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Di notte all'aperto 
si discute sui film 

Mentre una folia di cittadini esprimeva in Campo Santa Margherita il 
parere su «Corpo d'amore», al Lido la maggioranza del pubblico fischia-
va la «Salome» di Bene - Telefilm sperimentali alia rassegna democratica 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA, 31 

Carmelo Bene protetto da 
una fitta schiera di poliziotti 
abbandonava il Palazzo del 
cinema al Lido tra le contu-
melie di duemila persone 
scandalizzate dal « sacrilegio » 
della sua Salomd, probabil-
mente nello stesso istante in 
cui, a Venezia citta, Fabio Car
pi, che aveva tremato tutta 
la giornata, si apprestava al-
l'esterno della solita trattoria 
in campo Santa Margherita 
(anzi Margarita, per la preci-
sione) ad affrontare gli spet-
tatori che uscivano dalla 
proiezione serale del suo Cor-
po d'amore. Due film, due si-
tuazioni, due autori. Due tipi 
completamente diversi di pub
blico, e due insegnamenti. 

L'anno scorso si era avuto 
•1 Lido lo scandalo dei Dia-
voli di Ken Russell, e il vice-
commissario se ne vantava poi 
a Cannes, confessando sotto-
voce. nel risibile tentativo d: 
rifarsi una verginita presso 
gli ambienti laici, che certi 
alti prelati lo guardavano or-
mai con sospetto, o addirittu-
ra non gli rivolgevano piu la 
parola. Quest'anno la faccen-
da si ripete con l'aggravante 
che il film incriminato e ita-
liano, anzi e l'unico film ita-
liano di qualche rilievo alia 
Mostra ufficiale, ed e ufficial-
mente prodotto e distribuito 
da un Ente di Stato. Quale oc-
casione migliore per attaccare 
da destra, come se una «de-
s t ra» fosse ancora possibile 
nelle attuali circostanze, non 
tanto la gestione della Mostra, 
che comunque ai suoi occhi 
ha tanti meriti, quanto la ge
stione deintalnoleggio. che 
t ra i suoi demeriti ha quello 
di annoverare ancora dei so
cialists, insieme coi democri-
stiani che invece, bocciando a 
suo tempo L'udienza e Nel na
me del padre, cioe due tra i 
migliori film italiani dell'an-
no, indicarono la via giusta da 
seguire, e naturalmente oggi si 
dissociano dalla responsabili-
ta della Salome. 

Noi non mettiamo piede al 
Lido, ma colleghi degni di fe-
de ci assicurano che all'inter-
no del Palazzo solo una mino-
ranza cerco di applaudire il 
film di Carmelo Bene, mentre 
all'arena aH'aperto le posizio-
ni si capovolsero: la maggio
ranza composta di pubblico 
popolare si divertl alle bizzar-
rie e alle dissacrazioni dell'au-

tore, mentre una sparuta pat-
tuglia di oppositori, evidente-
mente indottrinata, urlava per 
la prima e unica volta contro 
i soldi del contribuente e del
lo Stato, cosl malamente e, a 
suo giudizio. cosl oltraggiosa-
mente dissipati. 

In tutto questo bailamme 
una considerazione si impone. 
Si grida pro o contro la Sa
lome, si tirano in ballo queste 
o quelle responsabilita, si in-
sulta l'autore che evidente-
mente gode svisceratamente a 
esser messo in croce, insom-
ma tutto si fa meno che la 
cosa piu naturale e civile: Di-
scutere il film. Cio che si ri-
cerca o si teme 6 lo scanda
lo, ma cio che si evita rigoro-
samente e il confronto, forie-
ro di pericolo in quanto com-
porta la maturazione recipro-
ca sia dell'autore, sia dello 
spettatore. 

Ieri sera a Campo Santa 
Margherita. per due ore che 
ricorderemo tra le piu profi-
cue della nostra lunga con-
suetudine di rapporti col pub
blico, e avvenuto esattamente 
il contrario. Fabio Carpi sa 
se il suo film e difficile, osti-
co: per questo aveva paura 
che non fosse il piu adatto a 
una manifestazione democra
tica che si propone anzitutto 
di individuare con chiarezza 
alcuni obiettivi di impegno e 
di lotta. Come sempre c'erano 
studenti e c'erano intellettuali 
in platea, ma c'erano anche 
operai, lavoratori, la semplice 
gente del quartiere. 

II regista stesso, intimidito 
all'inizio daH'affermazione re-
cisa di uno dei partecipanti 
di non aver capito niente, ri-
prendeva fiducia a mano a 
mano che altri, intervenendo 
nel dibattito. cominciarono a 
chiedersi pubblicamente il 
perch6 di tale difficolta di 
comprensione, e a cercar di 
rispondere. Ebbene, proprio 
in questo tentativo iniziale, in 
questo commovente sforzo col-
lettivo teso a recepire il «mes-
saggio» del film, ecco intro-
dursi a poco a poco osserva-
zioni pertinenti, notazioni acu
te, sagge, semplificatrici e, 
quasi insensibilmente, attra-
verso un'indagine della for
ma, del linguaggio, I'approssi-
mazione ai temi di fondo. 

