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Le riedizioni 

dei film: 
un'occasione 

sprecata 
Uno dei caratteristlcl feno-

meni del mercato cinemato-
grafico e quello delle cosld-
dette « riedizioni». Anche se 
presentl in tutta la stagione. 
esse si fanno piu numerose 
con 1'avviclnarsl dei mesi esti-
vi, slno a invadere gli scher-
mi di pari passo col sallre del 
termometro. Potrebbe sem-
brare un fatto del tutto se-
condario, legato all'andamen-
to stagionale dl questo tlpo 
di spettacolo. e cosi sarebbe 
se non vi fossero aspettl che 
merltano attenzlone. 

II primo riguarda i prezzl 
ai quail questi vecchl pro-
dottl vengono messi in ven-
dita. Nella quasi total I ta del 
casl non vi e alcuna dlffe-
renza tra il costo dei biglletti 
per le programmazlonl nuove 
e quello delle riedizioni. Vec-
chie pellicole gia sfruttate sl
no al midollo, spesso appan-
nate dallo scorrere del tempo 
e con le immaginl deteriorate 
dai moltl «passaggi», sono 
vendute a spettatori dlsattentl 
come se fossero appena uscl-
te dal teatrl dl posa. Sulla 
scarsa correttezza di simlll 
operazloni non possono essercl 
dubbi, ne si pud invocare la 
lnvariabillta dl costl. in modo 
partlcolare per quel grande 
esercizio che e 11 prlmo re-
sponsablle dl questa polltlca; 
eld In quanto il principale 
onere gravante sulle prolezioni 
clnematografiche e il canone 
di noleggio e questo non 6 
uguale per i film nuovi e 
per quelli gli programmatl. 

Una tale astuzia da botte-
gal sarebbe meno grave ove 
i film rlpresl venissero risi-
stemati culturalmente e ma-
terialmente; se, in altre pa
role, le pellicole mostrate fos
sero veramente «nuove» e 
non un miscugllo dei pezzi me
no deterioratl dl cople In cir-
colazione da anni. Inoltre le 
varie opere potrebbero essere 
inserite in un quadro carat-
terizzato da un mlnimo filo 
conduttore (retrospettive per 
autori o per materie, sele-
zione dei migliorl film delle 
stagioni passate...). 

Al contrario, le « riedizioni» 
navigano nella massima con-
fusione. governate solo dalla 
regola di riprogrammare do-
po un certo numero di anni 
alcuni tra i film che hanno 
ottenuto i maggiorl incassl 
nelle varle stagioni, 11 tutto 
al di fuori di un qualsiasi 
disegno culturale o, piu sem-
plicemente, informativo. 

Se i mercantl di pellicola 
prestassero attenzlone alia fun* 
zione sociale del cinema, co
me proclamano ogni qual vol-
ta convlene loro lioenziare re-
boanti dichlarazioni di prinsl-
pio, potrebbero approfittare 
della abassa stagione» per 
offrlre ai propri cllentl un 
servizio dotato di una minima 
organicita. 

Tuttavla, la logica esclusl-
vamente speculativa che so-
vralntende alia circolazlone 
delle riedizioni cl dice diverse 
cose sulla struttura del no-
stro mercato. Gli americani, 
come d'abltudine, si aggiudi-
cano i bocconi piu succulenti. 
Incassano un palo dl mlllardl 
(circulto delle sole «prime 
vislonl») tirando fuori dal ma-
gazzini vecchlssiml film in co
stume, polverose pellicole di 
guerra, commediole della cui 
riesumazione nessuno sentlva 
la necessita. Produttori e di
stributor! Italian! lucrano mol-
to meno. pur commerciando 
un numero di pellicole su-
periore agli americani. C16 
in quanto il prodotto holly-
woodlano ha ben maggiorl 
possibility di sfruttamento nel 
tempo che non il nostro. 

E' in situazionl apparente-
mente marginali come questa 
che i rapport! di forza tra 
cinema USA e Italiano ven-
£ono alia luce con magglore 
evidenza ed e da episodi di 
questo tlpo che emerge la ne
cessity di un intervento pub-
blico che metta ordine nel 
settore, svoigendo un'attivita 
promozionale che apra la stra-
da alle opere e agli autori che 
xisano il cinema come stru-
mento di comunicazione e non 
come un semplice moltiplica-
tore finanziario. 

Vi b una domanda di cono-
scenza cinematografica che. 
muovendo In questo senso, 
coinvolge masse sempre piu 
vaste di spettatori, i quail si 
rifiutano di essere trattati co
me idiotl da irretire con i 
lustrini del technicolor o da 
adescare con richiam! volgari. 
In questo senso il successo 
ottenuto gli scorsi anni, dal 
coslddetto a f ilone civile » e la 
preoccupazione che ne derivd 
ai governanti di centro-destra 
si salda con la buona acco-
gllenza riservata quest'anno. 
pur entro gravi contraddlzioni, 
a opere come Ultimo tango 
a Parigi, Aranda meccanica, 
Ludwio, Tl fascino discrete 
della borghesia. 

