpi gli 

VENEZIA — L'attrice amerkana Mimsy Farmer assiste ai 
seminar! del cineasti democratic! al Santa Margherita. 

Ferma replica al produttore Cristaldi 

Bellocchio rivendica la 
giustezza del suo atto 
Marco Bellocchio, regista 

del film Nel nome del padre. 
che ha inaugurato le proie-
zioni delle Giornate del cine
ma italiano. ha risposto alia 
presa di posizione del produt
tore Franco Cristaldi nei suoi 
confronti. rilasciando la se-
guente dichiarazione: 

«Da buon democratico che 
tiene a ribadirlo pubblicamen-
te. Franco Cristaldi termina 
le sue dichiarazioni rivolgen-
dosi ai carabimeri. In realta 
la sua isterica presa di posi
zione tende a spostare un 
discorso di carattere generale 
(introdotto dalla proiezione 
del film Nel nome del pa
dre) — che trae origme dal
la giusta esigenza degli au-
tori itahani di una legisla-
zione che consenta appieno 
quelle liberta di pensiero e 
di espressione garantite dal
la Costituzione repubblicana, 
— ad una polemica personale 
fra Iui e me, che di fatto 
conferma la bonta della scel-
ta effettuata da me e dal 
miei colleghi dell'AACI e del-
l'ANAC. Cristaldi finge di 
fraintendere la portata mo
rale del mio gesto e tenta 
addirittura di creare la frat-
tura tra me e gli altri autor) 
(attribuendomi slealta e dop-
p: giochi) senza sapere che 
mai come in questo caso gli 
autori italiani sono uniti e 
pronti anche a gravi sacrifici 
personali pur di aprire una 
breccia nel muro degli inte 
ressi dei produtton che non 
intendono rinunciare alle pre 
rogative loro assicurate da 
una legge fascista e da una 
interpretazione ancorata a 
scnemi classisti e retnvi Ma 
veniamo ai fatti. 

« Ai primi di luglio di que 
Kt'anno. a seguito di una agi 
tata assemblea dell'ANAC nel 
la quale non mancarono di 
espnmersi divergenze. dectsi 
di rinunciare alia partecipa-
zione al Festival di Venezia 
con un'umca nserva: la pas 
sibilita che la mia adesione 
potesse portare alia revoca 
dell'odioso provvedimento di 
espulsione messo in atto per 
motivi chiaramente politic! nei 
confronti dell'attore Lou Ca 
stel. Perche questa condizio 
ne (artatamente interpreta*.a 
da Cristaldi come un tenta 
tivo di copertura politica) si 
potesse atiuare non vi fu 

per6 le garanzle suftl-

centl. Confermai dunque 11 
mio rifiuto di partecipare al 
Festival ufficiale. 

« Cristaldi era perfettamen-
te al corrente di tutto que
sto. come lo erano i miei col
leghi dell'ANAC: non ho mai 
nascosto le mie intenzioni. ne 
ho taciuto agli uni quanto 
dicevo agli altri. Tanto meno 
ho "spergiurato" (come fal-
samente af ferma Cristaldi) 
che non avrei mai fatto nul
la senza il suo consenso! 
Mi sono semplicemente ri-
bellato al fatto che il rifiuto 
di partecipare al Festival do-
vesse comportare la mia as-
senza anche dall'altra mani 
festazione. 

«Ho fatto una scelta labo-
riosa e non facile (non certo 
a fini pubblicilari, come vol 
garments afferma Cristaldi, 
che semmai gioverebbero alle 
sue tasche). scelta ispirata da 
ragionl di solidarieta con 1 
miei colleghi ed amici, che 
vivono con me i miei stessi 
problemi e le mie stesse con-
traddizioni, e in particolare 
con quelli i cui produttorl 
hanno negato i loro film alle 
Giornate del cinema italia
no. E' veramente il colmo 
che propno Cristaldi preten-
da di attribuire gli attestatl 
di contestatori validi o me
no, di giudicare chi e a si
nistra e chi no. 

