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I comunisti e 

il tc nuovo » statu to 

Biennale: 
la rif orma 
dimezzata 
Lo statuto della Biennale 

dl Venezla, che sara votato 
a Palazzo Madama in sede 
assembleare, non annovera 
molte innovazloni rispetto al
io schema preso in esame, 
su queste pagine, circa un 
anno fa. Pertanto, 11 gludl-
zio che demmo allora per-
mane Immodlficato Bisogne-
rebbe, tuttavla, essere ciechi 
dl fronte alia realta per as-
serlre che Tassetto statutario 
proposto non differlsce da 
quello fascista, attualmente in 
vigore. La Biennale, in no-
tevole misura, e sottratta ai 
condizlonamentl del potere 
esecutivo e quindi guadagna 
un'autonomia che prima non 
aveva. II Consiglio direttivo, 
che la governera, sara com-
posto di uomini dl cultura 
eletti dalle assemblee comu-
nale e provinciale dl Vene
zla. nonche dalla Regione ve-
neta. L'istituto culturale ve-
neziano, secondo la definlzlo-
ne del compiti istituzionali. 
dovrebbe poi rlgenerare i 
suol caratterl, cimentandosi 
in un'attivlta non delimlta-
ta agll aspetti esposltlvl, e 
aprendosi alia sperimentazio-
ne dl nuove forme dl pro-
duzlone artlstlca. In slntesl. 
non e lecito dedurne che 
nulla sla camblato e che af-
fatto vana sla stata la lot-
ta combattuta dalle forze de-
mocratiche. dagli artistl e 
dagli autori clnematograficl. 
Nondlmeno, la tiforma. che 
il Senato si appresta a va-
rare, e tlmida e contraddit-
toria, In quanto non porta 
alle logiche conseguenze le 
istanze alle quail pare rial-
lacciarsi. 

Istruttivo, sotto questo pro-
Hlo, e il vagllo dei dinieghi 
opposti ad alcuni emenda-
menti presentati dai comuni-
Gti e che tendevano a un 
obiettlvo rlformatore di pro-
fondo resplro. Che cosa han-
no chlesto i nostri senate-
ri? Hanno chiesto che: 1) l 
rappresentantl delle catego-
rie artlstiche. facentl parte 
del Consiglio direttivo della 
Biennale. non fossero coop-
tati in base a hste indica
tive, bensl venissero diretta-
mente deslgnati dalle asso-
ciazlonl professional! e sln-
dacali; 2) in via subordina-
ta, essl fossero eletti dal Con
siglio comunale di Venezla; 
3) si eliminasse la presenza 
dl un rappresentante del go-
verno nel direttivo; 4) il 
presldente della Biennale fos
se eletto da tutti e qulndici 
i membri del direttivo. an
ziche soltanto da dieci dl 
essl secondo una prassi chia-
ramente dlscrlminatoria; 5) 
i direttori delle varie sezio-
nl, in cui si suddivide la 
Biennale, non fossero noml-
natl d'autorita dal direttivo, 
ma accedessero agll incari-
chi previsti attraverso con-
corsi pubblici per titoli; op-
pure fossero eletti nell'am-
bito delle commissioni inca-
ricate dl realizzare i pro-
grammi dei divers! settori: 
commissioni che avrebbero 
potuto essere nominate di 
concerto con le organizzazio-
ni degli autori, degli artistl 
e del pubblico; 6) in seno al
ia Biennale si costitulsse una 
sezione permanente di studi 
e di ricerche, che cooperasse 
alia elaborazione della poli-
tica culturale e mantenesse 
collegamenti. su scala inter-
regionale, con comltatl inte-
ressati al decentramento del
le iniziative promosse dalla 

Biennale; 7) si togliesse il 
divieto di ingresso alia Mo-
stra dl Venezla per i mino-
ri di 18 anni. anziche attri
bute al direttivo della Bien
nale la facolta di decidere, 
caso per caso, quail film vie-
tare ai giovanlssimi. 

La sfilza dl «no» abbat-
tutasi sulle rlchleste del se
nator! comunisti e signiflca-
tiva: ad un tempo, essa at-
testa che si vogllono Impor-
re alia Biennale soluzionl an-
cora pregne dl autoritarismo 
e che si mantengono ambi-
guita leggiblll nella chiave 
del rlfluto di un nuovo rap-
porto sla con le masse lavo-
ratrlcl, protagoniste della vi
ta sociale e del fatti cultu
ral!, sla con i creatorl. Men-
tre alle prime non si rico-
nosce alcun dlritto di rap-
presentanza, escludendo l'as-
soclazionismo popolare e cul
turale dalla gestione dell'en-
te, si costringono i secondl 
a svolgere un ruolo prede-
terminato. Mentre per la no-
mina dei direttori e delle 
commission! si restaura il 
metodo della dlscrezionallta, 
per altro verso non si ha 
l'ardlre dl disancorare, nep-
pure sul piano formale, l'lsti-
tuzlone venezlana da un'attl
vlta a prevalente impronta 
festivallera. Non per un me-
ro capriccio, nello statuto, cl 
si rlferlsce fin troppo al
le tradizionali manlfestazlonl 
della Biennale e non si pre-
dispongono gli strumentl per 
impostare una polltlca che 
consenta dl stabllire nessi 
con le aggregazioni social! e 
cultural! del paese. 

