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£ sf uggita al 
dottor Jekyll 

L'altrice giamakana Marline Beswick e giunta a Roma per 
concordare la sua partecipazione ad un film che sara girato 
in Italia. Ella viene da Londra, dove ha finito dl interpretare, 
in un ruolo di primo piano, « II doltor Jekyll e sorella Hyde », 
una verslone cinematografica in chiave grottesca del racconlo 
dl Robert L. Stevenson 

Numerosi film Italian! 
attualmente in cantiere 

Diversi film Italian! sono 
entrati in lavorazione In que
st! giorni, tra cut Lo chia-
meremo Andrea di Vittorio De 
Sica, con Nino Manfredl e 
Mariangela Melato; Beati i ric-
chi di Salvatore Samper! con 
Paolo Villaggio e Lino Tof-
folo; La prima notte di quiete 
di Valerio Zurlini con Lea 
Massari e Alain Delon; Lo sco-
pone scientifico di Lulgi Co-
mencinl con Alberto Sordl. SU-
vana Mangano e Bette Davis; 
Camorra di Pasquale Squltle-
rl con Pablo Test! e Jean Se-
berg. 

Numerosi altri film stanno 
per cominciare o sono in fa-
se di avanzata preparazione. 
Nel priml giorni della pros-
sima settimana Pasquale Fe-
sta Campanile dara il primo 
ciak dl Jus primae noctls. Nel-
la prima quindiclna di aprile 
Michelangelo Antonioni met-
tera in cantiere il suo film 
La spirale, tratto da un rac-
conto dl Italo Calvino; entro 
tale periodo anche Piero Viva-
relli comlncera la realizza
zione dl Decamerone new che 
sara girato interamente In 
Africa. 

Per le prosslme settimane 
e prevista la realizzazione, tra 
gli altri dei seguenti film: Ga 
briele D'Annunzio di Mauro 

Bologninl; Giordano Bruno dl 
Giuliano Montaldo; Revolver 
di Sergio Sollima: Vadim di 
Antonio Calenda; Corruzione 
al Palazzo di Giustizia dl 
Marcello Aliprandi, dal dram-
ma dl Ugo Betti; Tre donne 
di Enrico Maria Salerno; Va-
do, sistemo I'America e torno 
di Nannl Loy; Storie scellerate 
di Sergio Citti; // generate 
dom.e in piedi di Francesco 
Massaro; 71 nostro agente Rin-
go dl Ducclo Tessari; Baba 
Yaga dl Corrado Farina: La-
dri e padroni dl Elio Petri; 
Giroltononi dl Damiano Damia^ 
nl; La Calandria di Pasqua
le Festa Campanile; E]a. Eja. 
Alala di Marcello Fondato; 
La cosa bulla di Aldo Lado, 
dall'omonimo llbro di Giu
seppe Berto; Una maledetta 
storia di terroni di Carlo Liz-
zani. 

Durante Testate prosslma e 
prevista la realizzazione dei 
seguentl film: Finchi c'e 
guerra, c'e speranza dl Al
berto Sordl: Vedi Brooklyn (le 
memorie del brlgante Gaspe-
rone) di Sergio Corbucci, con 
Adriano Celentano e Claudia 
Mori; / tempi della tine dl 
Gillo Pontecorvo; 11 delitto 
Matteotti di Florestano Van-
cini; Cera una volta I'America 
di Sergio Leone: e Cuore di 
cane di Alberto Lattuada 

r in breve 
Conclusa la « Viennale 1972 » 

VIENNA, 34 
La <( Viennale 1972 P si e chlusa con il film Le troiane di Ca-

coyannis, tratto dall'omonima tragedia di Eunpjde. 
Nel corso della «Viennale» sono statl presentati quindicl 

film a lungometragglo e circa trenta cortometraggl. Non ci 
sono stati premi, ma i critici hanno giudicato tra i mighori il 
francese Le due inglesi sul conlinente di Truffaut, lo svedese 
Joe Hill di Bo Widerserg, il polacco Paesagglo dopo la battaglia 
di Wajda. i'italiano Sacco e Vanzetti di Montaldo e l'americano 
Le Troiane di Cacoyannis. 

Incontro del cinema indlpendente a Marsiglia 
MARSIGLIA. 24 

II primo Incontro intcrnazionale del cinema Indipendente 
si e aperto a Marsigha, con la partecipazione della Francia, 
dell'Italla. del Belgio. della Spagna, degll Stati Uniti e del Ca-
nada. Saranno proiettati ottanta film. Partecipano ai lavorl 
una cinquantina di reg:sti. fra profess!onlsti e dilettanti. 

