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Una dichiarazione di grande signifkato umano e civile 

La musica non deve far 
dimenticare il Vietnam 

Compositori, interpret!, docenti e critici respingono le posizioni di chi vorrebbe negare 
agli uomini di cultura e agli artisti il diritto di esprimere, anche in una sala da concert!, 
giudizi e preoccupazioni sui piu gravi e drammatici problemi del mondo moderno 

/ musicisti italiani — com-
positort, interpreti, docenti e 
critici — hanno preso con una 
dichiarazione unanime posi-
zione in difesa di Maurizio 
Pollini (il quale, com'e noto, 
durante tin concerto a Mi-
lano voile leggere tin docu-
mento contro i bombardamen-
ti americani nel Vietnam) e 
— respingendo le afjermazio-
ni dei dirigenti della milane-
se Societa del Quartetto, se-
condo cut i piu gravi pro
blemi del mondo d'oggi do-
vrebbero essere ignoratl nei 
posti dove si fa musica — 
rivendicano agli artisti e agli 
uomini di cultura il diritto 
di riflutarsi di essere puri e 
semplici strumenti di evasio-
ne, xl dovere di esprimersi nel-
la propria totalita umana. Ec-
co H testo della dichiarazione: 

«La lettera che 11 Consiglio 
dlrettlvo della Societa del 
Quartetto dl Ml lano ha In-
viato al socl e diffuso a mez
zo stampa In relazione al co-
siddetto "caso Polllnr* rl-
chlede una ferma presa dl 
poslzlone da parte di tutti i 
musicisti e operator! muslca-
11 che non intendono rinun-
ciare in nessun momento al 
proprl dlrittl clvill e morali 
dl clttadini democratic!. Le 
affermazioni dei dirigenti del
la Societa del Quartetto che 
esisterebbero condizionl par-
ticolarl che "si addicono alle 
sedi della cultura e della 

musica" e che nella sede 
del concert! possano aver luo-
go solo "esprcssionl muslca-
li", rivelano un'inaccettablle 
concezlono Oella cultura e del-
l'arte intese come distaccate 
dall'uomo e dalla societa, e 
confermano lu pretesa dl con-
slderare 1'artista a 11 musicl-
sta come puro e semplice stru-
mento d'evasione negandogli 
11 diritto proprio di ognl la-
voratore ad esprimersi come 
personallta nella sua totalita 
umana. 

" Le nostre prese dl posl
zlone non sono dirette ad im-
pedire il normale corso di un 
concerto, ma vogliono riba-
dire il nostro diritto di in-
tervenire in casi ecezionall. 
Esistono momenti molto gravi 
nella storia cleH'umanita nel 
quail tacere e delltto. ignora-
re e grave complicity. 

«E allora, anche nella se
de del concerto, che e 11 suo 
consueto luogo di lavoro, 11 
musiclsta non pu6 sottrarsl al 
dovere di pronunclarsi su que-
stioni cos! gr^vl da sconvol-
gere, come quella del bom-
bardamenti americani sulla 
popolazione del Vietnam, ogni 
coscienza. 

« I firmatari respingono per-
tanto le posizioni della Socie
ta del Quartetto, In cul rav-
vlsano un grave lntervento 
teso a limitare fondamentall 
dlrittl umani, sancltl peraltro 
dalla stessa Costltuzlone re-
pubblicana ». 

Queste le adesioni 

Rapitrice 
di bimbi 

PARIGI — Dopo un anno di inattivita — nel corso del quale 
si 4 riposata e ha viaggiafo molto — Marlene Jobert (nella 
foto) forna davanli alia macchina da presa per interpretare, 
in un film di Jean-Pierre Mocky, la parte di una rapitrice 
di bambini. L'attrice ha in programma di girare, prima della 
prossima estate, altri quattro film 