In breve: per rlcevere dal
la collettivita un finanzla-
mento di oltre un miliardo 
l'anno, la Biennale si confi-
gura ancora come un cen-
tro circoscritto entro i recln-
ti di una citta privilegiata 
rispetto ad altre, del tutto 
sguarnlte di strutture cultu
ral! pubbliche; e chiuso at-
torno a una dlite di fruito-
rl; per camblare veste, ordi-
namento e fini, si arresta a 
meta strada, evitando peral-
tro di garantire, almeno in 
linea di principio, la sua in-
dipendenza dalle interferen-
ze mercantill e pubbllcitarie. 

Cosl non e difficile sple-
gare il motivo per cui i se
nator! comunisti voteranno 
contro una ri forma dimez
zata. Difficile sara semmal 
per i compagnl socialist! giu-
stlflcare il loro comporta-
mento in Senato, allorche es
sl si sono uniti alia intran-
sigenza dei d.c. nel respln-
gere qualsiasi emendamento 
che provenisse dai partitl 
deU'opposizione democratica. 
La risposta che gli autentl-
ci democratic! attendono non 
e certamente rawisabile nel
lo sfogo cui ieri si e abban-
donato il responsablle della 
commissione culturale del 
PSI, Beniamino Finocchlaro, 
insinuando che le oblezloni 
nostre e non solo nostre de-
riverebbero da ostllita pre-
concetta verso la riforma 
della Biennale e dall'esercizio 
di un piccolo cabotaggio de-
magoglco. Tengano i nervi a 
posto i difensori d'ufficlo del 
a nuovo» statuto della Bien
nale: i comunisti non si 11-
miteranno soltanto a votare 
in Senato contro 11 proget-
to govemativo, ma riprende-
ranno la battaglia alia Ca
mera. 

m. ar. 

Stasera 
a Spoleto 
chiusura 
in piazza 

Dal nostro corriipondente 
SPOLETO. 10. 

Con !1 tradizlonale concer
to In Piazza del Duomo si 
chiude domani a Spoleto il 
XIV Festival dei Due Mondl. 

Diretta dal maestro Thomas 
Schippers sara eseguita la 
Messa da requiem di Giuseppe 
Verdi, Interpretata dal sopra
no Liliana Molnar Talajic. dal 
mezzosoprano Beverly Wolff. 
dal tenore Carlo Cossutta e 
dal basso Bonaldo Gialottl. 

L'orchestra sara quella del
la Juilllard School di New 
York, il coro quello dell'Acca-
demia nazionale dl Santa Ce
cilia. dlretto dal maestro Gior
gio Kirschner. 

Alia mezzanotte. quanto Pul-
tlmo slpario sara oalato in 
una giornata densa di spetta-
coll che si aprira come di 
consueto con il concerto di 
mezzogiorno al Teatro Caio 
Mellsso. 1 bagliorl del fuochi 
artificiali nello scenario natu-
rale del Monteluco segneran-
no la conclusione della ma-
nifestazione. 

Nel quadro delle varie Ini
ziative collateral! al Festival. 
merita intanto dl essere se-
gnalata la mostra dl progettl 
organlzzata da un gruppo di 
archltetti e docentl deU'Uni-
versita di Venezia. II tema 
della mostra e: «Nuova ar-
chitettura — citta antica — 
paesaggion e presenta con
crete proposte di lntervento 
in centri ed ambient! natura-
11 dalle piu diverse caratterl-
stlche 

g. t. 

« Macbeth» 0/ Teatro Romano di Verona 

Una storia d" amore 
V 

in stile « kolossal» 

raai yj/ 

La regia di Enriquez lascia la tragedia sha-
kespeariana ' in una contraddittoria inde-
cisione tra diversi moduli interpretativi 

Dal nostro inviato 
VERONA, 10 

Ed eccocl al secondo Sha
kespeare di questa calda esta
te: al Teatro Romano abbia-
mo visto il Macbeth nella 
edizione curata da Franco 
Enriquez, protagonist! Glauco 
Mauri e Valeria Morlconl. sce
ne e costumi dl Emanuele 
Luzzati, traduzione di Elio 
Chinol. Qui, a dlfferenza del-
lo spettacolo shakespeariano 
milanese (Molto rumore per 
nulla) la regla c*e; ma essa 
appare pasticclata e Indeoisa 
sulle vie da scegllere per 
« leggere» il testo. confuslo-
naria e traducentesl In una 
approsslmatlva dlrezlone de-
gli'attorl. A dlspetto dl tutte 
le dlchiarazioni fatte. questo 
Macbeth finlsce con 1'essere 
soprattutto una specie dl 
« kolossal» displegantesi sul-
la scena Ideata da Luzzati: 
scena molto bella. nel suo 
aspetto metallico. che da la 
Idea della fortezza barbarlca, 
con 1 suol passaggl lnferiori 
che possono suggerire 1 mcan-
dri della coscienza. Ma su 
questa scena fornlta dallo sce-
nografo come una semplicls-