Quando un giovane disse: 
«confesso che alia fine del 
film ero perplesso, e cosl gli 
amici che erano con me, ma 
poi insieme abbiamo riflettu-
to e ora proponiamo un'ipote-

le prime 
Cinema 

Cabaret 
La « commedia musicale ci-

nematografica » di Bob Fosse, 
Cabaret, che ha inaugurate de-
gnamente la mostra veneziana 
rondina, gia circola sugli 
schermi nazionali. Scriviano 
* degnamente » in quanto Ca
baret (tratto dal musical omo-
nimo presentato con grande 
successo a Broadway, a sua 
volta ispirato dalla commedia 
di John Van Druten. / am a 
camera, e dalle Storie berli-
nesi di Christopher Isher-
wood) e un tipico prodotto di 
consumo d'oltre Oreano. dove 
la «qualita» ci viene offerta 
sul piatto d'argento del pia-
cevole divertissement condito 
col pepe del'impegno idcoln-
gico. Infatti. Cabaret — che 
tratta di una semplice e me-
lensa storia d'amore degli an-
ni 'SO tra uno studente ingle-
se (Michael York) e una ve
dette di cabaret, Sally Bowles 
(Liza Minnelli), sullo sfondo 
di una Berlino gia invasa dal
le orde naziste — vuole anche 
essere un film « democratico ». 
ma lo e nel senso piu superfi-
ciale e didascalico del termi
ne. quasi che Fosse abbia vo-
luto sottolmeare ad o?ni costo 
che, fuori del Cabaret, i nazi-
sti giovani e vecchi lui li sa 
ben distinguere ed inquadrare. 

Dopo il risveglio degli istinti 
•essuali dello studente orovo-
cato dalla navigata Sally. la 
vita privata dei due inmmora-
ti e interrotta non solo dai 
«numeri» cabarettistici della 
aspirantc diva ma soprattutto 
dalla frequenza delle visite di 
un barone r:cco poi rivelatosi 
luiche pederasta (Helmut 
Griem) e di una ebrea vergi-
ne (Marisa Berenson) poi «v:o-
lentata» da un playboy in eer-
ca di una sistemazione e, guar-
da caso, ebreo come la sua 
« vittima ». Quest'ultimo rap-
porto assumera via via toni 
sempre piu patefici e senti
mental i. 

L'inutilitk archeologica di 
Cabaret si rivela soprattutto 
daH'ostcntazione di una sceno-
grafia minuziosamente « veri-
stica». dalla perfezione tecni-
ca delle nprese delle coreo-
grafie (curate dallo stesso Fos
se). dalle banali scene di v:o-
lenza nazista « montate » a in-
tervalli regolari per puro « do-
vcre ideologico ». Non rcsta 
che la buona interprctazione 
di Joel Grey (il «presentato-
re »); la discreta. ma non su
blime, prova di Liza Minnelli 
(la flglia di Judy Garland e 
Vincente Minnelli) nella parte 
della alienata Sally Bowles. 
Cabaret si presenta, quindi, 

. tome un film su un'attrice che 
si yuolc «In ascesa »: un buon 

piatto hollywoodiano con con-
torno di croci uncinate, ma 
non troppe poi solo quel tan-
to per tranquillizzare la pro
pria coscienza e, forse, quella 
degli altri. E poi, per carita, 
che non si parli di influenze 
breehtiane. 

II West ti va 
stretto, amico... 

e arrivato 
Alleluja 

Ad alcuni cineasti nostra-
ni. anche senza Parrivo di Al
leluja. va decisamente stretto 
l'abito di regista. Tra questi 
registi stretti d'abito spiccano 
quelli della «lesione stranie-
ra» specializzati nei western 
caserecci e nei gialli all'italia-
na. Anthony Ascot e uno di 
questi. II suo film — centrato 
sulla caccia a un idoletto az-
teco miracoloso in un west 
popolato da teutonici, scozze-
si. e messicani in rivolta — 
vorrebbe mettere a fuoco sol-
tanto le incredibili e «comi-
che » bravate di un pistolero 
invincibile per il quale il « dif
ficile non esiste ». Colore. 

Casa 
d'appuntamento 
L'omicidio a sfondo sessua-

le sembra essere il tema pre-
fento dai confezionatori dei 
giallacci a fosche tmte che 
imperversano sugli schermi 
nostrani. 

Questo Casa d'appuntamento 
ha per protagoniste — come si 
pud intuire — uno stuo'.o di 
prostitute, tutte barbaramente 
«giustiziate» da un ignoto 
quanto inesorabile omicida. 
La ricerca del coloevole pre
senta qualche difficolta: co
munque le indagini sono gra-
tuitamente ingarbugliate. L'as-
sassmo, invece, e riconosci-
bihssimo (non fosse altro che 
per il suo aspetto tenebroso) 
e il grossolano epilogo non 
sorprende nessuno. 

Realizzato alia insegna del 
cattivo gusto, questo fumet-
tone italo-francese non sa of-
frirci di meglio che cadavcri 
orridamente mutilati e un 
«crotismo» di periferia. II re
gista. alquanto anonimo, si 
firma F. L Morris. Fra gli at-
tori, ci sono Rosalba Neri, 
Peter Martell, Eveline Elgar, 
nonche Barbara Bouchet e 
Anita Ekberg in ruoli secon-
dari. Colore su schermo largo. 

si politica su quanto abbiamo 
visto e capito », il ghiaccio era 
rotto e, da quel momento in 
avanti, abbiamo assistito, non 
senza personale emozione, a 
una girandola di interventi 
sempre piu precisi e circostan-
ziati, i quali tra l'altro obbli-
gaviuio Carpi, ormai lanciato 
come tutti quelli che lo at-
torniavano, a ricostruire con 
loro non un altro film, ma il 
suo stesso film alia luce di 
un'interpretazione avanzata. 
assai piCi avanzata di quella 
individuata dai critici. 

