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Gli artisti 
chiedonoper 

la Biennale 

una gestione 

democratica 
In occaslone dell'apertura 

del dibattito alia Commissio-
ne Pubbllca Istruzlone della 
Camera, sulla proposta di leg-
ge per 11 nuovo statuto della 
Biennale (gla approvato dal 
Senato), la Federazlone Na
zionale Arttstl — aderente al
ia CGIL — ha ribadlto. In un 
comunicato 1 puntl essenzlali 
che dovrebbero caratterlzzare 
la gestione della mostra ve-
neziana. 

« U primo punto fondamen-
tale — rlleva 11 comunicato — 
e la democrat dell'Ente nel-
le sue prolezlonl esterne». 
Vengono rlvendlcate, In par
ti colare, «la presenza del po-
teri politldl venezianl nel Con. 
siglio dl 'ammlnistrazione e 
l'adozione' dl una prassl di 
formazione del Conslglio che 
sganci la manlfestazlone dal 
controllo e dall'interferenza 
delle autorita central! • dello 
Stato». La Federazione sot-
tollnea, nello stesso tempo, la 
necessity 'di rafforzare nel 
Consiglio la presenza ed il 
potere del rappresentanti del 
sindacatl, del professionisti e 
del pubbllco. 

Un altro punto fondamenta-
le — sottolinea il comunica
to — per la garanzla di una 
conduziona democratica del
l'Ente e la piu frequente con-
vocazione del Consiglio d'am-
ministrazione, « per evitare la 
delega passiva ai direttorl e 
agli esprrti, la cul attivlta se
parata tcnde ad Indebolire i 
caratteri interdisclplinari del
la rassegna, e la cul nomina 
e fino ad ora awenuta attra-
verso un metodo non regola-
to da norme chlare e convln-
cent!». 

Inoltre la Federazlone degll 
artisti ribamsce la necesslta 
che la Biennale, insieme con 
l'organizzazione ogni due anni 
di manifestazioni internazio-
nali. promuova dl contlnuo 
iniziative culturali e dldatti-
che a carattere Itinerante che 
la trasformino in un centro 
permanente di studio e di ri-
cerca. dl confronto e dl sperl-
mentazione con tutte le for-
ze culturali e rappresentative 
in Italia e nel mondo. Questo 
centro culturale e permanen
te — conclude 11 comunicato 
— si deve articolare In coin-
cidenza con il quadro di at-
tivita culturali degll Entl re
gional!, del nuovl organism! 
del decentramento e delle or-
ganizzazloni deU'associazloni-
smo culturale e pubbllco. 

Si e dimesso 
il presidente 

dell' Ente cinema 
II socialisfa Mario Gallo ha motivato la sua deci-
sione con lo stafo di paralisi imposto dalla maggio-
ranza governativa al gruppo cinematografico pubblico 

Domani a Roma 

I'assemblea 

degli attori 
Domani mattina, alle ore 9. 

si svolgera, al Teatro Belli di 
Roma, l'annunciata assemblea 
degli attori, indetta dalla SAI. 
per esaminare l'esito dell'incon-
tro che una delegazione di attori 
ha avuto con la RAI in merito 
alia vertenza in corso con l'ente. 

II socialists Mario Gallo si 
e dimesso dalla carica di pre
sidente dell'Ente gestione ci
nema, con una lettera lndirlz-
zata al ministro delle Parted-
pazlonl Statali. In essa, egli 
motlva la sua declsione con lo 
stato di paralisi nel quale si e 
voluto porre TEnte. per impe-
dirgll ' 11 perseguimento del 
suoi flni lstituzionall. La decl
sione di Mario Gallo ha avuto 
— lnforma IVidnfcrortos — la 
unanlme approvazione della 
segreterla del Partito soclali
sta. 

I conslgllerl socialistl (Mic-
clche e D'Alessandro) reste-
ranno lnvece nel Consigjlio dl 
ammlnistrazione dell'Ente. 

Alle dimisslonl si e glunt! 
dopo che. dinanz! al Conslglio 
dl ammlnistrazione, Mario 
Gallo aveva sollecitato una ra-
pida modifica dell'attuale si-
tuazlone del gruppo cinemato
grafico pubbllco. Al termlne 
della sua relazione — allorche 
dovevano essere prese delibe-
razioni dl carattere urgente — 
la maggioranza del consigner! 
ha disertato la rlunione, facen-
do mancare 11 numero legale: 
sono rimastl solo 1 consigner! 
socialist! e 1 raDpresentantl 
del lavoratorl dell'Ente. 

Nella relazione svolta, Gal
lo aveva affermato che, oon la 
formazlc-ne d! una nuova mag
gioranza governativa, all'Ente 
dl Stato per 11 cinema anon 
si e piu chiesto d! appllcare la 
sua legge istituzlonale. ma di 
smorzare qualslasl intenzione 
riformatrice e di adeguarsi al
ia polltlca moderata del go-
verno; In altri termini si e 
preteso che l'Ente operas.ee co
me ente governatlvo e non 
come ente statale». A dimo-
strazione dl cid, Gallo cltava 
il verificarsl di alcunl fatti. 
tutti Interdipendenti: la di-
rettiva del ministro Ferrari 
Aggradi; l'assunzione dl tutti 
! poterl da parte del Conslglio 
d'Amministrazlone; 11 confina-
mento del presidente In un 
ruolo notarile, e. In conse-
guenza dl cid. la mancanza di 
un adeguato coordinamento 
tra l'Ente e le societa, Inqua-
drate; II vuoto di potere ese-
cutivo. 

