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Uno stimolante spettacolo da domani al Festival 

Un omaggio a Venezia e 
all'arte del teatrante 

In atto una severa autocritica 

cinema in 
Un articolo del « Komunist » ha dato il via alia discussions - Gli 
interventi di Mimica e di Bulajic - Denuncia delle « manifestazioni 
degenerative » e impegno per uscire dalla situazione di crisi 

Dal nostro corrispondente 
• BELGRADO, 15 

II cinema Jugoslavo si sta 
facendo Tautocrltlca. Un rl-
pensamento del fasti e ne-
fasti degli ultiml dleci ar.nl, 
che investe non solo l'atti-
vlta cinematografica. ma an-
che la letteratura, if teatro," 
la muslca, le arti figurative. 
Viene cioe chiamata in cau 
sa l'intera politica culturale 
di quest! ultiml anni, con i 
suoi difetti, le sue debolezze, 
k sue rinunce. Si va alia ri-
cerca delle ragionl per !e qua-
li sono andate deluse tante 
delle promesse e delle spe-
ranze dell'lnlzio degli anni 
60, per le quali e andato see-
mando 1'impegno civile e 
soclale, le capacita creative si 
sono isterillte. ci sono state 
manifestazioni - degenerative. 
La critica colpisce le singo-
le opere e 1 singoli artisti, 
ma anche, e piu frequente-

Comedia per Venezia (Con-
trasti sui casi presenti) e il 
titolo dellp spettacolo che il 
Gruppo Lavoro di Teatro ha 
allestito per 11 Festival del-
YUmta che si apre oggi a Ve
nezia. La prima avra luogo do
mani sera, domenica, alle ven-
tuno. in Campo Santa Maria 
Formosa. Le repliche si svol-
geranno per altre sette sere in 

Si dimette il 

commissario 

straordinorio 

della Biennale 
II commissario straordina-

rio della Biennale di Vene
zia, Filippo Longo, ha invia-
to una lettera al presidente 
del Consiglio, Andreottl, per 
comunicargli la sua decisio-
ne di dimettersi dalTincari-
co affidatogli. 

«II personale dell'Ente — 
e detto nella lettera — ha 
ancora una volta deliberato 
di persistere nell'atteggia-
mento di non collaborazione, 
flno a quando non sara defi. 
nitivamente approvato lo 
statute nonostante il Senato 
abbia voluto sospendere i la-
vori, per gli eventi di questi 
giorni. Cio significa — preci-
sa Longo — che nessuna del
le manifestazioni potra esse-
re realizzata per l'anno in 
corso ». 

Filippo Longo rileva inoltre 
che «la mancata conferma o 
la nomina ex novo dei vice-
commissari e comunque la 
mancata designazione di co-
loro ai quali si sarebbe po-
tuto dare Tincarico della or-
ganizzazione tecnico.artistica 
delle manifestazioni, ha mes-
so Tufficio commissariale nel-
le condizioni di non poter 
svolgere nemmeno il lavoro 
preparatorio ». 

«A quanto mi risulta — 
prosegue Longo — sarebbe 
stato esaminato ed accolto in 
iinea di massima, dalle forze 
politiche veneziane e dalla 
DC, l'orientamento di antici-
pare 1'attuazione del nuovo 
statuto, affidando al sindaco 
di Venezia (che sara di di-
ritto il vice presidente dello 
Ente) una sorta di gestione 
straordinaria delle manifesta
zioni di quest'anno, per cul 
la mia decisione costituira 
un elemento di semplificazio-
ne ». 

Dopo aver ricordato di aver 
accettato. tre anni fa. Tin-
carico commissariale in un 
momento assai difficile della 
vita dell'Ente. Longo, augu-
randosi di averlo assolto con 
dignita. ringrazia il presiden
te del Consiglio per la fiducia 
accordatagli. 

II sindaco di Venezia, Gicr-
gio Longo, a proposito deile 
dimissioni del commissario 
straordinario della Biennale, 
Fiiippo Longo. ha detto: <> Ap-
prendo soltanto ora la noti-
zia del!e dimissioni cosi come 
la possibility che io avrei, 
nella qualita di vice presiden
te della Biennale, di curare 
una gestione straordinaria del
le manifestazioni di quest'an
no. Mi riservo di interpellare 
in proposito la direzione del 
mio partito che, secondo il 
prof. Longo, avrebbe esamina-
to ed accolto 1'orientamento, 
anticipando 1'attuazione del 
nuovo statuto, di affidare al 
sindaco della citta lagunare 
la gestione straordinaria del
le tre manifestazioni (cinema, 
teatro e musica) di questo 
anno». 