Pensiamo che la soddisfa-
zione de! regista sia stata 
grandissima. Per noi si e trat-
tato di una lezione rara, una 
lezione a livello universitario 
ma di un'universita di tipo 
nuovo, senza citazioni e sen
za parole difficili, da parte dl 
gente che, comprendendo la 
buona fede dell'autore, si 1m-
pegnava in una disamina del
la sua opera per colmare il 
solco che, al principio, sem-
brava dividere cineasta e pla
tea. Cosi facendo. progrediva 
essa stessa nel medesimo mo
mento in cui contnbuiva a 
rendere il regista piu consa-
pevole della « utilita » del pro
prio lavoro, cosi come delle 
sue eventuali manchevolezze. 

Mescolati a questo pubblico. 
c'erano cineasti. critici, «addet-
tt ai lavori » che, eccezionale, 
una volta tanto, tacevano e 
ascoltavano; e'era anche il 
compagno Giorgio Amendola, 
reduce da un comizio in un 
altro rione. Questo incontro 
da mezzanotte alle due. in un 
quartiere veneziano, segna una 
svolta e indica che c'6 da 
attendersi dall'apporto co-
struttivo e critico degli spet-
tatori molto piu di quanto so-
litamente si sia disposti ad at-
tribuirgli. 

In tale clima, riesce ad-
dirittura ovvio mirare a tra-
guardi ancor piu audaci. Per 
necessita organizzative, i di-
battiti avvengono al termine 
della proiezione. e 1'imbarazzo 
che provano i partecipanti a 
intervenire subito nel cuore 
del film e lo stesso che prove-
rebbe chiunque, anche il piu 
esperto e preparato. Non e 
detto che non sia una costri-
zione quella di chiedere a un 
folto gruppo di persone di 
esprimersi su un film arduo 
come quello di Carpi, senza 
avere il tempo di riflettere. II 
risultato e stato comunque 
esaltante, ma la tappa suc-
cessiva ci sembra quella in 
cui il pubblico stesso sce-
gliera il momento della di-
scussione. 

Quanto vale per il film a 
soggetto che e al centro della 
serata, con maggiore eviden-
za si rivela indiscutibile per 
il mediometraggio asperimen-
tale » e a carattere semidocu-
mentario, che quotidianamen-
te gli e abbinato. Sono i tele
film di un'ora, appartenenti 
a un settore speciale della 
televisione. che solitamente 
vengono ospitati dal video 
in tarda serata o in concomi-
tanza con programmi piu « at-
traenti». e che non hanno 
mai avuto l'opportunita di un 
confronto dialettico con una 
larga platea. 

Ecco perche gli autori dei 
sei telefilm sono venuti alia 
manifestazione democratica: 
era la prima occasione che 
essi avevano per una verifica 
di fronte ai destinatari dei 
loro primi tentativi, nei quali 
essi credono in quanto vi han
no gettato tutto il loro gio-
vanile entusin-^mo e, spesso, 
un lungo lavoro. 

Tuttavia Nino Russo autore 
di Da lonlano. Mario Orfini 
autore di Explosion — i primi 
due saggi presentati in queste 
giornate — non edificano sul 
nulla, non usano il mezzo 
cinematografico come pretesto 
per esercitazioni private. Al 
contrario. i loro contenuti so
no fin troppo pieni e densi: 
nel primo il feticismo di un 
sud contadino elementarmente 
mitomane si accompagna. in 
alternativa ironica, al fetici
smo di un nord industriale 
esemplare incombente; nel se-
condo la violenza di una New 
York divenuta specchio osses-
sivo e degradante di una ci-
vilta disumana, si intromette 
in una trama personale di 
violenza privata, vanifican-
done la carica. 

Ma qui l'intervento sui due 
film non puo limitarsi all'in-
dividuazione dei reciproci te
mi. che sono del resto quasi 
esageratamente espliciti. II 
discorso dovrebbe farsi tecni-
co-estetico. e comportare lo 
esame d'ogni singola sequen-
za, talvolta d'ogni singola in-
quadratura. Nemmeno alia 
manifestazione democratica 
del cinema italiano possiamo. 
oggi .delegare tanto. E* gia 
molto che i telefilm siano pro-
posti. che gli autori (quasi 
tutti esordienti) vi nvelino 
una dedizione appassionata e 
molte soluzion: stilistiche tut-
t'altro che trascurabih. In Dn 
lonlano una cerimonia di fa-
natismo religioso nel Salemi-
tano s'imprime nella memoria 
cosi come, in alternativa, il 
testo della Citta del Sole di 
Campanclla quale Utopia den-
sa ancora di speranze di ri-
scalto. In Explosion s'impore 
l'immagine convuL'Mimente in-
sistita d'una metropoli in cui 
l'uomo, come nelle previsioni 
dei filosofi piu pessimisM, e 
divenuto lupo per l'uomo. 
Non ci scmbrano risultati da 
poco, non soltanto nell'am-
bito della T\ r (poich6 qucnto 
e fuori dubbio), ma anche 
in quello di un cinema gio
vane, che tcnta di farsi lar
go con fcrma determinazione, 
anche se con inevitabili scar-
ti di qualita. 

