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DIDONE 

La musica e le Regioni 

II Maggio f iorentino 
si fa umbro-toscano 

Una vivace spinta democratica, alimentata dalle 
sinistre dentro e fuori il consiglio del Teatro 
Comunale, ha dato I'avvio a un effettivo pro-
cesso di decentramento e di promozione culturale 

PARIGI — Olga Karlatos (nella foto), la popolare Didone dclla 
TV italiana, ha da poco flnlfo di interpretare in Francia 
c Paulina 1880» dl Bertuccelli. II film partecipera con ogni 
probability al prossimo Festival di Cannes. 

In corso la selezione 

Sette film 
italiani 

per Cannes 
Non si sa quanti ne entreranno nella rosa finale 
Prime indiscrezioni sul campo dei partecipanti 

Nostro servizio 
PARIGI. 4. 

Mancano esattarr.ente due 
mesi all 'apertura del Festival 
cinematografico internaziona-
le di Cannes (si svolgera. co 
me 6 noto. dal 5 al 19 mag
gio 1972). ma. naturalmente. 
la macchina orsanizzatrice 
della manifestaziorie 6 in mo-
to da tempo e jria si stanno 
raccogliendo *» riordinando ; 
risultati del primo lavoro di 
selezione dei film 

Gli organizzator: del Festi
val hanno reso noto che que
s ta volta ci sara una carteci-
pazione piu larea ch° non 
nella pr?cedrrite ed'zione: in-
fatti. nel 1971. i paesi che 
chiesero di mandare : loro 
film a Cannes fiirono dician-
nove. contro ; trentatre di 
quest 'anno Anche se cio com-
plichera non poco :1 compito 
a coloro che dovranno sce-
gliere le opere partecipanti. 
si ha intenzione. appunto. di 
lavorare su una rosa molto 
ampia, cercando di acconten-
tare il maggior numcro pos-
sibile di paesi <e di soc eta 
produt tnc ; . naturalmentc> 

Nessun comunicato uMicia-
le e stato cmcsso sui film fi 
no a questo momento in pre-
d lea to per partecipare alia 
rasscgna; ma le pr ims indi
screzioni. essendo fatte cir-
colare dagl: stcss. dingenti 
del Festival, sono abba.sta.nza 
rivelatrici degli orientamenti 
che si vogliono dare alia ma-
nifestazione 

Ed ecco che si dice che la cl-
nematografia italiana pot re b-
be essere presente — anche se 
cio appare in contrasto con 
il sopra citato intendimento 
di ofTrire lo schermo di Can
nes a molti paesi — addirit-
tu ra con sette film: Roma di 
Fellini, / racconlt di Canter
bury di Pasolini. Fratello So
le sorella Luna di Zeffirelli. 
Finchi divorzio non vi sepa-
ri di Germi, Daniele di De 
Concini. La classe opcraia va 
in paradiso di Petri e // caso 
Mattel di Rosi. 

Anche il Belgio presenta 
candidati ben sci film; ma si 
sa gia che solo uno di essi, 
Malpertuis di Harry Kum-
mel ( interpretato o i Orson 
Welles, Michel Bouquet e 
Sylvie Var tam cntrera sicu-
ramente nella rosa finale; co 
•1 come Le campane della 
Slesia di Peter Flelschmann 
— che alia Scttimana della 
•Titica di Cannes del 1969 cb 
fei un notevole successo con 

Scene di caccta in Bassa Ba-
viera — sara prohabiimente 
il solo, dei tre film proposti 
dalla Germania federale. a 

• partecipare alia rassesna. Due 
posti, poi. sono riservati di 
diritto al Giappone (con un 
film che ancora non e stato 
sceltot e ad Ingmar Bergman, 
la cui piu recente fatica sara 
accettata senza esitazioni « a 
scatola chiusa ». 

In forze. come sempre. la 
partecipazione statunitense. 
E* infatti ben ncta I'influen-
za esercitata dall* industria 
cinematografica americana 
sulia manifestazione di Can
nes. i film in arrivo da oltre 
Atlantico — tra quelli delle 
grand; society produttrici e 
quelli dei piccoli produttori 
mdipendenti — sono tant i , ' 
che e ancora imposs'-bile pre-
vedcre quallo che verra fuo
ri dal lavoro di selezione Tra 
i piu probabili candidal: si 
danno / visitatori di Elia Ka
zan tgirato a sedici mill:me-
tri. in famisliai e L'o*pedale 
di Arthur Hiller. interpretato 
George C. Scott 

Quasi niente. d'altronde, si 
sa sulia partecipa7:one della 
Gran Bretagna e deH'Unione 
sovietica. che nero. com'e ov-
vio. ci saranno. 

Ed ecco. mfine, il numerc-
so lotto di candidati dei pa
droni di casa. i francesi: 
Paulina IHP.0 di Bertuccelli 
(con Olga Karlatos e Maxi
milian Schelb . La vallcc di 
Barbet Schroeder (girato nel
la Nuova Guinea*. Tout va 
bicn di Godard. interpretato 
da Jane Fonda e Yves Mon-
tand. Ixtuite di De Broca. 
Belli di Vadim. L'arenture 
e'est Vaventure di Lelouch e 
Nous ne vieillirons pas en
semble di Maurice Pia la t E 
l'elenco potrebbe continuare. 