«Tutto cI6 — ha sottollnea-
to Gallo — ha comportato un 
dlstacco tra l'Ente e quella 
parte del cinema (autori, sin
dacatl) che dovrebbe costi-
tuire II nostro naturale inter-
locutore e che lnvece oggl ha 
verso di noi un atteggiamento 
fortemente polemico e diffi-
dente; ed ha anche comporta
to, all'interno delle aziende. 
una sltuazione dl disordine e 
di lasslsmo, nonche, nel dipen-
denti. uno stato psicologico di 
sfiducia e di incertezza. Inol
tre, tutto cid ha un prezzo sa-
lato anche in termini econo-
mici: i famosi criteri di eco-

nomicita cui tutti si sono rl-
chiamatl, chi in un senso chl 
in un altro, sono In questo or-
mal lungo momento contlnua-
mente Ignoratl: l'Ente, non o-
perando come dovrebbe, corre 
il rischlo dl sperperare 11 pub
blico denaro ». 

«Non potendo passare al
l'Ente — prosegulva Gallo — 
una polltlca moderata sincro-
nizzata con quella governativa, 
perche sia nell'Ente stesso sla 
nel cinema c'e chi lmpedlsce 
una svolta dl questo tlpo. ci si 
e accontentati di mettere in 
moto tutti 1 meccanlsmi Ido-
nei a determinare l'inattlvita 
dell'Ente. E' una tattlca diver-
sa da quella usata In televl-
slone, dove si e preferlto dl-
rettamente espellere chl rap-
presentava una llnea riforma
trice; qui all'Ente si e cerca-
to e tuttora si cerca dl coin-
volgere In una gestione fall!-
mentare chi, applicando inte-
gralmente la legge. vuole at-
tuare le riforme previste a 
vantaggio della collettivita ». 

Gallo aveva quindi proposto, 
anche al fine di recuperare 11 
tempo perduto (almeno In 
parte), di colmare 11 vuoto di 
potere delegando di volta in 
volta al presidente. com'e con-
sentlto dallo statuto, e come 
gla e stato fatto parzlalmente 
in passato. I poterl necessarl 
per operare. togliendo cosl al 
Consisllo di ammlnistrazione 1 
comnlti esecutivi che non pud 
assolvere e reinvestendolo ln
vece delle sue naturali compe-
tenze. che sono state trascu-
rate. . 

« Non basta concordare sulla 
opportunity e sulla necesslta 
dl sbloccare l'attuale sltuazio
ne di stallo dell'Ente e delle 
societa in esso inquadrate. oc-
corre dimostrare anche. giorno 
per giorno. con fatti significa-
tivi l'effettiva volonta di rea-
lizzare tutte le iniziative ne-
cessarie all'attuazione dello 
statuto e della legge. Data la 
gravita della sltuazione, e data 
l'lmportanza delle scelte che 
l'Ente deve urgentemente com-
plere, il primo segno contra-
rlo a questa volonta — aveva 
concluso Gallo — sara lnter-
pretato per quello che e, vale 
a dire un nuovo tentatlvo di 
imporre una svolta moderata 
oppure, ma e quasi la stessa 
cosa, dl ristablllre la paralisi 
operatlva del gruppo cinema
tografico pubbllco ». 

Successivamente si e appre-
so che i prowedtmentl lirgen-
ti, di cui il presidente del
l'Ente gestione cinema chle-
deva la ratlflca al Consiglio 
d'amministrazione, erano: la 
assunzlone della dlstribuzione 
del - film Italiano Giordano 
Bruno di Giuliano Montaldo. 
e racqulsizlone, sempre da 
parte dell'Italnoleggio. dell'ul-
tlmo film del regista svedese 
Ingmar Bergman. 

II nuovo film di Salvatore Samperi 

« Malizia » ovvero il primo 
amore di un quindicenne 

In una dial.a invemale sal
vatore Samperi ha ambienta-
to il suo nuovo film, Malizia. 
di cui sono Interpret! princi
pal! Laura Antonelli, Turi Fer-
ro e il giovanissimo Alessan-
dro Momo. Rientratl a Roma, 
dove verra girata parte de
gli intern!, il regista, gli at
tori, i collaborator! si sono in-
contrati con i giornalisti. Sam
peri ha raccontato, in breve, 
la vicenda che intende por
ta re sullo schermo. Un pre-
st/inte commerciante di stof-
fe e confezioni per signora ri-
mane vedovo con tre figli; 
nella casa entra, come came-
nera, una giovane campagno-
la, molto seducente e una ve
ra perla per le sue qualita do-

