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It piitmkt art stlmi 

Di chi la colpa 
se aumentano 

i prezzi? 
Malgiadu che nella pras&i 

ultre che in teoria si sia 
piu volte constatata l'infon-
datezza della tesi padrona-
1J che un aumento dei prez
zi sarebbe conseguente ad 
un aumento dei salari, que
sta tesi continua ad essere 
agitata, come il piatto for
te propagandist ico d e l l a 
stampa padronale e sempre 
di nuovo durante le stagioru 
di lotte contrattuali. Ancora 
leri il segretano nazionale 
deIl*Unione cristiana im-
prenditori dirigenti (UCID) 
affermava che un aumento 
dei s a l a r i provocherebbe 
una «brusca caduta della 
competitjvita », quindi, nel 
giro di qualche mese, « una 
onda di ritorno di disoccu-
pazione ». 

La tesi e molto antica, si 
puo forse datare intomo 
agli albori della nascita del-
la grande industria. A piii 
di cent'anni appare piu che 
mai attuale — per la sua 
perenne validita scientifica 
- il discorso che Carlo 

Marx pronuncio nel 1865 
davanti al Consiglio genera
te della prima Internazio-
nale a Londra, quando lo 
scopritore del plusvalore — 
anticipando alcune scoper-
te del Capitate — dimostro 
1'infondatezza di questa te-
M. Ogni operaio oggi puo 
rileggersi con vantaggio 
quel discorso, pubblicato 
sotto il nome di Salario. 
prezzo e profitto. 

Che cosa dimostra Marx? 
Che in uno scontro f ra ope-
rai e capitalisti, in occasio-
ne di rivendicazioni sala-
riali, solo due componenti 
del prezzo di una merce so-
no in discussione: il salario 
ed il profitto. L'aumento di 
una frazione dell'uno deter-
vrtma una riduzione dell'al-
tro. Ma cio non ha conse-
guenze sul prezzo t o sul va
lore \ della merce che. sia 
prima che dopo l'aumento 
salariale (rimanendo inva-
riata la produttivita) rima-
ne invariato. La modifica-
zione awiene solo all'inter-
no del valore o del prezzo 
della merce. 

Infatti, se il valore di una 
merce e misurato in base 
al tempo di lavoro neces-
.sorio per produrla, ammes-
so che per produrre un co-
pertone Pirelli occorra un 
rninuto, questo minuto non 
varia sia prima che dopo 
l'aumento salariale. Per ri-
pristinare la quota di pro
fitto precedente all'aumento 
salariale, rimprenditore ha 
due vie: 1) aumentare la 
produzione, riducendo il 
tempo di lavoro necessa-
rio (fare un copertone in 
mezzo minuto invece che 
in un minuto) mediante 
una semplice intensificazio-
ne dello sfruttamento. la-
sciando cioe invariata la 
tecnica e l'orgamzzazione 
del lavoro; 2) aumentare la 
produzione aumentando la 
produttivita mediante un 
rinnovamento tecnologico. 

Se l'operaio con gli au-
menti conquista piu potere 
in fabbrica, e pud impedi-
re quindi che l'aumento 
della produzione sia ottenu-
to attraverso una semplice 
intensincazione dello sfrut
tamento, al capitalista non 
resta che la seconda via, 
quella dell'aumento d e l l a 
produttivita ottenuta es-
senzialmente attraverso il 
rinnovamento tecnologico. 
Di qui la spinta progressi
va che le lotte salariali im-
pnmono all'apparato tecni-
co - industriale di un Paese. 

Ma altro e il discorso de-
gli imprenditori - capitalisti. 
Per essi il prezzo di una 
merce e una somma di co-
sti e di utili (ammortamen-
to dei macchinari. rosto 
delle materie prime, casta 
del lavoro, affitti e tasse, 
piii il compenso per il « ri-
schio del capitale». ossia 
l'utile, il profitto) ed e chia-
ro che se varia uno dei co
st l deve variare come « som
ma di costi» il prezzo del
la merce. Anche se natural-
mente essi non possono va
riare il costo di una merce 
a loro piarimento, aggiun-
Kendo semplicemente quel 
piu dovuto all'aumento sa
lariale. Ce il prnhlema del
la competitivitd (anche dal 
lato del monopolio, in con-
corrcnza internazionale con 
altri monopoli) e della con-
torrenza interna nel campo 
della piccola e media indu-
.stria. Se per una somma di 
circostanze, il prezzo della 
merce non pu6 essere au-
mentato, a parita dell'au-
mentato costo del lavoro, 
anche H capitalista riscon-
tra che a soffrirne * l'uti
le, il profitto. Anche da que
sto punto di vista, non 
scientiflco, mistiflcato, si 
pud riscontrare la stretta 
dipendenza fra salario e 
profitto. 

