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Dibattito a 
Roma sulle 
prospettive 
di riforma 

della musica 
SI 6 svolto, nella Casa del-

la Cultura, a Roma, l'altra 
sera, l'annunclato . dibattito 
sul tenia « Leggl dl riforma e 
rinnovamento della vita mu-
slcale ». 

Nei glorni scorsi, com'e no
lo, sono state discusse al Se
nate le « leggine » per prov-
videnze economlche agli En-
tl musical! e in quell'occaslo-
ne — come ha ricordato il 
compagno Luigl Pestalozza 
che presiedeva il dibattito — 
11 fermo atteggiamento del 
gruppo comunista ha strap-
pato al governo l'impegno di 
iniziare, nei prossimi glor
ni, la dlscussione sui proget-
tl di legge, riflettentl la mu
sica, presentati intonto dal 
nostra Parti to e dal Partito 
•ocialista italiano. 

Giuseppe Scanni, della Com-
missione culturale del Psl, ha 
lllustrato quest'ultimo dise-
gno dl legge, il quale ha non 
pochl puntl d'incontro con 
quello del Pel, ed e impron-
tato anch'esso a una artico-
lazione regionale delle atti
vlta muslcali. Giuseppe Scan
ni ha anche annunzlato che 
nei glorni 14 e 15 giugno si 
terra a Roma un Convegno 
nazionale del Partito social!-
sta italiano sulle question! 
muslcali (poco piu di un me-
se fa si e svolto a Bologna 
quello del nostra Partito), e 
in quella sede saranno affron-
tatl nei dettaglio i problem! 
la cui soluzlone non pud piu 
essere rlnviata. Cera negl! 
amblenti interessati, tra l'al-
tro, una qualche apprensione 
per l'attegglamento del Psi 
su posizloni di privilegio che 
possano essere previste per 
questo o per quell'altro En-
te musicale, in virtu d'una 
loro presunta caratteristica 
«nazionale », ma — bozza di 
stampa alia mano — Giusep
pe Scanni ha escluso che nei 
dlsegno di legge presentato 
dal suo Partito siano conside
rate situazloni del genere. Se 
esse dovessero emergere du
rante la discussione parlamen-
tare, si vedra sul momento 
la soluzlone da concordare e 
adottare con le forze politiche 
seriamente impegnate nei por-
tare avanti la battaglia per 
la musica. 

Sulle prospettive di questa 
battaglia (il Pci ha presenta
to anche il progetto di leg
ge per la riforma dei Con
servator! e per l'inserimento 
della musica in ogni ordine 
di scuole), ha poi fornito am
ple e illuminanti notizie il 
nostra deputato. compagno 
Marino Raicich. 

Nei corso degll interventi, 
si e discussa la questione del-
l'Accademia di Santa Cecilia, 
presso la quale continuano gli 
assurdi cumuli di potere, non-
che del Teatro dell'Opera, 
prlvo di un efficiente Consl-
glio di amministrazione. Non 
numeroso, ma qualificato il 
pubblico, tra il quale sono 
stati notat! Pier Luigi Urbi-
ni, Laura De Fusco. Emilia 
Ravaglia, Attilio Baldi, Giam-
piero Cane, Michelangelo Zur-
letti, Benedetto Ghiglia, Eli-
sabetta Capurso. Adriana Mar-
tino, Francesco Gennaro. se-
gretario del Consiglio di azien-
da dell'Accademia di Santa 
Cecilia. 

e. v. 

Concerto di 
protests 

lunedi 
a Perugia 

Dal nostra corrispondente 
PERUGIA, 18 

In segno di protesta con
tra ia mancata attuazione del 
provvedimento che prevede 
la trasformazione dell'Istitu 
to musicale pareggiato « F 
Morlacchi» in Conservatorio 
di Stato. docenti e allievi del-
lo stesso istituto musicale 
terranno lunedi prossimo a 
Perugia un concerto in piaz
za della Repubblica, al quale 
prenderanno parte in veste 
di spettatori anche il perso
nage non docente e le fami-
glie degli ailievi. Alia manife-
stazione di protesta hanno as-
sicurato Ia loro partecipazio-
ne musicisti e Insegnanti di 
tutta Italia e una commlssio-
ne del Conservatorio di Oe-
ziova. Hanno inoltre aderito 
1'Amministrazlone comunale 
di Perugia, 11 maestro Petras-
si. pres'dente del Sindacato 
musicisti italiani, il segreta-
rio regionale della stessa or-
ganizzazione, II sindacato na
zionale istruzione artistica e 
numerose altre personalita 
del mondo dell'arte e della 
icuola, 

II provvedimento per la 
trasformazione del a. Morlac-
chi» in Conservatorio di Sta
to risale al primo ottobre 
del 1967, ma Ia sua attuazione 
c stata ritardata. come si leg-

. ge in un comunicato dei do
centi e degli allievi, «dal di-
sinteresse delle autorita pre-
peste alia direzione della scuo-
la italiana e alia loro visione 
Geltoriale e corporativa dei 
problem! ». Ci6 provoca * una 
situazione intollerabile sul 
piano artistico - professiona-
le, che umilia la nostra re-
gione ed e estremamente dan 
nosa all'awenire della vita 
musicale umbra ». Nei corso 
del concerto di protesta ver-
ffuino esegulte musiche di 
Rousse] Ranieri, Paganlni, 
Jucchi. Bach, Bach-Busoni 
# Mozart. 