La dicnlarazione e stata fi-
nora firmata da: Claudlo Ab-
oado, Salvator} Accardo, Alear-
co Ambrosi, Vittorio Antonelll-
ni, Bruno Aprea, Lorenzo Arru-
ga, Dino Asclolla, Gabriella 
Barzotti, Enzo Beacco, Piero 
Bellugi, Aldo Bennlci, Gisella 
Benzerl. Luciano Berio, Pao-
la Bernardl PerrottI, Anglola 
Bonlscontl, Mauro Bortolottl. 
RIccardo Brengola, Sylvano 
Bussotti, Valentino Bucchl, 
Michele Campanella, Bruno 
Canlno, RIccardo Capasso, 
Glancarlo Cardlni, Fiorenzo 
Carpi. Diego Carpitella, Enrica 
Cavallo, Aldo Ceccato, Aldo 
Clement!, Massimo Cohen, 
Luigi Dallapiccola, Marcello 
De Angelis, Ugalberto De 
Angelis. Gaetano Delogu, 
Mariolina De Robertls, Fran
co Donatoni, Mario Dorlzzotti, 
Angelo Ephrlklan, Franco 
Evangelist!, Vittorlo Fellegara, 
Cesare Ferraresl, Giorgio Fer
rari, Carlo Frajese, Glanan-
drea Gavazzenl, Severlno Gaz-
zellonl, Armando Gentlluccl, 
Benedetto Ghlglia, Bruno Giu-
ranna, Italo Gomez, Domenico 
Guaccero, Vittorlo Gul, Fran
co Gulli, Mario Gusella, Ml-
chiko Hirayama, 1 Solisti aqul-
lani, i Solisti di Roma. Mau
reen jones, Mario Labroca, 
Gherardo Macarln! Carmigna-
nl, Egisto Macchi, Bruno Ma-
derna, Giacomo Manzonl, Car 
lo Marinelll, Adrlana Martlno, 
Ennio Melchiore, Mario Mes-
sinis, Massimo Mila, Ennio 
Morrlcone, RIccardo Muti, Ja-
copo Napoli, Luigi Nono, Mar-
cello Panni, Paolo Paollni, Ma
rio Pasi, Chiaralberta Pasto-
relli, Eli Perrotta, Carlo Pe-
stalozza, Luigi Pestalozza, 
Giorgio Pestelll, Paolo Petaz-
zl, Goffredo Petrassl, Boris 
Porena, Quartetto Itallano 
(Paolo Borciani, Elisa Pegref-
fi, Piero FarullI, Franco Ros
si), Rosanita Racugno, Fausto 
Razzi. Luigi Rognoni, Cristia-
no Rossi, Piero, Santi, Giaco
mo Saponaro, Gino Stefani, 
Mario Sperenzi, Gianpiero Ta-
verna, Rubens Tedeschi, Fla-
vio Testi, Maria Tipo, Trio dl 
Milano, Trio di Trieste (Re-
nato Zanettovich, Amedeo 
BaJdovino, Dario De Rosa), 
Guido Turchi, Uto Ughi. Pier-
luigi Urbini, Erasmo Valente, 
Marco Vavolo, Antonio Veret-
ti, Roman Vlad, Roberto Za-
netti, Alberto Zedda, Vittorlo 
Zurletti. 

Har.no Inoltre dato la loro 
adesione: FILSCGIL, FULS-
CISL, Sindacato musicisti ita
liani, Associazione Nuova 
Consonanza, Gruppo di ricer-
ca e sperimentazione musica-
le di Roma, Centro di musica 
sperlmentale, Consiglio di 
azienda del Teatro alia Scala, 
Carlo Colombo, Francesco De-
grada. Gisella Floreani. Al
fredo Mazzoni. Carlo Ripa dl 
Meana (del cunsiglio di am-
ministrazione del Teatro alia 
Scala), Orchestra della gestio-
ne autonoma dei concerti di 
Santa Cecilia di Roma. Carlo 
Maria Badini e Piero Rattali-
no (il primo sovrintendente, e 
il secondo direttore artistico 
del Teatro Comunale di Bo
logna). Mario Cadalora diret-
tore dell'ATER. Giuseppe 
Gherpelli dell'ATER. Angelo 
Pisi e Guido Zanoni (presi-
dente e direttore del Teatro 
Municipile di Reggio Emilia), 
Renato Cocchi e Giancarlo 
Gatti (presidente e direttore 
del Teatro Comunale di Mo-
dena). Eugenio Azzaroli e Ma
rio Paoli (presidente e d'ret-
tore del Teatro Comunale di 
Ferrara). Carlo Pagliarini del-
l'ARCI nazionale, Adriano La-

Ra i v!7 
co n t r oca na I e 

LE CITAZIONI DI « STASE-
RA ». — Atevamo scntto due 
nettimane fa che « Stasera » 
aveva Varta di voler puntare 
Boprattutto sull'attualita per 
carattenzzarsi: ci pare che 
questa impressione sia stata 
confermata anche dal quarto 
numero del settimanale. Jva e 
aumento dei prezzi, inquina-
mento a Porto Marghera e a 
Piombino, agttazioni studente-
sche in Egitto: la scelta dei 
temi era buona, non c'e che 
dire. Lacune ce n'erano, natu-
ralmente, e non lievi: ma non 
si pud pretendere che un set
timanale di poco piu di un'o-
ra copra, da solo, tutta I'area 
di quel che accade in sette 
giorni: qui il problema e quel-
lo della generale programma-
zione televisiva, che delega 
ad un'unica trasmissione un 
compito di informazione e di 
Indagine di cronaca che esi-
gerebbe ben altro spazio e im-
pegno. 