A sua volta, il segretario 
provinciale della Democrazia 
Cristiana, Minchio, ha smen-
tito che la DC veneziana ab
bia preso una poslzione come 
quella esposta nella lettera 
al presidente del consiglio, dal 
commissario straordinario del
la Biennale. 

a Nessun contatto e nessuna 
decisione e stata adottata, a 
livello provinciale, tanto e 
vero che — ha proseguito 
Minchio — mercoledl aera e 
stata convocata la direzione 
provinciale del partito per 
esaminare, appunto, il proble-
ma della Biennale, problema 
che ha tenuto impegnata, In 
questi giorni, la segreteria 

Erovinciale in colloqul e trat-
rtlve, ma del tutto dlversi 

6* quelli prospettati dal prof. 
M f r i l*ngo». 

campi e campielli diversi. 
Come e nato questo spetta

colo? Come tuttl gli altri del 
gruppo teatrale che ha la sua 
sede a Roma, ma che si spo-
sta, ogni volta che e neces-
sarlo. in altre citta. 

«Questa — ci dice Paolo 
Modugno. che e un po- l'ani-
matore della compagnia — e 
1'ottavo spettacolo che mettia-
mo in scene. Come le volte 
precedent! slamo partiti da 
una serie di assemblee, quin-
dicl per l'esattezza, di incon-
tri con singoli compagni, con 
sindacalisti, con cittadini. Ab-
biamo raccolto, cosl, una mas-
sa dl materlale, dl informa-
zioni, di temi particolari, di 
storie, di indicazioni sui pro
blem! e le lotte del veneziani. 
Abbiamo. pol, elaborate un te-
sto che e stato sottoposto, un 
mese dopo, al giudizio e alia 
verifica dei quindici respon-
sabili delle assemblee. Le os-
servazioni, le modifiche richie-
ste, e che naturalmente abbia
mo apportato, sono state mol-
te e sostanziali. Quindi ci sia-
mo messl a provare. Non si e 
trattato solo di imparare la 
parte, ma dl dlscutere anco
ra il testo per metterlo a pun-
to. Contemporaneamente ab
biamo dovuto preparare le 
musiche e l'impianto scenlco. 
Le musiche original! sono di 
Fiorenzo Carpi; la collabora
zione muslcale di Edda e Gia-
como Dell'Orso ». 

Detto cosi. alia buona, co
me fa Paolo Modugno. sembra 
che tutto si sia svolto in mo-
do lisclo e piano. Ma un po' 
alia volta vengono fuori le dif-
ficolta incontrate. Intanto gli 
attori. Per il Festival del-
YUnita si lavora gratis, salvo 
un rimborso per le spese vive 
(vitto e alloggio) da sostenere 
a Venezia. 

Per mettere in scena Come-
dia per Venezia e'e chi ha ri-
nunciato a contratti remune-
rativi e chi si e messo la ma-
no in tasca per qualche spesa 
supplementare. Tutti lo hanno 
fatto, come altre volte, non 
solo con piacere, ma anche 
con entusiasmo. E vanno ci-
tati qui, precisando che non 
tutti sono iscritti al PCI. Essi 
sono: Bruno Alessandro. Mario 
Bardella. Marisa Fabbrl. Ga-
briella Genta. Massimo Giu
liani, Anna Maestri. Aldo Mas-
sasso. Ludovica Modugno. Pao
lo Modugno. Massimo Sar-
chielli. 

Anche per I'allestimento del-
l'impianto scenico e'e stata la 
collaborazione di molti com
pagni del «mestiere». tecni-
ci, attrezzlsti che hanno messo 
a disposizione del Grupoo. e 
quindi del Festival delYUnita, 
la loro opera, la loro capacita. 
la loro specializzazione. 

« Purtroppo il legno e il fer-
ro sono raddoppiati di prez-
zo — ci dice Modugno — e 
abbiamo dovuto pagarlon. 

Oltre che recitare, i dieci at
tori si trasformeranno. tutte 
le sere, anzi tutte le notti. in 
attrezzisti ed elettrlcLsti. In-
fatti l'impianto scenico va 
smontato appena terminate Io 
spettacolo. caricato su due 
barche — i «topi» — e por-
tato ne] Campo in cui s! re-
citera il giomo dopo. a Non 
potreste farlo la mattina se-
gnente? ». « No — rispondono 
gli attori — perchf bisogna 
rimentare la scena di notte. 
in modo da poter provare le 
luci con il buio ». Per quelli 
del GrupDO Lavoro di Teatro 
si prevedono. quindi. per i 
prossimi giomi. poche ore di 
sonno. 

Solo quAlche parola sui te
sto. il giudizio sui quale spet-
ta al pubblico e ai critici. Na
to, come dicevamo airinizio. 
da una serie di assemblee e 
riunioni, sia a Venezia citta. 
sia nella zona industriale di 
Mestre. esso vuole essere * un 
omaggio a Venezia e all'arte 
del teatrante». « I temi — di
ce Modugno — sono quelli 
della condizione operaia di Ve 
nezia, che e poi quella del 
nostro Paese. Lo sfratto degli 
abitanti dal centri storici. lo 
snaturamento del tessuto so-
ciale, la smobilitazione delle 
Industrie e il loro trasferi-
mento in campagna, verso 
Rovigo, mettono a confronto 
due " clvilta": una che muo-
re per mano del c potens » ed 
una che pud nasoere solo se 
si acquista la coscienza del 
compito storico per il quale 
la citta va salvata nella sua 
dlmensione umana ». 

m. ac. 