«Cristaldi e un padrone 
"illuminato" che perde i lu-
mi quando qualcuno si per 
mette di pensarla diversa 
mente da Iui e di agire con-
tro i suoi interessi corpora 
tivi e imprenditonali E' de
mocratico finche non gli ca 
sta nulla farlo o quando non 
ha altra scelta (non poteva 
non accettare la mia volonra 
.sulla presentazione del film 
al Festival, perch** perfino 
il regoiamento di Rondi non 
gli permetteva di fare diver 
samente) E. considerato che 
si nchiama alle leggi e ai 
proprio senso di rispetto per 
esse, farebbe bene ad attua 
re in concreto le sue aspi 
razioni di legalita adempiendo 
ai suoi impegni contrattuali 
e finanziari nei miei confron 
tl. perche non debba anch'to 
per ironia. prendere a presti 
to il suo sinistro quanto re 
tonco ftnale e debba chiede 
re "al giudici la tutela e le 
sanzioni per le violazionl del-
l'altrul diritto" ». 

ha detto che la sua cosclen-
za gl! imponeva di rinuncia
re alia Mostra e alia Colum
bia. Perbacco. un gentiluomo 
tra i produttorl e un caso ra-
ro e cl sembra doveroso ci-
tarlo all'ordine del giorno. 
Fabio Carpi e esordiente 

nella regia, ma non e ne gio-
vanissimo ne sconosciuto. Ha 
invece un passato di cineasta 
e di scrittore di tutto rispet
to. Critico cinematografico al-
VUnitd di Milano nel primis-
simo dopoguerra, autore di 
romanzi, e stato sceneggiatore 
in Brasile attorno al 1950, 
contribuendo a preparare il 
terreno per la rinascita o ad
dirittura la nascita di quel 
cinema, e poi in Italia al ser-
vizio di registl impegnati 
quali Nelo Risi. Vittorio De 
Seta e Florestano Vancini. 
E' un intellettuale finissimo, 
che predilige temi psicanall-
tici (come ha dimostrato nei 
copioni di Un uomo a meta 
e Diario di una schizofrenica) 
e in Corpo d'amore, scritto 
con Luigi Malerba, tenta un 
cinema letterario estremamen-
te raffinato e rarefatto, un 
cinema non facile che, insom
nia. piu degli altri avrebbe 
bisogno di un aiuto. Tanto 
piu va a onore del regista 
l'averne respinto uno Interes-
sato e vincolante. 

Ma Corpo d'amore ha, inten-
diamoci. un suo fascino sottile 
e misterioso (come l'aveva. su 
un altro piano, il Diario di 
una schizofrenica) che potreb-
be fare la sua fortuna presso 
un pubblico esigente, la cui 
consistenza va d'altronde cre
scendo anche in Italia. II suo 
tema, la sua situazione plasti-
ca, i suoi conflitti sono infatti 
di una semplicita sconcertan-
te. mentre il dialogo e al li-
mite della dissertazione filo-
logica. 

In una spiaggia deserta pa
dre e figlio, un entomologo 
non ancora vecchio e dissecca-
to e uno studente occhialuto 
e spettrale non ancora cresciu-
to, s'imbattono nel corpo bel-
lissimo ed esanlme di una ra-
gazza emersa, come Venere, 
dalla spuma del mare. Estra-
nei tra loro per ragionl di eta 
e di lontananza, padre e figlio 
cominciano a trovare un'inte-
sa in questa loro prima vacan-
za insieme, di fronte alia for-
za d'attrazione e di segreto di 
questa sconosciuta che, fra l'al
tro, quando rinviene, si mette 
a parlare in una lingua non 
classificabile. 

II tema deH'Incomunlcabl-
llta. dunque, appare qui curio-" 
samente rovesciato. Un padre 
e un figlio non possono comu-
nicare tra loro fin che si ser-
vono entrambi di una lingua 
consunta e quasi dissipata n 
furia di squisitezze e languori 
intellettuali. mentre comincia
no a comprendersi. a vibrare 
sulla stessa lunghezza d'onda, 
ad agire per uno scopo comu-
ne appena vengono agitati da 
sentimenti elementari: curio-
sita. infatuazione, invidia. odio. 
E tutto per un essere di cui 
non sanno niente, il cui lin-
guaggio non comprendono. ma 
la cui presenza accende tra lo
ro una comunicazione altri-
menti spenta. 

Paradossale e ironlco, il film 
ha tuttavia una caduta di ten-
sione e di stile quando si spez-
za il triangolo e appare un 
terzo uomo, l'amante della ra-
gazza, che si mette addirittura 
a tradurre in soldoni lingui-
stici cio che doveva rimanere 
fino in fondo non gia inespres-
so, ma ineffabile. Pare che Li
no Capolicchio, il quale inter-
preta questo inutile «sub», 
sia stata la sola piccola con-
cessione all'eventuale distribu
zione ed e. come sempre sue-
cede in quest! casi, la conces-
sione perdente. Ma per fortu
na ci sono Francois Simon, fi
glio non indegno di Michel Si 
mon, nel ruolo del padre, Gio
vanni Rosselli nel ruolo del 
redolescente, Mimsy Farmer 
nel ruolo di un enigma cost 
piacevolmente decifrabile. c'e 
1'eleganza fotografica di Vitto
rio Storaro. c'e. fino a quando 
c'6 (e avrebbe dovuto esserci 
di piii). il control lo ironico e 
autoironico di Fabio Carpi, a 
condurre in porto Corpo d'amo
re e a circoscrivere con origi-
nalita un nuovo regista. 