Tuttavia, ci si aspetterebbe 
che « Stasera » proprio perche 
costretto ad operare scelte 
drastiche, non si hmitasse a 
eitare fatti e problemt, ma li 
investisse per approfondirh, 
per scoprirne il retroterra, 
per offrire ai telespettatori 
essenziali elementi di giudt-
zio. E. tnvece. ecco che, indi
vidual gli argomenti di cut 
parlare, tl settimanale si li-
mtta ad esporne i termini, a 
fare il comueto « giro di opt-
mioni J». e a chiudere nel Ira 
wnionale stile salomonico con 
qualche verita generale. 

Prendiamo, ad csempio, il 
tmvizio piu cnnsistente . ed 

anche scrio di questo nume
ro: quello sui rapporti Ira e-
cologia e sviluppo. Giusto 
partire dai cast di Piombino 
e di Porto Marghera: ma 
questa scelta avrebbe dovuto 
comportare una documenta-
zione precisa e diretta sui 
fatti, innanzi tulto. Ora, in 
questa materia, il punto cen-
Irate non e quello delle con-
seguenze letali delVinquina-
mento industnale: nessuno, in 
questo paese nemmeno gli in-
quinatori, si sogna di negare 
che queste consegueme esi-
stono. Ribadire pud essere u-
tile, certo: ma serve precisa-
re pot qualt siano le cause 
precise delVinquinamento, 
quali le responsabilita, come 
si sta nrrivati a questo punto. 

Come mai. ad esempio, si 
«scopre» il veleno a Porto 
Marghera, da parte delle 
«autonta ». solo oggi. e lo si 
fa per prendere la mistifi-
cante mtsura delle maschere 
antigas? Che cosa significa, 
d"altra parte, fabbncare im-
pianti che non inquinino? 
Oppure: quando si parla di 
urgente fabbisogno di energia 
per lo svtluppo del paese, che 
ccsa si iniende? E' vero quel
lo che affermano alcuni eco-
logi, che questo fabbisogno. 
oggi. viene gonfiato ad arte? 
II scrvizio di Cancedda e Cri-
scendi dava parecchie notizie, 
ma non investiva questi ed 
altri nodi. Di piu. affastellava 
le affermazioni in modo tale 
che non era facile intenderne 
la sostanza. 

E, d'altra parte, quando sui 
video passavano le immagtni 

e, in sottofondo, tl sonoro di 
riumov.i ed assemblee regi-
strate in diretta (il consiglio 
comunale di Piombino. Vas-
semblea dei consigh di fab-
brica di Porto Marghera). la 
voce dello «speaker*, contro 
ogni logica, sovrastava tulto. 
E, in fine, si addizionavano, co
me al solito. dichiarazioni di 
fonte e impostaztone diverse, 
anche contraddittorie. come 
in una girandola di fuochi 
d'artificio, concludendo con la 
giu3tisiima ma ovvia asserzio-
ne che occorre equtlibrare to 
sviluppo economico e la di
fesa delVambiente. 

Ma i telespettatori che cosa 
possono ricavare di nuovo da 
un'indagine cost condotta? 

Assai peggio, in compenso, 
si andava nel servizio sui-
VIVA. Qui, Luisa Rivelli, con-
ducendo le sue interviste vo
lant i, accertava soprattutto 
una notevole confusione: e 
sembrava tendere a scaricare, 
anche troppo facilmente, tut
ta la colpa sui commercianti, 
chiamati direttamente e visi-
vamente m causa. Poi, perb, 
si accennava anche alle pos-
stbiii responsabilita dell'indu-
stria alimentare e, piu in ge
nerale, agli evasori fiscali de-
cisi a rtvalersi dell'lVA con 
Vaumento dei prezzi. In que
sto caso. tuttavia, la legge 
salomonwa contemplava una 
eccezione: la critica sembrava 
vo'er inveslire, almcno in teo-
ria chiunque e qualsiasi cosa, 
tranne VIVA, appunto. Del
l'lVA c della sua applicazio-
ne non si discute: pochi 
scherzi. _. _ 

9* *• 

tlnl, slndaco di Fiesole e pre 
sidente del Comitate musica 
e cultura, Nino Carlonl, diret
tore artistico della Societa 
aquilana del concerti, Giorgio 
Balmas, direttore deH'Unione 
muslcale dl Torino, Gianni 
Eminente, Adrlana Panni, An
drea Mascagnl, direttore arti
stico dell'Orchest « Haydn » di 
Bolzano e Trento. 