NELLA FOTO: da sinistra, 
Gabriella Genta, Anna Mae
stri, Ludovica Modugno e 
Marisa Fabbrl in Campo San-
t'Angelo Raffaele. 

Stasera la finalissima in TV 

Eliminati i nomi 
nuovi al«Disco 

per Testate 7 3 
Si profila un successo dei Camaleonti 
Qualche tentativo di rivincita su Sanremo 

Nostro servizio 
SAINT VINCENT, 15 

E* forse per quel quid d'lm-
ponderabillta che - caratteriz-
za il mondo produttivo della 
canzone, dove non si pud mai 
giurare con certezza sui suc
cesso di un pezzo, che si crea-
no certi schemi mentaii, cer-
te «regole» recondite: i pre
cedents cioe, provocano una 
specie di superstizione. Se 
qualcosa si e gia verificato 
una o due volte, ecco nata 
la convinzione che cio si deb-
ba ripetere. 

Cosi, se una grossa fetta 
delle canzoni annualmente 
sottoposte al vaglio delle giu-
rie di Sanremo e rimaste scar-
tate vengono praticamente 
buttate al macero, qualcuna 
ritenta la sorte. Azzardo giu-
stificato dal precedents di 
Legato a un granello di sab-
bia, un successo annoso di 
Nico Fidenco, una canzone, 
appunto. rimasta scartata da 
un vecchio festival sanremese 

Anche quest'anno, dunque. 
qualche canzone non ammes-
sa a Sanremo ha ritentato al 
a Disco per Testate», situa
zione che si verifica puntual-
mente ogni anno. E. fra esse. 
e'e L'amore e tin poco matto. 
presentata da Rita Pavone nel 
corso di questa seconda se-
rata a Saint Vincent, che e 
stata aperta con Made in Ita
ly, da Jimmy Fontana e con-
clusa con Tre parole al ven-
to da Mino Reitano 

Fra gli altri nomi di rilie-
vo di questa seconda semifi-
nale, i Ricchi e Poveri, il vin-
citore della scorsa edizione. 
Gianni Nazzaro. con II prima 
sogno proibito, che ha una 
strofa di taglio assai moderno 
ed anglo-americano, mentre 
sciaborda nel retorico con il 
ritomello, il redivivo Mario 
Tessuto. con Giovane amore. 
canzone che gli ha fatto ot-
tenere, in fase di selezione. 
tanti suffragi da portarlo al 
Quarto posto; Giovanna. i No-
raadi, i Dik Dik. i Gens e i 
Vianella con una favola sui 
generis. Ft jo mio, e la segre-
ta speranza di ripetere il lu-
singhiero exploit ottenuto Io 
scorso anno, proprio qui a 
Saint Vincent 

II quadro e stato completa-
to dalla «giovane» perenn; 
Ada Mori e dal complesso del 
Segno dello Zodiaco. 

Altri sette interpretl si so
no. dunque, aggiunti al ter-
mine di questa seconda st
rata ai sette di ieri e fra 
questi si stabilira la contesa 
decisiva di domani sera in 
ripresa flnalmente televisiva, 
presentata da Corrado con 
Gabriella Farinon e interven
ti di Walter Chiari, Raffaella 
Carra e Isabella Biagini. 

Una variante rispetto al 
passato e la doppia scelta 
delle finallste che, infatti. ver* 
ranno ulteriormente ridotte a 
un plotoncino di quattro. fra 
le quali, infine. nascera 11 

Disco per Testate 1973». 
Un titolo al quale sembrano 

marciare con sicurezza I Ca
maleonti, non solo 1 piu vo-
Utl nelTambito delle selezio-
ni della fine di maggio, ma 
anche affermatlsi. In malnera 
schlacclante Ieri sera, con i 
182 punti della loro Perchi ti 
amo contro 1 soil 82 di Al Ba-
no, secondo arrlvato. Buono e 
stato II plazzamento, al quar
to posto, della giovane Gilda 
Giuliani, mentre Nada, terzi 
assoluta in selezione, e retro-
cessa lerl al penultimo poato, 

davanti al complesso della 
Strana societa. 

E' definltivamente manca
ta, ormai, in questa edizione 
Taffermazione di un nome 
nuovo: a parte infatti il grup
po appena citato ed entrato 
in finalissima, gli unici due 
cantanti solisti sconosciuti, 
Miro e Renato Pareti. sono 
statl eliminati, senza avere 
fatto a tempo a conquistarsi 
gli a go gnat I tre minuti tele-
visivi. 

Daniele lonio 

I classificati 

di ieri sera 
Ecco la classifica della se

conda semif inale del Disco per 
Testate: 1) Gianni Nazzaro. 
97 voti: 2) Mino Reitano, 94; 
3) I Dik Dik, 80; 4) I Via
nella, 62; 5) Rita Pavone, 59; 
6) I Nomadi, 56; 7) Jimmy 
Fontana, 49. 

