
r U n i t d / sabato 24 mane 1973 PAG. 9/ spettacoli - ar te 
Ente Cinema: 

la lotto 
e necessaria 

piu delle 
inchieste 

In una lettera aperta, De 
Sica, Visconti e Zurlini, con 
I'autorita che e loro ricono-
scittta e schierandosi in pie-
na autonomia accanto al mo-
vimento dei lavoratori, degli 
autori e degli attori, hanno 
Valtro ieri chiesto che attra-
verso una appro/ondita inda-
gine, sia fatta luce sulla ge-
stione del gruppo cinemato-
grafico pubblico, a partire da-
gli anni in cui £ stato prt-
vatizzato il circuito statale. 

L'intento che ha mosso i 
tre illustri cineasti 6 eviden-
te: favorire la individuazhne 
di colpe che risalgono molto 
in alto; taqliarc le qambe ad 
una campagna dlffamatoria 
costellata di insinuazioni e di 
maldicenze nei confronti di 
Mario Gallo. cui gazzettieri fa-
scisti e parlamentari di par
te liberate e socialdemocra-
tica rimproverano di non aver 
amministrato correttamente il 
denaro dei cittadini italiani. 
Di fronte alia proposta dei 
tre registi, non saremo noi a 
dissentire, tanto piii quando si 
mira a riconsiierare il pro-
blema delle av.iende cinema-
tografiche pubbliche in un ar-
co temporale non delimitato 
nella successione delle varie 
gestioni. 

Ancor piu siamo d'accordo, 
dal momento che certe cam-
pagne di stampa. promosse 
da avanzi delta repubblica di 
Said e da personaggi di dub-
bia leqa, vanno stroncate qra-
zie ad un rapido accertamen-
to delta verita. del resto in-
vocato anche da chi £ oggetto 
di oltraggio a ritmo continuo. 
Tuttavia, siamo certi anche di 
un'altra cosa: che la sostanza 
politico delta vicenda rtguar-
dante il gruppo cinematogra
fico pubblico e" chiarissima. 
e sollecita misure immediate 
indipendenti da qualsiasi in-
chiesta e dal suo esito. Men-
tre sul versante governativo 
ci si adopera per portare, net 
breve giro di alcuni mesi, alia 
completa rovina le aziende 
statali del cinema; mentre per. 
dura una paralisi voluta da 
precisi gruppi dc e dal mi-
nistro Ferrari Aggradi, urge 
infatti intervenire affinche sia 
subito modi/icata la volonta 
che ha provocato la crisi di 
cui ci si lamenta, e sia di-
schiusa la strada a tutte le 
initiative reclamate dal sin-
dacati, dalle associazioni pro-
fessionali e dai partiti di si
nistra. Ne il ministro delle 
Partecipazioni statali, n& il 
presidente dell'Ente gestione, 
Chialvo, possono sfuggire al-
le loro responsabilita 

m. ar. 

I critici e 
I'abolizione 

della censura 
II Consiglio Tazionale del 

Sindacato critic! cinemalogra-
fici Italian! ha fatto conosce-
re, con un suo comunicato. 
la propria posizione sul pro-
getto di legge per i'a'wlizio-
ne della censura ammlnlstra-
tiva annunciato dal ministro 
per lo spettacolo, Badini Con-
falonieri. 

« Pur vedendo con favore la 
scomparsa dl un Istituto ana-
cronistico — afferma il co
municato del SNCCI - e au-
gurandosi che il progetto com-
pleti il suo iter legislative il 
Sindacato esprime $u di esso 
alcune riserve di fondo: 

« 1) II trattamento eeonomi-
co privilegiato assicurato dal 
progetto ai cosiddetti "film 
per tutti" rischia di favorire 
una cinematografia di puro 
intrattenimento. ai danni di 
quella impegnata nel dibatti-
to culturale, politico, sociale 
e civile, che deve invece es-
sere promossa e valorizzata da 
uno Stato volto alia matura-
zione del cittadino-spettatore. 

«2) II SNCCI afferma la 
necessita di ribaltare la logo-
ra posizione che identifica nel-
l'erotismo 1'unico oericolo per 
l'infanzia, e addita ccme as-
sai piu pericolosl i dim sul
la violenza e della v.olenza. 
anche quando la 'iolenza sia 
camuffata da appello a una 
"virile" competitivita e quln-
di furtivamente proposta qua
le modello formativo per il 
futuro cittadino La r.uova va-
lutazione che il Sindacato pro- j 
pone e del resto ^ia not ma- • 
tiva in alcuni paesi piu evo 
luti. 

«3) Di conseguenza 11 
SNCCI ritiene che la commis
sione cui dovrebbe nvclgersi 
11 prod uttore che non arcetti 
11 divieto automatico del suo 
film al minori di 18 anni deb-
ba essere composta maggiori-
tariamente di esperti profes
sional! di psicologia, pslchia-
tria e psicologia dell'eta e\o-
lutiva. Infatti solo questa ca-
tegoria di studiosi pub ope-
rare una corretta e moderna 
valutazione di quel che giova 
o non giova all'infanzia e alia 
adolescenza. 

«4> II S.ndacato ntiene che 
una rappresentanza di semio-
logi e critici cinemato;rrafici 
In tale commissione p>>»$a co 
stituire un ulteriore ausilio 
alia esatta comprensione e va
lutazione delle ope re in esame 

«5) II Sindacato propone 
poi che alta visione di ognl 
film vietato ai minori s:ano 
comunque ammessi I minori 
accompagnati dai <enitori Si 
Intende cosl riaffermare la li
bera sceltA della famiglla 
nell'educazione del ficU. e la 
priori ta di una famiglia cosl 
responsabilizzata di fronte al
ia normativa coercitiva dello 
Stato. 

a 6) Infine per tjuanto con 
cerne le attribuzioni della ma-
gistratura circa I -<*ati even-
tualmente commessl attriver-

- so l'opem cinematografica. il 
Sindacato ritiene c-nto e do-
wroso il mantenlmento della 
eompetenza del giudice natu-
fftle, secondo 11 dettato costl-

jnale ». 