Ieri sera a Recoaro 

Cantagiro: 
finale con 

censura TV 
Nostro servizio 

RECOARO TERME, 10. 
Gran finale televisivo — piu 

generoso che non a Monte-
sano — per il X Cantaglro-Can-
tamondo stasera a Recoaro 
Terme. Per l'occasione, ha ri-
fatto capolino una vecchla co-
noscenza, Dany Paris, che non 
si e voluta lasciare sfuggire 
l'occasione di presentare Char
les Aznavour e, di conseguen-
za, neppure quella dl dimo-
strare per rennesima volta dl 
non avere ancora lmparato 
l'italiano. 

Per via della TV. Edoardo e 
Stello hanno dovuto dare i 
sette giorni alia loro Leila e 
sposare Eva, che ha 11 van-

taggio dl limitarsi a acammi-
nare a occhi apertln. Motivo 
del veto televisivo: Leila, sto
ria di un omlcidio, non si con
clude con 11 pentlmento del 
colpevole. 

Inutile dirlo, II colonnello 
di Luclo Dalla non e potuto, 
neppure esso, passare: e non 
esattamente perche, anche qui, 
11 reo non si pente affatto 
delle sue ambizionl! Cosl Dal
la si e llmitato a presentare 
le sue due nuove canzoni. La 
casa in riva al mare, suggest!-
va e mlsurata storia dl un 
carcerato, e Itaca, a suo modo 

Al Festival del film di fantascienza 

A Trieste Bunuel 
resta il dominatore 

Finita la retrospettiva, ieri e cominciato il concorso 

Nostro sern'zio 
TRIESTE 1,0 

E" finita la retrospettiva 
dedicata a surrealismo e fan
tascienza e questa sera co-

' mincia il Festival competitivo 
vero e proprio, con I'atteso 
Gas-ss di Roger Corman 
CUSA), cbe porta a sottotltcHo 
roltranzistlco invito • Bisogna 
distruggere II mondo per sal-
variov. Intanto facclamo, a 
oonsuntivo delle cinque glor-
nate surrealiste. alcune brevl 
osservazionl emeTse da! film 
e dal pubblico che 11 ha se-
guiti nel grande « catino » del 
castello di San Giusto. La 
prima riguarda la materia ci-
nematografica riesumata sot-
to l'etlchetta dl surrealismo. 
E' evidente che gli organizza-
tori llianno intesa come oc-
casione dilatabile,della curio-
sita fantasclentlfica verso ap-
prodl cultural! piu preclsl e 
riconosciuti, e non possiamo 
che approvare: in certo senso 
II motto dovrebbe essere si
mile a quello del tltolo dl 
Corman, bisogna « distrugge
re • la fantascienza per sal-
varla. ossia foreare I llmitl dl 
un fllone cinematogTaflco che 
e si vasto per Isplrazlone, 
ma angusto dl fatto neH'abl-
tudlne e nella pratlca com-
merctale; e qulnd! la soluzio-
ne consiste neU'implicare sem-
pre piu e sempre megllo la 
fantascienza entro una rete dl 
rapport!, scambl e verlflche cl-
nematograflche di magglor 
portata critica, sagglandone la 
41alettloa ancora rozza su ba
il Morlche e artlstiche. 

Ora, non e'e dubblo che 11 sur
realismo nel cinema — con le 
sue rivelazionl oniriche ultra-
temporali e le sue llberta to
tal!, spregiudlcate, anticlpatrl-
ci — costirulsca fin dagli 
Inizi, nel prim! Anni Venti, 
un'« odissea nello spazio». 
Forse 11 festival dl Trieste, 
nel slmpatico entusiasmo che 
gli conosclamo, ha voluto for-
nire a questa odissea cultura
le 1 propellenti piii dlsparati, 
per esempio dove il surreali
smo a propria volta deborda 
nelle altre sue forme prepara-
torie o addirittura antagonl-
stiche, dal dadaismo al futu-
rismo: o recando delle pelli-
cole di cornodo, o dimenUcan-
done altre. 

E' chiaro che 7 misteri dl 
Shanghai di Sternberg, per 
non far noml, non s'inqua-
dra In alcuno degli «ismi» 
pertlnentl a questo Festival, 
e surreale e soltanto la sua 
presenza. Come equlvoco e il 
contributo di Gtulietta degli 
spiriti di Felllni, che nol con-
slderiamo anti-surrealista in 
as»oluto (anche nel celebrati 
fasti costumistici e scenogra-
flci) per la sua llberta della 
fantasia meno libera dl qua-
lunque llberta reale a causa 
della fondamentale poverta u-
mana e sociale del personag* 
glo. Se si voleva inserlre nel 
dlscorso il recente cinema Ita-
llano altrl saggl piu proban-
ti non saranno mancati, da 
Marco Ferrer! a Carmelo Be
ne 

Questa lndisclpllna nel me
todo affiorava anche dalla pro-
lusione dl Lulgi Chlarlnl, che 

— molto diffusa e vivace sul 
piano generale — non cerca-
va per5 i nessi diretti con 
le opere surrealiste del cine
ma di ieri e di oggi, e meno 
che mat con quelle annuncia
te a Trieste, gran parte delle 
quail avrebbe avuto bisogno 
mvece dl inquadramento det-
tagliato. Perche — e qui en-
triamo di nuovo nel lato po-
sitivo della manlfestazione — 
si trattava quasi sempre dl 
pelllcole pochissimo cono-
sclute e, per la citta, lnedite. 