Nulla di mlracoloso. natun*' 
mente, ma il segno di un'in 
sofferenza alia paccottiglia in 
celluloide, che sarebbe grave 
errore scambiare per sempli-
ee adesione a mode passeg-
gere. 

Umberto Rossi 

E' morta la 
coreografa 

Mimma Testa 
Mimma Testa, la giovane 

coreografa alia quale la giu-
ria del Premio Intemaziona-
le « Apollo Musagetea aveva 
attribuito recentemente 11 pre
mio «Gu:do Monaco» per la 
coreografia, fe morta nei glor 
ni scorsi in seguito ad una 
lunga e mesorabi!e malattia. 

Nel mese scorso Mimma 
Testa aveva composto per i 
prlmi ballerini del San Carlo 
dl Napoli, Attillo Cocco e Rita 
Romanelli, il balletto Genesis 
m muslca di Xenakls. 

Un'altra opera seicentesca a Tarquinia 

Assurdita e ambiguita 
V { 

nel gioco di Stradella 
« Trespolo, tutore balordo » — presentato in una brillante rea-
lizzazione scenica e musicale — e un melodramma caratteriz-
zato da un clima di intellettualistica, preziosa astrazione 

Dal nostro inviato 
TARQUINIA, 10 

Ecco un consiglio, spiccio e 
spregiudlcato, di una madre 
(Simona) alia figlia (Despi-
na): «/o tonio a dir Despina 
I che il marito si piglia / come 
medlcina... / sebben contrario 
al gusto I senzn pensarci piu 
I bisogna serrar gli occhi I e 
mandar giiiv. 

Despina, invece, risponde: 
« Ma qui sarebbe / non da far-
li serrare / ma da farli piutto-
sto vomitare ». 

La medicina che Despina 
non vuole e Trespolo. il tu
tore di Artemisia. 

Si tratta di uno dei priml 
melodrammi (Trespolo tutore, 
di Alessandro Stradella) imba-
stiti su vlcende di tutori e 
di pupille, ma accade (e le co
se sono peggiorate in seguito) 
che il tutore non brami affat-
to la pupllla e che, anzi. e 
costei a insidiare il tutore: 
cerca di fargli caplre in mille 
modi il suo amore, alcuni dei 
quail poi saranno causa di 
equivocl e dl pasticci (il che 
giustifica l'orlglnario tltolo, 
Trespolo, tutore balordo), ma 
non vi riesce. 

La figura del tutore arriva 
fino a Rossini e, nel Barbie-
re, Don Bartolo viene a un 

certo punto, per assonanze, ac-
costato a un Dottor Balordo. 
II tutore si arrabbla per lo 
storpiamento del nome, anche 
esageratamente. senonch6 Bar
tolo si offende del Balordo,, 
forse, proprio perche pensa dl 
essere coinvolto nell'antica ba-
lordagglne dl Trespolo. 

Questo non e che un e-
sempio della rlcchezza dl 
spunti che le rlprese dl que-
ste prime opere comiche pos
sono offrire all'ascoltatore del 
nostro tempo. Ne diamo un 
altro. C'e, in Biancaneve e i 
sette nani (il film dl Disney), 
una fllastrocca in cui rlentra 
anche la botte che e cosl 
grande, mentre cosl piccolo 
e il bottone, In questo Tre
spolo tutore, Stradella, per 
primo, inventa un'arietta — 
cantata da Clro — che ora vi 
racconteremo. 

Ciro e un cavallere folle, 
fratello dl Nino che vorrebbe 
sposare Artemisia la quale 
non lo fila per niente. Per II 
fatto che alia fine sara Clro 
ad avere Artemisia (e rinsa-
vira), mentre Nino, deluso. 
Impazzira, la commedla aveva 
anche un primo tltolo: « Amo
re e veleno e medicina degli 
intellettin. Ma torniamo alia 
arietta. Ciro, nella sua follla. 
canta In tre ottavl: « Ah, ah, 

Di ritorno 
dall'Afrika 

L'aflrtce June Avril (nella foto) pud riposarsi a Ferragosto, 
avendo finito di inferprelare il film c Afrika », di Alberto Ca-
vallone, che e stato quasi interamente gfraio in Etiopia. 

in breve 
Un film su Sandor Petofi 

BUDAPEST, 10. 
II regista ungherese FeTenc Kardos ha scelto un modo ori-

glnale per commemorare il centocinquantesimo anniversario 
della nascita di uno dei piu grand! poeti e patrioti del suo 
paese, Sandor Petdfi. 