Rascel: 
«La lotta 

degli autori 
e giusta» 

Renato Rascel (nella foto), 
che si trova a Venezia per 
partecipare alle Giornate del 
cinema italiano, ha dichiarato: 
a Ho fatto cinquanta film e 
proprio per questo aderisco 
alia scelta di lotta degli auto
r i ; ho fatto una scelta per 
I'interesse del cinema italia
no di oggi e di domani, di 
cui si parlera oggi e di cui 
si parlera domani. La lotta 
degli autori per il riconosci-
mento dei loro diritti e una 
lotta giubta » 

Incontro tra 
cineasti 

sovietici e 
italiani 

VENEZIA. 31 
Per iniziativa dell'Associazio-

ne Italia-URSS — che ne da 
notizia in un comunicato — si 
e incontrato a Venezia un grup
po di cineasti italiani e sovie
tici. Nel corso di uno scambio 
di pareri. i cineasti italiani 
hanno fornito ai loro colleghi 
sovietici informazioni sulla na-
tura e le finalita della loro 
lotta per il rinnovamento de
mocratico delle strutlure del 
cinema italiano. 

Durante l'incontro si 6 anche 
discusso dcile modalita di un 
convegno fra cineasti italiani e 
sovietici. promosso dall'Associa-
zione Italia-URSS. che si svol-
gera a Roma nel novembre 
prossimo. II convegno avra per 
tema < I-a funzionc del cinema 
nella sociefa moderna » e si ri-
propone la finalita. atlraverso 
un piu ampio scambio di in
formazioni di attivizzare i rap
porti e la collabornzionc tra le 
due cinematografic c di pro-
muovcrc iniziaiive per una piu 
ampia diffusione del cinoma 
italiano neH'URSS e del cine
ma sovietico in Italia. 

Alia orsanizzazione del con
vegno collaborcranno. assicmc 
all'associaWone Italia URSS. la 
Unione doi cineasti sovietici. le 
Associnzioni e organizzazioni 
pr lfossionali c sindacali dei ci
neasti italiani. II convegno si 
articolera su nlcune rela/ioni 
di parte italiana e sovietica. 
cui fara sccuito un pubblico 
dibattito. Contemnorancamcnte 
si svolgeranno cicli di proiezio-
ni di film della piu recentr 
produzionc italiana e sovie
tica. 

Precisati i veri compiti 
dello Stato nel cinema 
Dal dibattito & emerso che l'intervento del gruppo pubblico dovrebbe 
avere una triplice funzione: consentire la circolazione di opere realiz-
zate senza bassi scopi mercantili, elevare il gusto dello spettatore e 
favorire una politica popolare dei prezzi dei biglietti d'ingresso 

reai $ 

controcanale 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA, 31. 

Come interviene lo Stato in 
campo cinematografico, nel 
nostro paese? Un esempio ci 
viene dal vicino Lido, dai suoi 
stanchi rituali, dai suoi scan-
dali artefatti, dalle sue peno-
se esibizioni; da quella sov-
venzionatissima Mostra che, ri-
battezzata quest'anno Venezia 
33, ricorda anche nella sua in-
testazione, piii che un festoso 
evento celebrativo, una pre-
occupata indagine clinica (« di-
ca trentatre », intima il medi
co al malato, auscultandolo). 
Delia Mostra, della Biennale, 
delle strutture culturali speci-
fiche, si discutera domani, al
le Giornate del cinema italia
no. Oggi si e parlato, intensa-
mente e con passione, di un 
altro e vasto settore dell'in-
tervento statale: quello che fa 
capo al « gruppo cinematogra
fico pubblico», composto dl 
Cinecitta, dell'Istituto Luce, 
deintalnoleggio. Al dibattito 
hanno partecipato autori (a 
nome delle due associazioni ha 
svolto la reiazione introdutti-
va Massimo Andrioli), sinda-
calisti dello spettacolo (Otello 
Angeli, Paolo Morroni, Bene
detto Ghiglia) e non solo del
lo spettacolo (Alvisl della 
FIOM), critici (Argentieri e 
Cipriani), rappresentanti del
le organizzazioni democratiche 
degli spettatori, semplici cit
tadini, lavoratori che sentono 
l'urgenza, come anche la diffi
colta, di una lotta per la so-
cializzazione degli strumenti 
di espressione e di comunica-
zione. Cosicche, in questo con
vegno che qualcuno, male in-
formato o piuttosto in mala-
fede, giudicava ispirato a cri-
teri corporativi, il discorso si 
e agevolmente allargato dal 
cinema alia radiotelevisione, 
alia musica, e oltre. 