II teatro in Sicilia 

Palermo: arriva 
la Papessa ma 
Liggio ritarda 

II lavoro di Mario Morefti andra in scena il 19 gennaio 
Solo alia fine di aprile, invece, sara possibile vedere 
nell'isola lo spelfacolo irallo dai documenti dell'Anlimafia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 12 

Nessun veto censorio nel 
confront! della Papessa Gio-
vanna: lo spettacolo dl Mario 
Morettl. con Andrea Glorda-
na e Paola Quattrlnl, resta 
confermato in prima assoluta 
per 11 19 a Palermo. In occa-
slone dell'lnaugurazlone della 
tradlzionale rassegna dello 
spettacolo al Teatro Biondo. 

Lo ha annunciato il presi
dente delPAzienda del Turl-

* smo, Paolo Bevllacqua. ne-

II viaggio di 
Amarcord nel 
nuovo Fellini 

Un nome che evoca il mondo della memoria sara 
quello del protagonista della prossima opera del re-
gista - II22 gennaio primo giro di manovella a Roma 

Si intitolera molto probabll-
mente Amarcord: Vuomo in-
vaso 11 nuovo film di Federico 
Fellini (gla annunciato come 
11 borgo, o in altri modi); e 
Amarcord sara 11 nome del 
protagonista: nome dl vago 
sapore fantascientifico, ma 
che potrebbe anche corrlspon-
dere aU'espresslone « Mi ricor-
do» in dialetto romagnolo. II 
personaggio principale della 
vicenda clnematograflca do-
vrebbe muoversi, infattl In 
una citta che e ooi la dimen-
sione stessa deila memoria; 
una citta immaginaria, che nei 
colori (dall'oro al marrone 
bruciato, a tinte piu tenui) e 
nelle linee architettoniche 
sintetizzerebbe le caratterlsti-
che essenziali dei centrl urba-
ni del Centro-Nord d'ltalia. 
L'ambiente in cui si colloca la 
azione e stato costruito per 
buona parte negli studi di Ci-
necitta, sotto fa guida dello 
scenografo Danilo Donati, che 
ha gia collaborato con Fellini 
per il Satyricon. i cloions e 
Roma. 

Amarcord sara dunque la 
storia del viaggio dl un uomo 
«disintegrate» verso la pro
pria rigenerazione; ma non e 
dato ancora sapsre, dal regi-
sta, se questo itinerario esl-
stenziale avra un approdo. e 
quale, a La conclusione del 
film — dice Fellini — sara 
condizionata da mille elemen
ti: vl contribuimnno l'opera-
tore di cabina, il direttore 
della sala dl spettacolo, il pub-
blicon: quest'ultimo, cioe, do-
vrebbe essere in qualche mo
do « coinvolto » direttamente 
nell'esito del dramma, sen-
tendovi echeggiare le proprie 
stesse disperazioni e speran-
ze. 

II primo giro di manovella 
di Amarcord e stato fissato 
per lunedl 22 gennaio. La sce-
neggiatura e stata scritta dal-
lo stesso Fellini e da Tonino 
Guerra (romagnolo come lui. 
e frequente collaboratore di 
Antonioni); direttore della fo-
tografla sara Giuseppe Rotun-
no. mentre il commento musl
cale e stato gia affidato al 
maestro Nino Rota. 

E gli interpreti? «Le facce 
delle quali ho bisogno — af-
ferma il regista — sono facce 
di uomini qualunque. che 
consentano agli spettatori di 
riconoscersi, di ritrovarsi n. 
Donde la paziente ricerca ef-
fettuata nelle filodrammatiche 
deU'Emilia • Romagna. della 
Toscana, della Lombardia. ma 
anche e in particolare sulle 
piazze, nei caffe di Rimini; ci6 
che ha consentito a Fellini di 
impegnare gia, nel suo pros-
sirao lavoro. amici di vecchia 
data. Tra le «facce giuste» 
sem'jrava dovesse annoverar-
si pure, come e noto. quella 
di Nereo Rocco, allenatore 
del Milan; ma i «tifosi». spie-
ga il regista (o. come pare 
piu certo, i dirigenti della 
squadra milanese) non hanno 
voluto. 