I. C. 

« Occupazione » in scena a Torino 

Un Gramsci 
circondato 

da macchiette 
II dramma di Griffiths sui fatti del '20, presentato 
dalla compagnia di Parenti, e ambiguo e mediocre 

Due film di prestigio a Cannes 

Affermazione italiana 
ai margini del Festival 

« Non ho tempo » di Giannarelli e « La villeggiatura » dell'esordiente Marco 
Leto applauditi alia, Settimana della critica e alia Quindicina dei registi 
In concorso « Belle » (Belgio) e « Lo spaventapasseri » di Schatzberg (USA) 

Dal nostra inviato 
TORINO, 20. 

Ospite del Teatro Stabile dl 
Torino, la Compagnia coope-
ratlva Franco Parenti ha pre
sentato nella sala parrocchla-
le di San Remigio al quar-
tiere Basse-Lingotto in ante-
prima (da lunedi prossimo 
sara a Milano) il terzo spet-
tacolo della sua stagione 
inaugurale, Occupazione, del-
l'inglese Trevor Grifilths, tra-
duzione di Andree Ruth Sham-
mah, che dello spettacolo e 
anche regista. 

II testo — e ne siamo con-
vlnti tanto piu ora che ne 
abbiamo visto la realizzazione 
in palcoscenico — e pmttosto 
mediocre; piuttosto ambiguo 
ed incerto, sta tra il feuille-
ton d'appendlce, con quel per-
sonaggio rivoluzionario bulga-
ro che si trasclna dietro o si 
fa precedere dalla sua aman-
te. una contessa tutta presa 
ancora dai fasti malinconici 
dello zarismo, malata dl can-
cro; che si rivela per un 
diabolico doppio-giochista che 
punta le sue carte, contempo-
raneamente e clnicamente. su-
gll operal che occupano (di 
qui il titolo) le fabbriche nei 
settembre del 1920. a Torino, 
e sul signor Valletta (ana-
cronisticamente presentato co-
me factotum di Agnelli) per 
stabilire con la FIAT van-
tagglosi accordi commercial!. 

Negli intervalli che gli la-
scia la sua attivlta di ma-
nager in rivoluzione e in af-
fari — il suo nome e Kabak, 
dietro al quale si cela Chri-
sto Kabacev (1878 1940), so-
cialista bulgaro dal 1897, co 
munista dal '19, dal II Con-
gresso dell'Internazionale at-
tivo in varl incarichi. tra cui 
nei gennaio 1921, quello di 
rappresentante dell'Esecutlvo 
dell'Internazionale al Congres-
so di Livorno, dove pronun-
cia una lunga requisitoria sul 
PSI e sostiene la necessity 
della scissione e della fon-
dazione del PCI, dal 1926 nei-
TURSS, dove sorive una Sto-
ria deU'internazionale comu
nista — quest'uomo ha le sue 
debolezze sentimental! ed ero-
tiche. II testo descrive un ac-
cenno di spogllarello della ca-
meriera della contessa, per 
fare cosa grata al suo pa
drone che la concuplsce, e 
compiacere la signora malata 
e impossibilitata. Sistemato il 
cote" decadenza dell'aristocra-
zia, con annesso suo fascino 
sul bolscevico. che pure ap
pare come freddo funziona-
rlo della rivoluzione (e, per 
quanto riguarda gli affari, de
gli interess! statali deH'URSS), 
Occupazione c! presenta, dopo 
il romanzesco, il patetico e 
contrappone, a questo Kabak 
di mera invenzione, il per-
sonaggio di Gramsci, che gli 
va a far visita nella stanza 
d'albergo dove ha preso al-
loggio. Questo Gramsci ap-
pare come un apostolo del-
l'amore universale, percio esi-
tante a spingere il prole taria-
to torinese dall' occupazione 
delle fabbriche alia rivoluzio
ne. II personaggio ha una 
certa anobilta»; esso prati-
camente consiste nei due lun 
ghi monologh! che fa davanti 
agll operai. ricostruiti su scrit-
ti di lui. bellisslmi per lu-
cldita rivoluzionaria. analisi 
politica, entusiasmo. ma an
che calcolo e prudenza. 

Mere macchiette sono in-
vece gli altri personaggi vi-
sitatori de] Kabak nella sua 
stanza d'albergo: II petulante 
maitre, il corrotto funziona-
rio di Stato. I'inviato del pre-
fetto che ingiunge a Kabak 
di lasciare Torino. C'e infme 
Valletta: i due s'intendono 
perfettamente. 

A parte gli errori storici con-
tenuti nei testo (errori di cui 
abbiamo tentato una spiega-
zione qui sopra) dal punto di 
vista stilistico la commedia di 
Griffiths marcia fondamental-
mente sul binarto naturalisti-
co, con echi decadent! nei 
personaggio della contessa. 
con frammenti esistenziali net 
due personaggi • contrapposti 
di Kabak e di Gramsci Nei 
copione. a mitigare questo 
impianto naturalista. di tipo 
coercitivo per qualsiasl regia. 
c'e la peraltro facile inven 
zione di proiezioni. di musi
che fuori campo. di imma 
gini. Lo spettacolo di Andree 
Ruth Shammah non vi fa ri 
corso. se non assai limitata 

- mente (rumori dali'esterno. 
ma a scopo realistico): assai 
semplice. mette in scena la 
favola della commedia come 
una tranche de vie, sottoli 
neando. magari. II lato grot-
tesco dei visitatori di Kabak. 
puntando sul demoniaco del 
personaggio. lnterpretato da 
Giampiero Fortebraccio abba-
stanza dairestemo. con un 
piu di vigore e di esibizione 
di mezzi fisici Franco Pa
renti e un Gramsci fatto con 
finezza. contenuto. raziocinan-
te, che ha risolto bene il tema 
dell'amore universale senza a 
postolismi. come cosa natu-
rale e giusta 

Luisa Rossi fa la contessa 
malata, morente sul Ietto ma 
trimoniale grida rauche. ge-
sti quasi inconsulti. una breve 
caratterizzazione. Ma perche, 
poi. nei finale, farle d:re quel 
lungo sproloquio che ne) testo 
e solo accennato? Non male 
Patrizia Costa nella parte del 
la cameriera Polya. Degli al
tri, ricordiamo Gianni Man. 
test nella parte di Valletta 
Scena e costumi del tut to na
turalistic!. La traduzione e 
spesso inesatta: ad esempio, 
si dice ccomuntsmo Interna-
zionale » per « Intemazionale 
comunista i. Pubblico folto e 
giovanlle. discussion! e ap-
plausl. 