Un fascino 
misterioso 

Marco Ferreri, invece. non 
ha certo bisogno di essere 
defimto. 1'umco problema 
per Iui consistendo semplice 
mente nell'individuare, ad 
ogm nuovo film, a quale delle 
sue due anime avra sacrifica 
to. Mentre L'udienza svilup-
pava la linea (ma siamo co-
stretti evidentemente a sche-
matizzare) ideologica, La ca
gna apparliene a quella delle 
ossessioni piu private. In 
un'isola (anche qui) deserta, 
due intellettuali borghesi. un 
uomo e una donna entrambi 
alia denva, e che non si sal-
vano certo inst.aurando tra loro 
un rapporto innaturale come 
tra padrone e schiavo, spro-
fondano insieme in una soli-
tudine che non concede alcu-
na evasione. Collegando La 
cagna al finale di Ddlmger e 
morto, dove si poteva avere 
I'impressione che la fuga. ma 
gari a Tahiti, fosse risolutiva 
di una certa cnsi deli'indivi 
duo. si Yih la netta riprova 
che qui non c'e ne isolamen 
to ne degradazione capaci di 
sottrarre quel tipo dt indivi 
duo al proprio annientamento 

St potrebbe obtettare a 
Ferreri. anche e soprattutto 
quando e piu rtccamente e 
concretamente poetico nel-
I'esame dt questa corsa ver 
so II nulla, se egli non ri 
tiene cite sarehbe il caso dt 
porgere una mano A questl 

relittl (nel senso. beninteso. 
di aiutarli a sprofondare piu 
presto), ma siamo gia sicu-
ri che. ideologwamente, egli 
risponderebbe di si. D'altra 
parte, egli sa benissimo. co
me dimostra (sull'altro suo 
versante). L'udienza, che il 
potere borghese si regge 
egualmente. e come, nonastan-
te l'autodistruzlone deU'uomo 
e del suo seme, implacabil-
mente descritta nei suoi apo 
loghi cinematografici; per 
cui vien da ritenere. in so-
stanza, che in Marco Ferre
ri. o meglio nella sua splen-
dida attivita di autore di 
film, coesistano ancora. in 
maggiore o minore misura 
distinti, 1 due moment! della 
oggettlvizzazione ideologica e 
della ossessione Intima, che 
soltanto nel suo grande mae
stro. Luis Bunuel. hanno tro-
vato magica confluenza nella 
serenlta e sovranita del-
l'espressione. 

Allegoria sulla 
repressione 

Eguale dicotomla. inutile 
dirlo. nell'altro Marco, 11 Bel
locchio, che daU'esperienza 
patita nei collegi religiosi par
te per stabilire un'allegoria 
analogica con il sistema re-
pressivo globale della nostra 
societa. II film Nel nome del 
padre si propone, beninteso. 
di « storicizzare» quell'espe-
rienza, riportandola indietro 
alia morte di Pio XII. e di 
superarla ideologicamente con 
la distanziazione critica. Si da 
invece il caso che il maggior 
furore fantastlco. la piu viru-
lenta satira grottesca dell'uni-
verso colleeriale. dei suoi pa-
tetici vizi, delle oblique e tor-
tuose vie della repressione 
come della rivolta. esplodano 
dalla matrice del ricordo per
sonale, mentre la trasposizio-
ne e la metafora politica sof-
frono certamente di una an-
gascia a lamp! accecante e 
limpida. ma anche di una 
schematizzazione pretestuale 
che a tratti. e sempre piu 
spesso quanto piu si mira alia 
soluzione « distanziata». con-
fonde e intorbida le acque. 
Opera di squillbri urlatt. te» 
stfmonianza di sofferenze au-
tentiche. Nel nome del padre 
si iscrive con lacerante evi-
denza e lirica accensione in 
un cinema di rabbia. che 
conferma in Bellocchio. dopo 
7 puqni in tasca. il nostro ci
neasta nnerto con mafff'ore ta-
lento alia denuncia dei gua-
sti ooprati suH'es^ere uma-
no dalla infamia del terror!-
smo clericale. 