Rendiamo glustizia al pub
blico triestino: non dispone dl 
un locale d'essai e ama scar-
samente il cinema in genere 
(Trieste e tra le piazze piu 
basse per lncasso di sale clne-
matografiche pubbliche), ma 
In questa occasione ha rea-
gito bene. D'altronde il propo-
slto del Festival di «mostra-
re molto » ha procurato in ef-
feUi qualche spettacolo d'ec-
cezione: per esempio il mitico 
Thais (1916) di Anton GiuIIo 
Bragagtia, nell^mlca copla esl-
stente e mai prolettato flno ad 
ora. Quanto al massimo nome 
del surrealismo nel cinema 
Luis Bunuel, ha dominate 
ancora una volta con Le 
chien andaUm, Simeon del de-
sierto e II singolarisslmo Su-
bida al cielo, nuovo per n u 
lla. Era annunclato anche 
L'Age d'or, che pert Mnora 
non s! e visto; proprio per
che e uno di quel film straor-
dlnarl e preoccupantl che ar 
rlvano «sempre » a destlna-
zione. 

Tino Raniari 

demlstiflcatrlce, perchfe. dopo 
che su! banchi di scuola ci 
hanno Insegnato ad ammirare 
il savoir faire di Ullsse, flnal-
mente Dalla si preoccupa del 
suo marinaio. 11« povero », che 
non avrebbe nulla In contra-
rlo alia grande misslone sto-
rica, ma senza di iui chi sfa-
ma la famiglia? 

Con un « no » a questa e un 
a no » a quell'altra canzone, si 
e cosl concluso, stasera, 11 
Cantagiro. . 

E* Tora dunque, di un bi-
lanclo. Negativo, ha detto sta-
manl l'organlzzatore. Ma Ezlo 
Radaelli si riferiva al bilancio 
flnanziario: ha parlato di una 
perdita di circa 80 millonl. 
Una perdita, pert, che « costi-
tuisce una semina per 11 futu-
ro» e che era inevitabile gia 
in partenza, per lo sforzo che 
comportava la presenza di 
gross! noml internazionali. 
Cosl come era indlspensabile 
l'innovazione del Cantagiro sul 
piano artistico: a le espressloni 
musical! piu avanzate si sono 
rivelate accette, anzl volute, 
dal pubblico piu vasto. non da 
una sola «fte», 11 che e ve-
ro: a questo proposito, dlrem-
mo che nel Cantagiro 1971 non 
e'e stato nessuno antipatico 
spirito missionario. ma solo un 
tentativo di stare al passo 
con I tempi. A costo di ripe-
terci, dobblamo ribadlre che 
Aretha Franklin, Donovan, i 
Led Zeppelin, Sam and Dave 
sono stati 1 verl protagonist!. 
E* stato infatti. soprattutto 
con loro che 11 pubblico si e 
scaldato, si e ldentlficato nel
lo spettacolo. 

II limite dl questo Cantagi
ro e stato, semmai, quello di 
non avere preso atto fino in 
fondo della nuova situazlone. 
E* successo, qua e la, che fos
se 11 pubblico a condurre in 
proprio quelle scelte dl spet
tacolo che 11 Cantagiro non a-
veva preventlvamente compiu-
to come a Genova, per esem
pio, dove Cera meno pubbli
co che in passato, semplice-
mente perche gli spettatori — 
e lo hanno dimostrato — e-
rano venuti per Donovan e 
quel pochl assimilabili, fra gli 
Italian! (leggi specialmente 
New Trolls) al fllone pop at-
tuale; cioe, per una parte 
quantitativamente minoritaria 
dello spettacolo cantagirino. O 
come a Milano, dove invece 
il pubblico e venuto in dl-
mensionl sconcertanti, dimo-
strando, in cambio. fin trop
po tangibilmente di non voler-
ne sapere dei residui di un 
gusto e di una sensibilita 
passati. 