Sfortuna per Jean-Paul Belmondo 
PARIGI. 24 

jean-Paul Belmondo sara prossimamente il protagonists 
di un film di Jose Giovanni, imitolato La choumoune, strana 
parola che, nel gergo della malavita francese, signifies la 
sfortuna. II film, che sara girato a Marsiglia e a Parigi. veda 
Belmondo nel ruolo dl un gangster. 

Film d'autore a Sanremo 
SANREMO. 24 ' 

SI sta completando 1'organizzazione della XV edizione de'.la 
mostra intcrnazionale del film d'autore. che si svoigera a San
remo dal 7 al 14 aprile. 

La commissione mternazionale di seiezjone, presleduta dal 
direttore della Mostra Nino Zucchelll, sta completando in que-
sti giorni l'esame dei 54 film d'autore a lungnmetraggio presen
tati da 27 paosl. 

La Mostra sara dotata del numerosi premi previstl dal re-
golamento e del « gran premio del film d'autore 1972 » dl 5 mi 
lioni dl lire. Nell'ambito della mostra si svoigera anche una 
personale con tutti i film dell'autore Jugoslavo Purlsa Djord-
jevlc. 

Raymond Burr sara Giovanni XXIII 
LONDRA, 24 

L'attore Raymond Burr, noto come lnterprete di Perry Ma
son alia TV, ha confenmto dl essere stato scrltturato per lm-
personare Giovanni XXIII. « lo sono presblteriar.o, ha detto 
Burr, ma ho sempre sognato di impersonare quel Papa, che ho 
ammirato profondamenta fin dal pr.mo immento. Lo incontrai 
tre o quattro volte. La prima volta, 11 Papa ml ci awicino e 
ml sussurrd: "Non posso vedere la televisione troppo spesso, 

ho vlsto 11 suo spettacolo"». 

Fioritura di iniziativo, nonostante la crisi in Italia 
' V 
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I traguardi musicali 
in Emilia - Romagna 
Dal melodramma ad una nuova cultura — Collaborazione su 
scala regionale con I'ATER e col Comunale bolognese — Gli 
ambiziosi ma realizzabili programmi di attivita comune 

Dal noitro inviito 
BOLOGNA, 24 

Un muslcomane dl Idee ot-
tocentesche, amante del vlag-
gi in carrozza. potrebbe par-
tire tranquillamente da Mila-
no e andarsene verso Ferra-
ra, procedendo a piccole tap-
pe e fermandosl dl glorno in 
glorno, se e la stagione della 
muslca, da una cltta aU'altra, 
senza perdere una serata. La 
crisl generale dell'arte dei suo-
nl ha colplto anche questa 
zona: non slamo plu al tem
pi In cul gli autorl troppo 
modernl, flschlati alia Scale. 
andavano a farsl applaudlre a 
Bologna, cltta Intellettual-
mente plu aperta. Tuttavla. no-
nostante la decadenza. Tunica 
reglone che possa paragonar-
sl al llvello europeo. per rlc-
chezza dl Inlzlatlve. fe anco-
ra l'Emllla. con 1'ente Urlco-
slnfonlco bolognese, 1 suol cin
que teatrl dl tradizlone e una 
Infinlta dl sale minorl, da 
Budrio, a Carpi, a San Gio
vanni In Perslceto. a Rimini, 
a Ravenna, dove il gusto del
la musica si e arricchito e rin-
novato in quest! anni con una 
vivacita sorprendente. 

Volendo affrontare un dl-
3corso generale. blsognerebbe 
anallzzare il fenomeno In rao-
porto alia diffusione generale 
della cultura in Emilia, alia 
sua vivacita sostenuta da una 
vita politica. cui la maggio-
ranza comunista e dl sinistra. 
da contlnuo allmento. Dove il 
tessuto e vivo, dove lo scon-
tro delle idee e continue tut-
to e vivo. Lo si rileva anche 
nel limit! (negatlvl) dl un gu
sto melodrammatico alimenta-
to dalla partecipazione di un 
pubblico popolare. In altre pa
role. qui non si e ossesslo-
nati dal problema elementare. 
e vltale, della diffusione dello 
spettacolo in musica: il vero 
problema si apre a un livel-
10 plu avanzato: quello della 
collocazione culturale dell'ope-
ra e, In generale. della mu
sica. 

Perclft. nonostante qualche 
iniziale resistenza municipal!-
stlca. l'Emllla si e posta spon-
taneamente sulla strada della 
collaborazione regionale, pri
ma con 1'Assoclazlone del tea
trl emlliani e romagnoll 
(ATER) pol con gli scambl col 
Comunale bolognese: oggl si 
pu6 ben dire che e gift in 
funzlone una rete dl produ-
zlone e di diffusione con pro
grammi sempre plti amb'zto-
sl dl comune attivita. Tanto 
per fare un confronto. speran-
do che non sembrl odloso, 
mentre la Scala porta a Son-
drio due operine donizettlane. 
il Comunale da, lungo I cen-
tri della via Emilia, oltre tren
ta recite dl Lohengrin, Otello, 
Tosca, Cavalleria, Pagliacct e 
di ballettl stravinsklanl, oltre 
a una quantlta dl concertl 
sinfonlcl. dl serate dl avan-
guardia e un autentlco dllu-
vlo dl programmi camerlatlcl 
d'ogni genere. 