Uqo Casiraghi 

Momento importante 
della battaglia 

contro la censura 
Approfondito esame al secondo seminario degli autori men
tre si affloscia il baraccone della Mostra del Lido — La vicenda 

del f i lm di Baldi e le contraddizioni di Carmelo Bene 

Da uno dei nostri inviati 
' VENEZIA. 30 

Crescono le Giornate del ci
nema italiano a Venezia, si 
affloscia la Mostra del Lido: 
di la centinaia di milioni ci-
nicamente profusi dal gover-
no per tenere in piedi il suo 
baraccone delle meraviglle 
(sempre meno meravigllose), 
di qua pochi soldi e molte 
idee. E l'interesse dell'oplnlo-
ne pubblica, veneziana e na-
zionale, si sta decisamente 
spostando dalla parte giusta. 
Lo testimonia ormai, stretta 
dalla realta. e nonostante le 
pressloni contrarie dl cui si 
puo ben immaginare sia fatta 
oggetto, anche la grande 
stampa «d'informazione», che 
alle Giornate comincia a da
re il rilievo adeguato. Eppu-
re, qui non cl sono spuntl 
per faclli pezzi «di colore» 
o per variazioni «di costu
me »: ci sono perb i fatti, e 
c'e soprattutto quel legame 
tra l'opera cinematografica e 
il tessuto sociale. civile, poli-
tlco nel quale essa si iscrive, 
quel legame cosl importante 
e che al Lido manca del 
tutto. 

Esemplifichiamo: Glan Vit
torio Baldi. uno dei rarissimi 
registi italiani che avevano 
acconsentito a parteclparvi, 
ritira il suo film La notte dei 

Calorose 
adesioni di 
Mastroianni 
e Castel alle 

Giornate 
VENEZIA. 30 

Un caloroso messaggio di 
adesione alle Giornate del ci
nema italiano e giunto da par
te dell'attore Lou Castel. 
espulso dall'Italia con un 
chiaro atto di repressione po
litica. e che ha trovato prov-
fisorio asilo in Svezia. Un 
telegramma augurale e stato 
inviato. da Roma, dall'attore 
Marcello Mastroianni, cui ra
gioni di Iavoro hanno impe 
dito di essere presente. come 
avrebbe voluto. almeno alia 
proiezione della Cagna di 
Ferreri. Solidarieta espliclta 
all'iniziativa veneziana delle 
forze vive del cinema e sta 
ta espressa anche dalla Giun 
ta Comunale di Reggio Emilia 

I registi illustrano 
scopi e significato 

della manifestazione 
Dichiarazioni di tlgo Gregoretti, Nanni Loy, Marco 
Ferreri, Luigi Magni e dello sceneggiatore Pirro 

Alcuni cineasti Italiani pre-
senti alle Giornate del cine
ma di Venezia. hanno rilascia-
to dichiarazioni per sottoli-
neare I'lmportanza e il grande 
significato della manifestazio
ne democratica. 

Ugo Gregoretti ha afferma-
to: a L'aspetto piu importante 
ed evidente mi sembra sia U 
fatto che se non proprio tut
to, quasi tutto il cinema ita
liano ha preso posizione nel 
confronti dei festival; la mia 
adesione alia lotta degli auto
ri e un'adesione sentita e me-
ditata per combattere le strut-
ture di un cinema eccessiva-
mente ristretto ad una elite*. 

Le Giornate del cinema ita
liano — ha dichiarato Nanni 
Loy — vogliono essere innan-
zitutto una manifestazione li
bera e democratica aperta a 
tutti coloro che. autori e re
gisti, intendono presentare al 
pubblico le loro opere e di-
scuteme assieme per formula-
re proposte positive per un 
allargamento della base degli 
spettatori. Non ci qualifichia-
mo come contromostra perche 
non partiamo dal concetto di 
combattere la concomitante 
rassegna di Rondi, tuttavia la 
nostra lotta e rivolta anche a 
far si che certe manifestazionl 
culturali. come ad esempio la 
Mostra del cinema si democra-
ticizzmo. abolendo sclezioni 
ed aprendosi ad un pubblico 
piii vasto e quahficato come e 
appunto negli intent! delle 
Giornate del cinema italiano; 
ci6 che vogliamo — ha con-
cluso Nanni Loy — e solo una 
applicazione democratica della 
legge sul cinema ». 

II regista Marco Ferreri. ha, 
dal canto suo dichiarato: «Pen-
so che le Giornate del cinema 
italiano siano una giusta bat 
taglia politica degli autori: un 
momento di incontro e di lot
ta su basi antifasciste e con 
tro la restaurazione in atto nel 
nostro paese ». 

