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II dramma di Ben Jonson a Sant'Arcangelo 

II Volpone violenta 
favola sulla ricchezza 
Efficace, ma non senza difetti, I'impianto critico dello spet-
tacolo presentato al Festival dal « Teatro Zero » di Crema 

Nostro servizio 
SANT'ARCANGELO. 27 

La compagnla del «Teatro 
Zero » di Crema ha presentato 
qui a Sant'Arcangelo. nel cor* 
so del Festival del Teatro in 
piazza (terza edizione che ha 
visto an afflusso straordinario 
di pubblico. soprattutto di gio-
vani) i] Volpone di Ben Jon
son (I6O61 grcwo impegno or-
ganizzatlvo ed estetico per !a 
ormai esperta compagnia lorn-
barda. ma non al punto di po-
tor affrontnre « sic et simpll-
citer >> un testo come questo 
dcll'autore elisabettiano. Dob-
blamo dire subito che l'lm-

«Solaris» e 
La corsa» 

sugli schermi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 27 

I due film sovletict Solaris 
di Tarkovski e La corsa dl 
Alov e Naumov saranno di-
stribuiti in Italia. Un accor-
do. in merito. e stato firma-
to a Mosoa tra l'amministra-
tore delegato dell'Euro Inter
national Film, Cesare Lanza, 
e i dirigentl della Sovexsport-
film 

Un altro accordo e. Invece. 
In corso di perfezlonamento 
tra l'ltalno'egzio e l'ente so-
vietico. per la distrlbuzione 
di film itallani In URSS (II 
delitto Matteotti di Vancini. 
Voqliamo i colonnelli di Mo-
nicelli) e di film sovietici In 
Italia. 

Per quanto riguarda. pol. 11 
prossimo Festival di Locarno 
(2-12 agostoi a Mosca e stato 
reso noto che l'URSS parteci-
perft col film Cerco I'nomo 
del regista Mikhail Bogh:n au-
tore. fra 1'altro. dl / due e dl 
Zosia. La nuova opera, sce-
neggiata da Agnia Barto. e 
dedicata a que! bambini che 
durante la seconda guerra 
mondiale persero i genltorl. 

c. b. 

pianto critico dello spettacolo 
che essa ne ha tratto non de-
nuncia ne pressappochlsmo ne 
avventura: gli attorl di ((Tea
tro Zero» hanno aggredlto 
l'opera di Jonson senza reve-
renziall timori. s'intende (la 
mancanza di reverenza e pro-
prlo quella che rlchiedeva 
Brecht quando parlava del 
modo di mettere In scena I 
classic!i. ma anche senza spi-
rlto di distorslone. con una rl-
lettura critica positiva, non fat
ta (come oggi e dl moda) con-
tro l'autore e 11 suo dramma. 

Dietro a questo Volpone sen-
ti. dunque. un lavoro collettivo 
dl penetrazione nel testo. con 
animo rontemporaneo; non gift 
per fare bella figura o per tn-
serirsi nei complessi magglori 
che fanno i classicl. ma come 
una conqulsta di maturita per 
fare, col mezzo teatrale. una 
operflzione valida oggl Di fat 
to « Teatro Zero » ha lavorato 
nel senso della bearbeitung 
brechtlana- 11 testo. di cui so-
no state liberamente usate al-
cune traduzioni. ma adatta*e 
in una riproposta che ha flnl-
to con l'apparire autonoma. e 
stato rlelaborato In modo che 
venlsse fuorl la sua « lezione >> 
piu chiara di violenta favola 
sul tema della ricchezza Dal 
Volpone, dunque. e sparita tut-
ta la parte dei tre servi-tra-
stulli del signore veneziano 
che. con la promessa di fare 
suo! eredi alruni vecchl dana-
rosi. ne ottlene d! volta In vol-
ta danaro e o?»ettl preziosi 
(quest! servi sono II nano. l'eu-
ntico. l'ermafrodito: che colo-
risticamente imnortanti. fan-
no pur parte della scrlttura 
medioevale dell'opera) —: spa
rita e anche la zona del testo 
in cui sj Incontra. in elro per 
Venezla (una Venezia in cu' s! 
rlconosce la !x>ndra del Sei-
cento) Sir Politic Would-Be. 
cavaliere britannlco o-spit<» del
la cittn laaunnre dove sembra 
stia sempre tramando qualco-
sa (avvenirlstlci quanto stram-
palati progetti) e temendo le 
trame altrui e sua mosrlie Ma-
dama Would Be. 