Ma questo Amarcord deriva 
per qualche aspetto dal tante 
rolte progettato e tante volte 
rinviato Viaggio di G. Ma-
stoma? Fellini ammette una 
sim^lianza d'ispirazione, ma 
non esclude che possa farsi 
anche. in futuro, raltro film 
(il Mastorna), la cui proble-
matica diventerebbe anzi, a 
suo giudizio, sempre piu at-
tuale. II ritmo e lo stile dl 

Amarcord saranno comunque 
quell! dell'awentura e del 
grottesco, anche se vi si trat-
tera di questlonl Importantl, 
essenziali per l'uomo di oggi. 
« Una inquietante cavalcata al
ia Giulio Verne, allegra e fe-
roce al tempo stesso» e In 
definitiva quanto si ricava, 
per ora, dalle dichiarazioni 
del regista. 

Applausi 
per Ustinov 

a Londra 
LONDRA, 12 

Applausi a scena aperta per 
Peter Ustinov, protagonista, 
regista ed autore del Soldato 
ignoto e sua inoglie che ha 
inaugurate ieri sera il piu mo-
demo teatro della capitale bri-
tannlca 11 New London. 

II teatro, che sorge sulla 
Drury Lane fa parte di un 
grande complesso che com-
prende rlstorante, parcheggio 
per auto ed uffici. 

La commedla messa in sce
na Ieri sera si awale della re-
citazione di Brian Bedford, 
nella parte del generale, men
tre Ustinov sostiene il ruolo 
di un vescovo. 

gando che nel confront' dello 
spettacolo cl siano prevenzlonl, 
«tanto meno dl ordlne mo-
rallstico». La minaccla dl 
una mancata o quanto meno 
rltardata rappresentazlone del
la Papessa effettlvamente c'e 
stata, come aveva paventato 
Morettl; ma solo per questlo
nl dl carattere economico 
che rischlavano dl compromet-
tere lo stesso svolgimento del
la rassesna. 

Senonche, e «proprio per 
evltare la montatura dl que
sta storia » ha aggiunto slgni-
flcatlvamente Bevllacqua, so
no state rapldamente superate 
tutte le difficolta dl ordine 
tecnico-amminlstratlvo, e La 
Papessa Giovanna andra rego-
larmente In scena tra una setr 
tlmana a Palermo. La compa* 
gnla del «Collettlvo» e 11 re
gista Jose Quagllo, che cura 
la messinscena dell'opera dl 
Morettl, sono stati gia avver-
titl del superamento di ognl 
remora. 

Per uno spettacolo che ar
riva. un altro che tarda: l'at-
teslsslmo A proposito di Lu
ciano Liggio — 11 testo tea-
trale che Missiroll, Caruso e 
Sermonti hanno tratto dagll 
attl dell'Antimafla ' per la 
compagnia «Teatro Insleme» 
— non arrivera sulle scene si-
ciliane prima della fine dl 
aprile per cause che vengono 
definite tecniche. di organiz-
zazlone della compagnia. 

Lo spettacolo doveva anda 
re In scena gia questa setti-
mana a Catania, ma piu an
cora ne era attesa. anche con 
curiosita per le reazlonl, la 
rappresentazlone a Palermo, 
dove vivono o vlvevano gran 
parte dei protagonist! del ca
so e dello spettacolo: 11 pro-
curatore capo Scaglione (pol 
ucclso), 11 questore Zamparel-
11 (ora a Napoli). 11 presiden
te del tribunale La Ferlita, 11 
commlssario capo Scandarla-
to. ecc. 

II rammarico per 11 rltardo 
e qulndi anche degll animato-
r! di «Teatro Insieme ». « Le 
reazlonl plO grosse — ha det-
to Ettore Conti, lntervistato a 
Catania dove sta interpretan-
do, per la regia di Mifsiroli. 
L'ispettore generale di Gogol 
— ce le aspettlamo proprio 
qui in Sicilia, e a Palermo In 
particolare dove 1 personaggl-
chlave che Interpretiamo han
no un OTQSSO peso. E nol 11 
tlrlamo In ballo con le loro 
stesse parole, tratte di peso 
dagli attl della commissione 
parlamentare: gludichl il pub-
blico ». 

«Appunto — ha aggiunto 
Vincenzo Dl Toma —, nol vo-
gliamo sollecltare 11 pubbllco, 
tutto 11 pubbllco. 1 borghesl, 1 
lavoratori. I glovanl. Dare 
spunti d! rlflesslone. lasclare 
che qualche cosa girl per la 
testa, dopo lo spettacolo. E 
chi sa che proprio con Liggio, 
e non solo in Sicilia. questo 
non ci riesca...». 

g. f. p. 