. mestiche. II commerciante de-
•cde di legarsi a le! per sem
pre, ma incontra due grossi 
ostacoli: sua mad re. che non 
vuole dare il conscnso ad un 
matrimomo tra padrone e serr 
«», e Nino, il figlio quindi

cenne, che soffrendo i «tor-
menti» della puberU comin-
cia un gioco sottile e mahzio-
so di licatti per godere ie 
grazie della cameriera deiia 
quale si e innamorato La gio
vane donna gli cedera. inlzian 
do il ragaz2o alia sua vita di 
uo.-no; sara questo il prezzo 
per diventare matrigna e pa 
drona, 
- Samperi ha flssato la data 
di questa storia al 1957, quan-
do lui, come il protagonlsta 
del film aveva quindlci anni. 
E non a caso. Infatti, Malizia 
e pieno dei ricordi e delle Im 
magini di quando egli era ra-
gazzo Sono squarci di atmo-
sfera e di luce, di plccoli fat
ti, che il passare degli anni 
rende quasi magici. « Ho biso-
gno — dice il regista — di ri-
manere legato, nei miel film, 
a post! e situazioni che cono-
sco. Non potrel, o comunque 
mi sarebbe molto difficile, am-
bientare e girare un film ne-

gii Stati Uniti, un paese che 
non conosco. dove non sono 
cresciuto. al quale non sono 
legato ». 

Turi Ferro e il padre; Lau 
ra Antonelli la giovane. sen-
si>ale camenera; Alessandro 
Momo. un ragazzo di sedici 
anni. il giovane Nino Del 
cast fanno anche parte: Ange
la Luce. Tina Aumont, Lilla 
Brignone, Gianluigi Chirizzi, 
Pino Caruso 

Scene e costuml sono dl 
Ezfo Altieri. Direttore della 
fotografla e Vittorlo Storaro, 
al suo trediceslmo film: tra i 
precedent!, sono da ricordare 
Addio fratello crudele di Pa-
tronl Griffi. II con/ormista e 
Ultimo tango a Parigi di Ber-
tolucci. 

Malizia sara pronto in prl-
mavera, 

Nella foto: Turi Ferro. Ales 
sandro Momo e (sullo sfondo) 
Laura Antonelli in una scena 
del film. 

«Do una casa di morti» a Venezia 

e forza della natura 
: • • j . . . ' ' 

Una memorabile edizione dell'opera presentata al
ia Fenice dagli artisti del Teatro Nazionale di Praga 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 26. 

• Le numerose «prime» ac-
cavallatesi In quest! giornl ci 
hanno impedito di assistere 
all'esordio del Teatro Nazionale 
d! Pra"a alia Fenice; non vo-
lendo perdere un avvenlmento 
che da varle parti era com-
mentato con entuslasmo, sla-
mo arrlvatl lersera, alia quar-
ta rappresentazione dl Da una 
casa di morti dl Janacek ed 
abbiamo asslstlto ad uno spet-
tacolo memorabile. L'opera, 
compost a da Janacek poco pri
ma dl morlre, nel 1928, e uno 
del rarl capolavori teatrall 
del nostro secolo; In Italia e 
pressoche sconoscluta (due ra
re apparlzioni, a Perugia e a 
Mllano) ed anche in Cecoslo-
vacchia e entrata relativamen-
te tardi in repartorio. 

Non Ve da stupire. Tratta 
dalle cupe « memorie » di Do-
stoievski, Da una casa di mor
ti non e un'opera «piacevo-
le »: non ha belle romanze da 
canticchiare, ne impennate 
vocal! per strappare l'applau-
so; ma si pone, accanto a 
Wozzeck di Berg, come un'an-
gosciata testimonianza della 
tragica condizione umana. II 
dramma, come ricordera chl 
ha letto il libra, si svolge in 
un campo di deportati in Sibe
ria, dove gli uomlni sono due 
volte prlgionierl: di se stessi 
e della societa, dell'oscuro pas
sato oltre che delle sbarre. 

I tre attl di Janacek si reg-
gono su questa ambivalenza, 
II passato e rievocato dal prl
gionierl che raccontano le pro-
prle azioni: chi ha ucclso per 
amore, come Skuratov, tradito 
da una fanclulla sposata a un 
ricco; chi per odio, come il 
ladro Luka, che ha accoltellato 
una spia; chi per vilta, come 
Scikov, che ha spezzato il cuo-
re e la vita a una ragazza 
pura, diffamata dalla malvagi-
ta d'un rivale. II presente 6 
invece la vita abbietta del 
campo sotto la sferza delle 
guardie. anch'esse prigionlere 
della propria bestiale ferocla. 
Eppure. anche in simill con-
dizlonl, brilla uno sprazzo dl 
luce, una speranza di reden-
zione: nella « recita » montata 
dai prlgionierl (1'evasione nel-
1'arte), o nell'eplsodio conclu
sive della liberazione del-
l'aquila ferita, che toma in 
cielo. 

Siamo nella classica temati-
ca di Janacek, da Katia Kaba-
nova alia Volpe astuta, per ci-
tare I lavori piu famosi. Na-
scosto nel suo angolo di Mo
ravia, lontano dalla celebrlta 
che doveva raggiungerlo tar
di, occupato a raccogliere dal
la bocca dei suoi contadini II 
ritmo della parola parlata da 
trasformare in muslca, Ja
nacek conserva un'intima fede 
ottlmistlca, pur nella cono-
scenza della tragedia univer
sale. II debole e oppresso dal 
forte, la malvagita e la vllta 
dominano un mondo che pre-
cipita da una guerra alPaltra, 
da un'inutile strage a una m o 
struosa reazione, ma I fatti 
quotidiani passano. si sperdo-
no nel flusso eterno della vita. 