«Teatro Zero» ha dunque 
voluto servirsi del testo di 
Jonson per un uso. dlremmo. 
esclusivo ed unlco: quello di 
fame un aspro pamphlet con 
tro la mala Dersuaditrlce sete 
dell'oro Che pol. per lucldo 
traslato favolistico. diventa per 
noi un pamphlet contro il com-
portamento dei ricchi Di una 
ricchezza fatta del possesso 
avido e avarissimo delle co?e. 
Per questo c'e in palcosceniro 
una scenosrafia fd? Carlo Ri-
volta) fatta tutta di casse di 

RSI yl/ 

controcanale 
LA TV DEGLI ALTRI — 

Buona imziativa. in Imea ge
nerate. questa di offrire ai 
tclcspctlatort ttaliam una ras-
seqna di servizt tratti dai set-
timanali di attualtta delle te-
leittiom stramere. Lc occasio-
nt di confronlo fra le diverse 
programmaziont televisive so
no molto rare, soprattutto nel 
campn della produzione gior-
na'tstica: c, invece. se ne pos-
snno trarre uttli spunti di n-
Jlessione per stabilire analo
gic e differenze tra t vari enti. 

Dopo aver visto la prima 
puntata delta serie. riservata 
at scrvtzi del seltimanale tele-
visivo belga « A'ore milioni no
te i). ad esempio, vien fatto di 
concludcre che non e neccs-
surio I'intervento ufficiale del
la censura per che i giornaltsli 
che producono per it video si 
ntantcngano cntro i confini 
di un'esirema cautela quando 
scelgono di affrontare gh a-
bpetti e i problemi della real-
ta che li circonda. Visto che 
u prcsentare i servtzi & stato 
10 stesso responsabile del set-
timanale, Jean Marie Delmee, 
e da presumere che la scelta 
del materiale che ci t stato 
ojterto rappresentasse una 
smtcst signification e non ten-
denztosa di quel che '•< Note 
miltoni noie» offre at teie-
spctlatori bclgt. D'altra par
te, Delmie ha dichiarato com-
piaciuto che dal 1960 non si i 
mat reriftcalo alcun inlerven-
to censorio da parte delle pub-
bltche autorita. 

Eppure. i tre servizi che 
abbiamo visto erano. nel com-
plesso. piuttosto sconfortanti. 
11 primo, che mtendeta de-
nunciare il fenomeno dei bam
bini che corrono in pista a 
hordo di motoctclette capaci 
di fare anche 90 chilomctn al-
Vara, st limitaia a registrare 
un lungo momento di una dt 
queste oare, senza moltt com
ments Oggettnamente t'atlac-
co finna per colpire csc.usiva-
mentc i protagontsti delta se 
quenza, ciot i genitori, che non 
solo pcrmettono ai figli di cot-
rcre. ma addirittura li incita 
no a farlo. trasferendo su di 
loro le proprie ambiziom fru
strate. Critica giusta, certo, 
ma troppo facile e soprattut
to miope: niente, infatti, chta- • 

mava in causa i fabbricanti 
delle moto e le regole di una 
societa della quale, infine, an
che quei « mostruosi » genito
ri sono vittime. Non e forse la 
« morale » del sttccesso e del
la competizione esasperata tra 
uomo e uomo che sta alia ba
se di fenomeni come questo? 

II secondo servizio, che si 
occupava delle macchinette 
automatiche per far soldi. 
era un po' meno reticente: 
r.'erano intervisle agli specu-
laton e rmlervisla poneva per-
lino qualche domanda provo-
catoria. Ma, anche qui. it to-
no era escluswamente morali-
kli'jo e noji ci si poneva un 
solo inlerrogattvo suite cause 
e sul significato sociale del-
Vimvalto delle macchinette. In 
definitiva. qual i la differen-
za sul piano della logica del 
gioco d'azzardo tra questi ag-
oeggi e. poniamo. il lotto o 
anche i quiz televisivi? 

Limtlato era anche il lerzo 
servizio — che, pure, era it 
piu jurte — suite demolmoni 
e gli sfratti che gli specula-
tori detiedilizta vanno attuan-
do per cambiar faccia e de-
stinazione ad un quartiere po-
polare di Brmelles. Qui. gra 
zie alle inlerviste degli abi-
lanli del quartiere. la dentin-
cia dell'ingiustizta era toccan-
lc: ma Vorizzonte del servi
zio si clniidera qui. 