La funzione del cinema nelle lotte democratiche 

Confronto di idee al convegno 
dei cineasti italiani e sovietici 

Le relazioni presentate dall'ANAC e dall'AACI, dal segretario dell'Unione dei cineasti dell'URSS, Ka
raganov, dai critici Cosulich e Jurenev - Oggi il dibattito, che si svolge al Palazzetto di Venezia a Roma 

II convegno Italo-sovietlco 
Incentrato sulla «funzione 
del cinema nella lotta per 
11 rinnovamento democratico 
della societa », si e aperto ierl 
pomeriggio a Roma, nella sala 
del Palazzetto di Venezia. Pre-
sente al complete la delega-
zione dei cineasti dell'URSS e 
presenti numerosl autori ita
liani (tra gli altri. Amidei. Pir-
ro. Monicelli, Nelo Risi, Ponte-
corvo, Scola, Damiani. Massa-
ro. Giraldi, Squitleri, Anna 
Gobbi. Toti, Cerchio. Nelll. 
Ferrara), attori, critici, gior-
nalisti. 

Alia presidenza del conve
gno sedevano il sen. Gelasio 
Adamoli. segretario generale 
di Italia-URSS, Ugo Pirro, Ser-
ghei Gherassimov, Cesare Za-
vattini, Aleksandr Karaganov, 
Mario Monicelli. 

Zavattini ha pronunciato 
un breve e denso discorso in-
troduttivo, richiamandosi a un 
convegno Internazionale di ci
neasti tenutosi in Italia una 
ventina d'anni or sono e al 
quale partecipo anche Pudov-
kin, uno dei maestri del cine
ma sovietico. Torna oggi, in 
sostanza, la domanda di allo-
ra: riesce il cinema effettiva-
mente a tenere dietro ai fatti 
con il ritmo del fatti medesi-
mi. o arriva invece semnre in 
ritardo? E torna. questa do
manda, con partlcolare ur-
genza al giorni nostri, quando 
le masse tendono sempre piu 
a narrarsi anzich6 a lasciarsi 
narrare. per cosl dire, a inven-
tare esse stesse modi di espres-
sione. strumenti di comuni-
cazione. 

Massimo Andrioli per la 
ANAC-AACI. Aleksandr Kara
ganov, Rostislav Jurenev. Cal-
listo Cosulich hanno quindi 
illustrato le quattro relazioni 
di fondo del convegno. delle 
quali diamo 11 succo: 

ANAC-AACI: per le comples-
se caratteristiche proprie dei 
meccanismi produttivi cine-
matografici — che rientrano 
nelle contraddizionl classiche 
del sistema capitalistico — il 
cinema e il mezzo che riesce 
maggiormente a riflettere un 
atteggiamento crltico e proble-
matico nei confronti dell'at-
tuale assetto sociale del pae-
se. Di qui la politica repressi-
va che 1 govern! succedutisi 
in Italia nell'ultimo quarto di 
secolo hanno condotto contro 
II migliore cinema italiano. 
DI qui le battaglie che gli au
tori sono venuti conducendo. 
prima su posizioni puramente 
difensive, poi su una linea di 
intervento attivo: per limitare 
lo strapotere dell'organizzazio-
ne produttiva e distributiva 
privata; per un maggiore e di-
verso intervento dello Stato 
nel settore cinematografico. La 
Mostra di Venezia e gli Enti 
dl Stato sono due punti chiave 
di una stessa lotta. 

A nessuno puo sfuggire il 
nesso che intercorre tra l'im-
pegno nella battaglia per il 
rinnovamento e la democratiz-
zazlone delle strutture cine-
matografiche e la realizzazio-
ne di film dal contenuto de
mocratico avanzato e progres
sive. E non casualmente la 
crescita politica e la sempre 
maggiore coscienza del pro-
prlo ruolo da parte degli au
tori corrispondono all'accre-
sciuta produzione e diffusione 
di film politic!. o comunque 
di critica e di impeeno civile. 

KARAGANOV: nella sua re-
lazione dal titolo a II cine-na 
nella conoscenza del mondo 
moderno » sottolinea anzit»ir.to 
il continuo arricchimento Jel 
bagaglio estetico del cinema; 
questo e ozg* in grado di « af-
frontare tutti i complessi oro-
blemi fche si ponsono di fron
te all'uomo i>. Tuttavia. nel 
mondo. si sfornano a dscne 

I film «la cui filosofia 6 tut-
ta basata sulla premessa che 
II progresso tecnologico e 
scientlfico non sarebbe accom-
pagnato da un sostanziale pro
gresso umano», e che tendo
no ad assolutizzare 11 male, 
vedendo nelle sconfitte dello 
uomo una fatalita. Nella po-
lemlca contro questa tenden-
za sono partlcolarmente im-
pegnati, a giudizlo di Karaga
nov, « que! film politici italia
ni nei quali la realta attuale 
e inserita in un contesto so
ciale ricco di contrastl». 
Quanto al cineasti sovietici. 
essl combattono la loro batta
glia Ideale sia contro l'ldeolo-
gla borghese nelle sue classi
che espressioni, sia contro 
queH'«estremlsmo dl sinistra)) 
che critica la societa sociall-
sta senza complere nessuna 
analisi concreta del suo svi-
luppo storlco, e nconglungen 
dosi di fatto alia calunniosa 

propaganda della borghssia. 
Certo, caplre e rappresen-

tare con 1 mezzi clnematogra-
flci una realta in continuo mo-
vimento e trasformazlone e 
cosa difficile; e piu arduo mo-
strare « 1 conflitti e le contrad
dizionl della vita quotidtana» 
che gli scontrl dlretti, antago
nistic!, In una sltuazlone dl 
guerra o In altre condlzlonl 
eccezionall. CI vuole l'occhlo 
Intelligente e attento dell'artl-
sta, cl vuole un acuto senso 
del nuovo per poter afferra-
re e comprendere le trasfor-
mazlonl realmente In corso. 

