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Prova di f orza e d'unita 
del cinema democratico 

Tentativi di sabotaggio della manifestazione • II primo seminario sui diritti degli autori sulle proprie 
opere - La legge attuale risale al periodo fascista - Una dichiarazione dell'attrice Mimsy Farmer 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 29 

II cinema italiano e toma
to al clima partigiano. Gran
de lavoro e poco sonno, cospl-
razione, mobilitazione, pover-
ta, coraggio, fantasia; gli de
menti e le virtu principali 
ci sono tutti. Chi era ieri sera a 
Campo Santa Margherita, una 
delle piazze piu belle della 
Venezia popolare, ha vissuto 
un momento esaltante. La 
manifestazione democratica, 
faticosamente preparata e du-
ramente osteggiata, aveva ini-
zio con un colpo di mano, una 
vera e propria azione di com
mando rimasta segreta e in 
forse fino all'ultimo minuto. 

Un regista, Marco Belloc-
chio. si era assunta la respon-
sabilita di «trafugare » (a ci6 
lo costringe la legge fascista 
ancora in vigore) una copia 
del proprio film. Nel nome del 
padre, per poterlo finalmente 
mostrare al pubblico, dopo un 
anno intero di attesa. Un altro 
regista, Marco Ferreri, gli ce-
deva cavallerescamente il po-
sto, acconsentendo volentieri 
& spostare alia giornata odier-
na La cagna, che doveva inau-
gurare le Giornate. Nessun 
formalismo, evidentemente: 
come non c'e formalismo. ma 
sostanza, nella solidarieta che 
cineasti e attori presenti han-
no manifestato a Bellocchio 
leri e ribadirebbero domani 
qualora, dopo la dichiarazio
ne del produttore Cristaldi, 
colto anche lui di sorpresa. 
si intraprendesse un'azione nei 
riguardi del regista. Non si 
pu6 piu dividere un fronte 
che, mat come in questa oc-
casione decisiva, ha dimostra-
to di essere unito. Se e no-
bile Tiniziativa che gli auto
ri hanno intrapreso a Vene
zia, ancor piu nobile e il fat-
to che essi condividono con 
Bellocchio la responsabilita 

della sua scelta: da Francesco 
Maselli a Nanni Loy, che a 
nome delle due a^sociazioni 
ANAC e AACI stanno guidan-
do la battaglia. a Ugo Pirro 
che ha assunto la presiden-
za della manifestazione, agli 
altri che da giorni li fiancheg-
giano, come Andrioli. Carpi. 
Volonte. agli ultimi giunti sul 
posto, come Bertolucci, Grego-
rettl, Magni, a quelli che si 
attendono di ora in ora e che 
certamente saranno d'accordo 
coi loro colleehi. 

Provocazioni 

respinfe 
Va anche doverosamente ag-

giunto che, a rinsaldare viep-
piu il fronte dei cineasti, sta 
provvedendo la ormai lunga 
serie. probabilmente lontana 
dall'esaurirsi, di provocazioni 
che le Giornate del cinema 
italiano hanno respinto l'una 
dopo l'altra. Si e fatto di tut-
to per imDedire l'arrivo a Ve
nezia dei film annunciati, com-
preso quello di Godard con-
tro il quale si mobilita la poli 
zia. si effettuano controlli te-
lefonici. si avvertono gli uf-
fici di dogana e le guardie di 
frontiera. II Cinema Santa 
Margherita funziona da pa-
recchi anni. ma soltanto in 
questi giorni si e ripetuta-
mente verlficata la sua «agi-
bilita». L'esercente si richiama 
ai vecchi tempi andreottianl 
esigendo i visti di censura 
per film che. essendo proiet-
tati privatamente per soci re-
golarmente tesserati di un cir-
colo del cinema, non ne avreb-
bero — e in tantissime altre 
occasion! non ne hanno avuto 
— bisogno. Ieri sera, lo spie-
gamento di forze dell'ordine 
si e dimostrato del tutto inu

tile di fronte al senso di re
sponsabilita, al civismo e alia 
pazienza di tutti 1 partecipan-
ti alia straordinaria manife
stazione popolare. 