Questi sette cantanti si 
qualificano per la finale di 
domani sera. 

Gli altri cantanti si sono 
cosi classificati: 8) • I Gens, 
40; 9) I Ricchi e poveri, 39; 
10) Ada Mori, 38: 11) II se
gno dello Zodiaco, 28; 12) 
Mario Tessuto. 24; 13) Gio
vanna, 22. 

mente, e rivolta a strutture 
cultural!, organlzzazione della 
cultura, mostre, festival, stam-
pa speclalizzata e di divul-
gazione, televlslone, scuola in 
tutti i suol gradl. Un riesa-
me che si riconnette a quello 
piii vasto, politico, economl-
co, sociale, che la societa jugo 
slava ha intrapreso da qual-' 
che tempo sotto la spinta 
dl pericolosl rigurgltl di na-
zionallsmo, di llberallsmo 
anarchlcheggiante. di ideolo
gic piccolo borghesl e dl gra-
vi scompensi nella econjmia. 

E' stato 11 Komunist a farsi 
interprete del malessere del 
cinema jugoslavo e ad aprire 
sulle sue colonne un ampio 
dibattito al quale hanno par
ted pat o registi, scrittori e cri 
tici. Dopo un'ondata di fre-

. schezza — iia scritto il Ko
munist — la clnemato?rafia 
jugoslava ha perso • il suo 
slancio vivace, la passione A 
Timpegno si sono trasformatl 
in trucco, posa, astuzia, fino 
ad abbassarsi al livello dl 
pamphlet antisocialista. alia 
falsificazione della verlta. del« 
la storia, dell'attuale vita ju
goslava. Perch6? Quali le ra-
gioni di questo antiumancsi-
mo? Disturbi provocati dalla 
societa industriale? Contr.iddi-
zioni nello sviluppo? Disor-
dine nelle strutture clnemato-
grafiche? Insufficienza della 
spinta sociale? 

Dal dibattito e risulta to che 
a tutti quesbi interrogativi 8l 
puo dare una risposta po-
sitiva, che le cause, cioe, sono 
moltepllci e che percio non 
sara facile uscire dalla situa
zione di crisi. Ma !ntanto su 
un punto sembra essere sta
ta trovata larga concordan-
za: che il film non puo PS-
sere un fatto privato, un gio-
co irresponsabile; esso rap-
presenta un fatto sociale e 
Tautore, proprio perch§ di
spone della liberta di crea-
zione, deve ritenersi responsa-
bile di fronte alia comunita. 
II film «crltico ed umano», 
quale era nelle aspirazioni 
della «nuova ondata •> dieci 
anni fa, puo crescere solo af-
fondando le radici nella viva 
e complessa realta del paese: 
le artificiose elucubrazionl 
intellettuali, la mentalita com-
merclale, Terotismo che siri2-
za Tocchlo al mercatl stra-
nieri, la ricerca dello svan-
dalo politico per fare «cas-
setta», non possono ohe dis-
seccare la vena creativa e 
smorzare la carica ideale. 

Per Vatroslav Mimica. regl-
sta di Zagabria, il vecchio dog-
matismo. che impoveriva Tar-
te attraverso una artificiosa 
semplif icazione della vita, e sta

to sostltulto da ideologic estra-
nee al sociallsmo e alia liber
ta, altrettanto semplifioanti e 
depauperanti. fino ad un aper-
to e dlretto anticomunismo 
sotto Tinflusso pesante della 
tecnocrazia, della privatizza-
zione, dei gruppi di potere, 
in una situazione di anarchia 
e di casualita. 

France Kosmac, regista di 
Lubiana, dice che la cinema-
tografia jugoslava, affidata al
le cosiddette eslgenze del mer-
cato, si e apeytonizzata»: si 
farmo film che vogliono esse
re esche commerciali, che cer-
cano lo scandalo. 

In questa situazione ogni 
punto di riferimento ideale 
va smarrito. e Djordje Radi-
sic, scrittore e redattore di 
Xarodna Armija (a Armata 
popolare»), sottolinea 'e re-
sponsabilita di quei critic! 
che si sono votati alia «e5te-
tica puran, che hanno immo-
lato al Moloch del pensiero 

borghese Tldeologia marxista. 
Questi critici per - i quali 
« Tldeologia borghese rappre-
senterebbe Testetlca, quella 
maxista • solo il - dogma 
stallnlsta», hanno contrl-
bulto a • creare Tambiente 
nel quale sono crescluti 
e si sono moltipllcati i Po-
povic del Bosco di querce. 
dove i Pavlovic mettono trap-
pole alia rivoluzione, 1 Ma-
kavejev compiono le loro 
basse speculazioni commer
ciali con / misteri dell'orgu-
nismo, i Lazar Stojanovic del 
Gesu di plastica pongono la 
equazione che identifica la ri
voluzione con il fascismo, e 
dove 1 Petrovic del Maestro e 
Margherita predicano con fa-
talismo appassionato cne la 
fine del mondo e oramal 
vicina. . * 