Karaganov clta una serie dl 
film sovietici nel quail «I pro
blem! socialf e quelli della vi
ta privata non sono coilegati 
meccanlcamente. ma vlstl nel
la loro interdlpendenza reale, 
In modo da completarsi a vi
cenda », e si richlama a 
«quello che Engels chlamava 
la dialettica del giudizlo poe-

Arriva il «Mansuday» di Pyongyang 

In Italia danze 
e canti coreani 

Arrivano martedi in Italia i centodieci ballerini e musicisti 
del complesso «Mansuday» di Pyongyang, capitate della 
Repubblica popolare damocratica di Corea. II calendario della 
c tournee i e il seguente: 27 e 28 marzo, al Teatro Argentina 
di Roma; 30 marzo, al Teatro Margherita di Genova; 31 marzo, 
al Teatro Monteverdi della Spezia; 2 aprile, al Teatro Malibran 
di Venezia; 4 e 5 aprile, al Teatro Nuovo di Torino; 6 e 7 
aprile, al Palazzo dello sport di Bologna; 9 aprile, al Teatro 
Comunale di Firenze. Nella foto: un momento dello spettacolo 

La Rassegna al Pa I a sport romano 

Tre giorni di canzoni 
e di musica popolare 

Lunedl. martedi e mercole-
di si svolgera — com'e noto — 
al Palasport di Roma la pri
ma Rassegna di musica popo
lare orgamzzata da Ezio Ra 
daelli. Si e parlato molto di 
questa manifestazione. che e 
stata allestita anche per scopi 
filantropici: i cantanti. gli at
tori e i musicisti che interver-
ranno non percepiranno alcun 
compen5o. e l'intero incasso 
verra devoluto in favore dello 
Lstituto a Mario Riva» per 
bambini minorati fisici e dei 
soprawissuti alia sciagura del 
Prenestino Ma se n e e parla 
to anche perch£ essa almeno 
in un primo momento. si pre-
sentava oggettivamente In al-
ternativa al Festival di San-
remo. sia sul piano del iin-
guaggio. sia su quello dei con-
tenuti 

La rassegna si articola in 
tre settori ben differenziati: 
il primo riguarda la « musica 
leggerav tradizlonalmente in-
tesa; il secondo propone I mo
duli musical! caratterlstici del 
pop internazionale presentato. 
in questa sede, sotto la sigla di 
* Avanguardia e nuove tenden-
ze»; I'ultimo, infine. e dedi-
cato al folk e al cabaret. 

Per la « musica leggera », sa
il ranno sul palcoscenico nella 
prima serata — lunedl alle ore 
21 — Jimmy Pontana, Peppino 
Di Capri. Gianni Nazzaro, Van 
Wood, Enrico Slmonettl, Stel-

vio Cipriani, Rosanna Fratel-
lo. Fred Bongusto. Carmen 
Villani, il gruppo nCaino e 
Abele» (Tony Cucchiara. Ma 
risa Sannia. Nelly Fioramon-
ti. Giuliana Valci. Christian. 
Leonardo). Memo Remigi. 
Bobby Solo. 1 Vianella. Rosa-
lino. Don Backy. Graciela Gue
vara, Al Bano, Sergio Leonar-
di. Mlno ' Reitano. Barbara 
Lombardi, Lando Florin!. Litr 
tie Tony, Angela Bin!. Rossa-
no, Amedeo Minghi. Lo spet
tacolo verra completato dalle 
esibizioni di Altghiero Nosche-
se. di Enrico Montesano e dei 
ballerini Renato Greco e Ma
ria Teresa Del Medico. 

Martedi. invece. dalle ore 16 
fino a notte inoltrata, sara la 
volta del pop, rappresentato 
da una nutrita schiera di in
terpret! e di complessi: Ri
chard Cocciante. Cammello 
Buk. Luck) Dalla, Claudlo Ba-
glionl, Patty Pravo. Livin' Mu
sic. Perigeo. Ortega. Oquendo, 
il Rovescio della medaglia, 
Joel Van der Ogenbroock. Al
fa Tauri. il Mucchio, l'Uovo di 
Colombo. R.R.R.. Metamorfosi, 
Flea, Antonello Venditti. Fran
cesco De Gregori. Milord's 
group. De De Lind. Nature 
Featuring Nadia e I britannlci 
Falrport Convention. Al reci
tal verra abblnata la prolezio-
ne di una serie dl filmatl ri-
guardanti aicune performan

ces di Alice Cooper, Rod Ste
wart, Cat Stevens. James 
Brown, Joe Cocker ed Emer
son. Lake and Palmer. 

La giornata conclusiva, dedi-
cata al folk e al cabaret, ve-
dra, mercoledl sera alle 21. 
salire sulla pedana Tony San 
tagata. The Roman Gate. Phil
lip Goodhand Tait. Al Ma^ 
thews. Teresa e Paolo Gatti, 
Jenny McKean. Elena Caliva, 
Wladimiro. la Compagnia del 
Canto Popolare. Antonio Dim! 
tri. Giorgio Onorato. Andrea 
Deirorso. Malia Rocco per il 
folk ed i Gatti del vicolo dei 
Miracoli. Roberto Brivio. Jean 
Porta, Enzo RobuttI, Felice An 
dreasi. Cochl e Renato. Mario 
e Pippo Santanastasio. Fioren-
zo Fiorentlni. Ton! Uccl per il 
cabaret . 

Come si vede, il programma 
e stato notevolmente ridimen-
sionato rispetto alle previsio-
ni. dal momento che numerosi 
cantanti e gruppi musical! 
stranieri hanno rifiutato di 
partecipare alia manifestazlo-
ne adducendo diplomatiche 
scuse che. in genere, mal ce-
lano il dlsappunto per il man-
cato compenso. Meglio cosl 
in fin dei conti, non abbiamo 
un gran blsogno di superstar, 
e preferiremmo che si rimet-
tesse lnsieme quel che e'e da 
salvare della nostra musica 
popolar*. 

tlco: non sono le predlche 
nolose, ma e la vita stessa, 
concentrata nelle Immagini 
artistlche, che si rivolge alia 
ragione e al cuore dello spet-
tatore». II cinema sovietico 
si cimenta tuttavia anche con 
temi direttamente politici. su 
scala mondiale (le opere dl 
Karmen suU'America latlna, 
dl Slmonov sul Vietnam, ecc). 
Del resto, «I migllorl film po
litic! degli ultimi tempi, sia 
sovietici come Italiani, svede-
sl o amerlcanl, provano che 
Pinserimento della politica 
nel cinema svela piu profon-
damente la rlcca realta del 
rapport! e de! caratteri uma-
ni» e aiuta la stessa rlcerca 
Unguistica e stilistica. 