Luigi Magni ha detto dl es
sere «contro le strutture fa-
sciste della Bicnnale; per que 
sto motivo partecipo alle Gior
nate del cinema Italiano. in so
lidarieta con gli altri autori 
dell'ANAC e dell'AACI, perchk 

11 cinema diventl uno stru-
mento di cui possano servirsi 
tutti. affinche esista un rap
porto diretto tra pubblico e 
autori, e Rim e Idee abbiano 
una base comune. Le Giorna
te del cinema italiano — ha 
concluso Luigi Magni — sono 
un modo di portare avantt un 
discorso che non smetterb mat 
di fares. 

Ugo Pirro ha detto: a Ml bak 
to perche il cinema sia aperto. 
come giustamente dovrebbe 
essere. ad un piu vasto put> 
blico abolendo 1 prezzl exor
bitant! delle prime vision!. Non 
vogliamo fare dell'intellettua-
lismo, anzi intendiamo allar-
gare 11 nostro dialogo con il 
pubblico nell'intento di una 
maggiore quali ficazione del 
pubblico stesso». 

Sono attesi. mtanto, alle 
Giornate del cinema, i cinea
sti Francesco Rosi, EIIo Pe 
tri, Michelangelo Antonionl. 
Cesare Zavattini. Pier Paolo 
Pasolini e Mario Monicelli. 

flori dalla Mostra di Rondi. 
Contesta il verdetto negativo 
della commissione di censura. 
e non accetta che gli si dia 
solo un «visto» provvisorio 
per 11 festival lidense, sema 
nessuna garanzia per la libe 
ra e integrale circolazione sue-
cessiva della sua fatica cine
matografica. Con cio, e forse 
al di la delle sue intenzioni. 
egli mette in discussione la 
natura stessa della Mostra, il 
suo carattere « eccezionile » e 
« privllegiato ». Ma della cen
sura, anzi delle tante censure 
occulte o palesi che mortifi-
cano in Italia la creazione ar-
tistica e il diritto del pubbli
co alia conoscenza di essa in 
tutte le forme, si discule 
proprio alle Giornate, e non 
solo per denunciare, bensi per 
puntualizzare e articolare una 
strategia dl lotta. La censura 
puo essere sconfitta unlca-
mente attraverso una batta
glia ampia, di larga prospettl-
va, che coinvolga tutte le for
ze democratiche: s'illude lo 
autore che pensi di risolvere 
il suo caso singolo tramlte 
patteggiamenti. richieste. pro-
messe. scambi di favori. Lo 
ha capito. Gian Vittorio Baldi? 

Ancora: Carmelo Bene, re
gista che si definisce anar-
chico, presenta al Lido, pro
prio oggi, la sua Salome 
L'ente pubblico di distribu
zione cinematografica gli ha 
acquistato il film. Iui inneg-
gia alio Stato protettore e 
salvatore delle art!. Per un 
anarchico, ammettiamolo, la 
cosa e un po' forte. Ma anche 
gli autori riuniti qui a Ve
nezia per le Giornate, o soli-
dali con ess!, peasano che 
lo Stato debba e possa fare 
molto per la cultura, per l'ar-
te: non In modo spicclolo e 
sordido. tuttavia, cioe pre-
miando o beneficando questo 
o quello. secondo una prati-
ca paternalistica e autoritaria 
che un anarchico serio do
vrebbe. comunque, respinge-
re, ma mediante un'azione 
organica. in profondita. svol-
ta alia luce del sole o sotto 
il pubblico controllo. Di cio 
pure si discute. qui. alle Gior
nate; e qui e il posto di tutti 
coloro che ritengano di dover 
afTrontare insieme, e non in 
ordine sparso. i loro proble
mi e quelli della collettivita. 
Lo capira. un giorno. Carmelo 
Bene? 