Xemmeno I'ombra di una 
contestazione a uno specula-
tore edtlizio o ad un rappre-
sentante del pubblici potert. 
nica notazione postttva: il ta-
glio cronistico che permette-
va at giornalisli televUivi dl 
cogliere dal vivo, negli am
bient! dt tuttt i giornt. situa-
ziom e battute. Ma la genera
te cautela indeboliva anche 
questo aspetto 

La cautela. per altro. ha ca-
ralterizzalo Vintera trasmis-
stone. Enzo Forcella. tncarica-
to dt curare la serie. ha po-
sto qualche domandtna perti-
nente al collega belga - sulla 
margtnalita dei temt dei pn-
mi due servtzi. sngli eventua-
li tabii est stent t alia TV di 
Bruxelles - ma pot non h* 
tnsistilo Forse per mottvi dt 
cortcsia: ma aveva anche la 
aria dt pensarc: «Be', mal 
comune mezzo gaudio* 

g. c. 

legno. che danno l'ldea della 
monomania dl Volpone e del 
suol slmill. e che servono an
che per le entrate e le usclte 
del personaggi. Certo. 11 mate. 
rlale e molto greggio: forse 
una sua mlgllore linitura po-
trebbe glovare al dupllce sen
so che gli si vuol dare. Cosl 11 
tutto ha un po' un'aria di prov 
visorlo e quasi non flnito: che 
6 anche l'impressione che si 
rltrae dallo spettacolo nel suo 
insieme. E' bensl vero che 1 
glovani di « Teatro Zero » han
no preparato In fretta. in que
sto scorcio di anno teatrale. il 
loro Volpone per 11 Festival dl 
Sant'Arcangelo. riprometten-
dosi tuttavla di riprenderlo 
in mano dopo le vacanze. In 
settembre. e dl presentarlo an
che ad alcune feste deU'Untto. 
(tra cui, e cl tengono molto. 
quella dl Pavla); va detto tut-
tavia che occorreranno anche 
cambl dl attorl per ottenere 
qualcosa di megllo. 

Volpone e Carlo Rlvolta 
(che e anche regista dello spet
tacolo. insieme con Angelo Dos-
sena) e cl mette la sua Impo-
nenza e la sua bella dlzione; 
peccato non si a ancora padro
ne del tutto del suo personag-
glo. che cerca di fare abba-
stanza « epicamente ». con dl-
stacco critico. senza Immette-
re nella figura del finto ma-
lato e vero calcolatore rapace 
element! psicologlcl o demo
niac! Molto bene dlsegna il 
suo personaggio dl Masca. il 
parassita dl Volpone. e suo 
factotum. Aneelo Dossena che 
e 1'anima nera della trama 
del suo padrone. 1'ordltore acu-
tlssimo dl Indeene macchina-
zioni. delle quail egll stesso 
vuole. verso la fine, approfitta-
re, ma ne cadra vittima I tre 
« sfruttati ii da Volpone f I qua
il a loro volta vlvono sfrut-
tando gli altrii sono l'avvoca-
to Voltore di Celestino Cremo-
nesi. il vecchlo eentiluomo 
Corbarc:o di Corrado Borsonl. 
e il merrante Corvino di Al
berto isola A parte l'assoluta 
inored'btli'A del eiovanisslmo 
Bor*oni. our oromettente. che 
fa un der-reDito vezliardo. gli 
altri due non sono male Anche 
molto giovnne e Gioraio Rettl-
nelli nHla onr'e del eiudlce. 
che ha accentl di zraffiante 
Ironla npl descrivere il suo 
personaeeio (nel quale sono 
riassunti qui I numerosi am-
ministratnri della e'ustizia del 
testo dl Ben Jonson) 

L'ambientazione dentro e 
fuori di quelle casse di lezno. 
apoare qui essere atemporale: 
1 co-tuml rlerhesgiano un va-
so Quattrocento II comoles-
sino dal curioso nome « Piaz
za delle Erbe» suona delle 
muslche. che a loro volta 
eohe?2iano la musica rinasci-
men^ale. ma rivisra moderna-
mente. Lo spettacolo si aore e 
si chiude con il famoso mono-
loeo di Voloone (il finale del
l'opera. si sa. e Invece morall-
sticamente medioevale. ron le 
severe condanne dei colpevo-
li: oui si irr'de a questa mal 
verificnt-isi ziustizia e sl fi-
nisce con le battute del orin-
cinio; Volpone dice al suo oro 
accumulate «saive o anima 
del mondo e mia! »). 

Un festoso sureesso. un me-
ri'-nto in~ora?<?i3mento oer i 
giovani di * Teatro Zero » 11 
liioeo teatrale dove sl e svol-
ta la raooresent^zlone e una 
delle DIU belle piccole ol«7^e 
di Rant'Arcaneelo. in cima alia 
colllna del na^w vecrhio. del-
1'antlro ho^w o'azzetta Ga 
Iflvl Qui n"l rorso dnl F*»-;tl 
val sono statl raooresentatl 
anche Pirandello rhf d' Mê  
me Purlin! dalla rn-nia?nl» 
« \/\ Maschera » dl Roma- e 
Papa ram se U trovo ti spam 
di Auro Pranzonl ad ooera del 
collettivo della comoasmia 
«Art" e Studio» di Rê Tsrio 
Emilia 

I-n oarteclpazione locale b 
sf ta notevoHvima: orova que
sta che 11 Festival ha me«»so 
le sue rnrtfr! nrofonde neU'hu-
mm civile e sociale d! Sant'Ar-
caneelo 