Naturalmente neirattuale 
fase monopolistica, il capi
tate ha un larghissimo spa-
zio dl manovra, compresa 
quella sui prezzi. Pirelli pu6 
aumentare relativamente il 
prezzo dei copertoni, e con 
questa rivalsa compensare 
immedi 'imente, in tut to o 
in parte, l'aumento salariar 

le. Ma e propno queato au
mento arbttrario che gene
ra inflazione, con gravissi-
me npercussioni su tutta la 
economia. :». 

Resta comunque dimo-
straio un dato di fondo: che 
il prezzo di una merce non 
subisce variazioni a causa 
di aumenti salariali. rima
nendo invariate tutte le al-
tre circostanze (produttivi
ta, prezzi delle materie pri
me, ecc.>. Se il tempo di 
lavoro necessario per pro
durre un copertone resta 
di un minuto il suo valore 
non muta: mutano invece 
due componenti interne: 
salario e profitto <i cui 
margini restano comunque 
evidenti, se solo si conside-
ra la massiccia esportazio-
ne di capitali monetari al-
Testero). 

Se i prezzi aumentano 
la colpa non e certo dei 
salari. ma di chi mano
vra i prezzi Idi chi ha po
tere sul mercato) e intro
duce arbitrarte correzio-
ni per ripnstinare, attra
verso 1'inflazione e la sva-
lutazione monetaria. la quo
ta perduta di profitto. E' 
per questo che l'operaio de
ve avere non solo piii pote
re in fabbrica, per impedi-
re che la rivalsa avvenga 
immediatamente sulla sua 
pelle, con l'intensificazione 
dello sfruttamento; ma an
che la dove si presenta non 
piii solo come salariato ma 
come cittadino - consumato-
re di beni materlali ed in-
tellettuali: nella societa. La 
lotta salariale deve saldar-
si cosl alia lotta per le ri-
fonne di struttura. per im-
pedire che la spirale dei 
prezzi, o la carenza di de-
terminati servizi (scuole, 
ospedali e trasporti) o an
che un semplice aumento 
dei fitti, vanifichi quanto e 
stato duramente ottenuto 
in fabbrica. E cio implica 
l'esigenza di colpire alcuni 
rapporti proprietari, stret-
tamente intrecciati al siste-
ma monopolistic©, ma anel-
h piii deboli della catena, 
come la proprieta fondia-
ria urbana ed agricola. co
me la speculazione inter-
mediaria, per ridurre il lo
ro potere ed aumentare 
quello delle masse popolari. 

Romolo G»limb«rti 

Un'altra rjsposfo alia sIMa M cardimalt Fforlff 

Matrimonio in piazza 
per due dell'Isolotto 

Scambiu di aneiti fra due giovuni #posi «per parlet'iptire uWintera co-
munitit la loro unione » . I n discorso di don Mazzi • «.Von si puo accettare 
una religione da salotto » - I rut ridicola denuncia vontro fwdre tialducci 

Al fesHvil Muskilc di Venezia 

FIRENIE — Un memento <MU c*rimeni« nvxial* tvoltasi mr\ n*lla piaxu •WI' l tvlvH*. 

OALLA REOAZIONE 
FIRENZE, 14 vettembre 

Dopo il battesimo, il ma
trimonio. in piazza dell' lso-
lotto. Stamani alle 10,30 sot-
to una pioggia a tratti fu 
nosa , attorniati dalJa comu-
nita parrocchiale a da una 
grande folia di furiosi, foto-
grafi. cinereporters. Andrea 
Pampalom — 21 anni, fale-
Kname, abitante all'Isolotto in 
via Toreicoda e Ambra Maz-
zanti, 19 anni. casalinfia — 
si sono scambiati gli anelh 
« partecipando » cost all'inte-
ra comunita la loro unione 
matrimoniale. II « si » era Kia 
stato pronunziato un'ora pri-
na nella chiesabaracca del 
Vingone. nella quale e a w e -
nuto il rito matrimoniale. Nel
la piazza dell'Isolotto ess i ban-
no partecipato alia messa , in-
tendendo test imomare davan

ti alia comunita U oarattere 
« aperto » in comumone con 
gli a l t n e non «egois t i co» , 
della loro unione 