Tra i paesi che hanno pro-
posto propri film sono anche 
la Svizzera, Israele. la Dani-
marca e la Grecia. Infine. un 
grosso interrogativo al quale 
nessuno. per ora. puo dare 
risposta: ci saranno i cinesi? 

La direzione del Festival ha 
confermato che Groucho Marx 
sara uno degli ospitl d'onore 
della rassegna: per cui e pre-
sumibile che verra messo in 
programma un ciclo di proie-
zioni di film interpretati dal 
la t tore americano, che resta 
uno del piu popolari veterani 
del cinema comico. 

m. r. 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 4 

Naufragato il governo Co
lombo, scorn parso 1'onorevole 
Matteottl daU'orlzzonte dello 
spettacolo, restano a mezz'aria 
i progettl di riforma delle 
istituzlonl musicali. Tra l'au-
mento vertiginoso del prez-
zi e quello lentissimo del 
pubblico. la situazione non 
e allegra. Per un ente che 
completa la propria direzio
ne, ce ne sono due prlvl di 
direttore artistico o di sovra-
intendente. La legge Corona 
che. in mancanza di meglio, 
dovrebbe regolare il settore 
e in pieno disfaclmento. Le 
Regioni. indicate da ognl 
parte come eredi delle ge-
stloni, non hanno per ora 
ne soldi ne poteri; e tutta-
via, proprlo da questa parte, 
qualcosa si muove 

Avremo occasione, ben pre
sto, dl parlare della Lombar-
dia dove si comlncia a porsl 
11 problema, deU'Emilia do
ve si fa gia parecchio e dl 
altre zone. Oggi vorremmo 
fermarci ad esaminare la si
tuazione toscana, dove l'espe-
rimento dei circuit! regiona-
11 si e svlluppato nell'orga-
nlzzazione deila musica in 
Toscana e in Umbria com-
prendente quest'anno ben cen-
tosessanta manifestazioni in 
piccoli e grandi centri, con 
la partecipazione di impor
tant! complessi corall e sin-
fonici. 

Le tappe del progresso so
no significative. Nel '69 si e 
cominciato con modestl spet
tacoli di balletti. L'anno se-
guente gli incontri con Nono 
e i concerti b?ethoveniani si 
sono susseguiti in venticin-
que centri. Nel '71. ai pro-
grammi sinfonicl e cameri-
stici si sono aggiunte due 
dozzine di recite di Riooletto 
e della Storia del soldato in 
coppia con Jasager. Quest'an
no. l'attivita del Maggio si 
estendera a una parte note-
vole della Toscana e del-
l'Umbria. 

Oseremmo afTermare che 
questo e l'aspetto piu inte-
ressante di un Maggio nato 
all'insegna della Resistenza e 
realizzato fuori. eterogeneo e 
talora infelice nelle scelte. In 
questo quadro non entusia-
smante resta. come fatto po-
sitivo. l'inizio della trasfor-
mazione del festival da fio-
rentino a toscano o umbro-
toscano. Trasformazione tad-
ta. varata a fatica e tuttavia 
reale. Le resistenze dentro e 
fuori il teatro non sono po-
che. II « fiorentinismo » aristo-
cratico si allea alia politica 
degli spettacoli di prestigio 
(male comunp di tutti gli en-
ti lirici) e alia riluttanza ad 
afTrontare i disagi e le dif-
ficolta del lavoro fuori sede; 
ancor piu in foneo sopravvi-
ve l'ostilita malce'ata dei ge-
stnri dell'immobilismo cultu
rale contro osni forma di 
avventura democratica. Son 
tutti problem! comuni a tut-
te le forme di sryttacolo in 
tutta l'ltalia che non possono 
sopravvivere per i oochi ma-
buoni e non osano (o non 
possono» staccarsi definitiva-
mente dai vecchi sistemi di 
andare alia ricerca di un nuo-
vo pubblico rivoluz onando le 
anchilosate strutture. D'altra 
parte, il vertiginoso aumento 
delle spese. impone delle so-
luz'oni che le gia'-.tifichino; 
nssia un'attivita e un pub
blico 

Cos!, per uscire dal cerchio 
troppo ristretto della c'.tta. si 
accetta la medicina della Re-
gione. Una medicina amara 
per tutti quel sovrintendenti 
e direttori artistici che. per 
un quarto di secolo. si sono 
fatti la concorrenza. strap-
pandosi can tanti e direttori 
d'orchestra a suon di milio-
ni. per montare lo spettaco-
lone sradito all'abbonato da-
naraso. 