Da questa mescolanza di do-
lore e di annullamento nella 
natura. nasce la musica di 
Janacek: da un lato la moder-
na asprezza dell'orchestrazio-
ne, la secchezza di un recita-
tivo ancorato al moto della pa
rola e, dall'altro, la tessitura 
squillante, il ritmo incalzante 
di un'invenzione melodica che, 
racchlusa In brevi cellule, 
procede ostinata 

Questo contrasto emerge piu 
che altrove nell'ultimo lavoro, 
tra il rigoroso contrapporsi 
in orchestra di sezioni acute e 
di scurissimi bassi, tra il ra-
pido procedere della parola 
svincolata dalla melodia e il 
movimento liberissimo dell'ar-
monia. Quasi un affresco so-
noro, in cui moto e immobili
ty si sposano nel perpetuo e 
informale trascorrerre di luci 
e di colori. 

Un lavoro di questo genere 
richiede una esecuzione tutta 
particolare. E qui stupisce la 
genialita con cui rallestlmento 
e la realizzazione musicale 
conispondono alle reali In-
tenzioni dell'autore. Una scena 
fissa, chiusa da aspre grate 
ai lati e quasi soffocata In al-
tezza, tra una pedana e un 
soffitto convergenti, da il sen
so opprimente della prigione: 
geometrica e astratta, nella 
doppia dimensione reale e spi-
rituaie. In essa si muovono, ir-
reggimentati, e tuttavia diver-
si uno dall'altro, i personaggi 
vestiti di stracci grigi, frenati 
da catene ferree. Vladimir 
Njrvlt per le scene. Marcel 
Pokorni per i costuml e Ladi-
slav Stros per la regia, sono 
gli autori di questo miracolo 
di teatralita antimelodramma-
tica. 

Sul terreno musicale II me
rito va, ;n parti eguali. al di
rettore Bohumil Liska e ad 
una compagnia di attori can-
tinti che danno vita ad ogni 
battuta. ad ogni gesto. Ci sa-
rebbero ben venticinque nomi 
da citare, oltre al coro del pa
ri impsccabile. Ricordiamo al
meno Ivi Zidek. Milan Karpi-
sek, Premysl Koci (Gorianti-
sclkov), Antonin Svork (co-
mandante) e Jana Jonosova 
(Alieja). E non dimentichiamo 
gli attori della pantomima e 
1'orchestra impegnatissima in 
una partitura di cui sono fa-
mose le difficolta. 

E* vero che. con Janacek, 11 
Teatro di Praga gioca, se pos-
siamo dirlo, sul suo terreno; 
ma I'eccellenza della realizza
zione e comunque sorprenden-
te: un chiaro esempio di quel 
che si ottiene con una strut-
tura «stabiles e, diciamolo 
pure, in un paese In cui dallo 
asilo infantile all'universita, 
alia vita quotidiana, la musica 
ha il suo posto onorevole. 

Rubens Tedeschi 

«Ultimo 
tango»: gli 
imputati 

respingono 
le accuse 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 26 

Ultimo tango a Parigi, 11 
film di Bernardo Bertoluccl 
che chiuse, il 14 ottobre scorso 
a New York, 11 Festival mon-
diale di cinematografia (a Pa
rigi e sullo schermo da prima 
di Natale) e arrivato in patria 
davanti al Tribunale di Bolo
gna (P.M. Latini; Presidente 
dott. Abis) con una montagna 
di accuse di osceriita. Gli im
putati Alberto Grimaldi, pro-
duttore (dlfesa prof. Gianni-
tl): Bernardo Bertoluccl, regi
sta (aw. Giuseppe De Luca); 
Ubaldo Matteucci, della casa 
dlstrlbutrice del film (aw. Sil
vio Tonacci); nonche gli ani-
matorl delle « oscenita » cloe 1 
contumaci Marlon Brando e 
Maria Schneider (aw. Ugo 
Lendi, d'ufficio), citati rlspet-
tivamente a Los Angeles e a 
Parigi per raccomandata con 
ricevuta di ritorno. erano sta
ti convocati a comparire da
vanti ai gludicl per le ore no-
ve, ma il Tribunale si fe con-
vocato per loro solo verso le 
sel del pomeriggio. 

Udienza breve, essenziale. E* 
interesse, soprattutto degli im
putati. che 11 lungo iter istrut-
torio (cominciato con un prov-
vedimento di sequestra della 
Procura di Roma il 21 dicem-
bre scorso) si concluda rapi-
damente: gia i danni arrecati 
all'opera da questa «contro-
propaganda » moralistica sono 
ingenti e non piu risaxcibili. 

Si e cominciato "con il pro-
duttore. Grimaldi ha soste-
nuto che il film ha altissimi 
reguisiti artistici e che tutte 
le scene, di cui si parla nel 
capo di imputazione («ma-
sturbazioni, rapporti carnal! 
anche contra natura, grida e 
sospirl» ecc, ecc) , sono tutte 
egualmente necessarle alia 
comprensione deH'opera. 

Per 11 resto si § riportato ai 
motlvi presentati dal suo dl-
fensore nelle settimane scor-
se: trattandosi di un'opera 
d'arte non poteva essere co-
stituzionalmente sequestrata. 
Circa rautorizzazione ottenu-
ta, sia pure in sede d'appello, 
dalla commissione di censura, 
il produttore ha confermato 
di aver apportato solo « simbc-
liclri tagli alia pelllcola: apo-
ca cosa, pero: sei metri in 
una scena e tre in un'altra che 
equivalgono a pochi second! 
di proiezione». 