Ar*uro Lazzari 
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• Vh Bmcfbe Chcmt 1-2 R*m* 

• Tutd I \hri t J Otcki hilitai ed zJ 

Albicocco e Kast 
(yireranno 

« Pulcinella » 
RIO DE JANEIRO. 27 

Pulcinella e il titolo del film 
musicale che ! cineastl fran 
cesl Jan Gabriel Albicocco e 
Pierre Kast gireranno in Bra 
sile 

II film — la cui colonna 
sonora sara affidata al com-
pasiTore brasiliano Vinlcius 
De Morais - avra come In
terpret! esponenti delle mu 
sica popolare brasiliana tra 
cu! t cantautorl Chico Buar-
que D? Hoianda. Gilberto Gil, 
Paulinho Da Viola. Caetano 
Veloio. Toquinho e Warner 

Pnnc:pah personaggi della 
vicenda saranno alcune ceie 
bernme « maschere » italiane. 
fra cu: Ar!ecch:no. PjlcineKa 
e Coiombina. I due cineastl 
francos, stanno attuaimente 
scegliendo gh ambienti per !e 
r.preae de. film il cui primo 
ciak 6 previsto per il proxi
mo gennaio 

Parlando con alcun: giorna-
list;. A.bicocco ha annunciato 
che uno dei personaggi del 
film sara interpretato dal po
polare cantante brasiliano Eio 
mar. def:nito dal regista 
irancese * un elemenlo nuo 
vo. un vero ab.tante delle re-
gioni primitive del Brasile, 
che cantera melodie che ne 
che^^cranno motivi medioeva-
11 e canzoni del compositor* 
"pop" statumtense Leonard 
Cohen » 

«Uno degli scopi del film 
— ha conciuso Albicocco — 
e diffondere la musica popo
lare brasiliana In Europa. 
Pulcinella dovrebbc fornire 
un notevole contributo ad una 
maggior dlffuslone di queat* 
bellLsaima musica ». 

Kung-fu all'italiana per il 
ritorno di William Berger 

William Berger torna per la prima volta sugli schermi dopo il traglco errore della « giustizta • 
italiana dl cui e stato vittima. L'attore ame^lcano fu incarcerato (e cosl sua moglie Carol, 
che mori, durante la detenzlone, In un manicomio crlmlnale) per uso e spaccto di stupefacenil 
e poi rlconosciuto Innocente. Berger inlerpreta ora un film sul kung-fu all'italiana, con vena-
lure dl western caserecclo. Accanio a lui reclta la clnesina di Singapore Winnie Pei-nle (nella 
folo, i due attorl sono appunto Insieme in una scena del film) 

Valida proposta culturale in tre dischi 

Canti e danze sardi 
dal miele alle ceneri 

Uno straordinario viaggio nel folclore popolare dell'lsola — (.'album 
corredato da un testo antologico a cura di Carpitella, Sassu e Sole 

«... una terra che non ha 
mal conuactuto altia elu che 
quella degli inizi. In Sarde-
gna e un inlzio assoluto. una 
infanzia...»: cosi, con quesle 
hnche (e anche un po' enla-
tiche) parole, il noto italiani-
sta Dominique Fernandez an-
nota il suo incontro tutto enio-
zionale col mondo unico e ir-

particolarmente miportante t 
signilicativa ci sembra la re 
cente pubblicazione neila col-
lana «Albatrob >• della casa 
discografica «Vedette Re
cords » (gia mentoria per 
precedenti preziosi contri-
buti nel settore della musica 
popolare) di tre long-playing 

completati organicamente 
npetibile della grande isola. i da un hbro antologico di do 
Sul piano piu ruzionale delle 
cose, invece. la Sardegna cl 
sembra, piu che un'infanzia, 
un'antica maturita. filtrata tra 
spoliazioni e dolori infiniti, e 
una sapienza o premonizione 
del presente vissuta come lu-
cida e stoica lotta per preser-
vare la propria identita da 
vecchi e nuovi profanatori. 

Lotta che si traduce spesso 
in mcdl dl cultura — quali ad 
esempio la poesia e il canto 
popolari - soltanto apparen-
temente median dalle «civi 
lizzaziom » continentali (spa 
gnola. piemontese o burocra-
tico-romanaj. ma «che e in 
realta - per dirla con Pier 
Paolo Pasolml - una Intro 
versione, una rivalsa. un ac-
corato bisogno di digmta eco 
nomica e morale ». 

D'altronde, proprio nel 
campo di una rrvisione criti
ca e di un possibile risarci-
mento dei modi della cultura 
popolare. come precisa con-
notazione storica della «que-
stlone meridionale». tanto 
Croce quanto Gramsci — ov-
viamente. ciascuno attraverso 
la specifica. rispettiva ottica 
— hanno posto in luce gli 
aspetti dl una complessa real
ta: impregnate di spinte Ideo 
logiche. social! e politiche. che 
tutt'oggi e ben lungl dall'esse-
re chiarita o perlomeno Inda-
gata a fondo nei suol termini 
e nelle sue tension! radicali. 