Ci6 che e ancor plu BignlRca-
tivo e che si comincia gia a 
programmare «in romune» per 
11 futuro: si studla un Afac-
beth verdtano e un Billy 
Budd dl Britten — opere 
non « popolarl» — per la dif
fusione regionale del 7374 
(dopo le recite bolognesi nel-
la prossima stagione) e. per 
l'anno seguente. un Angelo di 
fuoco di Prokofiev. Ci6 pre-
suppone una trasformazione. 
sia nel Comunale bolognese. 
sla negll altri teatrl della re
glone: programmazione molto 
piu ampia. ricerche di artist!. 
disposti a Impesnarsi per pe
riod! assai lunghl e. soprat-
tutto. nasclta di nuovi stru-
mentl produttlvl. Prima di tut-
to. quella orchestra regionale 
dl cui si parla da tempo e 
che deve permettere ai teatrl 
di tradizione un'ampia attivi
ta. completata da una robu-
sta stagione sinfonfea nel re-
sto dell'anno: il tutto in stret-
ta coordlnazlone col Comuna
le. su base di parita. 

Infine. per completare 11 
quadra di quanto si fa sin 
d'ora. va sottolineata P« attivi
ta promozionale • che 11 Co
munale svolge In circoll. scuo-
le. sale della cittA e della pro-
vincia, ponendo strati sempre 
g'u larjhi di pubblico a con-

tto con la musica e svllup-
pando nuovi organism! dl al
to llvello artistico. dal « Filar-
monlcU direttl da Eohrlklan 
al Qulntetto nResplghls. 

Tirando le somme. I'lmpres-
sione che si ricava da questo 
pullulare dl initiative e quel
la di una seminagione assal 
abbondante e. a parere dl 
qualcuno. un po' tumultuosa 
ed etero?enea Ancora una vol
ta ci rlferlamo a quel tessu
to culturale vivo, e quindi avl-
do di espertenze. che e quel
lo della reeione emiliana e 
romagnola Qui la spinta a fa
re e continua. col rischio di 
trasformare la pToduzione mu-
sicale in una pioirgla che ca
de e viene assorbita come ca
pita, «La nostra e una con-
cezlone aperta della cultura 
musicaleo dice Badinl. so-
vraintendente del Comunale, a 
chi gli rlmprovera un attlvl-
smo produttivo che. alteman-
do preziosltt cameristiche, 
jazz, cant! popolari. Settecen-
to e avangqardia. potrebbe di-
sorlentare 1'ascoltatore Jmpre-
parato. 

In effettl. 11 problema in 
Emilia e assal plu complesso 
che altrove. percne e'* un pub
blico che partecipa vivamente 
e che, proprlo per la beneme-
rlta attivita delle organlKZazlo-
nl musicali. va sviluppando-
sl in modo multiforme. Da un 
lato vl sono I fiovanl che. 
nonostante le carenze della 
teuola. rlvelano curlos'.t* nuo-
ve; dali'altro vl sono I patltl 
del melodramma legati alle 

Rroprle abltudinl. Rlsultato: 
teatro muslcale vlve. ma al 

rlnnova a fatica, frenato dall* 
tradizione. Parma, per fart on 

esemplo, col suol furorl cano-
rl, e un centro muslcale flo-
rente ma non avanzato. Co-
slcche, mentre altrove si deve 
andare alia fatlcata rlcerca dl 
gente per rlempire le sale, qui. 
dopo aver fatto l'esaurlto con 
la Lucia, bisogna anche di
stribute un nutrlmento diver-
so se non si vuol trascurare 
il pubblico dl domanl. Come 
accontentare tutti? II produt-
tore muslcale in Emilia e alia 
perpetua quadratura del clr-
colo, conteso tra la via del 
facile successo e la dlfflcolta 
dl educare ad un tempo 11 
pubblico. che ha gia e quel
lo che vorrebbe avere. Da eld 
le dlfflcolta della politica cul
turale in Emilia, di fronte al
ia scelta concreta: dare e rl-
cevere musica come diverti
mento o come cultura. 

Gli sbandamenti. tuttavla. si 

Jjroducono In un movimento 
n progresso; e ammlrevole lo 

sforzo compiuto, a partlre dal-
l'« attivita promozionale ». per 
sopperire alle carenze della 
scuola, per trovare un con-
tatto proficuo con gli Inse-
gnantl. per risalire gli ardul 
scalini della produzione artl-
stlca. 