Bertolucci, regista e anche 
autore del soggetto, dal can
to suo ha spiegato come fosse 
la prima volta che entrava In 
una aula dl tribunale. a Chiedo 
scusa. percid, se talvolta ap-
parird goffo e ingenuon. a La 
terminologia del capo d'impu-
tazione — ha detto Bertoluccl 
— mi e parsa pesante, ingiu-
stificata. Si sono isolate alcu-
ne scene dal contesto del film. 
Un regista. come, del resto, 
un poeta, non vuole che si giu-
dichi la sua opera da un solo 
verso. Per questo desidero 
che i giudicl assistano alia 
proiezione del mio film». 

Bertolucci ha pol brevemen-
te rJassunto la trama del suo 
lavoro (un uomo sconvolto dal 
dolore per il suicidio della mo-
glie trova a Parigi una ra
gazza con la quale cerca una 
« autenticita di rapporto » che 
lo risollevi dal a trauma di 
lutto»). «Naturalmente — ha 
sostenuto Bertolucci — 11 lin-
guaggio cinematografico ha 
sue oroprie esigenze; la ricer-
ca di una certa "animalita" 
nelle scene non e mai stata fi
ne a se stessa. E* stata, invece. 
una ricerca della componente 
di possessivita che e cemento 
e tarlo alio stesso tempo del 
rapporto tra uomo e donna 
cosl come e concepito oggi». 

A questo punto il presidente 
ha interrotto il regista: « Vuo
le lasciare qualche argomento 
anche ai suoi difensori? ». -

U terzo e -ultimo imputato 
presente. Matteucci. ha spie
gato che aveva messo in circo-
lazlone la pellicola (che sape-
va circondata di lusinghiere 
critiche) per risoettare precis! 
imoegni di contratto. 

L'interrogatorio dei test! a 
carico. cioe a dei padri di fa-
miglki» che hanno dato ori-
gine al procedimento con le 
loro denunce. non ha avuto. o 
quasi, storia. Hanno conferma
to le loro convlnzionl di osce
nita: il raDoresentante di le-
gname Dario Vital!. 33 anni, 
bolognese. e il procuratore le
gale Alfonso Castiello D'Anto-
nio. 24 anni, gla asslstente di 
Diritto urbanistico pTesso ITT-
niversita di Roma citta dove, 
in fatto di edilizia, le oscenita, 
dawero. non mancano. Ca
stiello ha giurato col bracclo 
teso in avantl. ma sotto non 
e'era la Bibbia. 

L'appuntamento e per doma
ni, sabato, alle ore 10, al cine
ma Jolly per la proiezione (a 
porte chiuse) deH'opera Incri-
minata. 

La sentenza e prevlsta per 
lunedl o martedl. 

a. s. 

Sentacon la 
ginnastica 
da fastidio 
alia societa 
benpensante 

Senta Berger (nella foto) sara la protagonlsta del film « Amore 
e ginnastica », tratto dall'omonimo racconto di Edmondo De 
Amlcis. L'attrice interpreters la parte di una giovane inse-
gnante la quale, ai primi del Novecento, diventa fautrlce di 
nuove tecniche salutistlche che invece sono respinte dalla 
societa conservatrice perche giudicate « contestatarle x. Accanto 
a Senta Berger recitera Lino Capolicchio; la regia sara di 
Lulgi Filippo D'Amico 

Rai y!7 

le prime 
Cinema 

Salome 
II nuovo lungometraggio di 

Carmelo Bene deriva pur es
so, come i precedent! (ecce-
zion fatta per Don Giovanni), 
da uno spettacolo teatrale, 
vecchio ormai d'una declna di 
anni, che gia liberamente trat-
tava il dramma in un atto di 
Oscar Wilde SalomS, musica-
to a suo tempo da Richard 
Strauss. Nella versione "clne-
matografica, in modo parti
colare, e stando a cid che ne 
dice lo stesso regista-attore, 
il tema di fondo e quello del
la «impossibility del marti-
rio, in un mondo presente 
non piu barbaro, ma esclu-
sivamente stupido». Inutile 
contestare una tale afferma-
zione; essa e da prendere per 
quello che vale, e da verifi-
care semmai sui risultati rag-
giunti dall'autore. 

Carmelo Bene e qui, dun-
que, Erode Antipa, cui la ft-
gliastra Salome chiede, in 
cambio d'una sensuale esibi-
zione coreutica, la testa del 
profeta Jokanaan, noto an
che come San Giovanni Bat-
tista. Non tanto da costui, co
munque, e turbato e impau-
rito Erode, quanto dalla ri-
corrente immagine del Cri-
sto, che lo perseguita in aspet-
to d'incubo scuotendo la sua 
sicurezza di potente della 
terra. 