Ierl. dunque. e In evidente 
rapporto con la clamorosa 
prova offertane attraverso la 
esibizione del film di Belloc
chio, si e parlato del diritto 
d'autore nel cinema. Oggi e 
stata di scena la censura: una 
relazione letta da Nanni Lov 
a nome dell'AACI e dell'ANAC 
ne ha fornito un profilo sto 
rico e attuale molto perti-
nente. II quadro generale: «E* 
in atto in tutto il paese una 
vasta azione di repressione 
politica, con punte che inve-
stono anche I settori cultura
li piu avanzati». La storia: 
«Da oltre un ventennio. Ie 
forze piu vive del cinema ita
liano sono impegnate a batte-
re 1 continui attentati dello 
esecutivo contro ogni fermen-
to innovatore». II presente: 
alia censura amministrativa. 
la cui perniciosita suole riacu-
tizzarsi in sincronia con l'in-
volversi della situazione poli
tica. s'intreccia 1'attivita re-
pressiva di magistrati oscu-
rantisti. II futuro: questa spe
cie di gioco delle parti 6 de-
stinato a saldarsi nella «so
luzione finale» immaginata 
dalla destra democristiana e 
non solo democristiana: due 
progetti. oggettivamente com-
plementari. presentati quasi 
di soppiatto. nei mesi scorsi. 
dall'on. Amalia Miotti Carli 
(e altri) e dall'on. Luclfredi 
fe altri) prevedono l'istitu-
zione d'un «tribunale specia-
Ie» del cinema a Roma, che 
dovrebbe essere l'unico com-
petente in materia e al cui 
giudizin gli spettacoli cinema
tografici (nonche quelli tea-
trali) dovrebbero essere sot-
toposti. vrevenliramcnte alia 
loro diffu^ione Non solo- per 
Ton. Lucifredi. I film even-
tualmente vietati ai minori 
avrebbero da essere esclusi da 
ogni prowidenza di legge. 
cioe. In pratica. strangolati 
sul piano economlco E si sa 
che 31 divielo ai minori 6 uno 
dei mezzi piu insidiosi per 
dannegsiare. limitandone la 
circolazione. quelle opere che 
non si riesce a proibire del 
tutto. Danneggiare le opere. 
dannegsiare eli spettatori: 
giustamente. Sandro Zambet-
ti. parlando a nome delle or-
ganizzazioni di cultura cine 
matografica fe lul stesso ani-
matore dei Cineforum. circo-

rz in breve 
Film messicano per Pesaro 

CITTA' DEL MESSICO. 30 
II film Reed, Mexico tnsurgente rappresentera il Mess.co 

alia Mostra del nuovo cinema di Pesaro, che si svolaera dal 
4 al 15 settembre. II film e basato sui reportage sulla rivoh-
zione messicana scritti da John Reed 

Massimo Ranieri alPospedale milifare 
Massimo Ranieri e ricoverato da alcuni giorni all'ospedale 

militare del Celio per essere sottoposto ad una sene di visile 
mediche ed esami radlografici al braccio sinistro II cantante 
napoletano e stato operato qualche mese fa dal professor 
Monticelli. per 1'aggravarsi di una inennatura riportata alia 
scafoide carpale sinistra 

Da qualche tempo In convalescenza. Massimo Ranieri e stato 
ora convocato al Celio. dove, toltagli l'mgessatura. I medici sta-
biliranno se e quando potra tomare in caserma per concludere 
regolarmente 11 servlzio militare 

«Incontro cinematografico » a Nis 
FIUME. 30 

Nell'antica fortezza di NIs. nella Sernia mrridionale. sono 
cominclali gli « Incontri cinematografici». manifestazione che 
vede rlunltl per una KtUmana attorl ed attrlci Jugoslavl 

11 del cinema di Ispirazione 
cattolica), ha rilevato come 
la battaglia degli autori sia 
anche la battaglia del pub
blico, il quale non vuole e 
non puo essere considerato 
come un grande minorato 
mentale. Ed e la battaglia 
dei critici, per i quali ha 
svolto un appassionato inter-
vento Morando Morandini. 
responsabile del gruppo lorn-
bardo del loro Sindacato. 

Aggeo Savioli 

A Siena 
secondo 
concerto 

deslkcsfo a 
Casella 

Dai nostro inviato 
SIENA. 30 

Dev'essercl. si vede, in cor-
so di approntamento, un pro-
gramma televisivo. intitolato 
Educazione musicale, ma da 
quel che si vede qui, a Siena, 
questo programma viene ela-
borato da gente che non ha 
nulla da spartire ne con l'edu-
cazione musicale. ne con l'edu-
cazione in genere. 

Quanto all'educazione pura 
e semplice, basti dire che il 
concerto di ieri (il secondo de-
dicato ad Alfredo Casella, svol-
tosi nella sala dl Palazzo Chl-
gl Saraclni) e stato violente-
mente disturbato dal « ciak » 
delle riprese televisive, dal 
ronzio delle telecamere e dai 
riflettori accesi in faccia al 
pubblico, il che impediva per-
sino la visione degli esecutori. 