Nel film Petdfi 73 i principal! episodi dell'ultima parte della 
vita del poeta, scomparso a soli 26 anni nella battaglia di 
Feheregyhaz, sono rievocatl attraverso l'interpretazione datane 
da alcuni student! d'oggi, che ricreano gli awenimenti del pas-
sato mescolandoh con la loro vita quotidiana. 

II film e mterpretato da Mihaly Kov&cs (nella parte del 
protagonista), Nora Kovics. Can Togay, Tibor Csizmadia, 
Csaba Oszkay e da oentinaia di student!. 

Andy Warhol accanto a Liz Taylor 
Andy Warhol, noto regista gia dell'underground, ha accettato 

di interpretare una piccola parte nel film Identikit che Giu
seppe Patron! Griffl sta attualmente dlrigendo a Roma. II per-
sonaggio e quello di un aristocratico inglese che la protago-
nista, impersonata da Elizabeth Taylor, incontra per caso 
aU'aeroporto. 

Come e noto, 11 film e tratto daH'omonimo romanzo di 
Muriel Spark, che si Ispira ad un fatto di cronaca verificatosi 
alcuni anni fa a Roma. Accanto alia Taylor, fanno parte del 
«cast» dl Identikit Guido Mannari, Luigi Squarzina, Maxence 
Mailfort, Ian Bannen e Mona Washboume. 

Moschettieri « all'italiana » 
La giovane attrice Sandra Dall e « Milady » In un nuovo film 

tratto dai Tre moschettieri. attualmente in lavorazionc a Roma. 
Si tratta di una versione brillante del celebre romanzo di 
Dumas che si intltola Li chiamavano t tre moschettieri, invece 
erano quattro. La regla e di Silvio Amadio. L'adattamento e 
stato curato da Piero Regnoli. 

I quattro moschettieri sono Tony Kendall, Glno Santercole, 
Stian Cooper, Ettore Manni, mentre la parte della regtna e 
affldata a Luciana Turlna. 

ah l Ah, ah, ah / che spropo-
siti si fa ». Pol allarga il tem
po in quattro quart), e can
ta: itChiaman botte quel va-
sone I che riempiesi di vino I 
e pot chtamano un bottone / 
quel fardel si piccolino. I E 
nessuno lo considera / ne* ri-
medio gli si da I Ah, ah, ah » 
ecc„ come sopra. 

Con qualche variant*, VAh, 
ah, ah rltornera nel Ballo in 
maschera, di Verdi {Ah, ah, 
ah, I Ah, ah, ah / Ma guarda 
guarda / che caso strano / 
che baccano per la citta). For
se azzardiamo troppo, ma con* 
tinulamo nell'azzardo, svoigen
do lo spun to del prlmo tltolo, 
colnvolgente rintelletto. e so-
splngendo tutta 1'opera in un 
astratto gioco dell'lntelletto, 
nel quale entrano amblgue si
tuazioni. Eccone la principale. 
Artemisia non osa confessare 
al tutore il suo amore, e rl-
corre ad un enneslmo strata-
gemma: quello di offrlre a 
Trespolo un ritratto, tutto be
ne incartato .dlcendogll che la 
persona che vedra nel ritratto, 
quella 6 l'oggetto della sua 
passlone. L'eapedlente e anche 
garbato. ma Trespolo non lo 
raccoglle. Apre il pacchetto. e 
trova uno specchlo. Dovreb-
be caplre che la persona rl-
flessa nello specchlo e l'uomo 
— lul stesso — amato da Arte
misia. Invece, non caplsce e 
quando Simona, entrata di 
sopplatto, si af face la dalle sue 
spalle, In modo che Trespolo 
la veda nello specchlo, il ba
lordo capisce che Artemisia 
vuole per marito la Simona. 
Non se ne meraviglia; Simo
na sta 11 e le annuncla che 
sara lei a sposare Artemisia. 

Simona, a sua volta, non si 
scompone, e accetta cante-
rellando: « Parra stravaqanza 
I ma certo non 8; / se ella 
& nei vestiti I or dunque per-
chi I non e" nei matrtmoni I 
ancor I'usanza? / Non sard di 
quel mariti / scemuniti / e 
minchioni I portar io voqlio 
calzoni J ed a lei bisognera / 
ch'ella vi stia». 