La «n uova ondata » insom-
ma, come afferma anche il 
regista zagrabese Veljco Bu
lajic, si e trasformata in 
una « ondata nera ». E se, con-
tinua Bulajic, all'ultimo Fe
stival dl Pola si e cercato di 
legalizzare dal punto di vista 
politico certi concetti antiso-
cialisti che i film esprimeva-
no, non si e trattato di un 
errore: in realta ci siamo tro-
vatl di fronte a un movimen-
to politico molto aggre.ssivo, 
che ha avuto appoggi anche 
da parte della stampa. (A pro
posito del Festival di Pola il 
settlmanale dl Zagabria Vje-
snik u srijedu sottolinea che 
«le prime crltiche nel con-
fronti del film di Petrovic vin-
citore del Festival di Pola, e 
della tesi anticomunista abil-
mente camuffata nel film, non 
sono state fatte nel nostro 
paese, ma da alcuni glomali 
italiani. La critica jugaslava 
si e di most rat a entusiasta del 
film e della decisione della 
giuria »). 

Ma T«onda nera» e per 
Petar Volk, critlco belgrade-
se, solo uno degli aspetti della 
«profonda crisi artistico-so-
ciale» della cinematografia ju
goslava. Non bisogna dimen-
ticare che la « nuova endata » 
nacque come tentativo di li-
berazione dai vincoll del dog-
matismo, cercando (ed acco-
gliendo) nuovi modi di espres-
sione. Se essa — dice Volk — 
e diventata la negazione di 
se stessa, del suo impei?no e 
dei suoi ideali. e perche noi 
abbiamo solo assistito al suo 
sviluppo, Tabbiamo lasciata 
alia Iniziativa dl alcuni re
gisti e di alcuni gruppi, ab
biamo evitato per opportuni
sm© ogni tntervento. Tra il '61 
ed il '71 abbiamo fatto due-
cento film. Di essi almeno die
ci sono assolutamente inaccet-
tabili, sia dal punto di vista 
estetico che sociale; centocin-
quanta non si possono nep-
pure chiamare film. Da que-
ste cifre si pud vedere che 
abbiamo permesso che si di-
struggesse tutto: non abbiamo 
piu vere case cinematografi-
che, abbiamo degradato Tau-
togestione a privatizzazlone 
degli interessi sociali, abbia
mo rlnunciato alia direzione 
politica dei programmi, ab
biamo costretto i giovani ad 
imboccare una strada in con-
trasto con gli interessi della 
societa e dell'arte. 

Di fronte ad un tale pano
rama e owio che si risentano 
anche le voci strident! di chi 
ritiene di poter trovare un 
valido rimedio In un ritomo 
al passato, in una direzione 
e in un controllo centraliz-
zato e burocratizzato. Ma 5ono 
voci nel deserto. 

Arturo Barioli 

reai yT/ 

controcanale 

Rivendicata 
ristituzione 

di un centra 
culturale 

nell'ottava 
Circoscrizione 
A concluslone dl un'assem-

blea dl cittadini delTVIII Cir
coscrizione, che si e svolta nel 
local! della Comunita educa-
tiva « Bruno Buozzl». e stato 
approvato un ordlne del glor. 
no con cui si sottolinea « Tur-
genza di procedere in manlera 
prioritarla alia costituzlone, 
d'.intesa con il Teatro Stabile 
di Roma, di un centro cultu
rale polivalente clrcoscrizlo-
nale: centro al quale — si spe-
cifica nel documento — faran-
no capo tutte quelle Inlzlatl-
ve a carattere culturale (tea
tro, cinema, musica, arti visl-
ve e figurative) che la Clr. 
coscrizlone stessa, in collabo-
razlone con tutte le forze po
litiche, cultural! e del lavoro. 
vorra prendere». 

L'ordlne del glorno auspica 
altresl che siano organlzzate 
rappresentazlonl teatrall sui 
tema della scuola, dando Tln-
carico dl reallzzarle a noti 
scrittori e artisti e si rlchla-
ma, per Tattuazlone degli ln-
dlrizzl Indicati, alle declslonl 
prese nello scorso febbralo 
dal Consiglio di Circoscrizio
ne che, con 11 voto unanlme 
del PCI. del PSI. del PSDI, 
della DC e dell'aggiunto del 
sindaco (PRI), si fece inter-
prete della necesslta di dota-
re la citta e le clrcoscrlzioni 
di idonee strutture cultural! 
tali da essere utilizzate da 
tutta la popolazione e propose 
alio Stabile Tacquisizione nel-
TVIII Circoscrizione dl un,Io-
cale idoneo ad essere adiblto. 
appunto, a centro teatrale e' 
culturale polivalente. 

«I racconti di 

Canterbury » 
proiettato con 

successo a Londra 
LONDRA, 15. 

/ racconti di Canterbury 
ha inaugurate ieri a Londra 
lo «Swiss Center Complex » 
formato da quattro nuovi ci-
nematografi, dove il film di 
Pasolini e stato proiettato con
temporaneamente con grande 
successo. 