La politica del gruppo cine
matografico pubblico, in par-
ticolare, e stata sottoposta a 
un esame stringente e spregiu-
dicato. «Lo Stato considera il 
cinema mezzo di espressione 
artistica, di formazione cultu-
rale e di comunicazione so-
ciale» sta scritto nella legge; 
ma questa affermazione di 
principio viene clamorosamen-
te contraddetta nella teoria e 
nella pratica. Lunghe lotte, a 
cominciare dalla occupazione 
dell'Istituto Luce e dell'Ente 
Gestione del 1969, una pressio-
ne costante delle forze orga-
nizzate dei lavoratori. de
gli autori, degli attori hanno 
condotto alia nuova definizio-
ne dei compiti dell'iniziativa 
pubblica nel cinema, che do
vrebbe qualificarsi attraverso 
il rinnovamento democratico, 
la ristrutturazione e il poten-
ziamento degli enti cinemato-
grafici statali, dando spazio 
ai gruppi liberi di produzione 
e modificando la stessa strut-
tura del mercato, oggi sotto
posta a un pesante regime di 
monopolio. 

Oggi, il problema centrale fe 
proprio quello relativo alia 
costituzione (o meglio alia ri-
costituzione, certo con intenti 
e prospettive diversi, rispetto 
a quelli del passato) di un 
circuito pubblico. di una cate
na di sale cinematografiche 
in grado di svolgere, nella so-
stanza. questa triplice funzio
ne: consentire la circolazione 
aperta (non in « ghetti» piu o 
meno benevolmente tollerati 
dai grandi padroni del cine
ma) delle opere concepite e 
realizzate senza bassi scopi 
mercantili; elevare ed educare 
il gusto dello spettatore; man-
tenere, o meglio restituire. alio 
spettacolo cinematografico il 
suo tipico carattere popolare, 
mediante una politica dei 
prezzi che contrast i la tenden-
za attuale a concentrare nelle 
prime visioni lo sfruttamento 
massiccio e quasi esclusivo dei 
prodotti. 

E' questa una battaglia che 
le forze democratiche del cine
ma si apprestano ad affron
tare nei prossimi mesi. e le 
Giornate veneziane ne costitui-
scono solo un momento. di ri-
flessione e di sintesi. E' una 
battaglia di avanguardia, an
che nel quadro europeo. E 
deH'interesse che, proprio per 

Dal 23 settembre al 1° ottobre 

Cosi la XXVII 
Sagra umbra 

vice | Ugo Casiraghi 

PERUGIA, 31. 
Dal 23 settembre al primo 

ottobre si svolgera a Peru
gia e . nelle piii importanti 
citta dellTJmbria la XXVII 
edizione della «Sagra musi
cale umbra ». 

L'opera inaugurale, Giovan-
na d'Arco al rogo di Arthur 
Honneger. sara affidati alia 
prcstigiosa bacchetta del mae
stro Georges Prctre; collabo
rcranno alia esecuzione del-
l'oratorio drammatico artisti 
di prosa e cantanti scclti fra 
i piu qualificati e noti in cam-
no intcmazionale. unitamen-
te al Coro della Radiotelevi
sione polacca di Cracovia, al 
Coro delle voci bianche dl 
Renata Cortiglioni di Roma 
e all'Orchcstra del Maggio 
musicale fiorcntlno. L'esecu-
zione sara in lingua franccsc 
su tcsto dl Paul Claude!. 

II programme prevede: U 

questo loro carattere dl lavo
ro, di lotta, di franco dibatti
to, hanno assunto le Giornate 
veneziane, comincia ad ac-
corgersi, dopo quella italiana, 
anche la stampa straniera: 
giornalisti di varie nazionl 
(francesi, inglesi, ungheresi, 
olandesi, ecc.) dirottano or
mai l'attenzione principale dal 
Lido n Venezia. E non solo i 
giornalisti. Qualche quotidia-
no, stamane, con toni magari 
eccessivi, ai limitl del roman-
zo, ha rilevato la novita del-
l'incontro che un folto gruppo 
dl cineasti sovietici presenti 
alia Mostra del Lido (autori, 
attori, critici) ha avuto con 
gli organizzatori delle Giorna
te veneziane. Niente di sensa-
zionale, intendiamoci: solo uno 
schietto, esauriente e, all'occa-
slone, polemico scambio di 
informazioni e di opinioni, che 
potr i comunque dare i suoi 
frutti, per l'immediato o per 
il futuro. Certo, i compagnl 
sovietici, pur nella legittima 
preoccupazione di non dete-

riorare i rapporti culturali a 
livello «statale» tra 11 loro 
paese e il nostro, non potran-
no non avvertire l'importanza 
e il valore di cio che autori, 
lavoratori, critici, organizza
tori culturali italiani stanno 
facendo qui, il clima incon-
sueto di queste Giornate, il 
modello, discutibile e verifica-
bile quanto si voglia, che qui 
nasce, per manifestazioni, an
che di respiro mondiale, d'un 
genere affatto diverso da quel
lo dei vari festival gin logorati 
dall'uso (e spesso dal catti-
vo uso). 

A completare il disegno del
la situazione, per tale aspetto, 
annotiamo l'applauso caloro-
sissimo che ha accolto i regi
sti cubani Julio Garcia Espino-
sa (vice presidente dell'Istitu
to cubano di cinematografia) 
e Manuel Herrera, presenti al 
dibattito odierno, e frequenta-
tori assidui anche delle proie-
zlorii alle Giornate. 