Oggi questa politica non si 
regge piu e tutti sono co-
stretti a lanciarsi nell'allar-
gamento della propria attivi-
ta. Ma la tentazione di im-
brogliare le carte e grande. 
In fondo. e comodo e facile 
montare qualchc spettacolino 
di second'ordine e mandarlo 
in ciro per a far numero» . 
mentre le cose buone si con-
servano per i privilegiati di 
casa. E' la soluzione cui si 

sono attenutl sinora gli entl 
tlpo Scala, ancorati a conce-
zionl ghlringhelliane. 

In Toscana, va detto, una 
vivace spinta democratica, 
alimentata dalle sinistre den
tro e fuori 11 Consiglio del 
Comunale. ha immediatamen-
te rovesclato la tendenza. Non 
solo la quantita e la qualita 
degli spettacoli per la pro-
vincla si sono rapidamente 
elevate, ma si e cercato an
che d! reallzzare. premendo 
sul rlluttante sovraintendente 
e sull'incerto direttore arti
stico, autentiche forme di 
« decentramento » in coopera-
zione con le forze della Pro-
vincia e della Regione. 

Tutto questo e in gran par
te ancora in prospettiva. Ma 
e'e gia un inizlo di strut-
tura democratica nelle «con-
sultazloni» periodiche t ra il 
Comunale. gli entl locall, le 
orgaoizzazioni sindacall e le 
associazlon! della Toscana e 
della provincia dl Ternl; cosl 
come e promettente la colla-
borazione t ra il Comunale, 
l'orchestra Aidem, la Setti-
mana senese e l'Opera Bar-
ga (una interessante istitu-
zione. quesfult lma. destlnata 
a perfezionare giovani can-
tanti e a montare con loro 
alcunl spettacoli ogni anno) . 

In conclusione, la Regione 
si muove senza attendere il 
possesso di tutti gli strumen-
ti, e la spinta delle forze de-
mocratiche pone le basi di una 
attivita regionale prima che, 
in futuro. governo e Parla-
mento realizzino le riforme 
legal!: anche se la mancanza 
di questa riforma e di 
un conveniente finanziamento 
creano un limite obiettivo a 
una nuova attivita. Entro que
sto limite. tuttavia. si fa gia 
molto con risultati assal si
gnificative per lo stesso Tea
tro Comunale. 

Cifre alia mano. si constata 
oggi che 1 biglietti venduti 
in citta, dal gennaio al di-
cembre dello scorso anno. 
hanno • sfiorato la cifra re
cord dei duecentomila. E a 
ci6 ha contribuito. senza dub-
bio. la nuova e piu democra
tica politica dei prezzi e de
gli abbonamenti. ma anche 
lo sviluppo dell'attivita regio
nale. che ha sollevato inte-
ress! pr ima inesistenti. Mi-
gliaia di persone hanno sco-
perto la musica. nelle forme 
tradizionali e in quelle del-
l'avanguardia, hanno matura
te nuove curiosita e si rivol-
gono ora al maggior centro 
produttivo per un maggiore 
soddisfacimento. Da questo 
processo. appena agli inizi. 
anche le s t rut ture del Comu
nale dovranno rlcavare pri
ma o ooi (prima sarebbe me. 
gliol l'esieenza di una pro-
fonda ristrutturazione corri-
spondente alle necesstta di 
quel servizio pubblico cultu
rale che e la sua vera ra-
srione di vit-a 

Rubens Tedeschi 

I musicisti 
solidali con 

TOrchestra di 
Santa Cecilia 
Oggi. com'e noto, sciopera-

no per tut ta la giornata gli 
orchestrali di Santa Cecilia. 
Ai dipendenti dell'Istituzione 
in lotta la segreteria nazio-
nale del Sindacato musicisti 
italiani ha inviato il seguen-
te telegramma: 

« I I Sindacato musicisti Ita
liani esprime piena solidarie-
ta lavoratori gestione autono-
ma concerto Santa Cecilia per 
sciopero indetto domenica 5 
marzo di cui si sente real-
mente compartecipe Esprime 
oiena soddisfazione perche 
consielin ammini>trazione et 
lavoratori ente romano han
no riafTermato necessitA im-
mediata separazione gestione 
concerti da Accademia. come 
unica soluzione possibile gra
ve cr;si da lungo tempo in 
atto ». 

Contestazioni 
Con un linguaggio da tri

via. che potrebbe essere, del 
resto. I'esatto complcmcnlo 
dialelttco del svo nobile li-
gnaggio. tl critico cinemato 
grafico del Popolo rovescia 
quasi una colonna di contu-
melte sul nostro giornalc, ac-
cusato di a Itnciaggio anticul-
turalen net confront! deUo 
^crUlore Leonardo Sciascia 
Attorno alia cui ultima prova 
nartativa, II • contesto. si • e 
svolto sulle colonne rfe/ZUnita. 
come i lettori sanno. un am-
pio e civile dibattito. Ma i m-
dispettito, sopraltutto, il cri
tico del Popolo. perchi noi 
abbiamo trovato acurtoso e 
sintomatico* (qucste sono le 
nostre esatte parole) il fatto 
che Sciascia abbia affldato, 
anche per tema di chissa qua-
li travisamenti, la riduzione 
cinematografica del Contesto 
al regtsta Gianni Grimaldi, il 
quale si definisce «apolitico». 
L'espressione * apolitico», in 
Italia, vuol dire generalmente 
«di destra»; c che Gianni 
Grimaldi sia uomo di destra 
i, d'altronde, cosa nota Sulle 
sue qualita di cineasta non 
vogliamo dire qui nulla, per-
chi tutti (o quasi) possono 