Quanto alia coslddetta «li
nea folk* Italian*, e stata 
accettata a livello di piacevo-
Iezza (duo di Piadena, Edoar
do e Stello); piu sospettate le 
canzoni con volonta di «Im-
pegno *, soprattutto se propo
ste da cantanti (come Moran-
di) che si erano costruiti il 
successo con ben altro reper-
torio. Stara solamente alle ca-
pacita e all'onesta di autori 
e Interpret! se in future si 

' imporra tale rinnovamento 
itaiiano e se dawero dl rin
novamento si potra parlare. 
Noi, come il pubblico, per ora 
stiamo ad aspettare. 
- Con queste premesse, 11 nuo
vo « personaggio » non e, for-
tunatamente, nato al Cantagi
ro. Sono, invece, emerse alcu
ne personalita: nel girone B 
quella, gia ricordata. di Mar-
cella Bartoli, bravisslma, ma 
forse un tantino in ritardo co
me gusto per asplrare a un 
ruolo spettacolare; nel girone 
A, Mia Martini, con una voce 
e un paio dl canzoni certo le 
piu « vere » dl tutto il Canta
giro. 

Daniolo lonio 

slma «machine a jouer», un 
congegno per reoltarvi. inve
ce dl porre lo svolgersi del-
l'azione nella dimensione, ap. 
punto. barbarlca e primitiva 
del « mostro » Macbeth e del
ta sua storia di sangue e d: 
mcubl. Enriquez vi ha co-
strulto la sua rappresentazio-
ne di una vlcenda molteplice 
e complicata, assal poco chin 
ra nei suo! passaggi e nelle 
sue motivazioni. 

II Macbeth, tanto per co 
mincdare, sarebbe, dunque, 
a quanto ci Informa 11 pro-
gramma. una storia d'amore; 
Tamore tenerisslmo tra Mac
beth, appunto, e la sua lady. 
amore sterile e tormentato 
per la gran tenerezza dl lei 
e la monomania omlcida di 
lul, che In essa troverebbe 
compenso alia propria impo-
tenza. La tesi, anche se discu-
tibile. potrebbe reggere. se si 
traducesse in fatti visivi. In 
modo coerente: invece e an-
nunciata e basta. La Morlco
nl si da un gran daffare a 
far rlsultare anziche la tradi
zlonale ferocia del personag
gio, una sua dimensione fern-
mlnile; nelle scene final! va-
ga vestlta da aerei drappi 
blanch! a mo* di sonnambula 
e dice le parole della trage
dia con poetica grazia; quan-
do e morta (e nel testo dl 
Shakespeare la faccenda 6 
sbrigata rapldamente: un per
sonaggio ne da notizia a Mac
beth, e lui la commenta con 
una battuta in cui si riassu-
me 11 suo disperato pessimi-
smo cui fa da sostegno il suo 
essere un assassino che ha 
compiuto del delitti per vo-
lere di una forza assai piu 
grande di lui), vien fatta por-
tare in scena e messa sotto 
gli occhi del re. che In quel 
momento ha ben altro cui 
pensare. 

Ma tutto questo non basta 
a far concretamente realizza
re in palcoscenico la storia 
d'amore. che per forza dl co
se, sotto il peso dell'azione 
Inventata da Shakespeare, es
sa si vanifica nell'oceano di 
crudelta e di sangue che 11 
Macbeth, resta. Ma poi. che 
senso abbia impostare un'in-
terpretazlone di tal fatta re
sta per nol un mistero, a me
no di tener present! ragionl 
meramente spettacolari. di ag-
gradlmento del pubblico. o 
motivazioni di attori. 

Ma Enriquez non si ferma 
qui. Alia storia d'amore ag-
giunge anche un altro modu
lo intenpretativo, secondo il 
quale la tragedia, anziche nel-
l'alto medioevo scozzese, si 
svolgerebbe alle soglie del Ri-
nasclmento. e 11 programma 
cita abbondantemente Machia-
velli. Ma anche qui le dlchia
razioni programmatlche sono 
una cosa, e la realta in pal-
coscendco un'altra. Se si vo
leva fare di Macbeth un eroe 
machiaveillco (1'idea e anche 
accettabile). bisognava allora 
trasformare gli lncubi dl lui 
in prese di coscienza. la sua 
azlone dettata solo da barba
ric! desideri di potere in pre
cis! dlsegni politici. le super-
stizloni stregonesche in cal-
colati effetti giustificativi nel 
confront! degli altrl. Ma il 
Macbeth disegnato da Glauco 
Mauri non ha proprio nulla 
deU'uomo politico in questo 
senso: il suo e 11 Macbeth 
piu tradizlonale. dominate 
dalildea ossessiva del sangue 
e del massacro, nevrotico e 

• primltivo ad un tempo. Cer
to, fa placere vederlo e ascol-
tarto. tanta e la carica dl 
energia psicofielca che mette 
nel descrivere 11 suo perso
naggio; ma la sua interpreta-
zione va proprio in senso op-
posto a quella Indicata nel 
programma. 