La parte di Simona e inter* 
pretata da un tenore, mentre 
i cavalier!, Ciro e Nino, sono 
realizzatl da donne. n gioco 
— soprattutto inventato per 
gli ozi delle corti — diventa. 
appunto. intellettuallstico e 
travallrante i confini di una 
vicenda arguta, ma bonaria. A 
tale assurda situazione il mu-
slcista aderisce con una comi-
cita affidata piuttosto al testo 
letterario, fluente in un diver-
tente recitatlvo, mentre dal 
susseguirsl delle « arie » (spes
so 1 protagonist! ne cantano 
due e tre in fila e spesso so
no a arie » di appassionato in
tensity drammatlca), lo Stra
della sembra sospingere il me
lodramma, oltre che in un 
astratto gioco della mente. gia 
in un clima di raffinata con-
venzione. 

La storia flnisce con Tre
spolo che sposera Despina (e 
la ragazza non voleva). con 
Artemisia che sara moglle di 
Ciro (il folle che intanto rin-
savisce), mentre Nino, di-
sprezzato da Artemisia, im
pazzira, e Simona che era 
stata come elettrizzata da ri-
torni dl fiamma, rimarra sola 
a rimplangere la gioventii per-
duta: a O fior di gioventii. set 
ito / Mancano i denti e cresce 
I'appetito ». 

Un finale sconsolato, che Ci
ro accresoe cantando l'infeli-
cita degli uominl derivante da 
amore, quando la passlone 
vince la ragione. A questo par-
ticolare clima comico e tra-
gico (non tragicomico). il mu-
sicista afflda la sua vicenda 
personate, drammatica e ter-
ribile. dl vlvere lo scarso tem
po dell'esistenza tra persecu-
zioni. agguati e aggressioni 
che alia fine lo condurranno a 
morte. 

Pugnalato nell'anno del suo 
Trespolo (1677). Stradella non 
la scampo cinque anni piu 
tardi. Ferito a morte. morl 
nel 1682 che aveva trentasette 
anni. 

A rendere piii difficile e pre-
zioso il gioco. ha concorso la 
esecuzlone nel Ninfeo di Ma
rina Velca. 

Una grande piscina era sta
ta ricoperta da tavole per tre 
quarti e sopra e stato siste-
mato il pubblico (con la fifa 
di fare un bagno fuori pro-
gramma). Al di la della parte 
scoperta, e'erano gli inter
pret} che saitavano e canta-
vano sul ciglio della piscina. 
non senza la preoccupazione 
— anch'essi — di Infrangere il 
vetro d'acqua. Era un'acqua 
ferma e impertenita. nella 
quale si e riflesso. alia rove-
scla. tutto lo spettacolo, dop-
piamente fantastico. 

Nelle vest! di Simona. An-
gelo Marchiandi ha dato an-
cora una prova del suo ta-
lento, nonche slancio alia rap-
presentazione. Roberto El Ha-
ge (Trespolo) ha impresso al 
suo personaggio una innocen-
za piuttosto che una balordag-
gine, e ha fatto bene Nei 
panni di Ciro ha cantato e re-
citato brillantefnente Silvia 
Silveri, mentre Carla Virgin 
ha conferito giusta vlvacita a 
Despina. Carmen Stara e Ar-
nella Jachetti hanno messo In 
rlsalto. rispettlvamente, le an-
sie e 1 torment! di Nino e di 
Artemisia. 

La revislone di MarceHo 
Peca (direttore dello spetta
colo) e di Saverio Franchi 
(seduto al clavicembalo), non
che' la regla di Vera Bertinet-
ti, eccellente per quanto In 
condlzioni amblentali di estre-
ma difficolta, hanno assicura-
to 11 successo dello spettacolo 
e del Festival dl Tarquinia, 
lontano daU'opportunlsmo tu-
ristico quanto Stradella dal 
barocoo. 

L'UOMO FORTE E 
LA MISSIONARIA 

Franco Nero, Vlrna Lis! e il piccolo Mlssaele sono Imbarcati su una vecchla nave che tra-
sporla I cercatorl d'oro verso lo Yukon. Si tratta dl una scena del film < Zanna bianca >, tratta 
dall'omonlmo popolare romanzo di Jack London, che si sta glrando con la regla dl Luclo 
Fulcl. Nero Interpreta la parte di Weedon Scott, l'uomo forte che si impone al «cattivi» e 
conqulsta la fiducla del cane lupo protagonlsta del film; Vlrna Lis! e invece sorella Evan
geline, una dolclsslma mlsslonarla. 