COSULICH: polemizza con 
11 «giudizlo troppo positivo, 
Indiscriminatamente positivo » 
che In Unione sovletlca î ten-
derebbe a dare del cinema ita
liano. ponendo «accanto ad 
opere che siamo tutti pronti 
a rlconoscere come fondimen-
tall nello svlluppo del nostro 
cinema... opere minori ->. ad-
dlrlttura, lnfime» Per '•on-
tro, «certl autori, dai quali 
noi non sapremmo prescinde-
re. nel sottollneare gli asoet-
tl piu vital!, combattivi e sof-
fertl del nostro cinema, sono 
completamente lgnoratl dal 
vostro pubblico » (Cosulich cl
ta I nom! d! Bellocchlo, F"er-
reri, Pasolini. dei fratelli Ta-
viani). Sua impressione e che 
1 responsabill delle scelte dei 
film da importare In Unione 
sovletlca « cerchino dl cristal-
lizzare un'immaslne ormal da-
tata del nostro cinema, 'he 
risale ai primi anni del 1opo-
guerra. ossia al periodo del 
neoreallsmo» Cosulich r^at 
cla una slntes! del dibatt'to 
che. sul rapporti tra cultura 
e societa. si e svolto In Ita
lia a partire dal 1945. e rile-
va la funzione di punta. ma 
anche ! limiti. deH'esr»erien»a 
neorealista a questo riguardo, 
il complesso intrecclarsl d«'l 
fenomeno cinematografico ran 
Pevoluzione e l'involuzione so
ciale. EgH nega comunque che 
«il cinema possa indurre i". 
pubblico a comoiere verl e 
propri atti politici»; la sat 
azione si fa sentire solo a 11 
vello delle sovrastrutture Pi 
sogna dunque nandar molto 
cauti nella valutazione dei 
film italiani contemooranel: 
basta la rlpetizione d'un argo-
mento dl successo perche una 
istanza in se positiva, pro-
gressista. s! trasform! in ope-
razione reazionarla». D'altra 
parte, non ci si pud porre 11 
problema di un nuovo. ri»oro-
so contenuto politico se, nel 
contempo. non ci si pone il 
problema del linguaggio che 
lo dovra esnrimere ^ • 

JURENEV: partendo dalio 
argomento «Cinema e televi-
sione », e negando che lo svi-
luppo della televlsione debba 
portare alia morte del cine
ma (in concreto. nelPUnione 
sovletlca. parallelamente alia 
diffusione del piccolo scher-
mo, e andato grandemente 
aumentando il numero degli 
spettatori cinematograf<ci) 
sostiene che «1'unico vantag-
gio della TV rispetto al cine
ma e rimmediatezza. la pos-
sibilita di trasmettere eld che 
e in corso, fatti non ancora 
compluti. neH'attimo stesso in 
cui si compiono». Tutto eld 
fa parte, perd, del mondo del-
1'informazione. e non deH'arte. 

Sotto 11 profilo artistico, le 
acquisizioni tecniche della te
levlsione sono utillzzablli an
che dal cinema, e viceversa: 
* Alcuni procedimentl tipicl 
della televlsione, come 11 di
scorso rivolto direttamente al 
pubblico. la ripresa con la 
macchlna nascosta, I*lntervi-
sta. sono stati efficacemente 
adottati dal cinema ». Ma tutti 
questl procedimentl avevano 
fatto le loro prime apparizio-
ni proprlo nel cinema, gia al-
l'epoca del muto... 

Ora e alle porte una nuova 
rivoluziorie tecnologica. con le 
cinevideocassette. che rende-
ranno possibile rivedere in ca-
sa propria i film prefenti. co
me oggi si rileggono 1 librl. 
L'avvento di questa recentis-
slma forma di comunicazione 
porra problemi inediti a quan-
ti operano nel campo dsll'ar-
te (o delle arti) delio schermo 

Prendendo spunto dalle re
lazioni. e ampliandone anche 
gli argomenti. il dibattito ha 
avuto gia ieri un avvio viva
ce. Karaganov. ad esempio. 
ha voluto controbattere subi
to alcune afTermazioni di Co
sulich, sostenendo fra Taltro 
che 11 neoreallsmo non e a in-
vecchiato n. ma e stato « per 
meta strozzato. per meta ven-
duto», e reagendo vivacemen-
te a quelle che egli ha defi 
nito deformazioni e mlstifi-
cazioni del concetto di «rea-
lismo socialists n Cogliendo 
un altro elemento. contenuto 
sempre nella relazione di Co
sulich. circa la presenza e la 
importanza del sesso in al
cune delle opere migliori del 
nostro cinema recente. lo stes
so Karaganov ha negato che 
possa esservi un rapporto tra 
a rivoluzione sessuale » e « ri-
voluzione sociale». pur pro 
nunciandosi a contro ognl pu-
ritanesimo. sia burocratico s a 
clericale». E Jurenev, pas-
sando in rapida rassegna al
cuni dei film vistl in quest! 
giorni dalla delegazione so-
vietica iTrevico-Torino di Sco
la, San Michele aveva un gal
lo dei fratelli Tavlani, // ge
nerale dorme m piedi di Mas-
saro, Vogliamo i colonnelli 
di Monicelli. Ultimo tango a 
Parigi di Bertolucci), ha ac
centuate il rifiuto dell'eroti-
smo cinematografico e ha In-
vocato un recupero del «per-
sonaggio positivo» secondo 
schemi catechtstici, che la 
stessa relazione di Karaganov 
sembrava Invero escludere. 