Del resto della dlstrlbuzio-
ne citeremo soltanto il Dan-
quo di Gianni Cavina, II Mac
duff di Franco Alpestre, il 
Duncan di Mtehele Abruzzo. 
II cast e foltissimo. e lo spet
tacolo, tutto sommato. 51 ba-
sa soprattutto suBe scene dl 
massa, le battagUe, e 1 duelll. 
Quest! non sono male, e citia-
mo allora 11 maestro d'armi 
Enzo Musumeci Greco che ha 
Istmito gli attori: anche Mau
ri si esibisce in parate e in 
a fond! con abilita. I costu
mi di Luzzati apportano il 
loro contributo cromaiico al
ia messinscena che in ultima 
istanza ci propone uno spet
tacolo d'azione. Una musichet-
ta che fa da colonna sonora 
al «kolossal* (di Giancarlo 
Chlaramello) finisce con U 
dargli 1'impronta di un toe-
stern. Come tale il pubblico 
se l'e preso. applaudendo 
Mauri e la Morlconi e gli al 
tri tuttl 

Arturo Uzxari 

le prime 
Musica 

Urbini-
Santoliquido 

Costretta martedl dal mal-
tempo a trovare rlfuglo nello 
Auditorio, l'Orchestra di San
ta Cecilia e tornata l'altra se
ra alia Basilica di Massenzio 
con un programma che pert, 
almeno nella sua prima parte, 
raccoglleva musiche tra le me
no adatte ad essere eseguite 
all'aperto. L'lnevltablle stra-
volgimento dei rapportl sono-
ri, che si determlna in que
ste circostanze, ha caricato 
qua e la dl opacita VOuvertu-
re dell'/inacreonte di Cheru-
bini e ha messo ancor piu in 
evidenza, nel Concerto per pia
noforte e orchestra, di Grieg, 
quanto difficile fosse per lo 
autore evadere dal mondo dei 
suo! deliziosi quadretti ele
giac! e impadronirsl delle 
strutture complesse e dei con
trast! drammatici della forma-
sonata. Sono naturalmente 
immuni da critiche i valorosi 
interpret!: Ornella Santoliqui-
do (applauditissima e invano 
sollecitata al bis) e Pierluigi 
Urbinl, il quale, nella seconda 
parte del concerto, ci ha dato 
un'esecuzione che non e esa-
gerato deflnire perfetta del 
wagnerlano Idillio di Sigfrido, 
e ha efficacemente padroneg-
giato la dinamica e il vivido 
colore della Suite dell't/cceHo 
di fuoco di Stravlnski. II pub
blico ha espresso ripetuta-
mente e alia fine della serata 
la sua soddisfazione. 

vice 
Cinema 

Arriva Sabata 
...che grande emozlonl II 

western all'ltaliana si agita e 
si dimena alia ricerca di nuo
ve idee che suscitino un mi-
nimo di interesse nella noia 
delle consuete revolverate. 

Stavolta, il famigerato Sa
bata, coadiuvato da due ga-
glioffl suo! pari, si clmenta 
nello «scippo motorizzato». 
I tre fillbustieri, infatti, ra-
pinano a destra e sinistra, ser-
vendosi, per la fuga, di una 
vetusta. antidiluviana vettu-
ra. La genialita di questo film 
risiede tutta in tale partico-
lare, e si tratta, invero, di 
ben poco. Oltretutto, Arriva 
Sabata fa parte del filone mo-
ralistico • western: i nostri 
eroi espleranno le loro colpe 
con la morte (tra una pre-
ghierina e l'altra) e sulla ter
ra rlmarranno solo i purl (con 
il beneplaclto dello Spirito 
Santo) a piangerli perche. in 
fondo, erano bravi ragazzi... 

TJ film, diretto da Tullio De • 
mlchell, e interpretato dai so-
liti Anthony Steffen e Peter 
Lee Lawrence. Colore e scher-
mo largo. 

vice 

Nuovo dramma 

di Arthur Miller 

sulla grande crisi 
NEW YORK. 10. 

Un nuovo dramma di Arthur 
Miller, ancora senza titolo. sara 
presentato nella prossima sta-
gione a Broadway dal produt-
tore Robert Whitehead. II te
sto. che dovrebbe essere pre
sentato verso dicembre o gen-
naio. viene attualmente rivisto 
dall'autore. II dramma e ambien-
tato durante il periodo della 
grande depressione economica. 

Si giro 
«La cavale» 

PARIGI, 10 
Si gira attualmente in Fran-

cla 11 film La cavale, tratto 
dall'omonimo romanzo della 
scrittrice Albertine Sarrazin, 
prematuramente scomparsa 
dopo un'awenturosa esistenza. 

Anche qui. come nell'altra 
sua opera. L'astragale, e di 
scena la prigione, con le sue 
atrocita, i suoi vizi, talora 
le sue dolcezze. Protagonist! 
sono un giovane e una ra-
gazza, arrestati e poi condan-
nati per un furto. che sogna-
no revasione e l'amore. 
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i VACANZE LIETE I 

RIMINI/MAREBELLO • PEN 
SIOME LI ETA Tel. S248I. Vi 
cma mare • Moderoissima • 
Parcneggio Camere con e sen 
sa doccta WC. Cuclna Koma-
fnola • BasM 2.100/2 300 • Lu 
glk) 2JO0/2.7O0 • Agosto 1.000/ 
3J00. Tutte compraso Gertione 
Propria. 