Al X Festival mondiale della gioventu 

II canto popolare italiano 
ha conquistato Berlino 

Significativi successi del «Canzoniere Inlernazionale», del « Canzoniere delle La
me » e del « Confemporaneo » • Assai apprezzato anche il « Balletto di Nuoro » 

BERLINO. 10 
II canto popolare italiano 

ha conquLstato Berlino demo-
cratlca, durante le giornate 
del decimo Festival mondiale 
della gioventu: pubblico (te-
desco e internazionale), tele-
visione, radio e stampa han
no decretato un successo per 

moltl aspetti inatteso alia de-
legazlone culturale italiana 
composts del «Canzoniere In
ternazionale », del «Balletto 
dl Nuoro» (sedicl tra cantori 
e ballerini, nel loro costume 
regionale), del a Canzoniere 
delle Lame » e del gruppo « H 
contemporaneo» che si sono 

Dopo died anni di attivita 

In continuo sviluppo 
I'lstituto slovacco 

del film a Bratislava 
800 film conservati negli archivi - Una bi-
blioteca specializzata di oltre 5.000 volumi 

Tri JfVo Valerrta 

BRATISLAVA. 10 
Cade In questo mese il deci

mo anniversario delTIstituto 
del cinema slovacco. Fondato 
nell'agosto del '63 I'lstituto fa 
oggl parte dell'Amministrazlo-
ne centrale del film slovacco. 

La sezione piu antica del
TIstituto e quella degli archi
vi, fondata fin dal 1938. Que
sti archivi raccolgono le copie 
di quasi tutti i film slovacchi 
realizzati a partire dal 1945, 
oltre che material! assai pre-
ziosi come, per esemplo, la co-
pia recentemente scoperta del 
film Janosik, realizzato nel 
1921. 

Dal 1968, I'lstituto raccoglle 
inoltre copie di film stranieri 
e di pellicole ceche che ven
gono utilizzate dal Cinema 
Filmoteka insleme con il Ci
nema Ponrepo di Praga, par-
ticolarmente impegnato — 
quest'ultimo — nella organiz-
zazione di retrospettive dl va-
rio genere. 

H Cinema Filmoteka orga-
nlzza proiezioni in molte citta 
slovacche. Gli archivi com-
prendono 800 titoli di lungo-
metraggi cechi e stranieri 

La biblioteca del I'lstituto di
spone di 5300 volumi tutti de-
dicati all'analisi e alia storia 
del cinema, oltre che di una 
sessantina di rivlste. cecoslo-
vacche e straniere. C'e anche 
una sezione di documentazio-
ne nella quale si trova mate
r ia l documentary relatlvo ai 
film slovacchi e ad altri film 
in distribuzlone. 

L'Istituto pubblica un bol-
lettino d'informazione mensi-
le (Kinema) e affianca a que
sta pubblicazlone anche l'edi-
zione dl cataloghi cinemato-
grafici, con partlcolare riguar-
do al film slovacco. ma non 
limitatl a quest'ultimo. 

AU'Istituto fanno capo le at
tivita di - circa trenta cine-
club slovacchi che contano al-
meno dieclmlla iscritti. I rap-
portl con le istituzioni analo-
ghe della Repubblica social!-
sta ceca sono naturalmente 
a^ai strettl e costituiscono un 

/puaJ^pssenziale del funziona-
mehto deU'Istituto. 

Carlo Bernari 
fa sospendere 
le recite del suo 
«Andreuccio» 

NAPOU, 10 
Lo scrittore Carlo Bernari, 

autore della commedia An-
dreuccio da Perugia, tratta li-
beramente dal Boccaccio, ha 
fatto sospendere le rappre-
sentazioni dello spettacolo 
che la compagnia Teatro In 
Piazza stava dando nel qua
dro delle manifestazioni tea-
trali promosse dall'assessora-
to al Turismo e Spettacolo 
della regione Campania. 

II motivo del gesto clamo-
roso, si giustifica consideran-
do che regista e attori han
no manipolato il testo di 
Bernari, peraltro pubblicato 
in Teatro oggi, nel numero 
dell'ottobre-novembre 1953, in 
modo grossolano: aggiungen-
do scenette, battute e lazzi 
di dubbio gusto e assoluta-
mente estranei alio spirito e 
aile intenzioni che splnsero 
Bernari ad elaborare e sce-
neggiare la celebre novella 
boccaccesca. 

Andreuccio da Perugia fu 
rappresentata per la prima 
volta a Certaldo in occasio-
ne del centenario di Boccac
cio, con la regia di Vlto Pan-
dolfi e un cast di attori mol-
to qualificati, tra cui Mario 
Scaccia. 