La dlscusslone prosegue sta-
mane, e si concluderi in gior
nata, 

Per un ciclo di spettacoli 

£ giunta a 
Roma FOpera 

di Colonia 
Mettera in scena «I I cavaliere della rosa » 
di Strauss, « I sette peccati capital!» di 
Brecht-Weill e «Cardillac» di Hindemith 

Un'abbondante terza parte 
del personale che lavora al 
Teatro dell'Opera dl Colonia, 
e arrlvata jinalmente a Roma. 
II sovrintendente del teatro 
tedesco, Claus Helmut Drese. 
ha Infatti spiegato, nel corso 
d'una conferenza stampa che 
VOpernhaus dl Koln (Colo
nia) si avvale della collabo-
razlone dl circa mille specla-
list!: orchestra, coro, ballo, 
compagnie stabili di canto, 
coreografl. registi, tecnicl, ec-
cetera. 

Questo teatro funzlona ogni 
giorno (meno che 11 lunedl), 
ha un repertorio, sempre 
pronto, di una quarantlna di 
spettacoli. punteggiato parti-
colarmente dalla produzione 
del nostro tempo. E, appunto, 
venendo in tourne'e a Roma, 
il Teatro di Colonia dara ope
re di Richard Strauss (II ca
valiere della rosa), di Brecht-
Weill (/ sette peccati capita-
li), dl Hindemith (Cardillac). 

Abbiamo detto che i tede-
schl sono finalmente arrlvati, 
in quanto le vlcende murarie 
(gli stucchi) del Teatro del
l'Opera di Roma, aggiunte a 
una certa pigrizla o Indiffe-
renza burocratica (per cui si 
sono lamentati gravl ritardi 
nel perfezlonare certl accor-
di), pareva che stessero per 
mandare all'ana l'iniziativa. 
E altri stucchi. del resto. deb-
bono aver spaventato l com-
ponenti della Commissione 
centrale della musica. i quail 
non sono riusciti mai a rlu-
nirsi, per deliberare sul viag-
gio a Colonia — lo scambio 
doveva essere contemporaneo 
— ,del Teatro dell'Opera. che 
Invece e rimasto fermo. O, 
meglio. e andato a Fermo. 
nelle Marche 

II sovrintendente Gerardo 
Agostini non si 6 soffermato 
su questa singolare intrapre-
sa, ma durante la conferen
za stampa. sono state confer-
mate certe vocl. secondo le 
quali. il Teatro deH'Opera. gia 
messosi in viaggio. si e ap
punto fermato a Fermo. dove 
rlmarra qualche giorno per 
dare 7/ ballo in maschera e 
uno spettacolo di ballettl. 

Abbandonata nel sllenzio la 
regione piu interessata (il 
Lazio). tl Teatro dell'Opera, 
dunque. mentre arrivano 1 
tedeschi da Colonia. se la 
squaglla altrove (II sovrinten
dente e marchigiano). In no-
me del piO smaccato opportu-
nismo campanillstico. 

Questo senso di una fuga 
davanti al nemico (il nemico 
del Teatro deH'Opera e pro-
prio la musica) non deve es
sere sfuggito ai musicisti te
deschi Non a caso. II sovrin
tendente Drese. raccontando 
di essere arrivato con 1 suo! 
«a cavallo» di un Jumbo 
(dopotutto e anche un nome 
di elefante). ha detto che il 
Teatro di Colonia pareva a 
Fiumicino come un «Anni-
bale alle porte». Tanfe. la 
paura dl Annibale e stata co
sl forte, che non solo 11 Tea
tro dell'Opera ha abbandona-

to Roma, ma ha fatto il vuoto 
in tutto il Lazio, riparando 
nelle Marche. Naturalmente 
si e lasciata sguarnita anche 
la citta di Colonia dove — 
ma non sembra un tantino av-
ventato flssare date cosl Ion-
tane? — il nostro Teatro 
andra — ha detto il sovrinten
dente Agostini — nell'otto-
bre 1974. 

Chi vivra vedra. 
Mozart e Strauss sono I 

compositori predllettl del Tea
tro dl Colonia. II cavaliere 
della rosa, che si awiera do-
menica, e stato rappresenta
to a Colonia, in quest! ultimi 
tempi piu di cinquanta vol
te. L'opera, che risale al 1911 
(Richard Strauss aveva gia 
47 anni) riflette il momento 
per cosl dire « mozartlano » 
di Strauss, punteggiato dal 
prezioso libretto di Hofmann-
sthal. 

Tra gli interpreti flgura la 
prestlgiosa cantante Sena Ju-
rinac, mentre sul podio avre-
mo il maestro Istvan Ker-
tesz, da dieel anni direttore 
stabile dell'orchestra dell'Ope
ra dl Colonia, ma da molti 
piu anni ben noto a Roma, 
dove si perfezlono con Fer
nando Prevltali tra il 1956-57. 

II secondo spettacolo (la 
« prima » e fissata per lunedl) 
e articolato in tre balletti: 
Wings (Le ali), di Bob Dow-
nes; II tavolo verde. dl Fritz 
A. Cohen; / sette peccati ca-
pitali, dl Brecht-Weill, «bal-
letto cantato», che ebbe la 
«prima» in Italia, nel 1961 
a Roma, diretto da Daniele 
Paris, interpretato da Laura 
Betti e Carla Fracci. La re-
gla era di Luigi Squarzina. le 
scene di Renzo Vespignani. 

II singolare balletto risale 
al 1933 e costitulsce l'ultima 
collaborazione tra Kurt Weill 
e Bertolt Brecht poi divlsi 
dalla furia nazista. Lo spet
tacolo di ballettl sara diret
to dal maestro Rainer Koch. 

II maestro Hans Zender di-
rigera, invece, nuova per Ro
ma, l'opera Cardillac di Paul 
Hindemith (1895-1963), del 
quale si rlcorda cosl il deci-
mo anno della morte. 

L'opera, che verra data nel
la sua prima edizione (1926) 
— Hindemith la modified nel 
1952 — registra il recupero 
del cllma fantastlco dl Hoff
mann (Cardillac proviene da 
un racconto hoffmanniano) 
in una musica che vuole es
sere « oggettiva i», e quasi di-
staccata dalla vicenda. II co
ro interviene massiccio e Par
te contrappuntistica di Hin
demith si afferma solenne-
mente. 