Fino al 31 

le domande per 

il fentro di 

cinemafografia 
II termine per le domande di 

ammissione al concorso ban-
dito II 23 ottobre 1972 per la 
partecipazione ai corsl del 
Centro sperlmentale di cine-
matografia del prossimo blen-
nlo b stato ulteriormente pro-
TOgato al 31 gennaio 1973. 

Ewasi 
chiude 
in casa 

Isabella 
moglie 
infelice 

Comunicato dell'Ufficio stampa 

La RAI insiste: 
da Sanremo solo 
la finale in TV 

Secondo il parere del comitato di vigi-
lanza anche altre manifestazioni cano-
re dovrebbero essere ridimensionate 

Ewa Aulin in una scena del 
dim c Cronaca di una violen-
x* coniugale> di Vittorio De 
S:sti, altualmente in lavera-
iion« a Roma. La giovano •!-
trice tvedeao interpreta la 
part* di una donna sensibllo 
la quale, In segulto alia crlsi 
dtl sue matrimonio, t i rtlcga 
volontariamant* in caaa. 

Isabella Guidotti (nella foto) 
sara la protagonista, accanto 
a Luigi Montinl, dell' « Accop-
piamtnto • di Giampiero Bona, 
cha sara rappresontato dal 
«Teatro Contemporanoo» in 
prima assoluta gloved) pros
simo a Roma. La regia dalla 
commtdia — che narra di una 
drammatica crisi conlugala — 
sari dl Marcallo Alt* . 

I comunisti 
sonremesi 

chiedono un 
Festival di 
nuovo tipo 

Dal nostro corrispondente 
SANREMO. 12. 

Da pochi giorni la macchi
na organizzativa del XXIII Fe
stival della Canzone si e mes
sa in moto, ed ecco che, come 
ognl anno, puntualmente glun-
gono le polemiche, le notizie 
contraddittorie a vlvacizzarne 
il clima di vigilia. 

Lo scorso anno la manife-
stazione ha avuto anche stra-
sclchi giudizlari per interpre-
tazioni del regolamento e per 
1'esclusione di cantanti non 
« ripescati » dalla commissione 
di ascolto. Quest'anno si ha 
la presa dl posizione delle case 
discografiche, che respingono 
!1 regolamento per l'aumento 
della quota di iscrizione eleva-
ta da un milione ad un milio-
ne e mezzo. 

E ci si e messa anche la Dl-
rezione della RAI-TV, con la 
decisione dl riprendere in di
retta soltanto la serata finale, 
limitandosi alia trasmissione 
per radio delle altre due sera-
te. Una decisione che a San
remo ha colto di sorpresa in 
quanto si dava come fatto 
scontato la ripresa televisiva 
in diretta di tutte e tre le 
serate, come per le passate 
edizioni. 

Non e perd, 11 caso di dram-
matizzare perche — si sa — 
certe decision! sovente — no-
nostante ognl smentlta — fi-
niscono per rientrare e tutto 
si svolge poi come per il pas-
sato. 

Semmai, e proprio per fare 
In modo che il Festival non 
corra sui soliti binari che bi-
sognerebbe cominciare un di-
battito, un discorso nuovo. 
Ed e proprio perche questo 
discorso e mancato che il 
gruppo consiliare comunista di 
Sanremo, d'accordo sulla ge-
stione diretta da parte del 
Comune (iniziativa che i co
munisti avevano sollecitato), 
ha espresso voto di astensione 
sull'argomento Festival. 

La prospettiva e, Invece, di 
una manifestazione che anche 
quest'anno ricalchera> le pas-
sate edizioni; e le poche inno-
vazioni si annunciano di ca
rattere marglnale. SI ha inten-
zione di concedere ai gjorna-
listi ed ai componenti II 
Consiglio comunale di poter 
seguire attraverso una tele a 
circuito chiuso I lavori della 
commissione tecnico-artistica 
che selezionera I trentadue 
motivt per il XXIII Festival e 
che si riunira non piu nel 
chiuso di Villa Nobel ma nei 
locali del Tiro a volo. 

E il discorso deve comincia-
re con un modo nuovo di 
strutturare la manifestazione, 
per fame un festival della 
canzone italiana e non dei 
cantanti, per sottrarla alia Ipo-
teca delle case discografiche. 
Discorso che deve continuare, 
perche Sanremo non esaurisca 
tutti i suoi sforzi nelle tre 
serate del Festival, ma si Im-
pegni per divenire un centro 
della canzone in cul trovino 
spazio le espressioni popolari 
di cui il nostro paese e cosl 
ricco. 