In . questambito tuttavla. 
c'e da registrare attualmcnte 
con estrema attenzione il di-
spiegato intoress»* col quale 
le molteplici correnti sociolo 
eiche. vanno attuando studl. 
ricerche e sperimentazioni 
« .sul campo » per reruperare 
a fondo nessl. roncomitanze. 
Interdtper^pnze e significaU 
del mondo e del modi dellt 
cultura sarda. proprio attra
verso quel filo rovso che con 
eiungp e salda organicamente 
il « pianeta Sardeena » ad una 
precisa matrice popolare. In-
dtviduata e Indivlduablle par 
ticn!arm«nte n°Ilp su" piu na 
tivp expression! d'arte quali 
appunto. la poesia. la danzs 
e i canti folclorici. 

Nel solco piu coerentp de' 
risuitati ormai acquisiti t> 
enmo'utamente rlelaborati do
po lunehrt P rifforos" ricerche 
wsul campo» fdal 'M al '6P» 

cumenti e sagai originali a 
cura di Diego Carpitella. Pie-
tro Sassu e Leonardo Sole — 
intitolati specif icamente « Mu
sica sarda - Canti e danze 
tradizionali». 

I tre dischi sono dedicati 
partitamente: il primo ai can
ti monodici con o senza ac-
compagnamento di strumentl 
(anninnia, alti'.tu. duruduru. 
canzone a curba. boghe in re. 
mutos. mutettu. e c o : il se
condo ai canti polivocali. so
prattutto d"ispirazione liturgi 
ca e rituale (miserere, sta-
bat mater, antifone. intona-
zioni per il venerdi santo. ec 
cetera); il terzo a tutto il ric-
co e composito patrimonio tipi-
co della polivocahta sarda. 
uno degli esempi piu interes-
santi sul piano etnico di sin-
cretismo musicale. nella qua
le il melodizzare chlesastico si 
innesta sul solido ceppo della 
tradizione artigiana e pasto 
rale di cui sono ancora viva 
espressione i canti dei tenori 
barbaricini e i'impiego di 
strumentl singolari come le 
«launeddasn: forse il mezzo 
polifonlco piu arcaico dell'a-
rea mediterranea 

I tre dischi sono completati, 
come dicevamo. da un fasci-
colo col quale i cura tori della 
intcra realizzazlone disco
grafica. - Diego Carpitella. 
Pietro Sassu e Leonardo So
le — affrontano e approfon 
discono con ampiezza e rigo 
re adeguati l'lnterpretazione 
del materiale etnico musicale 
sardo. soprattutto in ordine ai 
modi di esecuzione. al rap 
porto tra i moduli fonici e 1 
moduli fonetici dei test! ver
bal!. e alle definizioni delle 
varie forme musical!. 

La proposta discografica 
dell"« Albatros - Vedette Re-

Bologna: 
l'8 settembre 

visto da 
pittori e 

scultori 
Dalla nostra redazione 

BOLOGNA. 27 
I quartieri del oentro storl-

co di Bologna assieme alle for-
ze politiche antifasclste e al-
l'assoclazlonlsmo democratlco. 
hanno promosso, In quest! 
giornl, una mo3tra collettivo 
di opere di plttura e dl scul-
tura per dimostrare come gli 
artistl itallani piu rappresen-
tatlvi di quelle generaz4onl 
che non vissero direttamente 
gli eventl dell'8 settembre 1943 
abbiamo coscienza civile e sto
rica e come essi sentano 11 
mandato sociale del loro ope-
rare dl artistl. 

Non viene chlesta, quindl, 
agli artistl una rlevocazione 
Iconograflca dell'8 settembre, 
ma, semmai, un'lmmagine dl-
retta o in qualche modo allu-
slva al grande movlmento po
polare di Iotte democratlche 
che nell'armlstl7Jo dl sangue 
ebbe la sua prima radlce e che 
da allora In pol non sl e mal 
interrotto. 