// cavaliere della rosa, dopo 
la « prima » di domenica. sara 
replicato 11 27 e il 29 marzo. 
nonche 11 1° e 11 3 aprile. 
Due sono le rappresentazio-
ni de / sette peccati capitali 
(26 e 28 marzo) e due quelle 
di Cardillac (31 marzo e 2 
aprile). 

e. v. 

v!7 
controcanale 

SENZA RISPOSTA — Pre-
parando il numero da man-
dare in onda, all'inizio del
la settimana, la direzione 
di « Stasera » ha evidentemen-
te deciso che, questa volta, 
non e'erano fatti di attualita 
di cui occuparsi. Poteva forse 
mettersi a parlare della lotta 
e delle assemblee dei metal-
meccanici, delle nuove scoper-
te suite intercettazioni telefo-
niche, del corso delle indagini 
per la strage della Banca del
la agncoltura, degli episodi 
continui di repressione e dei 
trasferimenti di magistrati, 
della denuncia delle due mae-
stre sarde a colpevoli» di aver 
organtzzato una ricerca sul 
Vietnam, delle ultime notizie 
sulla vendita del «Corriere 
della seran e sulla concentra-
zione editor tale, o, magari, 
delle proteste dei lavoratori e 
dei giornalisti contro la RAI-
TV? Certo, ognuno di questi 
fatti avrebbe meritato di es
sere approfondito; su ognuno 
sarebbe stato possibile imba-
itire un ottimo e vivace ser-
vizio. Ma non sarebbe stato 
un lavoro gradito «in alio*. 

Cosl, la direzione di .«Sta
sera » ha rivolto lo sguardo 
ai problemi di piu ampio re-
spiro: quelli, per intenderci, 
sui quali non si pub pratica-
mente dire nulla di nuovo in 
quindici o venti minuli, a me
no che non si vada dritto alia 
radice delle cose senza guar-
dare in faccia nessuno. Ma 
* Stasera » non soff re di que-
*te tentazioni: va piano, va 
sano. e non va per nulla lon-
tnno. 

Per esempio, va, in persona 
di Emilio Fede, tra i terre-
motati del Belice. che da cin
que anni vivono nelle barac-
copoli. Un po' di a colore» 
patetico. qualche intervista, 
lunghe panoramiche desolate: 
scopriamo che queste popola-
zioni, vivendo in condizioni 
sub-umane, non stanno bene. 
Ma.perchi, si chiede Emilio' 
Fede, ancora i paest non sono 
stati ricostruiti? L'interroga-
tivo rimane sospeso m aria, 
si capisce che ci deve essere 
stata qualche difficoltii: ma, 
nel complesso, la faccenda ri
mane avvolta nel mistero. 

E si passa, ad opera di Mar-
cella Crocella, al problema 
dei rapporti tra medici e ma-
lati negli ospedali. Manca la 
dimensione umana, si dice; i 
malati si sentono semplici nu-
meri, gli ospedali sono orga-
nizzati come carceri. Perchi? 
nCarenze strutturali*: e nul

la piu. Ma adesso, sembra che 
ci siano alcuni medici che si 
riuniscono in gruppo per af-
frontare il problema. E, infat
ti, studiando studiando, han
no scoperto che se si conver-
sa col malalo, se ci si interes-
sa anche ai suoi affari pri-
vati, le cose possono miglio-
rare. E le ucarenze struttu-
rali»? Mistero. Magari, ap-
profondendo Vargomento, si 
potrebbe anche arrivare a sco-
prire che il sistema funziona 
in questo modo perchi, nella 
logica della societa in cut vi-
viamo, Vuomo 6 soltanto una 
macchina per produrre. e, 
quindi, quando si guasta, va 
raptdamente riparata e rispe-
dtta in fabbrica o in ufficio. 
Ma un simile discorso impli-
cherebbe crittche piuttoslo 
a inopportune ». 

Si passa ad altro. L'esodo 
dalle campagne: tema del 
quale la TV si occupa cicli-
camente, con servizi e inchie
ste nei quali cambiano soltan
to i dati statistici (gli anni, 
nonostante tutto, passano). 
Nino Criscenti scopre che le 
campagne si spopolano, so-
prattutto di giovani. La terra 
rende poco, e la vita del con-
tadino si svolge in condizioni 
di arretratezza. Qui perd. ai 
perche non si accenna nem-
meno: basterebbe una parola 
di troppo, infatti, per preci-
pitare direttamente nel bara-
tro delle responsabilita passa-
te e presenti della classe do-
minante e dei suoi governi. 
Potrebbe perfino balenare I'e.-
spressione « riforma agraria ». 
Meglio guardare al futuro. E 
trovare r« esperto » che predi-
ge, con afondata speranzav, 
U rilorno alle campagne di co-
loro che € hanno il gusto del 
bastian contrario*. Insomnia, 
fra poco avremo gli anticon-
formisli agricoli. 

Infine, la droga. Unico tter-
vizio di cronaca, costruito da 
Gianni Bisiach sulla scorta di 
una intervista con I'agente 
americano Charles Siragusa, 
Veniamo a sapere che Vapia-
zione americano, in Indocina, 
quando non fa piovere bombe, 
trasporta droga e che i gover
ni alleati degli americani con-
tano tra i loro membri qual
che spacciatore. Finalmente 
una autenttca notizia. Ma su 
questo non ci si sofferma: an-
zi si evita di specificare bene 
come stiano le cose. 

g. c. 

le prime 
Cinema 

La Tosca 
La Tosca cinematografica 

di Luigi Magni non ha molto 
a spartire col dranuria dl Sar-
dou, dal quale pure deriva li-
beramente 11 trallcclo del rac
conto, e niente con l'opera dl 
Puccini. L'occasione serve 
piuttosto al reglsta per dlpln-
gere, come gia In Nell'anno 
del Signore, un ritratto della 
Roma papallna, oppresslva e 
gaudente, bigotta e feroce, e 
per proiettarne l'inquletante 
riflesso nell'attualita. 