* I I 

TmABALUi 
NON POCO 
una dentiem 

orasiv 
FA t'AIITUDINE ALU DENTIEM 

HOTEL EMBASSY • Vialt C» 
ra«*eo<« - Ce«cnatlce/V«tv«r-
tft Tel 0M7 WI24 SO ra. dal 
mare snna tranqutlla • ca 
mere coo bngno. teiefono, vi
sta mare - prezzi modia - ot-
tiroo trattamento • interpella 
tea. 

VISERBA / RIMINI - PENSIO-
NE SISSI • Tel. 9J5U • Came
re con/senza servizi - balcone 
cucina casalmga - gestione pro
pria - parcheggjo - Luglio 2.500-
2.700 - 1-20/8 3.000 • 21-31/8 
2.500 • settembre 2.000 com-
plesstve. 

RTVAZZURRA di Rimini 
29 • Tel. 32.158 - Vlclno mare 
29 • Tel. 31.158 • Vicino mare 
tranquilla • parcheggio • cu
cina romagnola • prezzi con-
venientissimi • Interpellated. 

t 

oggi vedremo 
POMERIGGIO SPORTIVO 
(2°, ore 17,15, 18,30 e 20,40) 

Ciclismo e nuoto sono le discipline protagoniste del consueto 
appuntamento sportlvo domenlcale. Dalla Francla la telecro-
naca diretta degli arrivi della tredicesima tappa del Tour che 
oggi e a cronometro, sulla plsta dl Albl. Dopo la pausa dl ve-
nerdl la gara entra nella seconda fase. 

A Siracusa Italia e Polonla si affrontano per la gara di 
nuoto maschile e femminile. SI tratta del prlmo impegno 
per gli azzurri che, anche se non dovrebbe riservare eccesslve 
sorprese, e Importante per stabllire quale e la squadra che ha 
maggiori numeri per concorrere l'anno prossimo alle Olimpiadi 
di Monaco. 

programmi 
TV nazionale 
11,00 Messa 
12,00 Roma: Istituto dl 

musica sacra 
12,15 A - Come agricoltura 

Settimanale di in-
formazionl a cura di 
Roberto Bencivenga 

18.15 La TV del ragazzi 
Luca Tortuga, II te-
soro degli olandes! 

19,15 Dal Mediterraneo al-
I'Atlanta 
Un documentary di 
Michele Scaglione 

19^0 Telegiornale sport • 
Cronache del Partitl 

20.30 Telegiornale 
21,00 La saga dei Forsyte 

Terza puntata dello 
sceneggiato tratto 
dall'omonima opera 
di John Galsworthy. 

22.10 Prossimamente 
22,20 La domenica spor-

tlva 
23.00 Telegiornale - Sport 

TV secondo 
17,15 Sport 

19.15 Festivaldei Mondi 
Da Spoleto concerto 
in piazza diretto da 
Thomas Schippers. 

20.40 Sport 
21,00 Telegiornale 
21.15 Incontri d estate 
22,20 L'ultima telefonata 

Per la seiie «Allo 
Police» con Guy 
Trejean. un telefilm 
giallo. centrato sul
la morte dl un vec-
chlo benestante 

23,10 Prossimamente 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: or* 8, 
13. 15. 20 . 23.05; 6: Mattu-
tino muticalet 6.54: Aimanaccot 

,7.35: Culto evan9ellcoj 9t Mu-
•ica per archit 9.10: Mondo 
cattolico; 9,30: Messas 10.15: 
Vol od lo; 12: Vetrina di an 
disco per I'estata: 12.29: Vo-
trina di Hit Paradei 13,15: 
•oon pomoriHlot 15.10: 0>-
vieto dl tlestaj 1 5 ^ 5 : Ponw-
ri99io con Mina; 17 ,21: Spia«-
gia libera; 18,15: I I concerto 
della domenica diretto da Pran
ce Caracciolot 19.15: I taroccblt 
19.30: La vadova a aampra al-
laaraTl 20.25: Batto quattrot 
21.20: Concerto; 21.50: Una 
storia comune; 22,30: Inter-
•alio moaicale: 22,40: Prosst-
mamente; 22,53: Palco dl pro-
scanlo. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: ora 7.30, 
8.30. 9 .30, 10.30. 11.30. 
12,30, 13.30, 17,25. 18,30. 

22,30, 24 . 6: I I mattlniere; 
7.40: Buoneiomo con I'Equipe 
84 e Lucio Battisti; 8.14: Mu
sica espresso; 8,40: I I man-
Siadischi; 9.14: I tarocchi; 

9.35: Gran vaneta; 1 1 : Chla-
mate Roma 3 1 3 1 ; 12,30: Clas-
slc-Jeckeyi 13: I I aamberot 
13.50: Alto gradimento; 14.30: 
Vetrina di un disco per Testa
te; 15: La corrida; 15.40: Can
zoni sotto I'ombrellone; 18,45: 
Interfonico; 17,30: Musica a 
sport; 18.40: Spettacoloj 20,10: 
Supersonic) 21,30: I grand! 
president! amerlcani; 22 : Dischl 
ricevnti; 22 .40: Revival; 23 ,05: 
Buonanotte E«n«pa. 