Alia cima di questa lunga 
scala sta. in sostanza, l'uscl-
ta della musica dal suo esilio 
prlvllegiato. Non pin un mo

menta dl evasione sull'onda 
della melodla, ma un fatto 
culturale legato agll altri che 
investono la nostra vita: dal
le mostre, alia letteratura, al 
cinema. Oblettlvo lontano e 
quasi mltico nel paese dei dop-

fil-petto, che presuppone, tra 
'altro. nuove manlere dl con-

cepire 11 concerto e lo spet
tacolo. 

Rattallno. direttore artlstlco 
del Comunale. ha chlaro 11 le-

f:ame tra rlnnovamento del-
'organizzazione e del prodot-

to. Pare che Pollinl sarebbe 
disposto a « discutere » la Cen-
tosei di Beethoven, oltre a 
suonarla; Manzonl e Nono 
non si llmlteranno a fare ese-
gulre i loro lavori; attorno al-
1'Angelo dl fuoco dovrebbe ap-
parire vislvamente. con mo
stre, dlbattlti e spettacoli, 11 
mondo del slmbolismo russo, 
della pittura degll annl Ven-
ti e via dlcendo. 

Progettl. per ora; ma e sl-
gnificatlvo che emergano in 
Emilia, parallelamente alio 
sforzo per dare alia musica 
una nuova organlzzazlone, un 
nuovo spazio che la portL 
in modo nuovo, a contatto 
con un nuovo pubblico e con 
la nuova realta sociale della 
regione. 

Rubens Tedeschi 

Dissequestrato 
il «Pinocchio» tv 

Via libera alio sceneggiavj 
televisivo Pinocchio, diretto 
da LuigJ Comencinl. che l tc-
lespettatori vedranno a par-
tire da sabato 8 aprile. II 
pretore, dott. Marlnaro, che 
aveva disposto il sequestro 
due settimane fa. autorizzan-
do comunque la prosecuz:ons 
della lavorazione della stam-
pa delle cople delta pellicola. 
ha reso noto leri di aver de 
ciso il dlssequestro per inter-
venuto accordo fra le parti. 

Lo sceneggiato televisivo, m 
cinque puntate, fu sequestra-
to dal Pretore, su istanza del 
costruttore di marionette mec-
caniche Carlo Rambaldi, U 
quale ha sostenuto che il bu-
rattino che compare nello sce
neggiato e stato copiato da 
un progetto che gU era stato 
commisslonato da Comenclni. 
Benche 11 regista fosse soddi-
sfatto dei provinl. la realizza
zione — second o Rambaldi — 
e stata pol affldata ad un'al-

tra persona, ciofe all'lngegnere 
Paolo Manfredonia, 11 quale 
sarebbt, stato presente al pro-
vini e avrebbe appunto copia
to 1 meccanismi che fanno 
muovere 11 burattlno. 

Comencinl ha sempre repll-
cato alle accuse, affermando 
che, contrariamente a quanto 
sostlene Rambaldi. 1 provinl 
ebbero risultati cos! negatlvl 
da far sospendere la realizza
zione dl Pinocchio; il Manfrfr 
donia — secondo il regista — 
non era presente quando Ram
baldi presentd I suol progetr 
ti; e comunque e assurdo 
parlare di plagio dato che il 
sistema meccanico di anima-
zione del burattini & uno. uni
versal men te conosciuto da tuv 
ti e che, quindi, non si tratta 
di una invenzlone. 

Nella foto: il piccolo Andrea 
Balestri, protagonista del «Pi-
nocchio* televistvo, accanto 
al burattino di legno. -

II visto USA I Morto a Mosca 
negato ai 

cineosti cuboni 
NEW YORK, 24 

II dlpartlmento di Stato 
americano ha rifiutato il visto 
dl Ingreaao a quattro regUti 
cinematografici cubanj. tra cui 
II direttore deU'Istltuto per ly 
cinematografia e 1'industria 
cinematografica dl Cuba, Al
fredo Guevara. I regUti erano 
stati Invitatl a New York per 
assbfre all'apertura del pri
mo Festival clnematografico 
cubano. II portavoce del dipar-
timento dl 8tato ha dato una 
spiegazlone grottesca del rl-
fiuto del vistl: «le opinlonl 
politlche degll InvlUU*. 

La declslone del dlpartlmen
to dl Stato americano ha su-
scltato proteste negll amblen-
tl cinematografici e tra gli or-
ganluatorl dalla manifotajio-
ne artuoic*. 

il regista 
Mikhail Kedrov 

MOSCA, 24 
E* morto a Mosca all'et* d! 

79 anni. il noto regista e at-
tore del Teatro accademlco 
deirarte, prof. Mikhail Ke
drov. 