E' 11 14 glugno 1800, 11 gior
no della battaglia di Maren
go, che vide Napoleone sba-
ragliare le forze della rea-
zione europea. Mario Cava-
radossi, pittore educato a Pa
rigi, ma che lavora per la 
Chiesa romana, da asilo al 
rivoluzionario Cesare Ange-
lotti, fuggito da Castel San-
t'Angelo. Arrestato (nonostan
te il sacrificio di Angelottl, 
che si consegna agll sbirri do
po essersi mortalmente avve-
lenato), lo aspetta la fucila-
zione. La sua bella amante, 
Floria Tosca, cede In parte 
alle turpi voglie del capo 
della polizia, 11 barone Scar-
pla, ottenendone Passicurazlo-
ne che le arml destlnate a 
uccidere Mario saranno, in
vece, caricate a salve. SI trat-
ta, perd. di un inganno: Ma
rio verra crivellato di colpi. 
Tosca si toglie la vita, ma in-
tanto ha gia fatto vendetta, 
pugnalando a morte Scarpia. 

Magni dipana la narrazio-
ne sulle cadenze d'una corn-
media, che dl quando In 
quando, per via dell'amabile 
e anche pungente partitura 
dl Armando Trovajoli, attra-
versa I confini del musical, 
ma ynusical d'uno stampo tut
to nostrano (si pensi a Ru-
gantino): il romanesco tiene 
il campo, con moderazione, 
mescolandosi ad altri dialetti, 
sullo sfondo d'una « lingua» 
burocratica, ufficiale, mentre 
la prosa cede talora il passo 
ai versi o s'ironizza, piu che 
sublimarsi. nel canto. La sa-
tira prevale, comunque, sulla 
tragedia, secondo la vena e 
anche l'intenzione dell'auto-
re; cui non preme tanto sot-
tolineare il sanguinoso esito 
della storia, quanto sbeffeg-
giare le autorita di un tempo 
(ma solo di un tempo?) e 
illuminare Paurorale coscien
za di Mario e di Tosca; co-
stei. qui, ammazza Scarpia in 
un sussulto di solidarieta ver
so la causa giacobina, piu che 
per una semplice rivalsa 
«privata», mentre il pittore 
devoto all'arte scopre, nei 
colloqui con Angelotti, che vi 
sono « altri doveri »... 

Tutto cib e detto, certo, 
con leggerezza di tocco, senza 
pretendere alia trasmissione 
di messaggi troppo impegna-
tivi, ma raccordando la vicen
da lontana al presente, e.spes-
so in modo efficace. L'appara-
to spettacolare (ricordiamo, 
tra i collaboratori di Magni, 
11 direttore della fotografia a 
colorl Franco Di Giacomo, lo 
scenografo Dario Cecchl, la 
costumista Lucia Mirisola) si 
sostiene su buonl riferimenti 
figurativi, in una prevalente 
tonalita notturna: Caravaggio 
e i caravaggeschi, Goya (cui 
rimanda, in particolare. la vi-
gorosa sequenza del coro de
gli storpi, dei nani. dei mi
norati). Monica Vitti e To
sca: seducente, spiritosa, an
che se la limitatezza delle sue 
risorse vocali pub risaltare, a 
contrasto con la dichiarata 
identita del personaggio (che 
era, non dimentichiamolo, 
cantante di professione) e con 
la pienezza di mezzi della 
quale fa sfoggio Luigi Proiet-
ti, che recita e canta ottlma-
mente. Vittorio Gassman di-
segna da maestro uno Scar
pia sadomasochista, megalo-
mane e istrione. Umberto Or-
sini e un discrete Angelotti, 
mentre splccano, nel contor-
no, le penetrant! caratterizza-
zioni di Aldo Fabrizl. Fioren-
zo Fiorentini, Gianni Bona-
gura, Fredo Piston!. Marisa 
Fabbri. Ninetto Davoll. 

ag. sa. 

Nessuna pieta 
per Ulzana 

II capo Ulzana e fuggito con 
la sua banda di Apache dalla 
riserva, e possiamo aspettarci 
di tutto da questa orda di 
a cani selvaggi »: uccisioni. in-
cendi. stupri, le torture piu 
disumane, la crudelta piu 
estrema, e anche alcune lezio-
ni di antropofagia. Nel film 
di Robert Aldrich — di lui ri
cordiamo // grande coltello, e 
L'uttimo Apache (1954) diret
to antecedente di Nessuna pie
ta per Ulzana — la crudelta 
degli Apache si offre alio spet-
tatore come un dato a priori, 
una qualita negativa innata 
nelPindiano, il quale dalla 
morte dei bianchi trarrebbe 
la sua forza ormai debilitata 
nella riserva. 

Per cert! vers!, il film di Al
drich potrebbe anche appari-
re assurdo e irrazionale, no
nostante la perizia tecnica 
con la quale e girato. Ma il 
segno reazionario del raccon
to e l'involuzione ideologica 
del regista potranno essere 
colti soltanto se si pensa al-
YUltimo Apache, dove una ci-
vilta primitiva si scontrava 
con la barbarie organizzata 
dei « bianchi». Qui, Invece, la 
gratuita si confonde con l'am-
biguita e la malafede: eppu-
re, Aldrich ebbe a scrivere 
che gli ripugnava nmostrare 
personaggi spregevoli senza 
sfumature; non si tratta di 
trovare scuse quanto spiega-
zionin. E sono proprio le 
« spiegazioni» quelle che man-
cano in questo racconto di una 
spedizlone punitiva contro gli 
Apache portata a termine a 
caro prezzo da un drappello 
di cavalleggeri: si awerte in 
Aldrich un odio tanto profon-
do quanto immotivato verso 
l'Apache, appena mitigato da 
accenti di «carita cristianan 
(si veda ratteggiamento del 
tenentino), una circostanza, 
questa, che rende ancora piu 
torvo Patteggiamento del re
gista. Interpreti « dignitosl»: 
Burt Lancaster, Bruce Davi
son, Eichard Jaeckel. Colore. 