Giancarlo Lora 

Radaelli vara 

un'orgonizzazione 

promozionale 

dello spettacolo 
Ezio Radaelli ha annunciato 

la creazione di un nuovo or-
ganismo promozionale che si 
chiamera EVAS (Ente valoriz-
zazione spettacolo) e che — a 
detta deH'organizzatore — sa
ra uno dei piu Important! del 
mondo per la cura degli inte-
ressi pubblicitari e artlsticl e 
per la valoriz2azione dell'atU-
vita dl tutti colore che ope-
rano nel cinema, nel teatro. 
nella radio, nella televlsione, 
nella musica e nello sport. 

II programma de.lEVAS 
prevede l'orgamzzazione a sco-
po promozionale di spettacoli 
e manifestazioni in Italia e 
all'estero, la cura delle inizia-
tlve di societa cinematografi-
che e fonografiche, la realiz-
zazione di campagne pubbhci-
tarie, l'erogazione di assisten-
za tecnica ad artisti, sportivi 
e personaggi varl, la scoperta 
e la creazione di « nuove voci» 
e di anuovi voltl», abblna-
menti pubblicitari con entl 
deU'Industria, del commercio 
e del turi&mo. 

L'Ufficio stampa della RAI 
ha ufflclalmente rlbadito che 
soltanto la serata conclusiva 
del Festival dl Sanremo, che 
si svolgera 11 10 marzo, sara 
trasmessa In TV. Analoghe 11-
mitazionl saranno applicate 
dalla RAI anche al « Disco per 
restate», alia Mostra interna-
zionale della musica leggera 
dl Venezia, al Cantagiro e al 
Festival della canzone napole-
tana (se verra ripristinato), 
tutte manifestazioni di cui 
quest'anno verra trasmessa In 
TV soltanto la serata finale. 

Per quanto riguarda, invece, 
tutte le altre manifestazioni 
e festival di musica leggera 
trasmesse negli anni scorsi in 
TV. la RAI fa sapere di aver 
deciso, per gli stessl motivi. 
dl sceglierne alcune che saran
no messe in onda registrate o 
in slntesl In seconda serata 
sui secondo canale oppure In 
una collocazione pomerldiana. 

Anche Canzonisslma, forse, 
subira un rldimenslonamento. 
I responsabili del settore stan-
no studlando la possibilita dl 
trasmettere la prossima edl-
zione della manifestazione in 
una collocazione diversa da 
quella abituale del sabato se
ra. Ma 1 dirigenti della RAI 
si affrettano a mettere le mu
ni avanti: 11 problema sara 
esaminato piu in la in quanto 
— afferma l'Ufficio stampa 
dell'ente — «la trasmissione 
e una manifestazione che la 
RAI ha sempre organizzato su 
precise sollecitazionl del mlni-
stero delle Finanze e, quindi. 
ogni decisione in proposito e 
prematura flno a quando non 
si conosceranno gli orienta-
menti del Ministero su questa 
gara ». 

La RAI assicura che le ma
nifestazioni e I concorsl cano-
ri saranno ridimensionati — 
dato 11 loro livello culturale 
« 11 piu delle volte infimo » — 
su precisa indicazione del co
mitato centrale di vigilanza 
sulle radiodiffusioni istituito 
presso i! ministero delle Poste 
e delle Telecomunlcazloni 
« per garantire la validita cul
turale, artlstica ed educative 
del programml». 

II giudizio del comitato — 
riteniamo — potrebbe anche 
essere condiviso; ma non va 
dimenticato che la responsabi
lita dello stato di decadenza 
di molte forme di spettacolo 
ricade — come hanno fatto 
notare 1 sindacati — in gran 
parte sull'ente radiotelevisivo. 
del quale tutti I programml (e 
non solo quell! dl musica leg
gera) dovrebbero preoccupare. 
per il loro livello. 1 degnissi-
ml — per quanto per lo piu 
abbastanza sconosciutl — 
membri dl questo comitato, 
che finora ha fatto di tutto 
per farci dimenticare della sua 
esistenza. 