Quanto all'educazione musi
cale, cui pure tenderebbero i 
maleducatl dl cui sopra, basti 
dire che un fragoroso « ciak », 
con conseguente apertura delle 
sorgenti di luce, e stato piaz-
zato addirittura tra il primo 
e il secondo brano del dittico 
Barcarolle et scherzo, op. 4 
(1903). per flauto e pianoforte, 
stuppndamente interpretato da 
Severino Gazzellonl e Bruno 
Canino Si e trattato di un 
sommo gesto di bestialita an-
tlmusicale. tanto piu esecrabi-
le in quanto. dopo la splendi-
da interpretazione della Bar
carolle, il pubblico si era a 
stento trattenuto da un applau-
so. proprio per non sciupare 
quella sospensione, quell'attesa 
che sempre si verificano quan
do la musica convince e la 
esecuzione e affascinante. Se-
nonch6. di quell'attimo incan-
tato hanno profittato i televl-
sivi e l'ascolto dello Scherzo 
e andato in pezzi. Occorre di
re che la Barcarola, risalente 
ai vent! anni del musicista, per 
quanto calata in un clima cho-
piniano-francese. e stata suf-
ficiente a Indicare il tempera-
mento del compositore che, 
stranamente, e proprio nelle 
musiche prescelte qui a ricor-
darlo, ha continuato a toglier-
si di dosso la patina dell'ottl-
mismo. E* prevalsa. anzi. una 
componente elegiaca e dram-
matica. accanto alia estrema 
raffinatezza compositiva, come 
si 6 visto anche in una se-
conda Barcarola op. 15 (1910). 
per solo pianoforte, e nel poe-
ma pianistico A notte alia 
(1917). che. se non e il capo-
lavoro preannunciato qui nei 
giorni scorsi. e pur sempre 
una pagina esemplare nel rl-
levare fa ricchezza di elemen-
ti portata da Casella In que
sta composizione cui sembra-
no dare una mano Debussy e 
Faure. Liszt e I compositori 
della scuola russa, da Mussorg-
ski a Borodin. 

Qualche peccatucclo d'intem-
peranza esecutiva avrebbe me
glio aiutato l'ascolto di que
sta musica. che 11 planista 
Guido Agostl ha preferito in
vece tenere In un clima di 
eccessiva castita. 

I Tre canti sacri op. 67 
(1943), per baritono e organo, 
hanno anch'essi — soprattutto 
I primi due — rilevato la sag-
gezza del musicista. sia negli 
opachl suoni deH'organo (Fer
nando Germani). sia nella cal-
da adcrenza del canto (Clau-
dio Desideri) agli accenti ver-
bali, raggiunta con una scarna, 
linea melodica. 

Lo sconcio del riflettori e 
di tutto il resto. sempre alia 
insegna dl quella ineducata 
Educazione musicale. si e poi 
ripetuto alia fine del concer
to, durante la Serenata op. 46 
(1927), per cinque strumenti 
(con questo Iavoro. Casella 
vinse, ex aequo con II terzo 
Quartelto di Bartok un premio 
in America, nel 1928) — clari-
netto. fagotto, tromba, violino 
e violoncello — con il risulta-
to di danneggiare non soltan
to l'ascolto. E' sembrato. infat
ti. che deirinconveniente ab
biano risentito un po' anche 
gli Interpretl (neH'ordine, 
Giuseppe Garbarino, Fernan
do Ringhlnl, Arrigo MelosI, 
Riccardo Brengola e Andr6 
Navarra). 

La * Settlmana » punta ades-
so su Haendel e su Stravinski 
del quale e imminente la ran-
presentazione dell'opera La 
camera del Ithertino. II discor
so su Casella, ovviamente. non 
e chiuso. e forse occorrera — 
riaprendolo — difendere Ca
sella da coloro che lo difen-
dono 

Erasmo Valente 

Ci porta lo 
«zembekiko» 

Vana Veroutis (nella foto) e una sensibile interprele di canti 
popolari greci: ella partecipera dopodomani alia trasmissione 
televisiva a Senza rete » cantando « Con venl'anni soli addosso > 
ed esibendosi in una danza folklorislica del suo paese, lo 
a zembekiko», con la speranza di rinnovare II successo del 
a sirtakl ». 

R a i v!7 

oggi vedremo 
GIOCHI DELLA XX OLIMPIADE 
(1°, ore 14,30; 2°, ore 21,20) 

Questa quinta giornata delle Ohmpiadi di Monaco si prean-
nuncia piuttosto densa di avvenimenti dl grande rilievo. Sul 
primo canale. andranno In onda — a partire dalle ore 14.30 — 
alcuni servizi (in ripresa diretta oppure registrata) riguardanti 
il nuoto, il canottaggio. l'atletica Ieggera e il pugilato. Sul 
secondo programma. Invece, le trasmissionl delle Ohmpiadi 
andranno in onda alle 21.20 con servizi riguardanti ginnastica. 
sollevamento pesl. ciclismo su pista. inseguimento a squadre. 
judo, piu il consueto resoconto sulle gare della giornata. 