Arturo Lazzari 

le prime 
Cinema 

II segreto 
dell'uomo 
sbagliato 

Tratto dal romanzo di Geoff 
Brown, / xoant what I want, 
il film di John Dexter af-
fronta il caso sociale dl un 
uomo che e tale fisicamente, 
mentre «dentro» nasconde 
un'anima femminile. Roy ve
ste ablti maschili. ma le sue 
man! corrono sulla seta della 
biancheria intima, e a «clas
sic! » femministi come // se-
condo sesso di Simone De 
Beauvoir. Dopo che il padre 
(donnaiolo e fascisticamente 
convinto della purezza sessua-
le e del primato della vlri-
lita) lo sorprende in ' abiti 
femminili e truccato, Roy ab-
bandonera la casa paterna 
per andare a vivere in una 
pensione, in solltudlne, come 
signorina Wendy, e sempre In 
attesa che la sua ambiguita 
sessuale possa risolversi posi-
tivamente. _ , 

Finalmente, proprio quan-
do il suo rapporto sentimen-
tale con Frank e troncato 
drammaticamente dall'uomo 
che si accorge del «travesti-
mentow (e non a caso Roy 
6 il soggetto di una tristissi-
ma mascherata). e dopo l'au-
toevlrazlone. Wendy, in se-
gulto a un Intervento chi-
rurgico, potra esprimere ple-
namente la sua autentica na-
tura dl donna. 

Del film a colori di Dexter 
dobbiamo lodare soprattutto la 
pulizia formale e rinterpreta-
zione magistrale di Anne Hey-
wood, nei ruolo ambiguo e 
tragico di Roy/Wendy. II te
ma sociale, tuttavia. appare 
anch'esso risolto sul piano 
deH'ambiguita. Se. aH'inlzio. 
Dexter (Gilliam Freeman e 
rautore della sceneggiatura) 
accenna al rapporto tra Roy e 
il mondo esterno, poi l'indagi-
ne psicologica tende a con-
centrarsi sul o sulla prota-
gonlsta, sui suoi complessi e 
sulle sue nevrosi, mentre 11 
motivo della repressione si 
attenua fino a cancellarsi del 
tutto nella ideate paclficazio-
ne raggiunta attraverso la 
definitiva trasformazione ses
suale. 

E se per caso 
una mattina... 

...un regista — per esempio 
Vittorio Sindoni — si alzas-
se all'ImprovvLso e incomin-
ciasse a stilare su un pez-
zo di carta qualche idea fll-
mistica sul «perche» gl! 
hippies «sl amano liberamen-
te e si drogano »? L'unica co
sa che potremmo fare, qualora 
fossimo presenti. e strappar-
gli la oenna di mano. Purtrop-
po. Sindoni ha avuto la pos-
sibilita di raccogliere le sue 
Idee «liberamente», auella 
mattina. e oggi il pubblico e 
costretto a sorbirsi il suo par-
to di fantasia seduto in platea. 

H film a colori in argo-
mento tenta di narrare di un 
borghese professionista in ve
na di autocontestazioni: 11 
personaggio, interpretato da 
Virginio Gazzolo. abbandona 
la sua a classe» per la vita 
anticonformista dell'ftippy. in 
particolare lascia la legittima 
moglie per una ragazza libera 
e spregiudicata (Pamela Tif
fin). L'uomo imparera a fab-
bricare mosassini e a gustare 
il dolce far niente della co-
munita dei nfigli dei fiori» 
made in Italy. Tuttavia, quan-
do la ragazza rimarra una 
notte con Crista (un * coma-
nardo » muto e solitario) egli 
ritrovera tutto il suo morali-
smo tl! benpensante. e non re-
sistera a soffocare I due «an-
geli» dormientl. 

Quasi patetico il modo con 
cui Sindoni tratteggia 1'ange-
lismo e findiscussa positivita 
di una comunita hippy, resti-
tuita. malgrado le inienzioni 
come rimmagine grottesca del 
cattivo guasto e del ciarpame 
che oggi si vende gia «con-
sunto v in fabbrica. 

r. a. 

Si puo essere 
piu bastardi 
dell'ispettore 

Cliff? 
Beirut - Roma - Londra • New 

York: questo ntinerario del 
«bastardoi> Cliff, nei dupli-
ce ruolo di killer e poliziot-
to. astuto segugio nei fianchi 
di una potente organizzazio-
ne che spaccia droga in tutto 
11 mondo. II personaggio, pe-
rd, ama celarsl dietro una ri-
dlcola ambiguita: Infatti, egli 
s i ' rivela assai zelante nei-
l'ademplere ambedue i com-
piti, alimentando vistose con-
traddixionl che forniscono pre-

testuosi interrogatlvi alia 
sclocca storiella. 

Dal postriboll chic della 
Londra aristocratlca ad una 
Roma cosmopolita, il film di 
Massimo Dallamano viaggia 
sul filo dell'inverosimile, pro-
ponendo gratulte evoluzloni 
che rasentano un surreale del 
tutto involontario. Per fortu-
na, 1 protagonistl non sono 
meno Improbablll — Ivan Ras-
slmov, Patricia Hayes, Red 
Carter — si da conferire una 
grottesca «coerenza» all'ln-
cubo colorato. 