Al suo nome e strettamen-
te legate la itorla de] teatro 
aovietiro. Kedrov entrd nel 
mondo dell'arte pel prlml an
ni del potere sovlelico; dal 
1922 lavor6 nel Teatro del
l'arte di Mosca. Egli fu tm 
I plu viclnl alllevi e seguacl 
dl Stanlslavski e Nemlrovic-
Dancenko. Dal 194fl al 1955 fu 
prima regista, e pol presiden-
te del collegio artlstlco del 
Teatro Nella sua attivita Ke
drov tradusse in pratlca e svi-
luppo gli ideali del suol mae
stri. 

II necrologlo aulla acorn-
pars* di Kedrov e stato fir-
mato da Breznev, Koasighin. 
Podgoml, da altri dlrlg«ntl 
PQlltlcl e da uomlnl della 
cmtura e dell'arte deUimsa. 

II quarto 

Festival del 

clavicembalo 

a Roma 
Anche quest'anno 1'AssocIa-

zlone muslcale romana, dlret-
ta dal maestro Miles Morgan 
e da Anna Maria Romagnoll, 
organisza il Festival interna* 
zlonale del clavicembalo. 

L'lnlziatlva nasce dal suc
cesso delle precedent! tre 
edlzlonl. che vldero convenl-
re a Roma da tutto 11 mondo 
concertlstl famosl che si esl-
blrono su prezlosl strumentl, 
alcunl antlchi, autentlcl, man-
tenutl In perfetta efflolenza 
attraverso plu dl due secoll 
da cultori appasslonati, altri 
rlcostrulti con minuzlosa pre-
cislone da artist! altrettanto 
fervldl nel deslderlo dl conser-
vare un prezloso patrlmonlo 
culturale. 

II primo anno 1'Assoclazlone 
raccolse ottanta abbonamentl. 
11 secondo centocinquanta e 11 
terzo toccd 1 trecento. Que
st'anno, gia In quest! prim! 
giorni di apertura della cam-
pagna, le richieste arrlvano 
numerose e sempre. per la 
magglor parte, da studentl. 

Anche quest'anno il festival 
sara tenuto nella Sala degli 
Speech! di Palazzo Braschi. 
meuo 1 due concert! del 28 
aprile e del 5 magglo che pre-
vedono la presenza dell'orche-
stra e che, quindi, per -.agIo-
ni di spazio, si svolgeranno 
nella Basilica di Santa Ce
cilia. 

II Festival comlncera merco-
ledl 26 aprile con il concerto 
dell'illustre clavicembalista 
olandese Gustav Leonhardt e 
termlnera 11 5 magglo con 
Achille Berruti. Parteciperan-
no Egida Giordan! Sartor!, 
Isolde Ahlgrimm. William 
Wenrich, Kenneth Gilbert. An
na Maria Pernafelli. Fernando 
Valenti e l'orchestra dell'As-
sociazione Muslcale Romana. 
dlretta dal maestro Miles 
Morgan. 

I programmi. ancora In via 
dl definizlone. comprenderan-
no due grand! concertl dedl-
catl a Johann Sebastian Bach, 
accompagnati dall'orchestra, e 
pol musiche dl Girolamo Fre-
scobaldi, Francois Couperin, 
Domenico Scarlatti. 

A lato del Festival vero e 
proprio, 1'Assoclazlone muslca
le riprendera un'iniziativa che 
ha gia riscosso un caldo suc
cesso l'anno scorso: 1 corsi dl 
Interpretazlone e dl perfezio-
namento che si articoleranno 
in sette corsi e saranno tenu
tl da Xsolde Ahlgrimm, Ken
neth Gilbert, Gustav Leon
hardt e Fernando Valenti. L'ln-
gresso a quest! corsi, che si 
svolgeranno sempre a Palaz
zo Braschi, sara libero e gra-
tuito. 

Come negll annl passatl 1'As-
soclazione lancia due tlpl dl 
abbonamento: quello normale 
— che consent* dl asslstere 
al dieel concert! in program-
ma con una spesa globale di 
L. 10.000, mentre '1 blglletto 
slngolo costera L. 2.000 — e 
quello speciale per studentl, 
che costa solo L. 5 000 per Tin-
tera mamfestazlone. 

La sede dell'AssocIazIone 
Muslcale Romana e in via del 
BanchI Vecchl 61 (tel. 6568441). 
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Arte antica | Le mostre a Roma 

ungherese 

a Palazzo 

Venezia 
Opere dell'arte antica unghe

rese. che vanno dal IX alia 
meta del XVII secolo, sono 
esposte a Roma, a Palazzo Ve
nezia, in una mostra che & 
stata inaugurata leri dal pre-
sldente dell'Istltuto per le re-
lazlonl cultural! con l'Estero 
dl Budapest, End re Rosta. 