II crltico di uno dei piu au. 
torevoli quotldiani Inglesi, il 
Guardian, scrlve stamani, tra 
Taltro: « L'humour turbo lento 
di Chaucer e espresso con 
efficacia sullo schermo, ed e 
difficile pensare che un altro 
regista avrebbe potuto inter-
pretarlo meglio, data la stra
ordinaria abilita di Pasolini 
nel creare personaggi serven-
dosi di uomini della strada». 

II Times ha cosl giudicato 
/ racconti di Canterbury: «U 
film e pervaso da un forte 
sentlmento per il mondo me-
dievale, e gli attori grotteschi 
e orrendi non sono immagi-
nabili In abiti moderni». 

le prime 
Cinema 

A viso aperto 
Lo sceriffo Charles deve da

re la caccla al suo amico Bil
ly, lntruppatosl con certi ban
dit! che hanno rapinato un 
treno. La ricerca e difficile, 
anche perche Billy, che l suoi 
compari hanno tentato dl fro-
dare della porzlone a lul spet-
tante, ne ha ucclso uno, ha 
dlsarmato gli altri e si e 1m-
padronito dl tutto 11 maltol-
to. Lo stesso Billy, peraltro 
(che ignora la recente qua-
llfica di Charles, ritenendolo 
sempre e solo un paclfico 
agricoltore), si mette in trap-
pola da se. Ma Charles gli of-
fre la posslblllta di cavarsela, 
attraverso una fantaslosa ri-
costruzione del fattl e la re-
stituzione dei beni rubati. II 
malvaglo procuratore dlstret-
tuale, approfittando di una 
breve vacanza dello sceriffo, 
si prepara Invece a far implc-
care Billy. Costui e costretto 
a scappare dl nuovo, Charles 
e dl nuovo costretto a inse-
gulrlo. Anche 1 bandlti brac-
cano 11 loro ex gregarlo. Char
les e Billy fanno fronte cc~ 
mune, stermlnano i fuorileg-
ge, ma Billy cl lascla la pel-
le. E cosi la morale e salva. 

Western dl stampo antlco, 
prodotto e dlretto dall'ameri-
cano George Seaton sulla fal-
sariga dl altri lllustrl esem-
plari del genere, che propone-
vano analoghi «duelli d'amo-
re e d'amlclzla» (qui e'e dl 
mezzo anche la moglle di 
Charles, la quale nutre un'af 
fettuosa e ricambiata simpa-
tia per lo scapestrato Billy). 
Una ormal scontata venatura 
antirazzista, qualche fuggevo-
lo accenno al contrastl eco-
nomico-sociali di fine Ottocen-
to (fra compagnie ferrovia-
rle e proprietari terrier!) non 
alleviano di troppo la con-
venzlonallta delle situazioni 
e dei personaggi, sottolineata 
dal languore del ritmo. II mo
mento piu spettacolare e un 
incendlo di boschi, verso la 
fine. Nelle parti principal! re-
citano Rock Hudson, Dean 
Martin e Susan Clark. II colo
re e il grande schermo rile-
vano la bellezza dl alcuni pae-
saggi « autentici». 

ag. sa. 

Storia di karate 
pugni e fagioli 
Con Storia di karate pugni 

e fagioli di Tonino Ricci, c'im-
battiamo in una pietra mi-
iiare della storia del cinema: 
per la prima volta, i cuochi 
delTindustria della celluloide 
condiscono il western-spaghet
ti con le spezie orientali. Tut-
tavia, questa ultima «crea-
zione » riflette inevitabilmen-
te i limiti di un'operazione 
condotta in tutta fretta, sen
za che. in cucina, si abbia 
avuto il tempo di dosare al
meno il peso dei pugni e quel
lo dei colpi di karate. 

La « storia » di Tonino Ric
ci e delle piu banali e infan-
tili che si possano mai in-
ventare, e siamo anche sicu-
ri che Tautore ne sia piena-
mente cosciente, ed e un pec-

OLTRE I CONFINI — Vol-
lergia di «Stasera i> a occu-
parsi seriamente degli avveni-

j menti e dei problemi italia
ni sembra farsi sempre piu 
robusta: del resto, secondo 
una linea che da gran tempo 
trova applicazione alia RAI-
TV. II coraggio delle indagini, 
Vimpegno dell'analisi, sono 
qualita che raramente si ri-
trovano nei programmi tele-
visivi: comunque, e di gran 
lunga piu facile risconlrarle 
net servtzt e nelle mchieste 
che si occupano della realta 
di altri paesL E quanto piii la 
situazione in Italia e costel-
lata di fatti e problemi scot-
tanti, tanto piu la TV getta 
lo sguardo oltre i confini. 