ALLA FINE DEL VIAGGIO 
(1°, ore 21) 

Ecco un altro racconto di Conrad adattato per la televi-
sione da Michel Andreu Alia fine del viaggio narra di un 
vecchio «lupo di mare». il capitano Whalley. comandante di 
un'imbarcazione piuttosto malandata che solca l mari del Sud. 
stabilendo sommari collegamenti fra terre popolate da abori-
genl. Whalley fa questo Ingrato mestiere per dimenticare 11 
dolore sublto alia morte della sua giovane moglle. e per aiutare 
la figlia che si trova in difficolta economiche. 

Ma. in questo mondo, il vecchio comandante deve fare i 
conti con imprenditori disonesti e senza scrupoli che lo ricat-
tano. giacche egli non potrebbe lavorare per rageiunto limite 
massimo d'eta 

TUTTO E' POP (1°, ore 22,30) 
Quinta puntata di questa trasmissione. che tutto pu6 defi-

nirsi, all'infuori che «pop»: il tema di stasera e 1'amoTe 
canzonettistico. 

programmi 
TV nazionale 
14.30 Giochi della XX 

Olimpiade 
In Eurovisione da 
Monaco di Baviera. 

20.00 Cronache italiane 

20.30 Telegiornale 

21,00 Joseph Conrad: rac-
conti di terre lentane 
a Alia fine del viag 
gio». Telefilm. Re
gia dl Claude-Jean 
Bonnardot. Interpre
tl: Charles Vanel, 
Etlenne Bierry. Lo-
ris Gizzi. 

22^0 lutto e pop 
Spettacolo musicale 
a cut partecipano I 
a Pooh ». a Santo • 
Johnny » 1 « Formu
la tre». le «VccI 
blu ». Pippo Franco, 
Les Costa, Dori 
Ghezzi e il celebre 
chansonnier franceae 
Leo Ferre 

23.15 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.20 Giochi della XX 

Olimpiade 
In Eurovisione da 
Monaco di Baviera. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO Ore 7. 8 . 
12, 13, 14, 17. 20 . « 23; 
6.05: Matlutino; 6,30: Corso di 
tedesco; 6,54: Almanacco; 8,30: 
Canzoni; 9.15: Vot ed io; 10: 
Mare 099i; 12.10: Olimpiadi; 
13.15: Disco per restate; 
14.10: Zibaldone; 15,30: O-
limpiadi; 19.3S: I tarocchi; 
20,20: Ouando la gente can-
ta. presenta Otcllo Profazio; 
2 1 ; Pirati antichi e moderni; 
21.30: Pianoforte 099i; 22.20: 
Andata e ritorno; 23.10: Con
certo. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: Ore 6,30: 
7.30. 8.30. 11.30. 12.30. 
13.30, 15.30: 16.30. 17.30. 
19.30 e 22.30; 6: I I mat-
tiniere; 7,40: Olimpiadi; 8: 
Buongiorao; 8,14: Musica e-
spresso; 8,40: Suoni a colo-
ri; 9.14: I tarocchi; 9,30: Suo
ni • color); 9,50: • Tua per 

sempre. Claudia * ; 10,05: Di
sco per Testate; 10.30: Aper
to per ferie; 12,10: Rcgiona-
li ; 12.40: Alto sradimcnto; 
13,50: Come e perche; 14: Di
sco per restate; 14.30: R«-
gionali; 15: Disco su disco; 
16: Cararai; 18: Radio Olim-
pia; 18,20: II giradisco; 18.45: 
Long-Playing; 19: The Pupil; 
20,10: Andata e ritorno; 
20.50: Supersonic: 22. Ohm
piadi. 

Radio 3° 
9,30: Benvenuto in Italia; 10: 
Concerto; 11.15: Tastiere; 
11,45: Musiche italiane. 12.20: 
Maestri d'interpretazione: 13: 
Intermezzo; 14.30: II disco in 
vetrtna; 15,30: Novecenlo t to 
rico; 16.30: Pagme pianisti 
che; 17.20: Fogli d'album. 
17,35: Appuntamcnlo con Nun 
zio Rotondo. 18: Munca leg 
gcra; 18.45: Pagina aperta 
19,15: Concerto scrale; 20.05 
• Hans Heiling *: 22- Giornalr 
del terzo. 
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