L'ossessione di Erode, nella 
quale Carmelo Bene pare iden-
tificarsi, non ha peraltro ca
rattere politico, e nemmeno 
religioso in senso stretto, o 
morale. Ed e difficile ricono-
scerle una qualche attualita 
concreta. Essa appartiene 
piuttosto al repertorio cultu
rale del decadentismo euro-
peo, che il regista-attore as-
sorbe e restitulsce secondo il 
suo stile, ora terribilmente 
serioso, ora ironico e anche 
buffonesco. Coloro che pre-

- feriscono questo secondo ver-
sante della personalita dell'au
tore godranno di certi spunti, 
sia del «visivo» sia del «so-
noro»: la caricatura delllTl-
tima Cena, con gli apostoli 
che gareggiano nel proporsi 
quali traditori di Gesu; Joka
naan (Giovanni Davoli), che 
inveisce in dialetto siciliano; 
Erodiade sdoppiata in due 
presenze. Tuna femminile (Li-
dia Mancinelli) l'altra maschi-
le (Alflero Vincent!, truccato 
un po' come Mastroianni in 
Divorzio all'italiana), che sem-
brano poi ricomporsi in una 

"maliziosa raffigurazione della 
Fuga in Egitto; le canzoni 
«viperine» che s'impastano, 
nel commento musicale, con 
Sibelius, Mascagni. Schubert, 
Boito, Bizet, ecc. (ma c'e an
che qualche battuta della 
Danza dei sette veli dalla 

Salome di Strauss). 
L'interesse del film e tut

tavia soprattutto di - quali
ta tecnico-formale; 1'operato-
re Mario Masini ha compiuto 
un ottimo lavoro, sui piano 
fotografico e cromatico. cosl 
come il montatore Mauro 
Contini, e gli «effetti spe-
ciali» ottenuti in sede di ri-
presa o di laboratorio susci-
teranno l'ammirazione degli 
appassionati. Anche alcuni de
gli Interpret! si direbbero scel-
ti come materiale plastico, e 
funzionali sotto questo pro-
filo, in primo luogo Donyale 
Luna che e Salome. La « par-
tecipazione straordinaria» di 
Veruschka risulta, invece, 
straordinarlamente incom-
prensibile. 

ag. sa. 

Cinque dita 
di violenza 

Probabilmente da Hong 
Kong giunge sui nostri scher-
mi questo film a bondiano» 
cinese diretto da Cheng 
Chang Ho e distribuito da 
una casa amerlcana. Con un 

cartello si avvisa lo spettato-
re facilmente influenzabile 
che l'imitazione del «Kung-
Fu », la forma di lotta in uso 
nell'Oriente e reclamizzata 
nel film, condurrebbe a gra-
vi e irreparabili lesioni se 
non alia morte dell'awersa-
rio. La potenza didattica del 
cinema, la sua forza di con-
vinzione! Per apprendere il 
« Kung-Fu » basterebbe «imi-
tarlow, mentre i campioni, 
che interpretano nel film la 
storia della lotta cruenta tra 
due «scuole», per diventare 
tali — come si evince dai con
testo — hanno dovuto soste-
nere anni e anni di durissi-
mo allenamento. 

Il cinema, per fortuna, non 
fa miracoli, ma nemmeno li 
fanno il « Kung-Fu », il « Ka
rate » o lo « Judo ». Tuttavia, 
il film di Cheng Chang Ho 
mostra come la tecnica in-
vincibile della «palma d'ac-
ciaio» possa stroncare albe-
ri, spezzare lame, bucare pi-
lastri di legno stagionato. Gli 
stessi campioni riescono let-
teralmente a volare con salt! 
da fermo di tre o quattro me
tri. Nonostante la crudezza 
di certe scene sanguinarie, 
il film a colori, interpretato 
nelle parti principal! da Lo 
Liech e Wang Ping, finisce 
per far ridere abbondante-
mente, data la totale invero-
simiglianza delle situazioni e 
dei colpi di lotta. Di verosi-
mile, comunque, resta soltan-
to l'elogio della violenza. -

vice 
Musica pop 

Soft Machine 
Privi del fondamentale ap-

pqrto di due strumentisti pre-
stigiosi quali Robert Wyatt 
(da tempo con i suoi a Mat
ching Mole») e Elton Dean 
(leader di «Just Us»> i Soft 
Machine si sono ripresentati 
l'altra sera dinanzi alia folia 
che gremiva il Piper Club. 

Molto attesi a questa prova, 
1 Soft Machine hanno fomi-
to ancora una esibizione su-
perlativa che conferma come 
essi siano nuovamente alia 
avanguardia del rock stage 
intemazionale. 

Emarginato da sempre dal
le nuove generazioni musical i 
britanniche, il gruppo, guida-
to dal pianista e organista 
Mike Ratledge, acquista oggi 
una piena maturita espressi-
va che manca a molti suoi 
imitator! (vedi Nucleus) i 
quali, peraltro, mandano in 
tripudio le « sofisticate » nuo
ve leve londinesi. 

Non e jazz, non e rocA:, non 
vi e alcun compromesso ne 
di linguaggio n6 di contenu-
ti nel sound dei Soft Machi
ne: le suites del complesso 
viaggiano sul filo di una mu-
sicalita spontanea ed oggetti-
va in un clima d'improwisa-
zione sincero e violento che 
stimola - problematiche di 
«rottura» ad ogni livello. E. 
alia fine, non si puo che es
sere soddisfatti di un tale 
risultato-. 

d. g. 