Le ragioni di questa srelta 
sono state s cn t t e dall" bposo 
su un foghetto oh*? ha letto 
don Mazzi perche Andrea 
Pampaloni era troppo emozio-
nato. Poi, la giovane sposa si 
e awic inata al nucrofono. per 
esprimere la « speranza » che 
qualcun altro segua il loro 
esempio. Don Mazzi ha quin
di affermato che questo ge-
sto eompiuto eon «p lena r«*-
sponsabilita e consapevolez-
7A» dai giovani sposi . arnc-
chisce e stimola l'esperienza 
cristiana della comunita del
l'Isolotto. e sottolinea il lega-
me profondo esistente Ira tut-
ti T suoi membrj. 

II matrimonio oggj — ha 
detto don Mazzi — anziche 
po ire gli sposi m comunione 

con gli altri, tende a chiuderli 
nel cerchio dei loro mterexM 
eguisticr e ci6 in ragione del-
rordinamento della nostra M> 
cieta t h e « e retta e fnndata 
sul predommio e U> strapu-
tere di p o c h i » Dop<i H U T 
accennato al tentativo della 
comunita di instaurart- aU'in-
terno della chiesa una co iu i 
venza felice. fraterna dtui 
Ma/yi ha roncluso con am.t 
TV7JH che p r o p n o per tjvn-
sto M e tentato d: >i distruu-

Dopo la celebra/ione della 
messa anche don (Vsun- Bai 
talesi, il prete oi f inante . ha 
preso la parola per nhadire 
la propria solldanet a con la 
comunita dell ' lsohjiio 'dopo 
questa celebrazione — ha det
to — incorrero nella .sospen-
s ione • a divinis »>, e per esor-
tare tutti gli altri a dare con-
creta testimonianza del loro 

impegno evangelico. « OgRi — 
ha affermato — non si puo ac
cettare una religione da sa
lotto. oggi non si puo resta
rt- spettaton. bisogna avere 
il coraggio di entrare in trin-
cea >' Riecheggianu in que-
ste parole e in questi atti, i 
niotivi di ordine teologico e 
sociale del conflitto in atto 
tra due concerioni della Chie-
s.i. che la vicenda dell'Isolot-
lo ha port at o cosi rlamoro-
saniente in lure 

D,i registrare. inline la de-
nun/ia sporta dal MAC < il 
«Movimento anticomunista 
cattolico » di cui fanno parte 
notabili d.c. e uomim di estre-
ma destra» contro il teologo 
padre Balducci per presunto 
<; vihpendio della reliigone d i 
s t a t o » II fat to M comrnen-
ta da solo . 

m. I. 

Lo scandalo delle «3 torri* 
Un grappo di potere, che comprende banchieri, impresari, speculator, oltre che etponenti deWamministra-
zione d.c, e riuscito ad ottenere tre ticenze ediUzie per costruire grattadeli da trenta metri che violano Piano 
regolatore e legge-ponte urbanistica - Un'interrogazione delfon. Busetto attende risposta dal giagno scorso 

DALL'INVIATO 
PAOOVA, settembre 

Lo scempio urbanistico di 
quello che fu uno dei piu 
ammirati centri storici del 
Veneto fe in plena escalation. 
fSe ne sta scrivendo in quest l 
mes i uno dei capitoli piu ne-
fasti. La citta e preda di un 
gruppo di potere cinlco e 
sprezzante, rotto alle piii spe-
ricolate operazioni da oltre 
venti anni di monopol io in 
controllato di tutte le leve di 
romando. 

Questo gruppo e formato da 
un intrigo di interessi, di 
compromess i . di osrure soli-
daneta che unisce insieme 
determinati esponenti della 
Amministrazione «-omtinale. 
uomini della DC che control-
lano istituti baneari ed a l t n 
centri economici oltre ad un 
pugno di speculatori e di 
grossi impresari che hanno 
rastrellato in quest 1 anni e-
normi fortune Una delle ra-

gioni per le quali Padova ha 
dal 1947 sempre lo s tesso sin-
daco, un uomo di oltre ottan-
tanni che nessun «giovane 
turco» della DC e mai riu
scito a scalzare, sta p r o p n o 
qui: nella difjrolta di incri-
nare, di rompere questo grup
po di potere, nel penco lo che 
una qualsiasi operazione di 
ncambio possa mettere alio 
scopertn il congegno su cui 
si regge il dominio della cit
ta 