migliorare. Ma & curioso c 
sintomatico che il critico del 
Popolo guardi con tanto ja-
vore al nuoio sodaltzio tra il 
pensoso scrittore sictliano e 
i'aulorc di opere come La pri
ma notte del dott. Dan^eli m-
dustriaJe col complesso del... 
giocattoio o Le in:b:zioni del 
dott. Gaudenzi vedovo col 
complesso della buonanima, 
le quah non dovrebbero rtcn 
trare, nemmeno per la DC, 
nella categoria del « film idea
te n (o Jorse si?) 

II redattore di un quotidia-
no non sospelio, II Messag-
gero, nel dar conto delle no-
tizie e delle polemiche, let-
terarie e cinematografiche, sul 
Contesto. aggiungeva ieri ul-
terion molivi di perplessita, 
scrivendo: *Quel che non si 
comprende in tutta questa 
faccenda 6 come uno scrit
tore del rigore inlellctluale 
di Leonardo Sciascia, e per 
di piii uno scrittore appro-
dato ad un pessimismo cosl 
totale, si sia preoccupato di 
vendere il libro al cinema 
quando non ne aveva ancora 
scritto la metd » Vedremo II 
Popolo accusnre di «neoma-
nicheismo* II Messaggero? 

Si svolgera dal 17 al 19 marzo 

Linea moderata 
alia rassegna di 
jazz a Bergamo 

Gli organizzafori moslrano una cerfa prudenza nell'av-
venlurarsi nel vivo della proposla musicale piu ailuale 

Nostro servizio 
BERGAMO, 4 

La « linea moderata > potreb
be essere lo slogan che defini
sce lo spirito e il criterio con 
cui ogni anno viene allestita la 
Rassegna inlernazionale del jazz 
di Bergamo, la cui quarta edi-
zione e in programma per il 
17. 18 e 19 marzo prossimi. 
1 Gli organizzatori bergamaschi. 

infatti, dimostrano sempre la 
tendenza a differenziarsi dalle 
altre manifestazioni jazzisticlie 
nazionali. andando alia ricerca 
di alcuni nomi meno sfruttati 
e meno plateali; ma questi no-
rni sembnino dettati da una cer-
ta prudenza a non avventurarsi 
nel vivo dolia proposta musi
cale piu attuale. L'anno scorso, 
perlomeno. e'era il saxofonista 
Anthony Bravton: stavolta. non 
si va oltre Ilerbie Hancock. Che 
pure resta 1'attrazione piu sti-
molante della Rassegna: pin 
per il fatto che la sua musica 
non usufruisce di molta c espo-
sizione >. da noi. che non per 
i suoi intrinseci vaiori. 

L'ex pianista di Miles Davis 
sara alia testa di un proprio 
sestetto. comprendente, alia 
tromba. Ed Henderson, al trom
bone. Julian Priester (messosi 
in luce anni fa con Max Roach). 
il tenorsaxofonista Bennie Mau-
pin (gia ascoltato in Italia). Bu
ster Williams al contrabbasso 
e Hilly Hert alia batteria. 

Nella stessa serata inaugura-
le. la migliore delle tre in car-
tellono, ci sara anche l'« Ame
rican Fol Blues Festival ». che 
costituisce l'altro aspetto inte
ressante di Bergamo. Rarissima-
mente. infatti. e stato dalo di 
ascoltare, in Italia, i cantanti 
di blues, snobbati. generalmen
te, dal pubblico tradizionale co-
siddetto « ptirista » del jazz no-
strano: oggi. invece. la musica 
< pop » ha richiamato l'attenzio-
ne dei piu giovani su questo 
aspetto musicale. I «blues-sin
gers > che si ascolteranno al 
Donizetti sono Memphis Slim 
(che fece una sua apparizione. 
anni fa, al Festival di Bologna), 
Big Joe Williams. Robert Pete 
Williams, infine, la Blues Band 
di T-Bone Walker (con Paul Le-
nart. Hartley Saverns. Philips 
Morrison. Edward Taylor e Vin
ton Johnson). Non ci sara. in
vece, Big Mama Thornton, scom-
parsa alcuni giorni fa 

II 18 marzo. saranno di scena 
il Sestetto Jazz Bergamo (pre-
senza ormai abituale). il quar-
tetto del trombettista Charles 
Tolliver. con Stanley Cowelle al 
piano. Reggie Workman al bas
so e Alvin Queen alia batteria; 
Qiiindi sunnera Friedrich Gulda. 
il noto pianista classico che. da 
anni. ama cimeninrsi, a modo 
suo. nel jazz; e. infine. i Mes
sengers del batterista Art Bla-
key. che comprendono Woody 
Shaw, tromba. Jo Brackcen. pia
no. Ramon Morris, sax tenore. 
e Austin Wallace, basso. 