II tema divlene. cosl. assun-
to dl rlnnovato impegno poli
tico e democratlco nel tessuto 
dell'attuale realta storica che 
anche l'arte deve dlchlarare. 
La mostra dovrebbe essere per-
tanto documento dl Impegno 
ideologico e politico: agli arti
stl viene. infatti, chiesto dl 
interpretare. dalla sponda fer-
ma delle liberta antifascist© e 
democratlche, lo splrlto del 
fattl che accaddero In quel 
non unico 8 settembre della 
nostra storla. II comltato or-
ganizzatore e composto dl rap-
presentanti del quartieri Irne-
rlo, Marconi. Galvanl e Mal-
plghl e da esponenti del par-
titi dell'arco castltuzlonale. II 
significato politico della mo
stra. fatta parallelamente a 
quella organizzata dalla Ca
mera del Lavoro dl Milano in 
ricordo degli scioperi del mar-
zo '43, non si estrinsechera sol
tanto sul tema. ma anche sul-
l'organizyazione. Tale iniziatl-
va. infatti. sl qualifica anche 
per la scelta di essere gestita 
dai quattro quartieri del cen-
tro storico. per I'appoggio del-
l'associazionismo democratico. 
per l'adesione delle forze poli
tiche democratiche. La mostra 
dovrebbe. infatti. spostarsi dal 
centro di Bologna, ai quartieri 
periferlcl. ai centri della pro-
vincia ed essere ospitata in 
Case del popolo. circoli azien-
dali e terrltoriali. scuole. tea-
tri. cinema. Attorno alia mo. 

straordinario viaggio « dal ! stra sono. inoltre, previsti con

cords)). al dl la d'ogni sua 
intrinseca e specifica validl-
ta. ci pone in tal modo dl 
fronte ad uno « spaccato » del 
mondo sardo che e qualcosa 
di piu e di meglio di una 
semplice ricognizione archeo-
logica. ma viene ad essere 
proprio — come sottolinea. in
fatti. Diego Carpitella — uno 

miele alle ceneri. intendendo 
con questa definizione tutti i 
momenti emergenti in cui af-
fiora una scelta culturale mu
sicale a llvello fo!clorico». 

Sauro Borelli 

ferenze e dlbattitl dedicati al-
l'interpretazione politica e cul
turale dell'8 settembre e del 
piu generale problema del rap-
porto tra arte e societa. 

b. m. p. 

t in breve 
Lelouch si prepara per Cannes 74 

PARIGI, 27 
Claude f>elouch. dopo aver terminato In Turchia 1 lavon 

preiiminari per le nprese di un documentary ha dichiarato 
di srar lavorando a un nuovo film che si intltolera Toute 
tine vie «.<Tutta una vita»). La pelllcola raccontera una sto-
ria del r.ostrj secclo dal 1900 a oggi. II regista ha aggiunto 
di aver preso contatto con numerosi attorl dl fama tnterna-
zionale. di cui non ha voluto rendere notl I nomi. per la sua 
nuova opera che egli spera di portare a termine in tempo 
per il festival di Cannes dell'anno prossimo. 

Concert! in Alto Adige 
BOLZANO. 27 

L'orchestra « Haydn» di Trento e Bolzano ha cominciato, 
oggi una serie di concerti in alcune zone tunstiche dell'Alto 
Adige L'orchestra. diretta dal maestro Pierluigi Urbmi. si 
avvale deila collaborazione canora del soprano Emilia Ravaglia. 

Sean Connery divorzia 

E' illegole 
I'espulsione 
dall'ltalia 
dell'attrice 

Donyale Luna 

BRISBANE. 27 
Sean Ccnnery e Diane Cilento hanno deciso d| divoraiare. 

Lo ha dichiarato la madre deirattrlce, precisando che la cop-
pia. resa eclebre da un film della serie a James Bond ». ha av-
viato le pratiche per la definitiva separazione. i Non so — ha 
dich'arato ia madre della Cilento — quale sia la data previ-
sta per il divorzio. ma penso che sara una cosa tranquilla e che 
Diane e S«-an rimarranno buoni amici». 

MOSE E IL FIGLIO 

Aperto a Pola 
il Festival del 

cinema jugoslavo 
POLA. 27 

Quauordici film c iredicl 
cor lometraggi parteciperanno 
al XX Feoizwal de: cinema ju-
goolavo, cht: e cuminciato :eri 
a Pola e si conciudera il pri
mo agosto prossimo. 

La maniiesta^ione e sUla 
inauguraia dal film sloveno 
Begunac t« II fuggiascoa). del 
regista Jana Kovacic. inter
pretato dail'aitnce sovieiica 
Ludmila Lesina Nella stessa 
serata e su to proiettato anche 
il cortometraggio Ljubav (« A-
more m. che ha vmto il primo 
premio al Festival del docu-
mentano a Belgrade 

Chiudere ll Festival Sutie-
ska. di Stipe Delic. interpreta 
to da Richard Burton e gia 
presentato al Festival di Mo
sca. II film rievoca la grande 
battaglla del partlgianl avve-
nuta nel '43 sulle montagne 
della BoarujL 

Di rlnforzo a Burt Lancaster, impegnato nelle ripresc del «Most • felevisivo, e giunto dal* 
I'America il figllo Will iam, cbc interpreter* la parte dal protaponhla (ma quando trM giovant). 
NELLA FOTO; i due Lancaster cen II regista Cianfrance De Besle) 