Ora si sta per condurre a 
termine un'operazione che 
puo essere considerata un ca* 
polavoro. un condensato del
le vinla7i<*ni, dello stravnlgi-
mento della lettera e dello 
s p i n t o del piano regolatore. 
Si tratta dell'operazione «tor 
ri» nel quartlere Conciapelh. 
Dell'antico ammasso di casu-
pole che dava il nome a que
sto centrahssimo quartiere e 
ormat rimasto assai poro. Sta 
per giungere al traguardo il 
piano di « nsanamento » av-

viato una decina d'anni fa 
Dov'erano i «Conriapell i » v 
sorto « largo Europa ». un'in-
credibile concent razione di 
cemento armato in D<HO spa-
7io. specchio pretenzioso del 
1'anditji, della grettezia di un 
« rinnovamento » affidato al 
la speculazione edilizia. 

Ma la speculazione e insa 
ziabile, Vuole sfruttare fin gli 
nltuni scampoh di aree di-
sponibili , vuol tirar su dei 
palazzom dove prima non e'e 
ra che una casetta. incurante 
di richiudere in aree sovraffol-
late altro traffico automobili-
fitico. indifferente agli indici 
di abitabilita. all'assenza di 
verde e di aria. K la sptinta. 
I.'Amministra/ioni* comunale 
di Padova lia nla.sciato tri> li-
cenze ediUzie per la costru-
n o n e di altrettante « torri » da 
oltre trenta metri cia-scuna 
Que«te « torri >» non nspetta-
no le prescrizioni della leg
ge-ponte sul l 'urbanist ica e 
\ a n n o contro il Piano regola

tore della utt . i che a sua vol-
ta ha f<ir7it di legge. Cio che 
piu sconcert a e tuttavia il ruo-
lo che la (niinta comunale si 
e a&sunta per rendere possi-
bile un tale si mil it' 

1M priniii domanda di licen-
za edili / ia jier una « t o r r e » 
al Cojiciapelli viene presen-
Ictta nel VMA dalla societa 
SIT. il < m principale esponcn-
te e un nolo < ustruttort' edile, 
l'uiu S'hiavo Ha un so lo ma 
decisnti diteito. I'area propo-
sta non »• f.ihhricabile a nor
ma di Piano regolatore. ("he 
ti fa la Ciun'a ' Nel lRft.'i pre 
sent a al MmiMern una propo-
sta di vanante al Piano per 
lendere efu/icibllc Utl suolo 
( h e nun lo •- Pas.sano gli an 
ni, nia la \.irianie rum viene 
Hpprouita in- ha probabihta 
alciina di e w r i o in futuro 
T'na possihilita ci sarehbe. p<>r 
aggirar*' lo^taio lo II C'omune 
di Padova ha una consohdata 
iradi7iune m propositrr si 
tratta di stipnlare delle con-

Con un win $ un ihcono il Porr) 

Pistoia ha celebrate 
la propria liberazione 

FISTOIA, 14 se.temore 
Si sono concluse stamane 

le celebrazioni della liberazio
ne della citta di Pistoia. pro-
m o s s e dalla amministrazione 
comunale e onsai i i^aie da un 
comitato unitario. La comme-
morazlone aveva avuU) inizio 
lunedl seorso con l'inaugura-
zione della Mostra dei docu-
mentl deH'antifasci<mo e del
la Re&istenza nel Pistoiese, cui 
ha fatto seguito la conferenza 
sulle caratteristiche della Re-
sistenza in Toscana. 

Celebrando l 'awenimento 
davanti ad un foltissimo udi-
torio, il senatore Parri ha ri-
cordato ai numerosissimi gio
vani presenti, che proprio es
si debbono taper essere gli 
eredi di quel grande patrimo-
nio che t giovani di venti-
cinque anni fa, I ribelli di 

allora, come egh ha detto, co
st nurono con la Resistenza e 
1'insurrezione «Mai. in altri 
momenti della sua storia, il 
nnstro Paese ebbe questa ric-
ca riona7ione di ideal! e di 
sp in to nazionale F,' questo il 
grande patrimtjnio che voi 
giovani dovete raccogliere p e r 

portare avanti le vostre hat-
taglie » 

Parrl ha concluso dicendo -

«Sappiamo che Resistenza e 
Cost»tu?ione segnarono una 
pagina storica del nostro Pae-
*e E' vero che vi e da ricupe-
rare un grave ntardo nell'at-
tuazione della Costituzione. 
ma Resist enza e Costituzione 
sono ancora oggi le condixi*>-
ni per la base, di una unita 
di forze politiche. se vogliamo 
dare ai problem! del Paese 
le risposte g iui te che oecorre 
aaper dare ». 