II concerto domenicale che 
concludera. il 19 marzo. la IV 
Rassegna sara aperto rial quar-
tctto del pianista Guirio Manu-
sardi (con Claudio Fasoli al 
sax), cui seguiranno il quintet-
to del redivivo trombettista ro
mano Nunzio Rotondo (Franco 
d'Andrea al piano. Bruno Tom-
maso al basso. Bruno Biriaco 
alia batteria cd Enzo Scoppa al 
sex tenore). la cantante «go
spel > Marion Williams e. in 
fine. I'e.x astro Gerry Mulligan 
che sovrapnorra il suo sax ba 
ritono alia batteria di Daniel 
Humair. al pianoforte di Geor
ge Grunz ed al basso di Gus 
Nemeth. 

Daniele lonio 

II curioso 
pesce-

mummia 
di Sferpini 

Ugo Slerpini - Roma; 
Gallcrln Cink, via A. Bru-
neiii 49; fino al 6 marzo; 
ore 10,30-13 e 17-20,30. 

DI falso surrealismo — col
lage immaginifico di maniere 
e figure surrealiste proprio al 
fine di occultare sia la man
canza di liberta nell'immagi-
nazione sia l'arruffianamento 
clownesco nei confronti del 
potere — ce n'e molto in gi
ro e contrabbandato col buon 
gusto e con la stravaganza 
in pittura. Tenuto conto poi, 
che questo falso surrealismo 
e, assieme ai eascami pop, 
l'ingrediente essenziale della 
gran pappa figurativa, e con 
simpatia che si vedono le pit-
ture di Ugo Sterpini, un sur-
realista che ha immaginazio-
ne e ironia assieme. 

Sterpini e nemico dell'abi-
tudine nella vita e in pittu
ra e. per via di figure-simbo-
li cerca di dare evidenza alia 
sottile violenza che e'e nelle 
abitudini. Si serve principal-
mente di tre figure-simboli: 
il pane quotidiano che ha in-
corporata una dentatura da 
uomo dl Neenderthal; 1'obe-
lisco « a mano a rmata» che 
e simbolo d'un passato che 
genera violenza; e il «pesce-
mummia» , simbolo di un pri-
mordiale gusto della liberta 
che e stato mummificato (il 
«pesce» e parente stretto 
degli uccelll dl Ernst e di 
Jar ry) . 

II « pesce-mummia », nono-
stante le bende e molto cu
rioso e si infila ovunque. nel 
presente e nel passato, metten-
do a soqquadro tante situa-
zioni ben sistemate e crean-
done di nuove, di impreviste. 
Incapace di un uso violento 
dell' immaginazione, Sterpini 
raggiunge effetti di provoca-
zione con molta grazia e con 
un sorriso assai comunica-
tivo. 

Le opere piu belle e ridenti 
sono quelle costruite a rigo
re di segno e di colore. Ma 
anche quando Sterpini mon-
ta i materiali piu diversi si 
rivela un trovarobe felice al 
«mercato delle pulci» e in-
venta delle sculture come so-
prammobili inquietanti: si ve-
da, per tutte, la figura di 
Paganini uccelloide che suo-
na col filo spinato. 

Certo, spesso. in un gioco 
cosi deH'immaginazione, tro-
vata e divertimento prendono 
la mano. che e d'oro anche 
artigianalmente. e viene fuo
ri uno spettacolo che allon-
tana dai significati piu ve-
ri e profondi. spreca la graf-
fiante ironia in situazioni fa-
cili vuoi di pittura vuoi di 
materiali. E' decisivo il fatto 
che Sterpini. diciamolo un 
rococo surrealista che sorri-
de del barocco del potere. 
sappia dare una chiusura 
esatta e sobria alle « volute ». 
alle curve e ai riccioli della 
immaginazione. 

reai vi/ 

le prime 
Musica 

Ralph Kirkpatrick 
a Santa Cecilia 
E quando arriva uno che 

se ne intende — Ralph Kirk
patrick, ad esempio — il cla
vicembalo (non e una chitar-
ra, non e un'arpa, non e un 
pianoforte) assume 1 impor-
tanza. il fascino di un «mo-
s t ro» antico che riprenda, 
dopo secoli. la sua vitalita 
in un mondo che non eli 
appartiene piu. Accostarsi "al 
clavicembalo, farlo suonare, 
ascoltarlo. non e come dare 
meccanicamenle la carica a 
un giocattoio per vederlo fun-
zionare. 

Un clavicembalo che voglia 
farsi sentirc. come se a toc-
carlo fossero Bach e Scar
latti in persona, diventa oggi 
una « conquista », un'impresa 
proprio difficile, eccezionale. 
Quella. appunto. compiuta 
l'altra sera dal famoso clavi-
cembalista americano, Ralph 
Kirtpatrick il quale ha addint-
tura «terrorizzato» il pub
blico. La sua bravura incute 
terrore: il terrore di dover 
mettere le mani sulle due 
tastiere; il terrore che un 
suono fuori posto passa uc-
cidere il « mostro ». 