Anche nell'ultimo numero 
di * Stasera», tre servizi su 
quattro erano girati all'estero. 
E non per caso. II servizio di 
aperlura sulVArgenlina, ad 
esempio, curato da Giuseppe 
Fion, era in assoluto uno dei 
migliori delTormai non bre
ve e certamente non gloriosa 
esistenza del settimanale. Con 
notevole impegno politico e 
giornalislico, Fiori ha costrui-
to un profilo dell'Argentina di 
oggi, cercando di delineare le 
ragioni della vittoria del pe-
ronista Campora, di anallz-
zare le contraddizioni che se-
gnano la nuova situazione, di 
individuare le posnbtlt pro-
spettive del nuovo governo. 
Abbiamo cosi appreso parec-
chi dati precisi e significalivi 
sulla geografia politica e so
ciale del paese riferiti anche 
alia realta di classe dell'Argen-
Una, e abbiamo ascoltato al
cuni giudizi di prima mano 
tulle due « anime » (di destra 
e di sinistra ») del peronitmo, 
sui sindacati, sull'esercito, sul
le forze annate. L'intervista 
con i due dirigenti del FAR e 

dei Montoneros, le due for-
mazioni armale che si richia-
mano al peronismo, t stata 
condotta in modo molto cor-
retlo, per mettere i telespet-
tatori in grado di giudicare 
da si. -

Prima considerazione: quan
do mat « Stasera » (e non so
lo «Stasera») si e avvici-
nata ad una correttezza e ad 
una completezza simtli in rap-
porto a situazioni e avveni-
menti di casa nostra? 

E passiamo subito al servi
zio di chiusura, di Nino Cri-
scenti, sugli esperimenti di 
nuova organizzazione del la
voro nelle fabbriche svedesi. 
Qui abbiamo appreso alcuni 
dati — non sempre del tutto 
precisi — sulla «autogestione 
del lavoro di gruppo», e sul
la cosiddetta « democrazia in
dustriale ». Abbiamo anche ap
preso, ma solo di scorcio che 
il padronato svedese ha mes
so in alto questi esperimenti 
sia perchi quella di una nuo
va organizzazione del lavoro i 
un'esigenza che sorge irrefre-
nabilmente dalla realta di 
fabbrica, sia perche si pensa 
che attraverso determinate ri-
forme, sia possibile neutraliz-
zare gli effetti di eventuali 
scioperi. • 

Lungo tutto il discorso, ri-
ferito alia realta svedese, co
munque, e sembrata emergere 
una indicazione: simili espe
rimenti sono stali resi posst-
bili dalla apace sociale» e 
aprono la prospettiva di una 
collaborazione tra classe ope
raia e padronato. Ecco. Se la 
indagine fosse stata condotta 
anche in riferimento alia si
tuazione italiana (e sarebbe 
stato un riferimento legittl-
mo. dato che anche da noi 
esperimenti simili gib esisto-
no o sono prossimi), un di

scorso del genere avrebbe do
vuto subire radicali muta-
menti. In Italia, infatti, I'espe-

.rienza di una nuova organiz
zazione del lavoro c stata im-
posta dagli operai can la lot-
ta; i gruppi omogenei sono' 

•nati dalfesperienza e dalle 
lotte della classe operaia; la 
prospettiva che i lavoratori si 
pongono e quella di un conti-
nuo aumento di potere nelle 
fabbriche e della appropria-
zione della scienza per la tra-
sformazione della societa e 
delle loro stesse condizioni. 
Per averne conferma, Criscen-

• ti avrebbe dovuto soltanto 
spostarsi a Torino, durante 
il convegno dell'Istituto Gram-
sci e aprire il microfono. Ma, 
appunto, questo si voleva evi-
tare: e per questo Criscenti i 
giunto a spostarsi in Inghil-
terra, ma in Italia & tomato 
solo dopo aver riposto micro-, 
fono e macchina da presa 
nella valtgia. 

In riferimento al nostro 
paese a Stasera» ha solleva-
to soltanto il problema della. 
droga: problema che la TV, 
predilige. II servizio di Vi-
silberli i stato di tono * libe
rate*: ma questo e stato an
che il suo limite, nel senso 
che, dopo aver raccolto e con-
diviso I'opinione di coloro che 
considerano radicalmente sba-
gliato trattare i giovani dro-
gati da criminali o da malati, • 
ci si 6 dimenticati dt andare ' 
a verificare chi e perchi. in
vece, avendo il potere, proprio . 
quel trattamento sostiene ed 
attua. 

Ancora una volta, cioi, tro-
vandosi in Italia, «Stasera» 
ha evitato di compiere una 
analisi utile, mettendo real-
mente il dito nella piaga. 

g. c. 

E in vendita nelle edicole e nelle librerie 
il Quaderno n. 6 di 
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cato che questa coscienza non 
abbia condotto Ricci a iro-
nizzare sugli awenlmentl, o 
almeno su se stesso. Forse, 
la «portata» sarebbe stata 

f>iu appetitosa, e non soltan-
o della pasta scotta condl-

ta con spezie sofisticate a 
base di terricclo. II bello dl 
turno e Dean Reed, mentre 11 
«cinese» e Iwao Yoshioka. 
Fernando Sancho e un ban-
dlto ormai adatto al teatro 
dei burattinl, e Francesca Ro-
mana Coluzai non intends an
cora rlnunclare al suo ruolo 
dl robustlsslma virago, qui 
raplta come ostagglo da San
cho, il quale pretende un for
te riscatto per riconsegnarla 
al padre In pena. 