L'eplsodk) e particolarmen-
te grave perche" la compagnia 
Teatro in Flazza, banalizzan-
do fino al livello deU'avan-
spettacok) un testo dl note-
vole interesse, oltre che tra-
dlre gli intendimenti dell'au-
tore, ha dimostrato di non 
aver Inteso 11 significato del-
razione culturale intrapresa 
dalla Regione Campania con 
la proposta di una serie di 
spettacoli di contenuto cul
turale che avessero una fun-
zione educativa verso un va-
sto pubblico popolare, al qua
le sono particolarmente dl-
rettl, lnvitandolo ad aaslster-
vi gratuitamente. 

dapprima divisi i compiti per 
essere presentl a tutte le ini-
ziative alle quali erano stati 
invitati e a quelle che nasce-
vano dl volta in volta (incon-
tri con delegazioni di altri 
paesi, lmprowisati concert 1, 
registrazioni, ecc), per ritro-
varsi infine tutti Insieme in 
occasione del a gala » naziona-
le italiano. 

I tre gruppi muslcali sono 
stati sublto impegnatl nel 
«Pelix», owero nella rasse-
gna internazionale aPolitlsche 
Lieder zu dem X» che ha avu-
to luogo — con un calendario 
fittlssimo — all'lnterno e al-
l'esterno della Volksbilhne. 
All'interno, sulla scena legata 
al nome di Plscator, si sono 
esibiti ! gruppi piu prestlgiosi, 
come ! a Floh de Cologne J>, gli 
«Inti Illimanl», l'<t Oktober 
Club ». L'ltalia & stata rappre
sentata dal a Canzoniere In
ternazionale » con lo spettaco
lo Questa grande umanitil ha 
detto basta di cui 1 giornali 
hanno scritto che si e trattato 
dl una prova di ctimpegno, 
temperamento e rlcchezza vo-
cale ». 

U a Canzoniere Internazio
nale » e stato poi premiato 
anche per la sua partecipazio-
ne al concorso per la muslca 
popolare. mentre al l Contem
poraneo » e il a Canzoniere 
delle Lame» hanno avuto un 
riconoscimento per la parteci-
pazione al « Felix ». 

H a Canzoniere Internazio
nale » e stato poi invltato a 
registrars una serie di brani 
per la radio delta Repubblica 
democratica tedesca (e quasi 
tutte le esibizlonl all'estemo 
sono state trasmesse nel cir-
cuito «Intervisione r> a color!). 

Caldo successo anche per il 
a Balletto di Nuoro ». uno dei 
pochi attualmente esistenti 
che altemino la riproposta di 
belli contadinl a brani musi
cal! che da soli costituLscono 
un momento di grande inte
resse musicale. 

Tutti e quattro i gruppi si 
sono ritrovati alia vigilia del
ta chiusura per dar vita al 
« gala» nazionaie italiano che 
si e svoltc. con la regla di 
Leoncarlo Settimelli, alia 
Deutsche Staatsoper di Berlino 
ed al quale sono intervenute 
personalita della DDR e del-
l'ltalia e i rappresentanti dei 
movimenti politic! Italian! pre
sent! al Festival Nell'atrio del 
grande teatro erano esposte. 
insieme con la bandlera ita
liana, le bandiere della FOCI, 
della federazione giovanile so
cialists, del giovanl repubbli-
cani. democristlani e dei rap-
presentanti delle ACLI. pre
sent! appunto al festival. In 
questo clima unitario, si e 
svolto uno spettacolo che 6 
stato commentato con grande 
favore dai giornali di Berlino, 
1 quail hanno parlato di • sce
na trasformata in una piaz
za, come nei grandl incontri 
giovanlli italianl all'lnsegna 
della lotta per la pace e an-
timperlalista». In effetti, ai 
quasi quaranta interpretl che 
si altemavano alia ribalta, la 
regla ha aggiunto clnquanta 
giovanl deJegatl Italian! res! 
spettatori e protagonist! alio 
stesso tempo. TJnico elemento 
decorativo. il fiore slmbolo 
del festival, n ritmo dello 
spettacolo, 1 ballett!, le can-
zonl, hanno conquistato 11 pub
blico (moltl berllnesi sono ri-
mastl fuori del teatro, ormai 
esaurito), che al termine ha 
applaudito per quasi cinque 
mlnuti inlnterrottamente. 

le prime 
Music* 

Peter Maag 
a Massenzio 

L'altra sera sul podlo, alia 
Basilica dl Massenzio, e'era 
Peter Maag, 11 direttore svlz-
zero che qualouno ha arguta-
mente deflnlto -11 « Karajan 
dei poveri»; e not, visto che 
il « Karajan del ricchl» ' ha 
smarrlto da tempo la strada 
dl Roma (In vent'anni e venu-
to due volte, una nel 1958. l'al
tra per un concerto privato 
davanti al Papa), contentia-
mocl pure dl questo Maag il 
quale, anche se talvolta non 
l'azzecca — come gU e acca-
duto, sempre alia Basilica dl 
Massenzio, nel concerto con 
la Jullllard Orchestra — resta 
sempre tra i piu bravi e inte-
ressantl musicisti oggl in cir
colazlone. 