Gli amori 
impossibili 

Cid che spinge rinesperta 
He'lene tra le braccia della 
trentottenno amante di suo 

padre, Industrial© vedovo In 
una cittadlna dl provincla, e 
a suo dire, oltre alia curioslta 
e alia solltudine, anche l'at-
trazione per l'lndlpendenza 
dl lei. La fanclulla 6 destl-
nata per6 a soffrlre dl que
sta lnizlazione saffica; non 
solo perche la donna ch'essa 
ama ha un passato torbldo 
dal quale le e derivato un ca-
rattere duro (e Pabltudine al 
sigari), ma soprattutto per-
ch6 la famosa Indlpendenza 
non eslste. Appena l'lndustrla-
le le offre dl sposarla, la don
na accetta: le « irregolarl » co
me lei hanno blsogno di si-
stemarsi. E, sebbene se la tro-
vl ora In casa, la fanclulla 

{liange sentendo che, tra loro, 
'amoro 6 finito. 
Tratto da un romanzo di 

Francoise Mallet-Jorls, que
sto film non specula sulla ma
teria morbosu; piuttosto ne fa 
qualcosa dl «mort>ldo», alia 
francese .alutato da una bel
la fotografia a colorl e dalla 
buona dlsposlzlone delle due 
protagonisto, Nicole Counsel 
e Anlcee Alvina. Tuttavia II 
nucleo drammatlco della vi
cenda non affiora, sia perch6 
le figure maschlli sono amor-
fe, sia perche 11 regista Guy 
Casarll ha un debole per l'ec-
centrico, ma anche per il su-
perficiale. 

Tutto quello che 
avreste voluto 

sapere sul sesso 
«...Ma non avete mal osato 

chiedere », e 11 titolo Integrate 
dell* ultimo film sceneggiato, 
diretto e interp'-etato da Woo
dy Allen, il comico americano 
dell'anno che l'lndustrla hoi-
lywoodlana vuole imporre ad 
ogni costo sui mercati mon
dial!. Tuttavia, crvdiamo che 
In Italia l'ascesa di Allen sara 
piu resistlbile del prevlsto, 
anche perche la qualita dei 
suoi film si rivela sempre piu 
scadente. Prendi i soldi e 
scappa — 11 primo film scritto 
e diretto da Allen — se con-
frontato con Tutto quello 
che... diventa un capolavoro, 
un saggio finissimo di coml-
cita surreale. 

Quella astrazione presente 
in Prendi i soldi e scappa si 
trasforma in totale imponde-
rabillta: il suo ultimo film, a 
colorl, cl si dice tratto dal 
manuale del dottor David 
Reuben, affonda nella palude 
della monotona inconsistenza. 
Ognl spunto di comicita ri
mane sospeso nel vuoto, In-
capace di suscitare la piu ele-
mentare delle reazlonl, men
tre la presunzlone satirica 
cerca dlsperatamente il pro
prio oggetto. Tra Paltro, 11 
film e a episodi (un giullare 
che desidera la sua regina. 
un dottore che finlsce per 
amare sessualmente una pe-
cora armena, una donna che 
riesce a raggiungere l'orgasmo 
soltanto nel perlcolo, la « mec-
canica» dell' amplesso vista 
dall'interno del corpo umano, 
eccetera), e le cesure finiscono 
per accentuare la parcellizza-
zione e la frantumazione di 
ogni possibile « significato ». 

vice 

Folk 

Canti e mimica 
al Folkrosso 

Da alcuni giorni il Folkros
so presenta due spettacoli di
vers! in un interessante abbi-
namento: il primo consiste 
nella rappresentazione ge-
stuale di un collage di musi
ca moderna e si intitola Viag
gio verso Naiguata, mentre il 
secondo, Magia e mistero del 
folklore, e un recital del grup
po latino-americano «Ameri-
canta ». 

Peter Deno, Cristina Airol-
di, Costanzo Alleone, Luigi 
Arpini e Ronn Mardenbro svi-
luppano in Viaggio verso Nai
guata una ricerca sulle strut
ture muslcali psico-emotlve, 
mettendo in evidenza il ca-
rattere onirico delle opere di 
Penderechl, del Pink Floyd e 
di altri autori. composte e 
ricomposte in un mosaico che 
offre lo spunto per suggesti
ve interpretazioni. La chia
ve espressiva del gruppo ci 
riporta alle prime esibizioni 
corali del Living Theatre, ma 
Deno e compagni sembrano 
volersi limitare ad un freddo 
rigore esecutivo, senza adden-
trarsi in un vero e proprio 
discorso semiologico all'inter-
no delle strutture muslcali. 

Lisetta Espinosa. Pablo Ro 
mero, Jose Luis Ansel mi e 
Miguel Antinolo propongono. 
con lo spettacolo Magia e mi
stero del folklore, brani ine
diti del canto popolare lati
no-americano. riproducendo. 
con estrema fedelta. sonorita 
primitive e canti tribal! del-
1'Amazzonia. Un recital, que
sto, fra i piu autentici ascol-
tati in questi ultimi tempi, 
visto e considerato che in no
me del culto dei ritmi afro-
americani si sono visti di re
cente parecchi bluff. 

d. g. 

Nuovo ciclo 

di proiezioni 
dell'AIACE 

Nell'ambito della nuova at-
tivita di decentramento ci
nematografico intrapresa dal-
1'AIACE romana, ha avuto 
inizio, la scorsa settimana, 
un nuovo ciclo di proiezioni 
coordinate organizzate in col
laborazione col Centro studi 
audiovisivi. Le proiezioni han
no luogo nei cinema Euclide. 
Tibur, Sala Eritrea e Pio X 
rispettivamente nei giorni di 
lunedl, martedi. mercoledl, ve-
nerdl. La rassegna ha per te
ma «Le facce dell'amoren e 
comprende le seguenti opere: 
7 tulipani di Haarlem di Fran
co Brusati, Morte a Venezia 
di Luchino Visconti. Tristana 
di Luis Buftuel, Gertrud dl 
Carl Theodor Dreyer e Que
sto difficile amore di Roy 
Boultlng. Un dipliant con> 
prendente le schede ftlmo-
gTafiche analltiche del fthn 
viene dlstribulto agll 
tori. 
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