Ma nemmeno una minestra 
casereccia, per esempio, un 
bel platto dl riso e fagioli, 
Tonino RIccl ha saputo cuol-
nare: la sua Storia non e al
tro che una indigesta insala-
ta dl pellicola colorata. Buon 
appetito I 

Lorna 
troppo per 

un no mo solo 
Per la verlta, Lorna non e 

la protagonlsta della pellico
la a colori dl John Sone — 
interpretata da Michael Kane, 
Andre Lawrence, Kayle Cher-
nln e Helen Withe — ma, piu 
modestamente. la moglie fru-
strata (soprattutto - sessual-
mente, anche se come scul-
trice riesce a strappare sol
tanto qualche rldlcolo com-
plimento) di Henry, intellet-
tuale e documentarista falli-
to, con frequentl attacchl di 
«buon senso», incapace di 
avventure extraconlugali con 
«vergini folli», insomma un 
vecchio clnlco e impotente 
che non vuole caplre le aspi
razioni alia «liberta » di sua 
figlia Susan, invaghitasi dl 
un cantante mezzo teppista e 
mezzo hippy. 

Ecco, Tunico personaggio 
«positivo» della pellicola di 
John Sone — che ha creduto 
di affrontare in chiave dram-
matica la lotta che si combat-
te oggi tra la vecchla e la 
nuova generazione, e non 
mancano inserti di repertorlo 
sui movimento studentesco!-
— e proprio Susan, esempio 
dl emancipazione e di fem-
minilita, forse perche preferi-
sce truccarsi invece di segui-
re gli studi, fare alTamore in 
piscina, prendere la plllola 
e concedersi qualche evasione 
saffica con giovani prostitute. 

Quanto a Lorna, anche lei 
finira per concedersi un'eva-
sione con un cantante, e a 
tutti i livelli. L'incredibile 
affresco, che vuole essere un 
inno alTamore e alia fratel-
Ianza universale, quando non 
e noioso e involontariamente 
comico. 

r. a. 

Barbara il 
mostro di Londra 

// dottor Jekyll e... Mrs 
Hide potrebbe essere il titolo 
di questo film diretto da Roy 
Ward Baker, il quale rivislta 
il classico di Stevenson in 
una chiave narrativa a rivolu-
zionaria » solo nelle seducenti 
premesse. In realta, infatti, le 
disavventure del geniale scien-
ziato alle prese con le allu-
cinanti trasformazioni del 
proprio io vengono ricostrui-
te su mlsura per essere as-
soggettate ai pretestuosi effet
ti che conferiscono una piatta 
drammaticita al film. 

L'aver cambiato a Hide, 
mostruoso e sanguinario es» 
in un'awenente fanciulla al
trettanto crudele offre flttizio 
interesse all'incolore remake, 
legato ad un'oleografia sfrut-
tata sino ai limiti dell'esaspe-
razione. Le singolari mutazio-
ni del personaggio, inoltre. 
lasciavano supporre una ri
cerca per interpretare in una 
nuova dimensione il romanzo 
di Stevenson. E, invece, i ten-
tativi del regista non appro-
dano ad altro risultato che il 
dlsastro provocato dalTamal-
gama tra i nuovi gratuiti ele-
menti goffamente inseriti nel
la primitiva struttura del rac-
conto. Un bluff a carte sco-
perteT-<* gli interpretl Ralph 
Bates. Martine Beswick, Ge
rald Sim e Susan Broderick 
non scno certo assi nella ma-
nica. 

d. g. 

Conoscenze 
carnali 

di Christa 
ragazza danese 
La bella e giovane Christa 

si innamora di Torbel, rioco 
e giovane affarista. Per tre 
anni i due si amano alTuniso-
no, poi lei rimane incinta e 
lui fa di tutto per convincerla 
ad abortire. Christa fugge. si 
mette a lavorare come hostess 
e incomincia la ricerca del-
l'uomo che la renda felice, la 
comprenda e acoetti il bimbo 
che nel frattempo e nato. Un 
italiano, un tedesco. un fran-
cese e un australiano sono 
quelli che piu la interessano. 
Sara Tultimo, dopo una tra-
gica parentesi con TAorbel, che 
riusclra a farle riacquistarc 
la fiducia nel domani. 

Scritto, prodotto e dlretto 
da Jack O' Cormell il film (di 
nazionalita danese) accomuna 
varie tendenze-turistiche, ero-
tiche e di costume — che fan-
no la fortuna di certi spetta
coli cinematograncl nordlci. 
Una certa pulizia formale e 
qualche ironla permettono dl 
assistere alia proiezlone s e » 
za troppo awilimento. L t 
sempre spogliata BIrte Tovo 
e la protagonlsta, affiancata 
da Clinton Greyn, Danlol OA-
lln e Inge Levin. 
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