Piazza pulita 
In un clima « proibizlonlstl-

co» a tutti gll effettl, questo 
film narra, con sbracato umo-
rlsmo, della sangulnosa asce-
sa di un giovane guappo na-
poletano al vertlcl del gang-
sterlsmo statunltense annl '30. 
- Questo Pete di Benedetto 

emulo di «Piccolo Cesare», 
stermina ad uno ad uno I suoi 
concorrenti al potere. con 
l'aiuto di una fanciulla un po' 
idiota, porno della discordia 
fra due boss della «mala». 

In sostanza. si tratta di un 
« Bonnie and Clyde » caserec-
cio, confezlonato con carta-
pesta non proprio liberty, e 
condito del solito basso fol-
clore che contraddlstlngue la 
nostrana produzione di se-
rie C. Assai nutrito il cast 
degli interpret! — Adolfo Ce
ll, Richard Conte. Lionel Stan-
der, Lucretia Love, Tony An
thony e persino Irene Papas 
— adeguati e sottomessi alia 
baggianata di turno, firmata 
Vance Lewis. 

d. g. 

Quel maledetto 
colpo al Rio 

Grande Express 
II regista Burt Kennedy e 

un provato mestierante del 
western. Essendo qui agli or-
dini della famiglia Wayne 
(John protagonista, Michael 
produttore) ripropone le vec-
chie atmosfere. aureolando il 
personaggio centrale di un a-
lone eroico-romantico quale da 
tempo non si usava piu. 

Mister Lane e un anziano 
ex ufficiale, rimasto troppo 
presto vedovo e che gira il 
West per riparare tortl, aiu-
tato da certi suoi ex commi-
litoni, i quail lo venerano e 
lo detestano insieme. Un 
giorno decidono d! dar man-
Forte a una tal Belinda, an
che lei vedova, per recupera-
re il frutto d'una rapina com-

: piuta dal fu marito della 
donna, noto assalitore di tre-
ni. Lo scopo di Lane e pero 
quello di restituire l'oro alia 
compagnia ferroviaria, accon-
tentandos! del premio. L'ope-
razione ha inlzio, rimpolpati 
i ranghi del gruppo, sulle cui 
tracce si mettono una venti-
na di loschi pistoleri. e uno 
strano cavaliere solitario. 
• Inseguimenti. agguati e 
scontri alia maniera di Ford, 
indugi psicologici secondo lo 
stile di Hathaway... e potrem
mo continuare citando tutto 
l'Olimpo cinematografico. Per 
fortuna, nei finale. Burt Ken
nedy si ricorda d'esser stato 
talvolta ironico. e ci regala 
una sorpresina che ridimen-
siona le figure principali e 
l'intera vicenda. Oltre a John 
Wayne, recitano Ben John
son, Rod Taylor. Ann Margret. 
Ricardo Montalban e numero-
si altri. Colore, schermo 
grande. 

Musica pop 

Johnny Rivers 
Con una formazione di tut

to rispetto — due fiati, tre 
chitarre. banjo, basso, bat-
teria e pianoforte — Johnny 
Rivers con il suo semplicistico 
Country rock ha fatto Ingres-
so l'altra sera sul palcosce
nico romano del Teatro Bran-
caccio. 

Niente lascia supporre che 
il giovane Rivers possa in 
un certo senso partecipare al 
rock and roll revival che da 
tempo va affermandosi in 
Gran Bretagna e negli Stati 
Uniti: Rivers non e Chuck 
Berry ne Alice Cooper, cioe 
propone moduli armonicamen-
te non significativi ne con-
servatori ne evoluzionistici. 
Esecutore garbato. professio
nista di rango. Johnny Rivers 
non propone nulla e si limi-
ta a confezionare con cura 
un melodico rocfc di scarso 
interesse musicale ed etimo-
logico. rinverdendo alcuni 
hits degli anni '60 come 
Memphis Tennessee e la bea-
tlesiana I've just seen a face. 

II recital viaggia cosl su un 
timbro alquanto monocorde, 
spogliandosi a poco a poco 
persino del falso alibi cul
turale country and western. 
Ben pochi gll spettatori se 
e vera che il rock e un'espe-
rienza emotlva che in Italia 
si afferma con difficolta. la 
scialba manlpolazione del gio
vane Rivers non pu6 nutrire 
alcuna speranza. In fin del 
conti, mlstlficazioni piu nob!-
li non mancano... 

d. g. 

Dal nostra inviato 
CANNES, 18. 

Gia apparso in alcune cltta 
ltaliane In local! d'essai, ma 
non ancora sullo achermo tele-
vlsivo per 11 quale era stato 
conceplto In una edlzlone piu 
didascalica di tre ore per tre 
puntate e con un montaggio 
che rispettava la cronologia 
dei fatti, Non ho tempo di 
Ansano Giannarelli e stato 
presentato oggi nei quadro 
della Settimana della critica, 
contribuendo efflcacemente a 
salvare — come La villeggiatu
ra di Marco Leto, applaudito 
ierl sera alia Quindicina dei 
registi, e di cui parleremo fra 
poco — il prestigio del nostra 
cinema, piuttosto compromes-
so dai due prim! film passati 
in concorso nella grande sala 
del Palazzo. 

Come una parte dei lettorl 
sa, Non ho tempo e 11 film-
sagglo che 11 regista dl Sier
ra Maestra ha dedicato alia 
figura di Evariste Galois, il 
matematico repubbllcano, « ca-
ro agli del», che Luclo Lorn-
bardo Radlce, consulente 
sclentlfico dell'opera e anche 
uno del suoi interpret! nella 
parte del professore, cl aveva 
fatto conoscere anni fa in due 
memorabili articoli sul nostra 
giornale. 