Per la mebiliraziofie dei democraHci 

Fallito il «raduno» 
dei fascist! a Terni 

TERNI, 14 sett«mbre 
Nonostante le proteste del-

1 Amministrazione comunale, 
della Amministrazione pro 
\inciale . dei sindacati. dei par-
tit i e delle organizzazioni an 
tifasciste. I fascisti hanno te-
nuto t»ggi a Term il loro « ra-
duno nazionale » L « radunt; » 
r fallito, in quanto i rnttami 
di Salo hanno dovuto ruiun-
ciare alle provocaziont che 
avevano in programma, nu» 
cio non riduce le responsabi-
lita del prefetto e del questo-
re, che hanno autonzzat<» la 
mamfestazione. 

Oltre cinquerento poliziot-
ti e carabinieri sono stati 
srhierati per proteggere le 
poche diecine di fascist! che 
hanno avuto il coraggio di 
v e n i n a Terni e che, arrivan-

dti( i aha spicciolata. si sono 
ruiniii al cinema « Fiamrna ». 

Mentre nel locale aemivuoto 
si tenet a la squallida cerimo-
nia rievocativa della repuhbli-
chetta di Kn!o centinaia e cen-
tinaia di giovani ed antifasci-
sti ternani manifestavano da-
\anti al cinema inneggiando 
alia Resistenza e cantando gli 
inni partigiani. 

Ad un certo punto il que
st ore ha ordinatn una carica 
contro gli antifascist!; e stato 
chiaramente un diversivo per 
(umsentire al nostalgici di Sa
lo di allontanarsi senza farsi 
notare. Centinaia di giovani 
e di cittadtni democratic! han
no risposto alia carica per-
oorrendo in eorteo le vie del 
centrn di Terni. inneggiando 
all'amifaaciamo e alia R*»i-

» .stenza, 

venzioni the auloruzano la 
ert'7ione di edilici in contra-
sto col Piano regolatore. Um-
v,i condi7ionc da reahzzare. 
( he non vi si,mo opposi / iom 
da parte dei wcmi. | H T evitare. 
I 'mtenenfo della inagistratu-
ia 

Fra ll '!>,> ed 11 "til si (O 
stituiscuno. oil re alia SIT, al-
tre due societa la « Condomi-
tuo Molino» tf 'ansi . Zambel* 
li ed eredi fres (».nte, tupoti. 
guarda un po' del smdaco fli 
Padova i »* la « Olivien Frigo 
di Paiiigai-Spe/i,ih >v Ma nel
la zona vi sono al tn propr.e 
tan esclusi dairoj}era/ionc 
A turn ii the pnsvt)rio chiamar 
••l. mettianio. a w . CJanzetti e 
arch Toller, l quali potrebtae-
iti sol le \are oppo>i/nini an 
che se i tre ̂ ruppi î fosseru 
niessi f!'acrord<» di non inta 
stidirsi a vicenda Come fa-
re'' « Miimni i «iiuniaiv roinu 
Hale pilo ptnsal'ii lei Ad <-
senipio, a( quisiand" i resiom 
immobih » he si i iovano nella 
zona roil i soldi che i Ire 
gruppi delle i< torn » \erseran 
no al Comune nuali lon'nljnti 
di migl iona' 

(Hi argtimenti \» i <on\,iu 
cere i proprietari a wndere ' 
SemplK issinu Vclla uuota 
tersitme del Piano regol.itor** 
'•he il proH'ssor P n ' i n a t o ••I.I 
elahoraiiflo nessmia uiteri'i 
re fabhricabilita nel quartiere 
Conriapelli sara -lcuramf nte 
c(>nsentita Conviene rlimque 
cogliere l'oci asione. e aciet-
tare le oflerte i he vengoho 
avau7ate e \endere 

\j' cose sono anriale esa'ta 
mente nisi ' ' fill amnnnistra 
t o n ciHnunali di Padova sono 
giunti non solo a tollprare, 
ma ad adonerarsi attivamen-
te per rendere possihile una 
cosi clamorosa vtola^ione di 
legge, destinata a rendere pos-
sibile un'altra gtgantesca spe-
t ulazione edilizia'' E difficile 
dirlo Anche nerche un'inter
rogazione parlamentare del-
l'on. Franco Busetto rivolta 
al Ministero dei l-avori pubbli-
ci fin dal giugno scorso h ri-
masta sen/a risposta, e le w>-
stre legittime cunos i ta in pro-
posito restano msoddisfatte. 
Di certo vi e soltanto que
sto: rhe la costruzione della 
prima n torre * e ormal ini-
ziata. L'ennesimo abu»o, | o 
ennesimo scandalo ed i l ino di 
Padova sta per dlventare un 
fatto eompiuto. 