Telefilm 
sovietico 

sui delifto 
politico 

negli USA 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. ia 
L'assasslnlo del Kennedy e 

dl Martin Luther King, le azio-
nl intimldatorle e gli attentatl 
criminal! contro i rappresen-
tantl dell'aaltra America)), 11 
ruolo dl Johnson e dei grand! 
capitalistl: questi I tern! cen
tral! d! un lnteressante docu
mentary trasmesso dalla te
levlsione sovietica. Autore e 11 
regista Yuri Dubrovin, che 
per la sceneggiatura si e ser-
vlto del libro Ma chi ha ucciso 
John Kennedy? del glornall-
sta sovietico Mikhail Saga-
tellan. 

Sagatellan — per nnnl corri
spondente della TASS negli 
Stati Unit! — ha raccolto In
fattl una serle Impressionante 
di documenti e testimonlanze 
sui complotto contro Kenne
dy. Dalle pagine della sua ope
ra balzano evidentl le «re
sponsabilita » del petrolieri te-
xani e dei gruppl del grande 
capitale legato a Johnson. 

La denuncia di Sagatellan, 
pertanto, non e passata Inos-
servata. Se ne e accorto 11 
pubbllco sovietico. che e un at-
tento lettore e sa scovare al 
volo le opere piu significative. 
E se ne e accorto il regista 
Dubrovin che, negli stud! dl 
Minsk della Bielorusfilm, ha 
ricostruito tutti gli avvenl-
mentl che precedettero la tra-
grdia di Dallas. Ne e venuto 
fuori un lungo teledocumenta-
rlo dal titolo Corrispondente a 

Washington che narra. appun
to. in chiave d'inchiesta, la 
storia dei giornalisti che si 
occuparono del caso Kennedy. 

La ricostruztone degll avve-
nimenti e cosl ripartita tra 
scene girate negli studi e parti 
documentarie che vanno dalle 
sequenze del corteo di Dallas 
all'uccislone in carcere di O-
swald. dalle manifestazioni ne
gli USA alle rlunioni del vari 
organism! governativl. 

Con un ottimo lavoro di re
gia. Dubrovin e riuscito a pre-
sentare un telefilm che ha fat
to rivivere 11 clima dl quel 
giorni e che. soprattutto. e riu
scito a riproporre con forza e 
drammaticita — come del re-
sto ha fatto Sagatelian nel li
bro — l'interrogativo sulla rea-
le natura della societa ameri-
cana e dare nello stesso tempo 
la risposta: e cioe che la so
cieta americana e basata sui 
gangsterlsmo politico, sull'as-
sasslnlo e sui potere del ca
pitale. 

Carlo Benedettl 

cc La Settimana 
rosso » stasera 

a Centocelle 
Stasera alle 21, al Centro 

culturale Centocelle, il Teatro 
Club Rigorista di Fesaro pre-
senta, in « prima » per Roma, 
La Settimana rossa di Anco-
na di Nivio Sanchini: rico-
struzione, basata su documenti 
e testimonianze, di un impor-
tante, drammatico eplsodio 
della storia delle lotte socia-
li in Italia. 

LE GRANDI INIZIATIVE 
DEGLI EDITORI RIUNITI 

MARX-ENGELS 

Opere complete 
La prima edizione italiana. in 50 volumi. di tutti gli 
scritt i editi e inediti di Karl Marx e Friedrich Engels. 

Sono in libreria i volumi: 
IV (1844-1845); V (1845-1846); XXXVIII. Epistola-
rio (1844-1851); XXXIX, Epistolario (1852-1855). 
Ogni volume L. 5.000 

L'Ordme Nuovo 1921-1922 
Riproduzione fotografica dell'intera raccolta dol 
primo quotidiano comunista, diretto da Antonio 
Gramsci. 
Ouattro volumi per circa 3.000 pagine nel format© 
originate: L. 160.000. 

TOGLIATTI 

Opere complete 
A cura di Ernesto Ragionieri e in collaborazione con 
I'lstituto Gramsci. Introdotti da una densa e acuta 
biografia intellettuale. gli scritt i e i discorsi editi 
e medit: del grande dirigente comunista. 

Sono ir libreria i volumi: 
I (1917-1926) - L. 4.000; II (1926-1929) L. 4.500. 

DELLA VOLPE 

Opere 
A cura di Ignazio Ambrogio. Redatta secondo un 
criterio cronologico rigoroso e un accurato metodo 
filologico. la prima edizione completa, in sei vo
lumi. del grande filosofo marxista. 

Sono in libreria i volumi: 
1 • Saggi storicocritici sui neohegelismo italiano, 
sui giovane Hegel, e una monografia sui misticismo 
speculativo medioevale. 
2 - Un ampio studio sulla filosofia deU'esperienj* 
di Hume. 
Ogni volumo L 4.500 
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