Ora, il film di Giannarelli, 
con la sua struttura di inchie-
sta sulla vita e sulla morte, 
sulla scienza e sulla politica 
del rivoluzionario morto ven-
tunenne in duello (non sen-
za il sospetto di una con-
giura poliziesca), non fa che 
spingere verso l'attualita. e 
con essa confrontarlo, un per
sonaggio che, perseguitato dal
la restaurazlone postnapoleo-
nica, lascib scrit to tra l'altra: 
aTutti sanno come e perchfe 
si mettono in prigione certe 
persone che hanno l'audacia 
di non stare in ginocchio da
vanti al potere». Non solo. 
Ma ha anche II merito, che 
forse nelPedizione televisiva 
risulta accentuato, di non scin-
dere in Galois il cittadino dal-
1'intellettuale, di mostrare co
me il suo slancio morale, ideo-
logico e politico concreto fosse 
inseparabile dalla sua ricerca 
vertiginosamente astratta, dal
la sua incessante esplorazione 
di nuove vie di pensiero. In 
questo senso tutti 1 problemi 
aperti, conquistati o soltanto 
intuiti e accennati da Evariste 
— per quella maledetta man-
canza di tempo cui allude il 
titolo — appartengono alia 
contemporaneita piu viva, co
me hanno capita benissimo, 
nonostante che in questo Fe
stival non ci sia egualmente 
tempo per la calma e la rifles-
sione. gli assidui alia Settima
na, in gran parte giovani. 

Un forte prolungato applau-
so. da parte degli stessi gio
vani, aveva salutato leri sera. 
come s'e detto. La villeggiatu
ra e i suoi due protagonistl; 
Adalberto Maria Merli e Adol
fo Cell, visibilmente commos-
sl. Anche l'opera prima di 
Marco Leto tocca tasti attua-
li, pur evocando un « confino » 
fascista attraverso le figure 
di un professor Rossini (libe
ramente ispirato a Rosselli) 
che si e rifiutato di prestar 
giuramente al regime, e dl 
un commissario di polizia tol-
lerante e civile che. gia allie-
vo di suo padre, riserva a lui 
un trattamento di favore: tra 
borghesi e uomini di cultura 
ci si intende. in un'isola che 
ospita da un lato I'ottusa fe-
rocia di un capomanipolo e, 
dall'altro, I'estremismo ever 
sivo dei politici a plebel ». Se-
nonche, quando in seguito al 
ferimento di un anarchico e 
all'uccisione di un comunista. 
ch'egli ritiene provocata dai 
guardiani. il professore si ac
corge che la cordialita di rap-
porti col commissario rischia 
di condurlo alia - complicity 
non pu6 piu tacere: esce dal-
l'equivoco e prende partito 
per l'antifascismo militante, 
contra il funzionario che, sot 
to la maschera della continui-
ta dello Stato. serve la ditta-
tura. Finisce dunque la «vil
leggiatura» per il professore. 
e comincia la lotta aperta. 

Sebbene non tutto convinca 
ne) film (e se ne diranno le 
ragioni quandr apparira nelle 
sale ltaliane). il discorso prin-
cipale. concentrato sul fasci-
smo e le sue complicity cleri
cal! e « moderate». e sull'an 
tifascismo come scelta di clas
se. non e ambiguo; ed 6 ap-
punto questo discorso. per 
quanta qua e la inMciato da 
inesattezze e schematisml. e 
da un simbolismo finale, trop
po diversamente Interpretabi-
le. che lo ha condotto. qui a 
Cannes, a uno schletto suc-
cesso. 

Presente oggi in concorso 
col suo ultimo film. Belles 
il belga Andr6 Delvaux ha lie-
vemente deluso I suoi estima
tor!. Di lui si conosce In Ita
lia Una sera, un treno per 
la presenza di Yves Montand 
e Anouk Aime£. ma non II suo 
primo. L'uomo dal cranio ra-
sato, e II terzo. Rendezvous 
a Bray, che gll sono' forse 
superior! e hanno Tlcevuto nu-
merosi premi. Delvaux e un 
autore di profonda cultura 
che. come I Dittori del suo 
paese (Paul Delvaux e Ma-
gritte). coltiva il surrealismo. 
Nelle sue storie realta e so-
gno fanno tutt'uno, II che e 
un modo dl far vibrare la vi
ta interlore e I suoi segreti 
nello scorrere scialbo della 
esistenza e delle consuetudini 
quotidiane. 

In Una sera, un treno il Bel
gio sembrava un paese di fan-
tasmi e dl mortl. In Belle vox 
intellettuale di Spa, che tie-
ne conferenze di poesla a Lie-
gi, lnnervosito dalla routine e 

scosso dall'imminente matri-
monio della figlla con un con-
testatore strutturallsta, incon-
tra nella brughiera una ml-
steriosa stranlera con cui ln-
tesse un folle amore, popola-
to dl incubi. Esiste veramen-
te Belle (cosl la battezza, non 
sapendone il nome) o e solo 
una prolezione delle sue fan-
tasie e frustrazloni? Esiste lo 
altrettanto mlsterloso ospite 
del boschi che sembra terra-
rizzare l'amata? E se entram-
bi, lui e Belle, lo hanno ucci-
so e buttato nello stagno. per-
ch6 dallo stagno rlemerge un 
cane, lo stesso che lui aveva 
travolto con la macchina? 
Forse i due giovani stranier! 
erano d'accordo tra loro e so
no fuggiti col suo danaro? Ma 
perch6, allora, da un altro sta
gno rlemerge la mano dl lui? 