Il Coro di 
Orgosolo 

al Folkstudio 
Nel quadro della IV Rasse

gna di musica popolare ita-
liana, II Folkstudio presen-
ta, questa sera alle ore 22, il 
Coro dei pastori di Orgosolo. 
H complesso e uno dei rappre
sentanti piu avanzati e vigoro-
si della cultura e della realta 
musicale di un'lsola rimasta 
troppo spesso ai margini della 
« ci vilta » rlconosciuta. 

II Coro di Orgosolo. sara 

firesentato dalla piu grande 
nterpreto di folk sardo, Ma

ria Carta. 

controcanale 
UNA GUERRA " «INUTI

LE »? — II settimanale Stase-
ra ha dedicato I'intero ultimo 
numero — ed un numero ec-
cezionalmente lungo — al Viet
nam. Tuttavia I'ora abbondan-
te di trasmissione sembra sia 
stata costruita con Vunico in-
tento di impedire al telespet-
tatore di farsi una ragione di 
quanto t successo, nonche del 
problenii che restano aperti 
dopo I'inizio della pace. Di-
remmo di piu; I'intero pro-
gramma sembra segnato dalla 
volonta di descrivere come 
«inutile» la tragedia e I'epo-
pea vietnamita. riducendo le 
ragioni dell'aggressione impe-
rialistica e quelle della resi-
stenza patriottica sullo stesso 
piano. Non £ u» caso che qua
si alia conclusione lo speaker 
giunga ad af/ermare «Ora bl-
sognera dare un senso a tutta 
questa morte, se mal potra 
averlo». Non & un caso che le 
ultime immagini e Vultimo ac-
cenno ai uproblemi di doma
ni » siano dedicati esclusiva-
mente al tema frilevante, cer-
to, ma non preminente) della 
condizione psicologica in cut 
verranno a trovarsi i reduci 
americani che torneranno in 
patria dopo a7ini di prigionia. 
Da quella affermazione e da 
questa sottolineatura, infatti, 
I'intero programma — come 
gia del resto nell'insieme del
le immagini precedenti — as
sume infatti una «dimensio
ne nmericana » che costituisce 
Vultimo insulto delta nostra 
televisione alia recente storia 
del Vietnam ed alia coscienza 
politico dei telespettatori ita-
Hani. 

La faccenda appare tanto 
piii grave in quanto, e proprio 
in apertura del numero, Sta-
sera aveva dimostrato di ave-
re se non altro del materiale 

documentario di notevole inte
resse ed immediata dramma-
ticita: diciamo di tutta Vin-
troduzione realizzata con ma
teriale vietnamita e che mo
stra gli atroci bombardamen-
ti di dicembre su Hanoi, la di-
struzione di interi quartieri, 
I'abbattimento di un B 52, la 
cattura dei piloti, le opere di 
soccorso. Qualche altra imma-
gine-testimonianza apparira 
anche . piU avanti: perflno 
quando si parlera di Saigon e 
si accennera alia profonda 
corruzione della citta (ma e-
vitando di spiegare che questa 
6 frutto del regime di Thieu 
e dell'occupazione americana). 

II tutto, infatti, e servito 
soltanto per costruire questo 
giudizio politico di «inutilita»: 
che evidentemente i parso lo 
unico valido a nascondere la 
realta del successo della resi-
stenza vietnamita e la sconflt-
ta dell'aggressione. Si b inven-
tato, cio&, un cavillo per evi
tare un confronto sulle ragioni 
storiche di questa vittoria e di 
questa sconfitta, separando 
dunque la scelta, morale e po-
litica, in due giudizi distinti 
sull'imperialismo e la resisten-
za all'imperialismo. Furbesca-
mente, la Rai ha fatto invece 
la scelta di una generica com-
mozione: insistendo a lungo 
sulle inmmagini dei feriti e 
dei morti, sugli orfani, sulla 
terra resa un deserto. Ma ha 
evitato I'interrogativo: di chi 
la colpa? A chi la responsa-
bilita, morale, politico e sto-
rica di questa immane trage
dia? Evitando I'interrogativo 
ed esimendosi dall'obbligo di 
una risposta ha assolto anti-
cipatamente i responsabili; ha 
compiuto ancora una volta, 
ciod, una irresponsabile scelta 
filo-imperialista. 

vice 

SCIENZA IN GUERRA 
PER L'INGLESE ALL'ATTACCO 

Oggi fortunatamente molte 
cose sono cambiate da quando 
l'influenza, non tanto per se 
stessa ma per le complicazioni 
che portava con se, creava nel
la popolazione cause di preoc-
cupazioni. L'avvento degli an-
tibiotici e de! sulfamldici in
fatti ha permesso di creare va
lid! baluardi in difesa della sa
lute. II malanno che imperver-
sa e sostenuto da un subdolo 
virus. E contra i virus vanno 
adottati farmaci che gli renda-
no la vita difficile. In una re
cente dichiarazione alia TV. 
il professore Alvise Berengo, 
Direttore della Clinica di Ma-
lattie Infettive di Milano, ha 
parlato di un farmaco adatto 
per la cura dell'influenza so-
stenendo che si debbono vac-
cinare tutti coloro che si tro-
vino in condizioni di contrarre 
un'influenza piu grave come i 
bambini nella prima infanzia, 
i malati di cuore o con gravi 
insufficienze respiratorie o re-
nali, i diabetici. i soggetti mol
to anziani e defedati. E oppor-
tunamente il resto della popo
lazione. Dato perd che non si 
dispone del vaccino per il cep-
po A2 England, bensi di vac-
cini bivalenti che contengono 
l'A2 Hong Kong (asiatica) 
molto affine al virus dell'at
tuale epidemia, e consigliabile 
effettuare due iniezioni, inter-
vallate da almeno 15 giorni, 
anzichS una sola. 