L'altra sera egll ha presen
tato i Quattro pezzi sacri dl 
Giuseppe Verdi in un'ottlma 
esecuzlone che e rlsultata co
me un ulterlore, slgniflcatlvo 
momento del fellce, collauda-
to incontro del direttore con 
la vocalita « all'italiana ». Ec
cellente e risultata, accanto a 
quella dell'orchestra ceclllana, 
la prestazlone del coro, cui il 
pubblico ha espresso partico
larmente la sua soddisfazione. 

II programma e stato com-
pletato dalla Sinfonia pasto
rale di Beethoven — un pezzo 
d'obbligo nelle stagioni estive 
— interpretata con slancio e 
con cura, ma qua e la inoppor-
tunamente ammorbldlta con 
sdolcinature e rallentamenti. 
In platea e'era un plenone da 
grandi occasioni e gli applau-
si sono stati direttamente pro-
porzionali al numero degli 
spettatori. 

vice 

Cinema 

Rosina Fumo 
viene in citta 

per f arsi 
il corredo 

L'assoluta volgariti di que
sto film a color! di Claudio 
Gora — interpretato da Ewa 
Aulin (Rosina Fumo), Hiram 
Keller e Fiona Florence — si 
riassume nella clrcostanza 
(non certo rara) per cui l'in-
tenzione « moralizzatrice » del 
regista dovrebbe farsi strada 
attraverso l'inequivocablle por-
nografia del contesto. Per Go
ra la « morale » h piu accetta-
bile quando la si offre in una 
confezlone « stuzzicante», in-
cartata con quel turpiloquio 
che oggi e di moda, Attraver
so la pornografia della forma, 
Gora tenta, quindi, d'imbasti-
re un discorso morallsta sul
la verglne Rosina, che abban-
dona nel paesino d'Abruzzo il 
suo fidanzato (Sandrone, un 
robusto fantaccino) per cor-
rere a Roma a far denaro per 
il suo corredo. 

A Roma, come cameriera, 
Rosina conoscera l'ambiente 
.di Francesco (i! nipote della 
padrona ailluminata»), 1 suoi 
amici impotent! e le prostitu

te. Rosina vorrebbe ritornare 
al suo paeaello, restate alle 
profferte d'amore dl Francesco 
mal poi si laaola convincere a 
segulrlo in una villa con tut
ta la compagnia. Lo strupo sa
ra inevltabfie, ma anche la 
comparsata dell'amato Sandro
ne, il quale quasi massacra 
gU lgnari gaudenti. Nonostan-
te 11 promesso delltto d'onore. 
Rosina sara risparmlata dal 
suo Sandrone: dopo la triste 
esperienza —- le dira Sandrone 
— dovra imparare a raglonare 
anche con la testa. 

Jory. 
Per il cinema non vale l'ada-

gio «Chi bene inizia e alia 
meta dell'operai*. Tratto dal 
romanzo dl Milton R. Bass e 
diretto da Jorge Fons, Jory 
ha un inlzlo promettente: la 
rappresentazlone della violen-
za gratulta attraverso l'ucol-
slone a sangue freddo del pa
dre di Jory, e poi del simpa-
tlco Jocko, un «vaccaro» che 
sapeva soltanto glocare e non 
sparare all'uomo con le sue 
magnlfiche pistole cromate. 
Pol, lentamente. e anche In 
senso formale se si pensa alia 
lentezza del racconto, 11 pre-
sunto paciflsmo si trasformera 
neU'affermazlone «non vlo-
lenta » della proprieta prlvata. 
Jory (Interpretato dal giova
ne Robby Benson) abbando-
nera perslno la sua dolce Emy 
per un «posto col suo nome 
sopra », per la sua Terra Pro-
messa. Abbandonate a un chlo-
do le pistole, Jory portera con 
s6 soltanto la carablna per 
difendere la futura proprieta. 

C'e anche da sottolineare 
come l'lnvoluzlone linguistlca 
del western dl Fons proceda, 
Inquadratura per inquadratu-
ra, con l'analoga involuzlone 
contenutlstlca di un film de-
clsamente conservatore: man 
mano che l'« azione» proce-
de, il rigore analitlco inlziale 
cedera 11 passo alle sgranature 
del film d'awenture, alle ba-
nalita insopportabili di certe 
produzionl dlsneyane realiz-
zate con intent! moralisticl. 
Accanto all'esordiente Robby 
Benson, recltano John Marley, 
BJ. Thomas. 

r. a. 