Chissa per quale stranezza, 
questo concerto di Kirkpa
trick si annodava a un gro-
viglio di immagini, di situa
zioni impossibili, di allucina-
zioni e di civilta (i due poli 
t ra i quail Massimo Bontem-
pelli collocava, appunto, la 
musica clavicembalistica di 
Domenico Scarlat t i ) . Prodi-
glose le interpretazionl che il 
Kirkpatrick ha dato di Bach 
(Suite inglese, n. 2 e Partita 
n. 5) e di Domenico Scarlat
ti (dodicl — bellisslme — 
delle centlnaia di Sonate: I 

circa seicento). Interpreta-
zioni stupende, e per la me-
raviglia della tecnica e per 
la ricerca dello stile, mirante 
a penetrare i diversi mondi 
dei due compositori, nati 
entrambi in quel 1685 che fu 
l'anno di nascita anche di 
Haendel. 

«Tut to esaurito» al botte-
ghmo; successo caldissimo, 
coronato poi da una serie di 
bis. 

e. v. 

E' morto 
il cantante 

Sam Browne 
LONDRA, 4. 

Sam Browne, uno dei piii 
noti cantanti inglesi di musi
ca leggera negli anni *30, e 
morto oggi all'eta di 73 anni. 
Egli aveva cominciato la sua 
c a m e r a suonando la batteria 
nel 1929 con l'orchestra di 
Jack Hylton; t suoi maggio-
ri successi furono le canzoni 
Body and soul e When dai is 
done. 

Maria Carta 
al Folkrosso 

Da domani a sabato 11 mar
zo si csibira al Folkrosso (via 
Garibaldi. 56), Maria Carta 
con un recital dedicato ai can-
U popolari della sua terra: 
la Sardegna. La folk-singer 
sara accompagnata dal chitar-
rista Aldo Cabizza. Gli spet
tacoli cominciano alle ore 22. 

controcanale 
• «DOPO PECHINO» — II 
Sestante dedicato al bilancio 
della visita di Nixon in Cina, 
6 stato certamenle piu serio 
del servizio speclale del tele-
giornale, che fu trasmesso 
alia vigilia dell'arrivo del pre-
sidente americano a Pechino. 
Innanzitutto per I'ampiezza 
dell'arco internazionale entro 
il quale sono stati raccolti i 
aiudizt, e anche per la qua
lita degli intervistuti. Basti 
ricordare che gli autori del 
programma, Giuseppe Fiori e 
Bernardo Valli, ci hanno of-
ferto la possibilita di ascol
tare due sintetiche, ma non 
generiche dichiarazioni di di-
rigenti politici vietnamiti, le 
opinioni dei rappresentanti 
del Pakistan, del Giappone e 
della Tanzania all'ONU, le 
impre3sioni di alcuni ameri-
cani e del deputato comuni-
sta francese Odru. reduce an
che lui da un recente viaggio 
in Cina e nel Vietnam. 

Per la parte italiana — che 
pure e stata piii puntuale di 
quella dell'altra trastnissiojie, 
a parte qualche « caduta » — 
noi continuiamo a pensare 
che, esistendone • largamente 
la possibilita, meglio sarebbe 
stato promuovere una breve 
discussione: un autentico con-
fronto dei punti di vista, in
fatti, tale sempre di piii di 
una pura e semplice rasse
gna di opinioni. Tra l'altro, 
una simile discussione, cui 
sarebbe stato possibile invi-
tare gionialisti e uomini di 
cui tura, che hanno avuto in 
questo ultimo anno contatto 
dirctto con la rcalta cinese, 
avrebbe potuto proficuamen-
te sostituire il calendario ini-
ziale, che non ci ha detto i 

nulla di nuovo, o avrebbe po
tuto quanto meno commen-
tarlo. Utile, semmai, sarebbe 
stata, da parte della redazio-
ne, una informazione piu at-
tenta sui contenuti del comu
nicato di Shangai, propria 
per offrire una base migliore 
di riflessione ai telespettatori. 

Non si pud, infine, non ri-
levare la totale assenza di 
consultazioni a livello popo
lare. Un avvenimento come il 
viaggio di Nixon in Cim ha 
vivamente interessuto tutta 
I'opinione pubblica e, quindi, 
non sarebbe stato affatto dif
ficile raccogliere impressioni 
e giudizi nelle fabbriche, nel
le scuole, perflno per la stra-
da. Per una TV che non in-
tetulesse soltanto «adottare» 
il suo pubblico, questa inda-
gine dovrebbe sempre essere 
d'obbligo: e, in questo caso 
e'era certamente il tempo 
per svolgerla in modo 7ion 
superficiale, andando al di la 
delle consuete interviste vo-
lanti per individuare momen-
ti signiflcativi della reazione 
popolare all'avvenimento. 
Questo, forse, avrebbe com-
portato una durata maggio-
te del programma: ma, data 
I'occasione, si sarebbe po
tuto varcare i limiti dell'ora 
canonicu (magari anticipan-
do l'inizio della trasmissione, 
a scapito del sacrosanto spet
tacolo del sabato sera). 