E' in commercio In Italia og
gi ramantadina, ha precisato 

11 clinico, un farmaco comple-
tamente nuovo che e nato co
me antivirale e che successi
vamente ha trovato utillzzazio-
ne in altre malattie. A questo 
proposito, siamo glunti al cu-
rioso paradosso di non trovare 
piu tra le indlcazioni dell'a-
mantadina in commercio quel
le orlginarie per l'influenza A2. 
Cid non deve fare insorgere 
dei dubbi in coloro che voglio-
no servirsi del nuovo farmaco 
per l'influenza. E' pero neces-
sario che venga prescritto su 
ricetta medica. 

A proposito dl questo farma
co come mezzo per combattera 
il virus influenzale anche au-
torevoli farmacologi america
ni, come Goodman e Gilman, 
ne avevano segnalato la validi-
ta in occaslone di un Congres-
so svoltosi al Centro Studi Bio
logic! dell'Ordine di Malta. 

Ne vanno dimenticate le ca
pacity detossicanti delle acque 
sorgive termali, specie di quel
le oligominerali, di cui le Fon-
ti di Fiuggi sono ricche. Acque 
queste, sostiene il Baldassarre 
Messina nel suo aTrattato di 
Idroclimatologia Applicata», 
in grado di potenziare il lavo
ro di quelle sentinelle della 
salute che sono i reni. Le ac
que oligominerali. infatti. so
stiene il clinico, sono rapida-
mente assorbite dal tubo dl-
gerente ed eliminate attraver-
so i reni con un aumento del
la diuresi creando una positi
ve! azione di lavaggio. 

Air France in attivo nel 1972 

Prospettive per il 1973 
Nel 1972, numerosi fattori 

economici hanno influito positi-
vamente sullo sviluppo del tra-
sporto aereo. in particolare il 
miglioramento della congiuntura 
mondiale e la ripresa dell'espan-
sione economica. 

Questo andamento favorevple 
ha consentito a Air France di 
mantenere e migliorare il co-
stante sviluppo che l'ha sem
pre carattcrizzata. 

L'esercizio 1972 si e chiuso in 
attivo per Air France che ha 
registrato un incasso lordo di 
4,1 miliardi di franchi con un 
cashflow di 430 milioni con un 
utile netto di circa 70 milioni di 
franchi. pari a circa 9.3 miliar
di di lire. 

II traffico passeggeri e au-
mentato. rispetto al 1971. del 
2299 e queilo merci del 26%. 
I passeggeri trasportati sono 
stati 7.300.000 pari a 13 miliar
di di passeggeri/chilometro; per 
le merci, 462 milioni di tonnel-
late/chilometro. 

SuH'AOantico del Nord. nono
stante una diminuzione dell'of-
ferta del 4%. il traffico passeg
geri e aumentato del 26.4ff ed 
il coefficiente di occupazione e 
passato dal 48 al 59T. 

Sulle rotte per I'Estremo 
Oriente, ad un aumento del-
l'offerta pari al Wr, dovuta 
aH'introduzione sulla rotta • po-
lare e su quella del sud dei 
Boeing 747, ha fatto riscontro 
un incremento del traffico del 

Anche negli altri settori i ri
sultati sono stati posi'thi con 

coefficient! medi di occupazio
ne del 62% sulle Antille e con 
aumenti del traffico sui medi 
corrieri del 15.3%. II numero 
dei passeggeri trasportati fra 
le grandi citta francesi di pro-
vincia con voli diretti verso 
l'estero e aumentato del 22,4%. 

Con le consegne effettuate 
nel corso del 1972, la flotta Air 
France e attualmente composta 
da 8 Boeing 747 ad alta capaci-
ta. da 20 Boeing 727 a medio 
raggio. da 33 Boeing 707 Inter
continental e da 37 Caravelle. 
Sono stati. .inolL'e, ordinati al
tri 3 Boeing 747. 6 Airbus A 300 
B2. che saranno consegnati nel 
1974. e 4 supersonici Concorde 
previsti nel 1975. 

Nel 1973 Air France prose-
guira il perfezionamento dei 
metodi commerciali, lo svilup
po del sistema Alpha 3 di pre-
notazione clettronica. l'amplia-
mento delle societa filial! tra 
cui 1'albcrghiera «Meridien» 
che costruira alberghi alle An
tille. al Cairo, in Marocco. a 
Rio de Janeiro, a Bahia. a 
Montreal e nelle isole Reunion. 

L'esercizio 1973 si presents 
relstivamente favorevole nono
stante i notevoli investimenti 
pfer predisporre l'entrata in ser-
vizio dei Concorde e degli Air
bus ed il trasferimento a Rois-
sy. il nuovo aeroporto di Pari
gi. dove Air France operera 
dal marzo 1974. 

Air France prevede, nel 1973. 
un incremento del 14% nel traf
fico e una cifra d'affari di 4J 
miliardi di franchi; un anno 
quindi nettamente hi attivo. 
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