Torneo di flipper 
per attori e 

registi a Fregene 
Per lnizlatlva di attori cine-

matografici e registi che per 
tradizione passano il Ferra
gosto a Fregene, e stato orga-
nizzato un torneo dl flipper 
rlservato a esponentl del mon-
do dello spettacolo, che si 
svolgera il 14 e 15 agosto nella 
nota cittadina balneare. Il 
torneo e ad elimlnatorle e 
sara disputato su dieci flipper 
coordinati e slncronizzati. Fi-
nora sono iscritti Umberto 
Orslnl, le sorelle Kessler, Raf-
faella Carra, Giuliano Gemma, 
Mariangela Melato, Duccio 
Tessari, Lorella De Luca, Bud 
Spencer, Jacques Semas, Ugo 
Pagliai, Faola Gassman, Lina 
T/ertmuller. Don Backy, Gillo 
Pontecorvo, Claudio Casslnelli 
e Lisa Harrow. 

reai y[/ 

controcanale 
L'ONESTA' — Se i dirigenti 

dei servizi giornalistici della 
Rai-TV nan deciso di mo-
strarci gli a specialty* degli 
altri per rivalutare ai nostri 
occhi i loro «speciali», pos-
siamo dire che, finora, ci so
no tiusciti. Non abbiamo vi
sto nulla o quasi di signi-
ficativo, di interessante, di 
stimolante. Non e detto, perb, 
che la televisione belga, quel
la svedese, quella svizzera pro-
ducano soltanto servizi del 
tlpo di quelli che abbiamo vi
sto scorrerci sotto gli occhi: 
alia rassegna internazionale 
di televisione abbiamo avuto 
occasione di vederne di mi-
gliori. 

Comunque, non 6 questo il 
punto. II fatto 6 che non & 
per nulla consolatorio consta-
tare come, a un livello piu 
alto o piu basso, le televisio-
ni si somiglino. Questo di-
mostra soltanto che la tele
visione, che potrebbe essere 
un mezzo particolarmente a-
datto a condurre un'indagine 
sulla realta, t stata destina-
ta ad altri scopi, viene usa-
ta in funzione di altri obiet-
tivi: e se ne capisce il perchi. 

Ed & certamente interessan
te notare come i giornalisti 
che si trovano a rispondere 
a Forcella sui loro rapporti 
con gli enti televisivi e con 
il pubblico, considerino ormai 
scontati certt problemi: sem
bra che non si pongano nem-
meno lontanamente Vinterro-
gativo se la televisione pos-
sa essere usata in altro mo
do e come e a quali condi-
zioni. Tutto sommato, sem
bra si siano adattati abba-
stanza comodamente nel si-
stema: sanno trovare perfi-
no giustificazioni ideali. 

Marc Shindler, il giornali-
sta autore dei due servizi che 
abbiamo visto in questa ter-
za puntata della serie, ad e-
sempio, ha mostrato di rite-
nere che la «onesta» equi-
valga all'assenza di una pre-
sa di posizione dinnanzi aUa 
realta e ai fatti: anzi, aUa 

assenza di qualsiasi volonta 
di verifica e di approfondi-
mento. E che, per converso, 
guardare le cose da un pun
to di vista critico, mettere a 
confronto i diverst elementl 
della realta, mostrare il di-
ritto e il rovescio delle co
se, significhi a imbrogliare ». 
Cosi, per assurdo, egli ha con-
cluso affermando che per 
non aeludere i problemi» bi
sogna porli rimanendo il piu 
possibile alia superficie. 

E questo, infatti, egli ha 
fatto nei suoi servizi. Non cl 
riferiamo soltanto alia strut
tura di questi servizi che si 
avvalevano quasi esclusiva-
mente di interviste. Certo, 
questo contribuiva a una no-
tevole pesantezza del ritmo, 
e oltretutto, finlva per can-
cellare completamente tutta 
quella parte della realta — 
la cronaca — the non con-
siste nelle opinioni, nelle idee, 
ma nei fatti, nelle azioni, ne
gli awenimenti. 

Nel servizio sulle societa 
mtlitari, ad esempio, fornire 
qualche esempio pratico del 
comportamento dei membri 
di questi organismi profonda-
mente conservatori nella vita 
del paese avrebbe certamente 
contribuito a chiarire le co
se. Le immagini di questo 
come dell'altro servizio, in
vece, erano raramente utilu 

Quanto alle interviste, am-
rebbe piu giusto definirle di-
chiorazioni, dal momento che 
Vintervistatore si guardava be
ne dal porre domande men 
che generiche e di drcostan-
za. Almeno nel primo servi
zio. Perchi nel secondo, de
dicate alle *minoranze» — 
comunisii, obiettori di co-
scienza, intellettuaU con po-
sizioni critiche — si notava 
una grinta maggiore, perfino 
qualche lieve accento provo-
catorio. Si vede che anche 
« Vonesta » pub essere gradua-
ta a secondo dei cosi. 

g. e. 
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