E' chlaro che due Incident! 
reall provocano la concatena-
zlone fantastlca. II primo e 11 
cane travolto, le sue gocce dl 
sangue sulla strada; il secondo 
la partenza della figlla, ch'egli 
sente morbosamente e che In 
un sogno-incubo di puro stile 
pittorico accompagna. nuda, 
alia stazione. Da qui il colle-
gamento con la bella della 
brughiera, mentre nella real
ta egli sta preparando una 
conferenza su una poetessa 
d'amore d'altri tempi. Un sl-
stema come un altro di evade-
re dal consueto e dal consun-
to. sebbene alia moglie dichia-
ri di voler sempre bene, anzi 
piu bene che mai. E del re-
sto. fantasia per fantasia, le 
fantasie erotiche di un suo 
amico. che e collezionlsta e fe-
ticista di sDazzole. sono ben 
piu sinistre! 

Cio che si rimprovera sta-
volta al regista e la dilatazio-
ne eccesslva. non a llvello di 
un'introsDezione del reale 
quanto di un racconto quasi 
« giallo». delPuniverso oniri-
co e surreale. Nonostante lo 
splendore dei paesaggi e la 
raffinatezza del linguaggio. ta
le prer>onderanza ingenera piu 
sazieta che turbamento. Infi-

ne il corpulento Jean-Luc Bl-
deau, cosl efflcace nei film 
svlzzero, non ha in quello bel
ga la carlca mlsteriosofica 
sufficients. Accanto a lui, nei 
ruolo della moglte, rlappare 
Daniele Delorme. 

Gli Stati Unit! hanno con-
cluso la giornata con Lo spa
ventapasseri, diretto da Jerry 
Schatzberg (il regista dl Pa-
nico a Needle Park) e lnter
pretato da Gene Hackman e 
Al Paclno nei panni d! due 
vagabond! ex detenuti che si 
incontrano. fanno amlclzla sco-
prendone il valore, si lnse-
gnano qualcosa a vicenda, ma 
soprattutto passano da una 
sbornia al l'altra cercando di 
reallzzare 1 loro sognl persona-
li: il primo di arrlvare a Pitt
sburg e implantarvi una pic-
cola stazione d! rifornimento 
con 1 sold! risparmlatl In car-
cere, e 11 secondo dl portare 
un regalo al flgllo che non 
conosce e sapere se e un ma-
schio o una femmlna. Ma 
quest'ultimo. respinto al tele-
fono dalla moglie che nei frat-
temt>o s'e risposata. finira. al-
l'ospedale piu morto che vivo. 
mentre il suo comDagnone ac-
qulsta un blglietto d'aereo. 
ma forse tornera ad asslstere 
l'amico. 

La filosofia che il film esorl-
me e che Tamicizla e una bel
la cosa. soDrattutto tra gente 

/lndurita dalle brutte esDerlen-
ze. e il senso del suo titolo (e 
del suo carattere comico-pica-
resco D'IU che drammatico) e 
che lo spaventapasseri non 
spaventa affatto eli uccelli, 
ma anzi e cosl buffo che li fa 
ridere Insomma. la rivolta de
gli innocenti. oer non dire dei 
semplicfotti Spmbra dl rltor-
nare a Pmn delta Tortilla. 

Domani s! vedra Sussurri e 
orida di Inarmar Bergman e il 
Festival dovrebbe avere una 
virata. Ce lo assicurano amlci 
di New York, dove lo si prolet-
ta da tempo. Per questo il film 
e fuori competizione. 

Ugo Caslraqhi 

reai $ 

controcanale 
MALATI O RIBELLI? — 

Quando, come avviene ad 
esempio nei settimanale Sta-
sera (e come avveniva, del 
resto, anche in TV7, per la 
verita) la TV allinea uno do
po I'altro servizi diversi, non 
lo fa per fornire ai telespet-
tatori una visione complessi-
va di cio che avviene nei 
mondo, ma al contrario, per 
mostrare, come in un caleido-
scopio, una rassegna indiffe-
renziata, di fatti e di argo-
menti. E, tuttavia, succede 
che, di tanto in tanto. la real
ta si vendichi. 

E' successo, proprio nell'ul-
timo numero di Stasera con 
i due servizi di chiusura: I'uno 
sugli emigrati sardi «malati 
di mente », I'altro sugli india-
ni di Wounded Knee. 
' Nulla di comune, all'appa-
renza, tra le due situazioni e 
i due temi. Da una parte, i 
rappresentanti - del popolo 
sioux in lotta con il governo 
degli Stati Uniti chiedono che 

; si riconosca la sovranita e la 
indipendenza della nazione in-
diana, rivendicano i loro di-
ritti e il loro modo di vita 
contro la a filosofia del bian
co ». 

Paolo Meucci ha coordinato 
le immagini e le interviste 
che originariamente facevano 
parte, ci i sembrato, di un 
servizio girato da giornalisti 
televisivi di altri paesi, e ha 
aggiornato il tema con una 
brevissima dichiarazione di un 
dirigente deH'American Indian 
Movement venuto in Italia per 
partecipare alia manifestazio-
ne di Milano di solidarieta 
con i popoli dell'Indocina e 
per propagandare la lotta del
la sua gente fe questo incon-
tro avrebbe potuto essere 
sfruttato assai meglio. tra 
I'altro). 

Dall'altra parte i lavoratori 
sardi che, emigrando nell'Ita-
lia del nord e all'estero, si 
son scontrati con una realta 
durissima e ne sono rimasti 
sconvolti fino a dover esse
re ricoveratl nell'ospedale 
psichiatrico di Cagliari. Giu
seppe Fiori li ha interrogate 
ha registrato i loro colloqui 
col medico e ci ha offerto 
dati e testimonianze di gran
de drammaticita ed eloquenza. 