La mostra comprende pre-
zioslssiml oggetti artistic) se-
lezionatl e raccoltl nel varl 
musel e collezloni ungheresl, 
come il Museo delle Belle Ar
tl. 11 Museo Nazionale Unghe
rese, il Museo delle Artl De
corative. U Museo Etnografl-
co. varl musel dl provlncla. la 
Blblloteca Nazionale. gli ar-
chlvl e le varle collezloni ec-
clesiastiche. Le opere glunte 
daH'Ungherla sono state In
tegrate da altre custodite In 
Italia (Gallerla dl Ferrara. 
Museo Nazionale dl Firen-
ze, ecc.). 

Si tratta di una serle dl dl-
plntl. sculture, miniature, rl-
legature e o^Ejetti dl orefice-
rla e arte del metallo, oltre 
a prezioslssim! tessutl e va-
sellame in ceramica. 

Soeclalmente In alcunl dl-
plntl si sente l'influsso note-
vole che 11 Rlnascimento lta-
llano ha avuto sull'arte ma-
giara. 

Del resto, che vl slano sta
ti contatti fra le due cultu
re. quella ltallca e quella ma-
glara. nell'arco storico che 
comprende le ot>ere esposte 
nella mostra. e cosa nota. 
Quando. infatti. comlnclarono 
a fiorire le artl ungheresl. cloe 
in pleno periodo romanlco, 
monacl Italianl si trasferiro-
no in Ungheria e contribuiro-
no alio sviUmpo dell'arte ma-
glara. Un altro influsso del
l'arte Italiana su quella unghe
rese si ebbe quando due mem-
bri della famlglia degll Anglo 
occuparono il trono unghere
se. Lo stesso Mattia Corvino 
fu un grande ammiratore del
la cultura Italiana e non man-
c6 dl chiamare alia sua cor-
te artisti del nostro paese. 

La piu grande «sorpresa» 
vlene perd data, in questa 
mostra, dai caratteristici og
getti metalllcl che 1 noma-
di magiari, giungendo dal ba-
cino del Carpazl, portarono 
con se. Questi oggetti, assle-
me al raffinatl ornamenti de
gli abitl maschili e femmini-
U, testlmoniano quanto fosse-
ro sviluppatl 11 gusto e le esi-
genze delle trlbu maglare che 
si lnsediarono nella nuova 
terra. 

Vedere questa mostra, quin
di, signlflca farsi un quadro 
di tutto lo svlluppo dell'arte 
e della cultura magiare In 
quel secoll e dl tutti gli scon-
volglmentl politic! e gli influs-
si culturall awenuti in quel
la terra. E' un'occasione ra-
ra per conoscere meglio un 
notevole squarcio di storia 
del popolo ungherese. 

f. g< 

Musica 
L'Orchestra 
di Stoccarda 

L'altra sera all'Olimpico, nel 
secondo concerto dedicato a 
Bach, rOrchestra da camera 
di Stoccarda ha riscattato 
l'opaca prova (conseguenza 
— si fe detto — di un trasfe-
rimento a Roma particolar-
mente faticoso) fornita la 
scorsa settimana. 

Questa volta. alle prese con 
1 Brandenburghesi nn. 2, 5 e 
6 e col Concerto per cemba
lo e archi in la magg., il no-
tisaimo complesso tedesco, 
sotto la guida dl Karl Mun-
chinger, si ^ finalmente mo-
strato all'altezza della sua fa-
ma, confermando — nonostan
te 11 ringiovanimento dl al
cunl suol quadri — di saper 
mantenere intatta quella fa-
miliaritA con i grand 1 autorl 
del barocco, che h cosl deci
sive per esegulrll nella giu-
sta chiave stilistica e inter-
pretativa. 

Purtroppo ' c'e da rlpetere 
che mai, come in queste cir-
costanze, si avverte 1'inade-
guatezza dell'acustica del lo
cale: l'altra sera il cembalo e 
stato nettamente sopraffatto 
dagli altri stmmenti e, tanto 
per fare un esemplo, alcune 
sonorita — pensiamo all'Al-
legro iniziale del Sento bran-
denburghese — sono apparse 
eccessivamente «soffici », an
che se riferite al particolare 
rlsultato che Bach si prefige-
va di raggiungere adottando 
un organlco insolito. 