Ma tutto questo avrebbe 
certo richiz'iio la twlazicne 
dei soliti schemi c un'atttn-
zionc all'infonnazione che la 
twstra TV, conic bat sapvij-
jno, non coViva. 

g. c 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15 - 2°, ore 16,45) 

Tro gli appuntamenti del primo pomeriggio. II nazionale 
si occupa infatti di pallacanestro (per l'incontro Stella Az-
zurra-EIderado); il secondo inizia con lo sci (il criterium 
europeo dei giovani al Bondone) e di tennis (finali dei 
campionat1 italiani « indoor» da Modena). 

COME QUANDO FUORI PIOVE 
(1°, ore 18) 

E" l'ultlma trasmissione del gioco-quiz a squadre presen-
tato da Raffaele Pisu. L'ultimo incontro vede in campo 
Somma Vesuviana (Napoli) e Riccione (Romagna). I padrini 
saranno Tony Astarita e Piero Focaccia. L'arbitro e AI Bano. 

I DEMONI (1°, ore 21) 
Terza puntata dello sceneggiato che Diego Fabbri ha llbe-

ramente tratto dal romanzo omonimo di Dostoievski. Si 
sviluppa, questa sera, la t rama della cospirazione dei nichi-
listi, che vedremo all'opera anche fra gli operai. Di fronte 
all 'aumer.tare della tensione, 11 governatore inizia una ln-
chlesta che finisce per mettere sotto accusa un Innocente. 
Questa versione dell'opera di Dostoievski (che si riferiva a 
fatti concreti del movimento studentesco russo dell'ottocento 
m>a £ o n

 J
s P i n t o assai diverso da quel che appare in tv) e' 

diretta da Sandro Bolchi. I protagonist!: Luigi Vannucchi. 
Glauco Mauri, Luigi La Monica. 

LA VOCE (2", ore 21,15) 
Quarta ed ultima puntata del programma musicale dedi

cato a Frank Sinatra che si impegna, questa sera, in una 
esemplificazione generate del suo vastissimo repertorio. Ospiti 
della serata sono Diahann Carroll e il complesso dei « Fifth 
Dimension ». 

GLI ANNI NEGATI (2", ore 22,25) 
Seconda puntata del programma-inchiesta dedicato ad un 

approfondito esame della condizione degli anziani. Dopo 
£ 2 ° *ebutto della p r i m a s e r a t a > s | a f f r o n t a „ t e m a 

Dtntto alia salute. Cioe: cosa e stato fatto fin'oggi in Italia 
per «assis tere» gli anziani o. meglio. per «prevenire» la 
condizione di anziano intervenendo - secondo la piu moderna 
condizione della medicina - prima che la malattia incida 
sul suo fisico il 'argomento riguarda, dunque. direttamente 
anche i giovani). i l tema e svolto in parallelo con 1'esame 
della situazione francese e inglese; e con rintervento di 
Giovanni Berlinguer, Marcello Perez (che 6 anche consulente 
dell'intero programma). Vittorio Lumia. 

programmi 
TV nazionale 
11.00 
12.00 
12,30 

13.30 
14.00 
15.00 

16.45 

17.45 
18.00 

; 19,00 

Messa 
Domenica ore 12 
Colazione alio stu
dio 7 
Telegiornale 
A come agricoltura 
Sport 
Ripresa diretta di 
un avvenimento a-
gonistico 
La TV dei ragazzi 
II lungo viaggio di 
Terry 
90° minuto 
Come quando fuori 
piove 
Telegiornale 

19.10 Campionato italiano 
di calcio 

19.55 Telegiornale sport -
Cronache dei Partiti 

20.30 Telegiornale 
21.00 I demom 
22,20 La domenica spor-

tiva 
23,10 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Frank Sinatra « La 

voce > 
. Quarta ed ultima 

puntata 
22,15 Prossimamente 
22,25 Gli anni negati 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 

8, 13. 15. 20, 2 1 . 23; 6: 
Mattulino musicale; 6.54: Al-
maiucco; 8,30: Vita nei cam-
pi; 9: Musica per archi; 9,10: 
Monde caitolico; 9,30: Messa: 
10,15: Salve, ragazzi!; 10.45: 
Supercampionissimo; 11,35: II 
cirtolo dei genitori; 12: Smash!: 
12,20: Vetrina di Hil Parade; 
•3,15: locker-man; 14: II 
Gamberetto; 14,30: Carosello 
di dischi; 15,30: Pomerijgio 
con Mina; 16,30: Musics In 
oalcoscenico; 17.28: Bat to quat-
tro; 18,15: II concerto della 
domenica diretto da Georges 
Pretrt; 19,15: I tarocchi; 19.30: 
TV musica; 20,25: Andata e 
rilorno-, 20,45: Sera sport; 
21,15: Jazz dal vivo-. 21,45: 
Concerto del Sestetto Cnigiano; 
22.15: « I 40 giorni del Mus-
sa Dagh ». di Franz Werlei: 
22,50: Intervallo musicale; 
23,10: Palco di proicenio: 
23.15: Prossimamente. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore: 