Mario Passi 

Buone intenzioni nel 
«requiem» di Bussotti 

Qualche dissenso jwr It* «primizie» di Ga>taldi r 
Sciarrino - Ottimo il Sestetto Luea Marenzio 

DALL'INVIATO 
VMCZIA, 14 ̂ ettembr* 

Sylvano Busfcotti ha compo
st o un « requiem » t« The ra-
ra requiem»> per una per 
.vma che voglia celebrare — 
a-ssiitendovi — 11 propno fu-
nerale. Ha eomposto un « re 
quiem » lunghisMmo, nel qua
le le lungaggiru vorrebbero es
sere, perb, auspicio di longe
vity. E' una bu<ma trovata. 
F- come la longevtta puo, teo-
ricamente. essere aasicurata 
mediante qualche preeauzione, 
cosl Busaotti assicura la lun-
ga durata della musica con 
mille accorgimenti. Egli va 
avanti per oltre settanta mi-
nuti ricorrendo ad una sent-
tura « orizzontale » nel senso 
piii letterale. Di tantu in tan-
to. interventt solistici di que
sto o di quello strumento, 
ma soprattutto della chitarra 
e del violoncello (ha una « ca
denza » che dura una decina 
di minuti ) . assicurando il per-
durare dei suoni i quali sono 
inert i e corrispondono ad una 
longevita priva di forza vita-
le. Insomnia, un trascinarsi 
dell'esi^tenza <e della musi
cal in una sorta di indiffe-
renza alia vita <e alia musi
cal che si appaga di confuse 
memorie 

Bussotti e abile, e coinvol-
ge nel « r e q u i e m » una mfl-
mta di rlcordi: 1'eros, Marj*-
lin Monroe, Rillce. il poet a 
francese Fred Philipe. Adorno, 
Racine. Metzger (ammiratore 
di Bussotti , ma ha abbando-
nato 1'a.scolto dopo 45 muiu-
tit. Heine, Shakespeare. Dino 
C'ainpana «con ricorso alle 
campane) , l'antico poeta gro-
co Alceo. poi Ta*>so, D'Annun-
zio, Michelangelo, Leonardo da 
Vinci, Jacopone da Todi, Brai-
banti. Baudelaire, C e s a r e 
Brandi, Arbasino e Casa Ri-
cordi, Uno dei tanti arrota-
inenti della lettera « r » . in
fatti, pub essere dedicato al-
l'editore Ricordi. 

Se ad ogni nome sopra n-
ferito aggiungeste qualche ci-
tazione di versi o d'altm. p<>-
treste iacilmente nempire 
qualche cartella Senonehe. i 
franimenti citati si impastano 
poi in una musica che indiffe 
rentemente h raccoghe e se li 
porta dietro in un amorfo tlui-

re. Inoltre. i risultati foiuci si 
riallacciano a sononta — vo-
cah io t t imo il Sestetto Luca 
Marenzio i e strumentali — 
rtevocanti una gia vecchia 
avanguardia e un clinia mu-
sicale piuttosto a m t r a t o an
che rispetto a quel che si e 
udito in questo Festival lun-
go e disarticolaio, degno del 
« requiem » di Bussotti al qua
le, tuttavia, non mancano ra-
ri momenti di piii nervosa ac-
censione t imbnea . Come le 
buone intenzioni del Festival 
non hanno trovato riscontro 
nella loro realizzazione, cosi 
d iremmo che il « r e q u i e m » 
sembra assai piu nusc i to nel 
testo esplicativo-poetico redat-
to dall'autore. 