«L'assurdo pixivvedimento 
con il quale le autorita italia
ne hanno deciso di espellere 
dal nostro paese Donyale Lu
na rientra in un inconfessa-
blle dlsegno repressivo ordito 
nei confronts di turistl e la-
voratori stranieri. osteggiati 
quali portavoce di un costu
me e di un pensiero non gra-
ditl all'establishment»: con 
questa ferma dlchiarazlone si 
e aperta la conferenza stam-
pa che si e svolta ieri a Ro
ma, nella sede del Partito ra-
dlcale, presenti l'attnce e fo-
tomodella statunitense e il 
suo avvocato. il penallsta 
Franco De Cataldo. 

In effetti. il provvedimento 
di espulsione non ha nessun 
fondamento legale, come e 
apparso chiaramente dalla rl-
costruzione che Donyale Lu
na, durante il colloquio con 
i giomalisti. lia fatto dello 
spiacevole episodio di cui e 
protagonista. Venerdi scorso 
l'attrice ha ricevuto dalla 
questura di Roma un foglio 
di via che le intimava dl ab-
bandonare l'ltalia entro ventl-
quattro ore. sebbene ella sla 
prowista di un permesso di 
soggiorno valido fino alia 
fine di settembre, di un visto 
di residenza firmato dal sin-
daco di Castelnuovo di Porto 
(il paese vicino a Roma dove 
Donyale risiede) e di un con-
tratto di lavoro con la RAI-
TV per interpretare il Mos& 
con la regia di Gianfranco De 
Bosio. Dunque l'attrice e in 
regola con le leggi dello Sta
to italiano ed e pienamente 
in condizioni di assicurarsi 11 
sostentamento con assoluta 
slcurezza. come del resto ha 
fatto in tutti gli anni che ella 
ha gia trascorso in Italia (ri-
cordiamo di averla conosciu-
ta nel '67 - ndr). 

A conferma del fatto che 11 
provvedimento di espulsione 
non trova giustificazione al-
cuna, Donyale Luna e 1'avvo-
cato De Cataldo hanno reso 
noto che le autorita di pub-
blica sicurezza non hanno 
motivato la declsione e han
no risposto alle richieste del-
l'interessata asserendo di ese-
guire i sollti ordini venuti 
dall'alto. 

Si ha insomma la certezza 
che r«operazione Luna» rien-
tri in quell'azione cosiddetta 
di a risanamento ». sollecitata 
dalle forze piu retrive della 
societa italiana e dalla stam-
pa fascUta. che si e concretiz-
zata. rispettivamente nel 1971 
e nel 1972, nell'espulslone dal-
l'ltalia di seimila e ottomila 
stranieri (per lo piu acapello-
ni») e che ha colpito. su scala 
interna, anche militant! politl-
ci e lavoratori meridionali nel
le grandi citta del Nord. Ma 
c'e anche chi asserLsce che 
l'allontanamento di Donyale 
Luna dal nostro paese sareb-
be assai gradito a un grosso 
personaggio deH'industria e 
della finanza italiana che 
non vede di buon occhio il 
matrimonio di suo figlio con 
l'attrice e fotomodella ame-
ricana, 

I deputati Fortuna e Bal-
samo hanno presentato sul-
l'argomento una interrogazio-
ne alia Camera, sottolineando 
Tillegalita del provvedimen
to che ha colpito Donyale Lu
na e denunciando la perico-
Iosa tendenza delle autorita 
a colpire ell stran :eri seccen-
trici» o. peggio. politicamen-
te impeenati. con il brutale 
allontanamento dall'Italia. 

Sella foto: Donyale Luna. 

«l Maestri cantcrin 
inaugurano 
il Festival 

di Bayreuth 
BAYREUTH, 27 

Con la rappresentazione del 
Maestri cantori di Norimber-
ga. si e inaugurato a Bayreuth 
l'annuale Festival operLstico 
dedicato a Richard Wagner. 
Nel programma della manlfe-
stazlone — che durera flno al 
28 agosto — flgurano, fra !'al-
tro, numerase repllche del 
Parsifal e del Tannhauser. 

le prime 
Cinema 

Ordine da 
Berlino: 

vincere o morire! 
Con Ordine da Berlino: vin

cere o morire! prosegue la 
programmazione, a puntate, 
del colossal diretto da Yuri 
Ozerov, e interpretato da Mi-
chail Ulyanov. Vassily Shuk-
shin, Nikolai Olyalin e Larls-
sa Golubkina. II film affron-
ta il periodo storico che va 
daH'Operaziorie Valchiria (la 
congiura dei generall hltle-
riani) alia caduta di Berlino. 
Mentre la congiura per « una 
nuova Germania» (11 tavolo 
dl querela che salva Hitler 
dalle conseguenze dell'esplo-
sione della bomba a tempo. 
il « giallo » sulla presunta mor-
te del dittatore. la fucilazio-
ne del «« traditori ») e narra-
ta nel primo tempo, nel se
condo vl troviamo la Confe
renza di Yalta del 1945 dove 
si decise « il futuro della Ger-
manla». la falllta controffen-
slva tedesca nella Pomera-
nia, la battaglla suU'Oder, e 
la fine di Hitler e dl Eva 
Braun nel bunker della Can-
celleria dove trovarono la mor-
te anche Goebbels, sua moglie 
e i figll. 