7.30. 8,30, 9,30. 10,30. 11,30. 
13,30, 17. 18,30, 19.30. 
22,30, 24| 6: II mattiniere; 
7,40: Buonglornoj 8,14: Mu

sica espresso; 8.40: I I mangia-
dischi; 9,14: I tarocchi; 9,35: 
Gran Varieta; 1 1 : Week-end con 
Raltaella; 12: Anteprima sport; 
12,30: La cura del disco; 13: 
II Gambero:; 13.35: Alto gra-
dimento; 14: Supplement! di 
vita regionale; 14.30: Parliamo 
di canzoni; 15: La corrida; 
15,40: Le piace il classico?; 
16,25: Mach due ( 1 . parte); 
18: Mach due ( 2 . parte); 
18.40: Formula Uno; 20,10: 
II mondo dell'opera; 2 1 : So-
cieta e costumi nei personaggi 
dell'opera bulla; 21,30: La **• 
dova e sempre allegra?; 22: 
Poltronissima; 22.40: Revival; 
23,05: Buonanotte Europa. 

Radio 3° 
Ore 9.30: Corriere daU'Ame-

riea; 9,45: Place de I'Etoile; 
10: Concerto d'organo; 10,35: 
• Semiramide », di Gioacchino 
Rossini; 13,30: Intermezzo; 14: 
I Trii di Brahms; 14.30: Mu
sica di deroa; 15.30: • La 
stretta via al prolondo nord ». 
di E. Bond; 16,55: Musiche di 
Franz Schubert; 17,30: Rasse
gna del disco; 18: Cinquant'an 
ni di best-seller letterari ita
liani; 18.45: I classic! del Jazz; 
19,15: Omatgio ad Allredo Ce-
sella nel XXV anniversario dtl-
la mor'e; 20,15: Passato a pre
sente; 20.45: Poesia nel mon
do; 211 Giornale del Terzo 

UNA NUOVA COLLANA 
XX SECOLO 

Davis, 
L A RIUOLT A NER A 
XX secolo 
pp. 340 L. 1.500 
Un atto d'accusa inesorabl* 
le contro la discrimlnaziono 
razzlale negli Stati Unit!. Un 
nuovo ucaso Saccd e Van-
zetti» nell'Amerlca di Nixon. ', 

Theodorakis, 
DIARIO DEL 
CARCERE 

• XX secolo pp. 400 L 1.800 

La tragedia di un popolo ta-
crificato agli interessl del-
I'imperialisr.i'j nel racconto 
della tormentosa esperienza 
del popolare musiclsta greco. 

Lenin, L'lNTER-
NAZIONALE 
COMUNISTA 
Riblioteca del pensiero mo-
derno 
pp. 384 L. 2.800 

II saggio su » L'Estremismo » 
e gli scritti piii signiflcativi 
del periodo della fondazione 
della III Internazionale. 

Lenin, 
LA RIUOLUZIONE 
DEL 1905 
Biblloteca del pensiero mo-
derno 

.2 vv. pp. 640 L. 5.000 

Dal fallimento della prima 
rivoluzione russa del gennaio 
1905, al dicembre 1907. La 
elaborazione della strategic 
dei partito socialdemocrati 
co russo. 

AA.W., 
IL MARXISMO 
ITALIANO 
DEGLI ANNI 
SESSANTA 
Nuova ' biblioteca di cultura 
pp. 800 L. 4.800 

Negli Atti del Convegno pro-
mosso dall'lstituto Gramsci 
nell'ottobre del 1971. la defi-
nizione del terreno di con-
fronto ideologico e politico 
delle varie componenti del 
marxismo italiano. 

Gruppi, IL CON
CETTO Dl EGEMO 
NIA IN GRAMSCI 
Argomenti 
pp. 184 L. 1.000 

Dalla nozione leniniana di 
egemonia. I'originale elabo
razione di Gramsci nel eon-
fronto con lo storicismo di 
Croce e nella crilica a Bu-
charin. 

Cannella, 
Gattani, Poletti, 
LA PREDIZIONE 
D a RENDIMENTO 
SCOLASTICO 
Prefazione di Amleto B? 
Paideia 
pp. 160 L. 1.000 
Un test indispensabile per 
evilare che I'insuccesso n i l 
primo anno scolastico pre> 
giudichi la salute psichica 

del bambino. 

Chien Po-Tsan, 
STORIA DEILA 
CINA 
Universale 
pp. 240 L 900 

La Cina moderna e contem-
porama In una sintesi chticra 
ad aaauriantt. 

Lerin, 
CHE COSA SONO 

POPOLO" 
Le Idea 
pp. 100 L 50f 

Lenin, U 
ROMANTICISMO 

Prefazione di Umberto Cat
ron! 
Le Idee pp. 176 L. 901 

http://abba.sta.nza