Non diversamente, certo 
teatro musicale moderno ha 
il meglio nel libretto anziche 
nella musica. Tranne un pro
gressiva sfollamento del pub-
blico, non si sono \erificate 
manifestaziom d'instilferen/a 
da parte degli ascol taton i 
quali hanno. an/ i , hfit applau-
dito la novita e Pant ore 

Qualche dissenso hanno n 
cevuto le pnmi7ie di Paolo 
Oast aid i <un « pa.st iche » su 
Schoenberg rendere gradevo 
li i procedimenti dodecafoni-
ci frammischiandovi piacevo-
lezze melodichei e la «Berceu
se » di Salvatore Sciarrino, 
dedlcata a Bussott i e intito 
lata « Ancora w. Questo « An 
cora vi e stato preso alia let
tera. ed e consist n o nella n-
petizione di un lamento foni-
t o. molle e quasi lugubre, 11-
rato avanti per parecchi mi-
nut i 

Ha direfto Oianpiero Taver-
na, l>en manovrando l'orche-
stra fi)armt>nica sjovena Sta-
sera - a chiusura il tea
tro di Mauncio Kagel 

Erasmo Valentt 

Gravallona (Novara) 

Inaugurate* 
il monuntento 

ai caduti 
nella battaglia 

per I'Ossola 
VCKBANIA |N«v i r t ) 

\ firaveilona I m c c s'.ito 
mau^urato mm\ un rnoiuimt n 
to di >;ninito in ncordo del 
la battaglia sostenuia Ira il 
1J e il l.» sfittembre 1<H4 dai 
le division! partigiane » Val 
Ti>ce ». « Val CJrande ». « Bel 
trami » e « Garibaldi » JHT la 
conquista en quell'importante 
nodti straaale che costltuiste 
la porta d'accesso aH'Ossola. 
nel combatt imento persero la 
vita 32 partigiani e altri otto 
(urono catturati e poi fuci-
lati. 

Tra i presenti il sen. Fran
cesco Albert ini. presldente 
dell' Associazione Nazionale 
Partigiani autonomi. Ha par-
lato Michele Beltrami, figlio 
della Medaglia d'oro della Re 
sistenta Fil ippo Maria Beltra
mi, caduto a Megolo il 15 feb-
braio 1&44. II monumento re-
ca la scritta « I rtrt e 4 mor-
U con lo tttsso tmpegno », 

FURTO N E L U VILLA 
01 PIPPO BAUOO 

CATAMIA, M s«tten-bre 
Un furto e stato commesso 

nella villa del presentatore te 
levisivo Pippo Baudo. in U>-
calita «t Chiu-sa » di Vizzini. a 
cinquanta chilometri da Cat a 
nia. I ladn sono entrati nella 
villa attraverso una hnestra 
ed hanno rubato un fucile da 
caccia. un televisore ptirtatile. 
una radio, un giradischi. una 
macchina fotografica e cento-
-.entimila lire in banconote 
trovate in un cassetto 

UN SUE PtOVOCA 
UN DC9AGLIAMEHTO 

ALSimO, U 4«tr«mb-» 
Un treno della lines. Alghe-

ro-Sassan ha investito un bue 
che ha attraveraato i m p r o w i -
samente 1 binari e d e dera 
gliato. L'incidente e accaduto 
in region* « A r c o n e » a una 
ventina di chilometri da Ai-
ghero; la strada ferrata e ri-
masta bloceata per sei ore 

I macchinisti e 1 paaaegge-
ri del treno bono n m a s t i il-
lesi. 

FsaTv!/ 
TY nazionale 

10,00 Film 
Per Ban e ; c « col ega:e 

18,15 La TV dei ragazzi 
fl) II viaggio di Marco b ) 

La p ccola r«gn<a b'anca; c) 

Ottovclante 

19,45 Telegiornale sport 
Crcnache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 II porto 

delle nebbie 
Fi'ni Regie di Marcel Car-

p Interpret! Jean Gabin 

f M -t ele Morgan. Ccn qi.e-

-, l j t Ini da lliiz O Ml nijOvo 

' r\ L , r j ro da Gun Li yi 

R 1 tli e d^di 'dto al regiita 

tran ese O f h- considerate-

il crent"rp del « rcalismo 

|joetn.o - Lo 5ceneggieti rn 

c di Jocquej Prpverl outore 

rli j nis'ra con i! ciijolc Car 

ne ajeja un 'crte legame. 

« II por' 1 (IPIIP nebbie -

( 1938 ) e (^ st j r ia di • -i 

(!isert"re U'e \< centra i d 

laqaziri, -i n nsn r ra <i> lei 

rue lo ncambid, c(r .1 di 

fuqqire c c i lei ma viene i r -

ciso 4ul punto di partire 

Tenia e svolqimento sono t> 

pici del mendo di Carne, 

delU concenone pessimisti 

< a del des'mc, della sta a-

sp'ra: 01 e a i.n mcrdo rl -

v»r ,0 II pesiirn sn o reman 

M ' j rli Carre espnm»va lef 

rt cioscia rloi f'Hnresi de'le 

riS^M pepoian, 1 am 1 . ' 1 

quali. trencata I »'.oer,enza 

del Fronte pcfjC art- nc.n 

be/a la m nac M de la rj er. 