Aggeo Savioli 

Petizione dei cineasti 
a favore di Lou Castel 
Godard, altri registi e attori a Venezia 

VENEZIA, 31. 
I cineasti democratici pre

senti alle « Giornate » hanno 
preso una iniziativa in favo
re di Lou Castel con un do-
cumento-manifesto che e 
esposto per le firme all'ester-
no del Cinema Santa Marghe
rita. I primi firmatari sono 
Loy, Maselli. Pirro, Carpi, An
drioli, Lorenzini, Magni, Pao
lo e Vittorio Taviani, P^erreri, 
Bizzarri, Russo, Orfini. 

II testo del documento 6 11 
seguente: « I cineasti italia
ni, i democratici, tutti i sot-
toscritti che partecipano alle 
Giornate del cinema italiano, 
nel protestare contro l'inam-
missibile - prowedimehto re
pressive che ha colpito Lou 
Castel, allontanato dall'Italia, 
a causa delle sue idee e del
la sua milizia politica, si im-

pegnano a promuovere e a 
sostenere tutte le azioni ne-
cessarie ad imporre il suo 
rientro ed il superamento di 
un prowedimento che, con 
Lou Castel, colpisce i diritti 
e la liberta di tutti noi». 

E' intanto arrivato nel tar-
do pomeriggio, in aereo. a 
Venezia, il regista francese 
Jean-Luc Godard, autore del 
film Tout va bien, che, riti-
rato dalla Mostra di Rondi, e 
in programma per domani 
alle Giornate del cinema. 

Sono presenti alle «Gior
nate », oltre gli autori e gli 
attori di cui si e dato noti
zia nei giorni scorsi, i regi
sti Paolo e Vittorio Taviani, 
Andrea Frezza, Franco Gl-
raldi, lo sceneggiatore Age. 

In serata sono poi arrivati 
Elio Petri. Marcello Alastroian-
ni e Marilu Tolo. 

tf Settimana musicale » 

Haendel 
italiano 
a Siena 

Eseguite le cantate «Armida abbandona-
ta» e «Agrippina condotfa a morire» 

24 e 25 settembre, musicho 
antiche e contemporanee di 
autori polacchi affidate ai 
maestri Tadeusz Dobrzanski e 
Adam Palka, eseguite dal Co
ro della Radiotelevisione po
lacca; il 27 settembre, musi-
che italiane di Mazzocchi, 
Porpora e Stradella presen-
tate dal Complesso vocale e 
strumentale «Nuovo concer
to italiano J> di Mantova di-
retto dal maestro Claudio Gal-
lico; dal 23 settembre al 1. ot
tobre. sia a Perugia, sia nel
le altre citta umbre, sono in 
programma scrate con canti 
spiritual interpretati dalla 
cantante nera Bessie Griffin. 

La rassegna sara conclusa 
da due concerti affidati al 
maestro Wolfgang Sawalllsch 
con muslche di Schumann e 
Wagner cd esegultl dall'or-
chestra sinfonica della RAI-
TV di Roma c dal Coro Fi-

1 larmonico dl Praga. 

Dal nostro inviato 
SIENA. 31 

E' continuata. ieri, la rasse
gna di musiche composte da 
Haendel — giovane. poco piii 
che ventenne — durante il 
viaggio (1706-7) in Italia. 
Haendel si trattenne a lungo 
nei maggiori centri della vita 
musicale di quel tempo (Vene
zia, Napoli. Firenze, Roma). 
stabilendo fecondi contatti con 
i nostri piu insigni composito-
ri. Soprattutto fu in amicizia 
con gli Scarlatti, e e'e da con-
dividere ripotesi avanzata da 
Francesco Degrada (revisore 
del giovane Haendel), a pro-
posito della cantata Armtda 
abbandonata. 
• Di schietta intonazione ita

liana, questa Armtda di Haen
del piacque tanto anche a 
Bach che, per acquisirne i 
pregi fino in fondo, se la rico-
p:6 tutta di proprio pugno, 
com'era solito fare quando una 
musica altrui gli piaceva o lo 
interessava da morire. Gli 
omaggi di Bach ai suoi colle
ghi (peccato che tali iniziati-
ve si siano perdute!) compor-
tavano. come si sa. anclie rie-
laborazioni e reinvenzioni del
le partiture del prossimo. Ba-
sti pensare a quel che Bach 
seppe fare con Vivaldi. 

L'ipotesi del Degrada. il qua
le ha rilevato forti somiglian-
ze dell'/trm/rfa di Haendel con 
una Arianna di Alcssandro 
Scarlatti, e che le due compo-
sizioni siano nate da una di 
quelle gare nelle quali si ci-
mentavano i musicusti dei 
tempi nndati (anche Mozart 
garesrgio con Muzio demen
ti). Erano perloppiii srare di 
esecuzione musicale. ma tut
to lascia credere che il giova
ne Haendel, dopo aver garee-
giato con Domenxo Scarlatti 
in esecuzioni all'organo e al 
cembalo (come, appunto. suc-
cesse). si sia messo in gnra an
che con rAlessandro: una ga-
ra di composizione nella a ca-
tegoria» delle «cantate da 
camera ». 

Quel che meno condividiamo 
e, invece, l'idea del Defrrada di 
trascriverc le «cantate » am-
pliandone l'organico strumen
tale originario: due violini e 
il basso. Ma sapete come sue-
cede a chl * lnnamorato di 

NON BASTA UN Al'IX^RE 
— Terzo telefilm della serie 
dedicate a Conrad e terza de-
lusione: ammesso che il ter
mine «delusione» sia suf/i-
ciente ad esprimere il giudi
zio negativo che anche que
sto lavoro si merita. 