Radio 3° 
Ora 10: Concerto dl apertura; 
11,50: Folk-muiic; 12,10: Con
versazione; 12.20: I trii dl Mo
zart; 14: I I comitate dl pietrat 
17.30: Undid cantata inedit* 
dl A . Scarlatti; I S : 25 anni 
del Prenio Strega: 18,35: Mu
sics loggers; 19,15: Concerto di 
egnl sera; 20.45: Poesla nel 
mondo: Lamartina; 2 1 ; Gler-
nale del Terzo. 

TAHFR D'AIIONAMENTO 

*********** 

MESSA DA REQUIEM 
DI VERDI (2°, ore 19,15) 

Thomas Schippers dlrlge nella Piazza del Duomo di Spoleto, 
a chiusura del Festival dei Due Mondi, una delle piu famose 
pagine verdiane. L'opera fu eseguita per la prima volta 11 22 
magglo del 1874 nella chlesa dl San Marco, in occasione del 
prlmo annlversarlo della morte dl Alessandro Manzonl. 

LA SAGA DEI FORSYTE 
(1°, ore 21) 

Terza puntata dello sceneggiato Inglese tratto dall'omonimo 
romanzo di John Galsworthy. Soames ha annunciato alia fi-
glia Fleur la dedsione di Jon. che vuole rompere il fidanza-
mento: per tagHare 1 ponti con 11 suo passato sentimentale 11 
giovane lascia l'lnghllterra e va in America. Nel frattempo 
Soames si adopera perche la flglia sposi Michael Mont, cosa 
che, infatti, Fleur accetta. Michael Mont si occupa della casa 
editrlce di cui e socio, e questo permette a Fleur dl condurre 
una vita brlllante, tanto che due anni piu tardl e una delle 
signore piu in vista nella « buona » socleta Inglese. Circondata 
da artist! e da scrlttorl, dl fama piu o meno grande, Fleur si 
lascia corteggiare, dando libero sfogo alia sua esuberante per
sonalita. In particolare Wilfrid Deserd. un giovane poeta, non 
la lascia un istante, anche se non ottlene quasi nulla dalla 
donna. II poeta e perd talmente preso che rlvela a Michael 
il suo amore per la moglie e gli dice che fara del tutto per 
portargllela via. A questo punto Mont chlede una splegazlone 
a Fleur, che decide dl lnterrompere Immediatamente la perl-
colosa relazione. 

INCONTRI D'ESTATE 
(2°, ore 21,15) 

Una carrellata dl cantanti che hanno partecipato a una spe
cie di Cantagiro organlzzato da Adriano Celentano. Lo spetta
colo. presentato da Gabriella Farinon, avra per protagonist! il 
Trio Balera. I ragazzi della via Gluck. Giulio di D!o. I Dlk Dik, 
Mau Crlstianl, Iva Zanlcchl, Pio. Patrick Samson. Katty Line, 
I Camaleonti, Little Tony, Claudio Villa e Adriano Celentano. 

novitd 
di luglio 
BIBUOTECA 
DEL MOVIMEMTO 
OPERAIO 

Natta. Pajetta. 
Amendola, 
Ingrao-PROBUEM 
Dl STORIA DEL PCI 
pp. 172 t» 1.000 
Alcuni nodi fondamenta-
li della storia del PCI 
nell'analisi di dirigentl 
politici e di storici co
munisti. 

Longo, 
SULLA VIA DELIA 
INSURRE7J0NE 
NAZIONALE 
pp. 384 I. 2.500 
Attraverso I documtntl 
politici e gli scrittl Bul
la stampa clandestina, 
la prima storia della Ra-
aistenza scritta dal oo-
mandante general* della 
Brlgate Garibaldi a vlca* 
comandante del Corpo 
Volontari della Liberia. 

AA.W. , 
LAFRAZIONE 
COMUNISTA 
ALC0NVE6N0 
DIIMOLA 
pp. 128 L 1.000 
Gli interventi dei prota< 
gonisti nel cinquantena* 
rio del Convegno che 
decise la scission* dl 
Livorno e la costituzione 
del FC dltalia. 

Allegata, 
SOCIALISM!) 
E COMUNISMO 
IN PUGLIA 
pp. 180 L. 1.000 
toefazlone di M. Piatillo 
t e tofte dei braccianti a 
la forrnazione del Parti* 
to comunista in Capita* 
nata nelfautobiografia 
del popolare dirigente 
pugliese. 

UNIVERSALE 

I librt fondamentali 
una modema biblioti 
In edizione economiCaV 

Gnu Teh, 
LALUNSA 

(Dal crollo della 
dinastia Manciu 
alia Cina di Mao) 
pp. 536 t . 1-500 
I moment? saflenti della 
storia della Cina con-
temporanea nella vita • 
nelle imprese del gene-
rale che entro vittorioso 
a Shangai e Canton alia 
testa deli'Esercito popo
lare di liberazione. 

JUatri,LEORIGI* 
DEFASCISMO 
pp. 480 L. 1300 
Le responsabilita del* 
I'awento della dittatura 
In un libra che ha aparto 
un capitolo nuovo nalla 
storiografia Italian*. 
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