r , I fascist. (' V '» / - ' 

r.i' »e I Ofcupa." ' • ' V'^'a 

nc ' rnra o qi f," f lm C'I 1-

.er rontr ibi ,\^ n .1 j~Z' '<'• 

' 1 delia Frar r a cr r ' - .0 

« f l is fat t i 'n '^ » 

22,50 Prima visiotie 
23,00 Telegiornale 

TY secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Bruno Munan 

fantasia come scienrj 
esatta 

22,15 Concerto 
smfonico 
} r II ^ , C j f i l , ^ ' F 

* 1. . * e r ' J ' * n f . i p „ v 

I fj4 » a, A1 •_ , 0 era* 

c--c«. •t'J'« /.'%* lav ftz 

22,55 f-errar.i 
premio Estense 
.»r. .- o d I <w 1 o' 1 , . 

profrMMii 
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1 — 

NAZIONALE 

0 crro e r»o ; ere 7 8, 10, 

U1 I I ; . I ' 20 2. 6.00 

'/ j t t^t ' "> r' . .*'e ' I- 'At.'-

c. '.tcr 8 30 t_an;c-i <f 1C 

Cr : • 11 i"V, -.j'« IOCS Le cr« 

Ct /1 " j ' . ' - i . l?C5 C:r'r»o&i-'i2. 

1 j I j H i Pino* id 43 Z D^ldci* 

r» »"~ It) Sere t» rjc z. !6 30. 

f n . e . - e -i.^c't.. .'OS Per -.c. 

g o u r ' H iS - L'Apprcdc 2C 11 

1' ccn-egno cjei c tiqL», ?1 C: '-

tcrto 22 iO P ; l t r ; rn , r-i 

SECONDO 

G r>r it 1* t»'i " c e 6 .0 7 J0 R ^2. 

9 v i J : : I'.JO. ' - ' I > U -C. 

I 4 ; i I > r le JO M •"- I? i0. 

p 0 .? J4 6 X ,S eo an 1 

<iv w S I . O <• t/ • i> 1 H i c» 

teqgerd / \~> P mj '- ' A I J '-

p •rii ,f* \Z\, Ca r*o '. "leacc. 

I ' 4 j Fe- 1 - <§' • 1 I ~) A-

; ' ' rre H" ' _ ! 'y" tr z • >* ' 

/ - - » - A * . i.- I ; 1 ,-g-

ge-t -j l / i M j ; • • a * ne e 

! e i . t Is f * ' " r lo 16 ^ 

\<\rt ; t •, j 1/ " j Pcr>l*-

I ' I I H ! f-z,er ' ~j ' '"IJS C«' 

I " L . • 1 qt, ^0 j l C-Ta^a 

t»">n i^ i 'd .'I La f .arr^cn :a 

; . ' i ; ",t be'- -!2 40 \ c / \t 

rcy*' r e e 

TERZO 

we '3 t "i e • 1 <-i tc*r(wr« '0 

r 4 i . - c n f f P'̂ -sSf IT 20' 

T- - c- rt ~i r i j i ;,j • 1 l( ier 

• » '- ; '4 J z't-1 1 *:i / B#rr>e-

'4 . , r.o ere''.'' "'eric*. 

I ",r 1 - „ , - . r-r r r ' '« *^ P» 

1 r r rt' ' * ' J t-.i* / 9 re 

---v l J / ; V t '«•<;')*'•» 'S 

, A C Mr : ir- > - ; - n 

r ' - -'• -y - - r j 20 X 
1 ' » * - '<• e < 1 * -, * » . 1' 

^ ' ' » ' ' f " • ' - 2 . ' " ~ \r * ^r\ 

. * < " f » 1 •'- ,; . ' P 

VI SCCNALIAMO < . f L ^ z . , > 

•'it J f" • , ere >i Co I ' I 

» 1 • •.••*.«<•* ' r « ' j t C > « % 

f \ \ -. B3 <" e r * , , i ' *er 

^ » ( *i ft'- A r r * T ^ f , a 1 

. J 4 

programmi 
svizzeri 

Or - • -
¥-> > eg •'-» 

' 4 - »' 

! < t - . 4 '": r rr » ^ 

OLTRE 
IMILIARDO 

DI PREMI 
ULTIMI GIORNI 

file:///anno
file:///inciale
file:///anti
file:///erseran
file:///endere
file:///erificate