Come avevamo scritto dopo 
la seconda serata, in/atti, 
il cambiamento dei registi e 
degli attori per ogni telefilm 
non muta nd forma n6 sostan-
za narrativa: le regole ferree 
della coproduzlone commer-
cializzata fra ire televisioni 
(la tedesca, la francese e Vita-
liana) agiscono infatti come 
un condizionamento decisivo, 
che non lascia scampo. 1 re
gisti — chiunque essi siano, 
cd anche se di un certo valo
re — devono rispettare alcuni 
scheini prefissati: devono ri-
durre il mondo di Conrad ad 
una ripetizione di alcuni te
mi « avventurosi » ed aesoti-
ct'» in modo che essi siano 
jacilmcnte comprensibxli alio 
«spettatore medio» (che in 
questo caso e addirittura il 
risultato di una media non piii 
soltanto italiana, bensl euro-
pea). Ogni sforzo autentico di 
analisi, ogni ricerca di intcr-
pretazione vengono cosl csclu-
se in partenza: dei racconti di 
Conrad resta la trama; cioe 
praticamente niente. 

Per scendere al dettaglio, e 

questo il caso esplicito di Alia 
fine del viaggio, il telefilm di-
retto dal regista francese 
Claude-Jean Bonnardot ed in-
terpretato da Charles Vanel 
ed Etienne Bierry. Anche in 
questo caso Conrad racconta 
la storia di un fallimento: e'e 
infatti, ancora nn bianco ptr-
duto nei mari orientali; e 
ogni suo sforzo per mante-
nere una dignita che dia fine 
vittoriosa alia propria esisten-
za e destinato ad essere vani-
flcato. II protagonista — un 
capitano di lungo corso — 
muore alia fine nell'incendlo 
della sua nave, per scelta vo-
lontaria, dopo il suo ultiyno 
fallimento. 

Tutto il lungo racconto di 
Conrad regge sulla ricostrtt-
zione della biografla del capi
tano: e Charles Vanel, che gli 
presta volto e corpo, fa sfor-
zi lodcvoli per offrire il suo 
buon mestierc alia ricostruzio-
ne della complessa psicologia 
del protagonista. Anche i ca-
ratteristi, tn qualche modo, 
accennano ad tin lodevole sfor
zo. Ma un buon attore non ba-
sta. E alia lunga anche la ma-
schera di Vanel perde di sen-
so; diventa folklorica. Conrad 
si riduce ancora una volta ad 
una piatta avventura, per di 
piii abbastanza stiracchiata e 
noiosa. 

vice 

una bella musica: te la fa sen-
tire al pianoforte, pestando 
con possenti «ottave» una 
pur esile linea melodica. E 
cosi e successo che i due vio
lini e un basso siano diventati 
tanti violini e tanti violonccl-
li. Avremmo preferito ascolta-
re la versione originale e. ma
gari, in appendice al concerto, 
anche la pagina di Alessandro 
Scarlatti, singolarmente affme 
a questa di Haendel. 

II pianto di Armida (ma un 
pianto con belle infiorettature 
e con tanti « daccapo ») e sta
to vigorosamente cantato dal 
mezzosoprano Anna Reynolds 
(anch'ella — diremmo — ha 
«pestato» un po"). mentre il 
soprano Margherita Rinaldi si 
e bravamente dilungata nel 
monologo di «Agrippina con-
dotta a morire»; ki povera 
mamma di Nerone si inoltra 
in una macabra prcvisione del 
suo destino (le sue ossa inse-
polte — d'ee — saranno di in-
ci-ampo agli aratri; forse si di
splace per i contact ini che do-
vranno perdere un po* di 
tempo per scansarle, ma que
sto non lo dice), ma invita al
ia fine gli addetti ai lavori a 
eseguire l'ordine neroniano: 
a Su. lacerate il seno, / e che 
si fa? ». 

Nell'una e nell'altra «can
tata J>. larghi possi mclodici 
emergono da ben costrutti re-
citativi, e se Armida, che pre-
ferisce rimanere in un giro 
strofico (strofette: «Ah. cru-
dele, e pur ten vai, / e mi la-
sci in preda al duolo. / e pur 
sai che sei tu solo / il diletto 
del mio cor »), e un po* con-
venzionale. Aerippina (la sua 
stessa situazione umana dopo^ 
tutto e di versa) e invece fuori 
della gra2ia di Dio e delle for-
mulette precostituitc. II suo 
canto spazia e si libra con 
maggiore invenzione e liberta. 

II nuclco strumentale era di-
retto da Piero Bellugi. 

Sevcrino Gazzelloni e Bruno 
Canino, venerdl; i! soprano 
Katia Ricciarelli e l'obolsta 
Lothar Faber, domenica. com-
pleteranno la rassegna haen-
deliana. Stascra. al Teatro del 
Rinnuovati. «prima» della 
Carricra di un libcrtino, di 
Stravinski. 

Erasmo Valente 

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

Sesta giornata dei giochi olimpici di Monaco di Baviera. 
Sono in programma questo pomeriggio a partire dalle ore 14. 
sul primo canale, alcune fasi — in cronaca diretta oppure 
registrata questa mattina — di gare di atletica leggera (salto 
con l'asta, lancio del disco, 300 metri siepi, 400 ostacoli, gla-
vellotto femminile, 5000 metri e 800 metri, sia maschili, sia 
femminili), nuoto, nonche alcuni incontri di pallacanestro, pal-
lavolo e hockey su prato. 