L'OlimpIco era letteralmen-
te gremito da un pubblico dl 
« buongustai», che ha riserva-
to all'Orchestra di Stoccarda 
e a MUnchinger gli onorl del 
trionfo. 

vict 

Cinema 
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II letto 
della sorella 

II lelto della sorella si lspl-
ra alio ateaso dramma deU'eii-
Mbettiano John Ford, Pecca-
to che Joss* una tgualdrtna, 
da cui ha tratto pol argomen-
to Oiuaeppe Patronl Gnfrt per 
11 suo Addio fraltllo crvdele: 
narra, cloe, la storia di una 
passione incestuosa, deatlnata 
a traglco eslto. Opera del re
gista s"edese Vilgot SJOman 
d'autore dl 490 + J e di to 
sono curiosa), II Utto della 
tortlla rlsale al 19974968, ma 
solo adeaso ha potuto aupera-
re, non senza danno, gli sbar-
ramentl della ceneura nostra-
n«, M*oo «ptr*oruUe» dl al

tri film dello stesso giovane 
cineasta scandinavo — qui si 
sente infatti una certa in
fluenza bergmaniana — esso 
si raccomanda all'attenzione, 
tuttavla, sia per la spegiudi-
catezza della tematica sia per 
Ja notevole incisivita del lin-
guagglo: collocata la vicenda 
in ambiente settecentesco, il 
dissidio tra l'« irregolare » ma 
autentlco sentimento del pro-
tagonisti e le leggi, i costumi, 
le restrizioni della societa che 
11 circonda non perde forza; 
anche se, a volte, 1'eleganza 
composta delle immagini sem-
bra aver 11 sopravvento sulla 
scabra violenza dei contenuti. 
La pubblicita che parla di 
« scandallsmo svedese » fe, na-
turalmente, triviale quanto 
sviante. 

Fotografato in bianco e ne-
ro su schermo largo, II letto 
della sorella e bene interpre-
tato, nelle parti principal!, da 
Bibl Andersson. Per Oscarsson, 
Jarl Kulle, Gunnar BJb'rn-
strand, Tina Hedstrbm. 

ag. sa. 

Mario Schiano 
al Circolo 
Centocelle 

Questa sera alle 21, e do-
mani pomcriggio alle 17.30, 
Mario Schiano e il suo quar-
tetto terranno due concert! di 
jazz al Circolo culturale Cen
tocelle. 

Per i lettori dell-* Unita > il 
prezzo del biglietto e di L. 400. 

In edicola il 
numero 221 

di « Filmcritica » 
E* useito il a 221 della 

rlvista mensile Filmcritica, 
diretta da Edoardo Bruno. 

II fasclcolo fe in parte de
dicato al film San Michele 
aveva un gallo dl Paolo e 
Vittorio Tavianl introdotto da 
un artlcolo di Ciriaco Tlso dal 
tltolo Pollticita politica e po-
liticita poetica, 

In una conversazione eon 
II regista Antonio De Bemar-
di vlene proposto un autore 
indipendente della avanguar-
dia cinematografica. 

/ mtgliorl film del 1971, co-
stltulscono un riepllogo crl-
tlco dl «Oinema dl lenden-
sa P a cura del redattorl della 
rlvista. 

Soffitto per 
Pentiselea 
di Basaglia 

Vittorio Basaalia - Ro
ma; Gallerla c II gabbta-
no », via della Frezza 51; 
f Ino al IS marzo; ore tt-13 
e 17-20. 

Dal 1970 a oggl, messa da 
parte o quasi la pittura di 
Cavalletto, il giovane artista 
wneaiano Vittorio Basaglia 
ha lavorato a de) cicli nar-
ratlvi che, fondendo pittura 
e scultura, occupano un ana-
biente ma senza fare happe
ning, senza coinvolgere il 
pubblico nello spettacolo pla-
stico: l'immagine con i suoi 
material! e separata dalla 
realta con l suoi material!, 
non la ripete, non ci si an-
nulla: ne propone un'inter-i 
pretazlone. 

Di questo originale produr-
re per cicli testimonlano, qui 
a Roma, tre gruppi di opere: 
II cavaliere, la morte e il 
diavQla (1970), La penitenza 
della fuga (1970) e Pentise
lea (1971-72). II primo grup-
po derlva dalla famosa incl-
slone del Diirer « rivisitata » 
al fine dl riproporre la ne-
cessita d'una certezza dl 
cornportamento energico e 
combattente nel conflitti dl 
oggl: Basaglia ha costrulto 
un cavaliere che a forza di 
andare avanti e lo scheletro 
di se stesso, quasi un em-
blema di come e quanto 
l'energia umana possa dura-
re. II secondo gruppo e il 
terzo sviluppano da nuclei 
storico-mitlcl una piccola «fo-
restaw di racconto contempo-
raneo sulla violenza e sul-
l'amore, sulla durezza impla-
c&bile della storia. II motivo 
plastico piu tiplco fe quello 

II pianeta 
pittura 

di Malta 
Roberto Sebastian Malta -
Roma; Galleria c La Bor-
gognona •, via del Corso 
n. 525; fino a| 5 aprile; 
ore 10-13 e 17-20. 