L'ultlma parte del grande 
« affresco » dl Ozerov, proprio 
la sequenza concluslva nel 
bunker, offre alcunl spunti 
drammatlcl. ma queste centl-
naia di metri dl pelllcola non 
reggono al peso della rlevo
cazione didascalica che II pre
cede. anche se spesso le 1m-
magini di repertorio si fon-
dono efficacemente con quel
le «glrate» oggl con splrl
to « documentarlstlco ». Ab-
bastanza gratuiti. inoltre. el 
sembrano i passaggi dal bian-
co-nero al colore. Ma soprat
tutto. poco convincente e a 
volte gelldamente paradossa-
le si rivela la espllcita obtet-
tivita di Ozerov verso gli av-
venlmenti storici. descrittl 
senza I'impiego di aggettivl. 

Manson 
la famiglia 
di Satana 

Ancora un falso pubblicita-
rio: il «documentario» a co-
lori di Laurence Merrick non 
e affatto l'« edizione integra
ls dell'agghiacciante documen
to sul massacro di Sharon 
Tate ». ma semplicemente una 
riflesslone a posteriori sul 
« caso» Charles Manson. at
traverso il montaggio di te-
stimonianze e di immagini 
autentiche di Manson e dei 
componenti della « famiglia ». 

II film, quindi. evita ogni 
esposizione di « massacri ». ma 
tenta di offrire una chiave 
per la comprensione delle 
cause che hanno indotto «la 
famiglia di Satana» a com-
mettere i delitti piu atroci 
della storia deila criminolo-
gia americana. Per quanto ri
guarda il « documentarismo » 
Bella testimonianza c'e da di
re subito che non convince 
soprattutto per ragioni stlli-
stiche (si veda la «trovata » 
del Multi-Vision), e poi per 
l'evidente manipolazione del
le dichiarazioni. 

Qualche interesse avrebbe 
potuto avere il discorso ideo 
logico (cioe l'inquadramento 
politico-sociale del « gesto » di 
Manson). a patto che fosse 
stato sviluppato adeguatamen-
te: Manson come prodotto so
ciale di un sistema che e la 
migliore scuola del delitto. Ia 
falsa rivoluzione all'insegna 
della svastica e delTorgasmo 
funebre. II film di Merrick 
mvece. pur gettando qualche 
sassetto nello stagno. nascon 
de subito la mano dietro I'ar-
cumulazione indiscriminata di 
dati ambigui e di riferiment: 
fuorvianti ma « obiettivi »: si 
presenta cosl al giudizio del 
lo spettatore non una docu 
mentazione organica ma una 
messe di dati perche il miste-
ro contlnui. 

r. a. 

Sette calze 
di seta 

insanguinate 
Lawrence Montaigne — In 

terprete di questo raccaprlr-
ciante minestrone statunlten 
se diretto e prodotto da Ro 
bert Vincent ONeil — sta ad 
uno psichiatra come la Pa-
gliuca a Sigmund Freud Ep 
pure il rozzo copione d: Sette 
calze di seta insanguinate !o 
qualifiea tale, pur descri\-en-
dolo sommariamente come 
un attempato plauboy fru
strate senile, feticista e pros
simo airimootenza. 

Dunque. 1'encomiabile IBP-
dico — prototipo dello squal-
Iido uomo di <isuccesso» ame-
ricano — entra a far parte d: 
questa insulsa vicenda a cau
sa di un suo paziente. tale 
Marco, il quale sogna ricor-
rentemente di commettere 
turpi omicidi a sfondo sessua-
Ie. Purtroppo. le aberrant! 
imprese di Marco non sono 
poi cosi fantasiose e s: rea 
lizzano puntualmente senza 
che la polizia possa interve 
nire, dal momento che il e:o-
vane sfoggia sempre un al! 
bi di ferro. La conclusiorw de! 
cupo e sinistra fumetto. con-
fezionato con barbare e ma
cabre pretese di .< erotismo +. 
non ci vuole molto ad :mma-
ginarla. anche se si rivela tan-
to ovvia quanto improbable 
e poco legittima. Ma bastano 
poche immagini per accorger-
si che dl meglio davvero non 
sl poteva sperare. 

d. g. 

LEGGfTE 
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