Ed ecco che, dalle parole 
degli indiani e da quelle de
gli emigrati sardi, e emerso 
lentamente un elemento co-

• mune: il rifiuto di un modo 
di vita alienante, dello sfrut-
tamento, della emarginazione 
cui la societa tndustriale ca-
pitalistica condanna masse di 
oppreisi: la rivendicazione di 

un diverso rapporto tra uomo 
e societa. 

Lo stesso rifiuto, dunque, 
e la stessa rivendicazione dai 
quali possono nascere la a ma-
lattia di mente n, come nei 
caso dei sardi, o I'alcoolismo 
e il suicidio, come nei caso di 
tanti indiani. Ma anche la lot
ta: come a Wounded Knee o 
come a Torino, a Milano e 
altrove, dove tanti lavoratori 
immigrati hanno maturato in 
questi anni la loro coscienza 
di classe, partecipando, spes
so in prima fila agli scioperi 
e alle manifestazioni operate. 

Naturalmente, in Stasera 
questo confronto non e'era: 
emergeva, semmai, oggettiva-
mente dalle cose. Comunque, 
gia quel che abbiamo visto 
e ascoltato in questi come ne
gli altri servizi testimoniava 
un netto miglioramento del 
settimanale rispetto al livello 
e agli indirizzi del recente 
passato. 

Anche il servizio di aper-
tura che tracciava una sche-
da biografica del criminate 
attentatore di Milano era cor-
retto e poneva alcuni giusti 
interrogativi. 

Non' che nelle notizie di 
Paolo Frajese ci fosse qual
cosa di piu di quanto la mag-
gior parte dei quotidiani ave-
vano gia pubblicato: in de
finitiva. questo avrebbe po
tuto — e dovuto — essere 
il tipico servizio da includere 
nei Teleoiornale. Ma, dato 
Vorientamento protervo che 
in altre occasioni Stasera 
aveva assunto in ordine alia 
strategia della tensione. Vim-
postazione del servizio era 
gia da apprezzare. 

Interessante, sopprattutto 
per la tempestivita e le di-
chiarazioni che conteneva, 
era anche it servizio di Fede 
e Valli sull'accordo sindacale 
per la vertenza sulla scuola. 
Qui pero, Stasera non ha ri-
nunciato a far da portavoce 
al ministro Scalfaro e alle 
sue sfrontate dichiarazioni 
sulla * coscienza tranquilla» 
del governo. 

Fede ha chiesto un'autocri-
tica a Lama, ma dinanzi al 
ministro ha assunto I'aria di 
uno scolaro ammirato: e il 
servizio, in generate & risul-
tato, cosl, polemico nei con-
fronti di tutti tranne che di 
chi porta, per la sua politica 
di ieri e di oggi, le respon-
sabilita piu pesanti della gra-
vissima crisi cui & giunta la 
scuola. 
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AZIENDA IMPORTAMZA NAZIONALE 
Operante nei settore della vendita rateale al privato di arti

coli esclusivi di biancheria per la casa. arredamento. confe-
zioni uomo-donna e pellicceria 

VENDITORI E VENDITRICI 
anche con mezza giomata libera per EMILIA, ROMAGNA. 
PISTOIA e Provincia. 
Offre: Richtate: 
— validissimi cataloghi foto- — eta compresa tra i 24 e i 

graHd; 55 anni; 
— trattamento prowigionale — moralita. 

mensile di sicuro inte
resse; 

— adeguata assistenza In 
zona. 

Si assicura risposta entro breve tcrmine. Scrivere a S.P.I. 
Cassetta 95/A 31100 Treviso. 

ISVEIMER 
Istituto per lo Svlluppo Economlco dell'ltalla Merldlonale 

ENTE Dl DIRITTO PUBBUCO CON SEDE IN NAPOLI 
Fondl Patrlmonlall dl Riser va a Copertura Rlschl 

L. 133.483.999.310 

ASSEMBLEA ANNUALE 

PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCI01972 

L'Assemblea del PartecipantI al Fondo dl dotazlone del-
I'lSVEIIvlER — Istituto par lo Svlluppo Economlco dell'ltalla 
Merldlonale — riunitasl in Napoll sotto la presidenza del Cav. 
dl Gr. Croce Dott. Alfonso Menna, ha approvato aH'unanlmita, 
la Relazione del Consiglio di Amministrazione, la Relazione 
del Collegio Sindacale, II Bilanclo al 31 dicembre 1972 con 
il relativo Conto delle Spese e delle Rendite e la ripartlzlone 
deH'utlle di esercizio. 

!n rappresentanza del Governo e Intervenuto S. E. Paolo 
Barb! Sottosegretario dl Stato al Bilanclo. 

Ampia e stata la parteclpazlone del piu autorevoll rap-
presentantl dl Entl, di Istituti dl Credlto e delle Assoclazlonl 
di Categoria. 

Era presente II Dott. Mario Giordano, Dlrettore Generale 
dell'ISVEIMER. 

L'andamento dell'economla industrlale durante II 1972, cosl 
ha esordito II Presldente Menna, ha confermato che le diffi
colta in cut si dibatte questo settore di attivlta, declsivo nei 
quadro delle component) dello sviluppo economlco, non hanno 
solo una origine conglunturale. Ma, come vlene generalmente 
riconosciuto, rivestono carattere strutturale e richledono per-
tanto radicali modificazioni e ristrutturazionl. 

Questo stato di cose non poteva non avere riflessl parti-
colari nei Mezzogiorno. E' evidente che, In una fase dl caduta 
degll Investimenti, questa si manifesta con magglore Intensita 
nelle aree economlche piu arretrate. 