Ritroviamo I'immaginazione 
trascinante di Roberto Seba
stian Matta, col suo pianeta-pit-
tura e nei suoi momenti piu 
gioiosi. erotici e ironici, in que
sta mostra a Roma dove qual
che pittura ha un non so che 
di itallano. forse nerche l'ar-
tista cileno vive a lungo ora in 
Italia, a Tarquinia, e gli stan
no crescendo nei pensieri la 
natura e l'ambiente sociale no-
stri. Le pilture italinne. che 
sono anche le piu nuove. rap-
presentano, con un disegno 
«rupestre» monumentale su 
una materia di terra argillosa. 
figure muscliili e femminili fer-
mate in gesti quotidiani o di 
danza: le forme sono quelle 
nascent! e organiche di Matta 
ma meno stirrealiste e un poco 
piu mediterranee e « etrusche >. 

Le altre pitture sono imma
gini del piu tipico mondo pit-
torico di Matta die vuole che 
la pittura si rimpasti con la 
terra e il seme della vita: 
grandi spazi cosmici dove la 
vita si organizza e cresce in 
pianeti Incandescenti; «spacca-
ti > della terra che dtventano 
evidenza di segrete fabbriche 
della vita con figure che par
tecipano di innumerevoli forme 
umane. animali e vegetali (un 
po' i marziani della fantascien-
za ma senza terrore e violen
za. anzi molto amichevoli e 
pazzerelloni). 

Ci sono anche immagini mol
to dure della vita, immagini dl 
una lotta selvaggia per esistere 
e durare. C'e un quadro aspro, 
molto energico. in vcrde e pe-
ro su spazio grigio ocra. di 
un guerrigliero guevarista. C'e, 
infine, una piccola scultura che 
e un calco con ironiche modifi-
cazioni della forma di quel pe-
sce volante che da noi chia-
mano pesce-diavolo e che ha 
proprio la fifiura del demonio 
medioevale della pittura anti
ca: Matta !o vede come un 
feto allegro e sornione capace 
di molte stravaganze anche ero-
tiche. 

L'insieme delle pitture con-
ferma la grande naturalezza di 
Matta neH'immaeinaxione del 
mierocosmo e del macrocosmo 
della vita: e conferma ouanlo 
sia stata e sia vitale l'apcr-
tura della pittura moderna al
ia storia e all'arte di altri po-
poli: Iatino-americani. afrirani. 
asiatici. I-e radicali modiflca-
zioni di tegni e di immagini 
che Matta ha realizzato fon-
dflndosi su un'altra antropolo-
gfa che quella strettamente me-
diterraneo grec&cristiana so
no un grande contributo inno-
vatore alia ricerca moderna. 

'- da. mi. 

della « cacruta » durante una 
azione, un conflitto, una spe
ranza. II motivo fe picassla-
no ma sensa manlerismo: e 
curioso il fatto che gran par
te di quest! rilievi dipinti 
siano in relaalone con opere 
grafiche di Picasso, e- anche 
dl Sutherland, e non con pit
ture e sculture. Forse, per-
che 11 segno di Picasso men
tre fe sempre progetto di una 
costruaione o di una serie 
di costruaioni serba la vita
lity sperimentale. sensibile, 
anche degli error! necessarl 
per awicinarsi alia forma. 

Nel boaaetti, Basaglia di-
mostra una sioureaza di im-
maginazione. ima ricchezza d! 
segno e di material! e una 
ironia che non sempre si rl-
trovano cosl unite nelle com-
posizionl grandi. Corotmque. 
il soffitto con il tondo di 
Pentiselea fe una bella impre-
sa narrativo-decorativa. 

La storia — il mito greco 
vuole che 1'amazzono Penti
selea (ci fu un grand© pit-
tore vascolare greco che da 
Pentiselea prende il nome) 
de5tasse 1'amore di AchilTe 
che 1'aveva colpita a morte, 
il quale sconvolto pol dalla 
visione di un altro greco. 
Terslte, che le stava cavan-
do i begli occhi con la lan
cia. gli si lancib contro e 
l"ucclse — fe fermata dal eer-
chio del soffitto nel momen-
to In cul piii si liberano le 
forze dell'amore e della vio
lenza. Chi e dentro 6 den-
tro, chi e fuori e fuori, come 
in un fotogramma, uomini, 
donne, animali con grandi 
gesti che dal piano dipinto 
scattano nell'aria, aggettano 
su di noi. 

II tondo del soffitto sara 
anche un'ldea pittorica an
tica, ma 1 gesti sono moder
nl, nel slmbolismo dell'insie-
me di pitture e sculture. La 
verita piu energica sta nel 
movimento dei boazetti (alcu-
ni sono opere finite), nelle 
figure fermat* all'attimo del
la ascesa o della caduta. Que
sta verita si raggela nelle 
grosse sculture di cartapesta 
di significato inerte. 

Dario Micacchi 
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