Sul secondo programma, con inizio alle ore 21,20, andran-
no in onda alcuni servizi riguardanti la ginnastica, il ciclismo. 
lo judo, nonche il consueto riassunto della giornata. 

SENZA RETE (1°, ore 21) 
Claudio Villa e Katyna Ranieri sono gli ospiti d'onore 

dell'ottava puntata dello show del venerdl sera. Accanto a 
queste due « glorie del passato», ci sara il simpatico « picco-
letto» Renato Rascel, come al solito in veste di presentatore-
mattatore dello spettacolo. Villa e la Ranieri si produrranno 
in una breve sintesi del loro vasto repertorio, che comprende 
brani vecchi e nuovi. Oltre alle due ugole nostrane, sara pre
sents anche la cantante greca Vana Veroutis, che esegulra 
una danza folcloristica della sua terra, molto vicina all'ormai 
celebre sirtaki. Al termine della trasmissione, interverra anche 
il bravo chaiisonnier francese Leo Ferre. 

EUROPA-EXPRESS (1°, ore 22,15) 
Va in onda questa sera un telefilm ungherese, realizzato 

da Laszlo Nemere, intitolato Europa-Express. 
• • Europa-Express narra di due amanti che viaggiano clan-
destinamente su un treno. Al loro fianco, nello scomparti-
mento, e'e un cadavere sinistramente «messo in posizione» 
come se dormisse. I due amanti, e gli altri viaggiatori che plan 
piano occupano i restanti posti della vettura decideranno di 
far finta di niente per paura di uno scandalo. La situazione e 
grottesca; i passeggeri, ad un certo momento, decideranno di 
disfarsi dello «scomodo» cadavere... 

programmi 
TV nazionale 
14,00 Giochi della XX 

Olimpiade 
In Eurovisione da 
Monaco di Baviera. 

20,00 Cronache Italiane 

20,30 Telegiornale 

21,00 Senza reu. 
Spet -acolo musicale 
cone.otto da Renato 
Rascei. 

22,15 Europa-Express 
Telefilm. Regia di 
Laszlo Nemere. In-

terpreti: Attila Loo-
te. Nora Tabori, 
Edit Soos, Joszef 
Marias, Tivadar Bi-
liosi, Maria Sivo, 
Janos Rajz e Josaef 
Horvath. 

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 , 1 7 , 20 o 23 ; 6 ,05: 
Maltulino musicale; 8 ,30: C*n-
zoni; 9 .15: Vei ed icn 10: 
Mare oggi; 12,10: Olimpiadi; 
13.15: I favolosi; 13.27: Una 
commedia in trenta minuti; 
14,10: Zibaldone italiano; 
15,30: Olimpiadi; 19.35: I Ta-
rocchi; 20 ,20: Concerto; 21 .45: 
I colori delle canzoni; 22 ,20: 
Andata e ritomo; 23 ,10 : Una 
collana di perle. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: Ore 6 .30. 
7 ,30 , 8 .30 . 11. .30. 15 .30 . 
16 .30 . 17 .30 e 22 .30 ; 6 . I I 
mattincric; 7 ,40: Olimpiadi; 8 : 
Buongiorno; 8,14: Musica •> 
spresso; 8 ,40: Melodramma; 
9 .14: I tarocchi; 9 .30: Suonl e 
colori; 9 ,50: • Toa per sem

pre Claudia »; 10,05: Disco 
per I'estate; 10,30: Aperto par 
ferie; 12,10: Regional!; 12 ,40: 
Piccolissimo; 13: Hit Parade? 
13,50: Come e perche; 14t 
Su di giri; 14 ,30: Regionali; 
15: Disco su disco; 19: L'ABC 
del disco; 20 ,10: Andata • ri
tomo; 20 ,50: Supersonic; 2 2 : 
Olimpiadi. 

Radio 3° 
9,30: Benvenuto in Italia; 10: 
Concerto; 1 1 : Musiche di Dvo
rak; 11,45: Politonta: 12 .20: 
Musiche italiane; 13: Inter
mezzo; 14 ,30: Ritratto d'auts-
re; 15: « Jade > 16,30 Tastia-
re; 17 ,20 ; Concerto; 18,30* 
Musica leggera; 19.15: Con
certo serale: 20 .15: La nevro-
• i ; 20 .45: Divagazioni; 2 1 : 
Giornate del Terzo; 21,30: Lo 
grandi • prime • dannunziane; 
22 ,25 parliamo di spettacolo. 

EDITORI RIUNITI 
IL PUNTO 

DE SMONE, La pista nera 
pp. 140, I . 800 - Terrorismo • strategia aversnre del neofasdsmo dagh *rt*n-
tati ai treni al tentato golpe di Borghese, alia strage di piazza Fontana 

AA.WWn Dossier sul neofascismo 
pp. 160, L. 900 • La documentazione completa tra organizzazioni neolascrsta 
• ambienti industrial! a Bologna. 

NOVRU, Spkmaggio fiat 
pp. 120, U 500 - La storia delta achgdatura di 150.000 opera* ara«wU « • • B> 
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