E' In tale quadro che si devono collocare I rlsultatl del-
I'attivlta dell'lsveimer net 1972, per valutarne con senso rea
listico I'efMcacia ed i limiti. E' stato II 1972 un anno di parti
colare significato. avendo segnato la concluslone del primo 
ventennio della vita dell'lsveimer Iniziatasi con la Legge n. 298 
d e i m aprile 1953 

II ventennio trascorso ha fatto segnare un'ampla evoluzlone 
nelle test politiche cul si e via via ispirato II legislature: un 
motivo di fondo pero ha sempre animato per il Sud, quello 
della complementarleta del progresso economlco merldlonale 
verso ogni ulteriore progresso nelle altre aree del Paese, 
quello della necessita di superare I dualism! per conferire 
maggiore equilibrio e rapidita alio sviluppo della comunita 
nazionale. 

I dati consuntivi di maggiore significato si riferiscono 
al primi diciannove anni dell attivlta dell'lsveimer, Inizlata nei 
1954 e possono offrire una adeguata misura della azione a 
tal fine dall'lstituto condotta sino al 1972. Nell'lntero periodo 
sono stati concessi dall'lsveimer. al netto di revoche, rinunce 
e variazioni, 5.665 finanziamenti per L 1.577 mlllardi; gll In
vestimenti complessivi alia cui realizzazione si e concorso 
ammontano a circa 2.830 miliardi; I nuovl postl di lavoro 
creati possono farsi ascendere a 230.000 circa. 

Nell'anno 1972 il Consiglio dl Amministrazione ha esaml-
nato 431 domande per L. 336.468.769.000. 

II Consiglio dl Amministrazione dell'lsveimer, sempre nei 
1972, ha espresso parere di accoglimento per n. 259 domande 
di finanziamento consentendo la concesslone di finanziamenti 
per oltre 268 miliardi di lire a fronte di un Investlmento com-
plessivo di oltre 445 miliardi di lire con previsione di occu
pazione di oltre 13.000 unita. 

Le obbUgazioni in circolazione hanno ormai consegulto la 
Cifra di L. 811.150.000.000. 

I contratti per mutui industrial! stipulatl nei 1972 sono 
stati 256 per L. 310.014.900.000. 

Le somministrazionl su mutui Industrial! effettuate nel
l'anno. sulla base degli stati di avanzamento presentati dalle 
ditte finanziate. sono ammontate a L 259.666.536.000, conse-
guendo in tal modo un nuovo limlte massimo per questa fase 
di attivlta dell'lstituto. 

In favore di attivlta commerciali sono stati concessi 47 
finanziamenti per oltre 815 milioni di lire e sono state appro-
vate 8 sowenzioni cambiarie per acquisto macchinario indu- , 
striate pari ad un importo di 196.000.000 di lire. 

L'lstituto nei corso del 1972 ha condotto per conto della 
Cassa per il Mezzogiorno n. 725 istruttorle per domande di 
contributo industrial in conto capitate. 

II Presldente ha quindi sottoposto all'Assemblea il Bi-
lancio con il relativo Conto delle Spese e delle Rendite al 
31 dicembre 1972. 

Il Collocato per mutui industrial! alia data del 31 dicem
bre 1972 al netto dei rimborsi nei frattempo verificatlsi ha 
ragglunto I'importo di 972.292.664.953 con un incremento di 
lire 179.144J29.765 pari al 22.5%. 

L'ammontare dei Fondl patrimonial! e di Copertura rischi 
e passato da L. 123.446.326.333 a L 133.483.999.310. 

II conto economlco dell'esercizio ha registrato rendite 
lorde per L. 79.062.557.535 e spese per L 77.942.617.030; fra 
queste ultima vanno ricordate oltre agli accantonamenti di 
legge nella misura massima fiscalmente consentita. I'accanto-
namento di lire 3.800.000.000 al fondo riserva straordinaria. 

L'esercizio si chiude con un utile netto di L 1.119.940.505 
che dopo ia Relazione del Collegio Sindacale. su proposta del 
Consiglio di Amministrazione e stato cosl ripartito: L. 700 
milioni (5%) agli Entl partecipanti al Fondo di dotazlone. salvo 
autorizzazione del Comitato Interministeriale del Credito e del 

. Risparmio. L 50 milioni al Fondo Contributi e Borse di Studio. 
L 369.940505 in aumento al Fondo Speciale. 

L'lsveimer ha anche recentemente deciso di Istitulre Ufflci 
di Rappresentanza nei Mezzogiorno Continentale per divulgare 
maggiormente le specifiche possibilita di Intervento del
l'lstituto. 

II Presldente Menna ha tenuto ad esprimere al Dlrettore 
Generale Gr. Uff. Dr Mario Giordano, ai Dirigenti ed al per
sonate tutto il piu vivo apprezzamento del Consiglio di Am
ministrazione. 

ANNUNGI ECONOMIC! 
24) OFFERTE IMPIEGO 

E LAVORO 

1MPORTANTE Societa naziona
le cerca ambosessi per Emilia 
e Romagna Pistoia e Provincia 
con almeno mezza giomata' li 
bera per vendite rateall a prl 
vati di confezloni. biancheria 
per la casa, arredamento e pel
licceria. Si affidano validissimi 
cataloghi fotograficL Elevatl 
guadagnl. Si assicura adeguata 
asisstenza in zona. Scrivere 
Cassetta S P X 2-A 31100 Treviso. 

Neile librerie per la coilana 
«Gulda alio studio», una nuo-
va monografia 

cB R U N E R» 
presentato da Bruno Betta 

Edltrice Innocenti 
Trento. Via Zara. 36 (31100) 
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Benzina gratis! 
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