La serata di leri pu6 ben 
definirsi storica anche per 
questo motlvo. Non tutte le 
centinaia e centinaia di per-
sone convenute hanno potuto 
essere accolte subito nel piu 
grande dei due cineminl: han
no sostato in calma attesa, 
hanno affollato per due volte 
sia il Moderno. sia il Santa 
Margherita, hanno discusso 
col regista all'aperto. davanti 
ai tavoli di una trattoria, il 
film appena visto. 

Giornalisti sovieticl. spagno-
li, francesi. inglesi. americani, 
italianl (e tra questi ultimi 
i corrispondenti di quotidia-
ni e settimanali insospettabi-
li), hanno poi espresso la lo
ro ammirazione e commo-
zione. 

Se si guarda il Cinema San
ta Margherita, che e stato ri-
cavato da una chiesa, di gior-
no sul lato sinistro, e possi-
bile vedere in alto, attraverso 
lo spacco di un muro, un uo-
mo al lavoro: non e un orga-
nista che suoni Bach duran
te una funzione, ma sempli-
cemente il proiezionista in ca-
bina. Al Moderno la proiezio-
ne e tecnicamente migliore: 
qui ha avuto luogo l'apertura. 
diciamo cosl. ufficiale. Poche 
parole per ribadire che la ma
nifestazione non vuol essere 
ne un festival ne un con-
trofestival ne un antifesti-
val (ma da questo orecchio 
certi giornali continuano a non 
sentire); non ci sono ne" i sol
di ne la volonta di fare con-
corren2a a qualcosa che, del 
resto. si ritiene superato, ed 
e anche superato nei fattl. 
(«Sono qui perche" contesto 
il Lido, che e una bolgia sen-
za senso », e un concetto che 
si sente ripetere sempre piu 

Cian Maria Volonte durante I'assemblea al Santa Margherita: gli e accanto Francesco Maselli 

Pronto replica dei cineasti al 
produttore di «Nel nome del padre» 
A proposito deli'avvenuta 

presentazione alle Giornate 
del cinema italiano del film 
Nel nome del padre di Mar
co Bellocchio. il produttore 
Franco Cristaldi ha rilasciato 
una dichiarazione nella qua
le, dopo aver ribadito il suo 
impegno democratico. after-
ma che «il meschino colpo 
di manon del regista sareb-
be in sostanza «una trovata 
pubblicitaria. forse efficace. 
ma di sapore goliardico. det-
tata da vanita personale e 
da disperata vocazione festi-
valiera. escogitata da Belloc 
chio dopo il fallimento del 
suo tentativo di trovare una 
copertura politica per presen 
tare Nel nome del padre alia 
mostra ;>. 

Cristaldi, richiamandosi poi 
ai suoi precedenti leali rap 
porti con Bellocchio. nega che 
questi sia stato costretto a 
ricorrere al metodo del sot-
terfugio «pur di mostrare 
comunque il film » e affcrma 
che, «con il suo gesto inutil 
mente provocatorio », il regi
sta si sarebbe messo in con-
traddizione con le finalita 
della rassegna democratica. 
che non si capisce come riu-
scira «a conciliare 1'anelito 
verso nuove strutture con il 
ricorso a superati espedienti 
reclamistici». 

Cristaldi si dichiara, Infine, 
•omunque « fiero di aver pro-

un'opera di alto valore 

come Nel nome del padre» 
c. dimenticando che il pro-
blema della proprieta del 
film e stato ormai messo am-
piamente in discussione dai 
fatti. preannuncia un'azione 
legale «a tutela del suo di-
ritto e a sanzione dell'altrui 
condotta ». 

Alle argomentazioni del 
produttore e giunta da Vene
zia una tempestiva risposta 
Infatti. I'assemblea tenutasi 
ieri nel cinema Santa Mar
gherita, in occasione delle 
Giornate del cinema italiano 
con la partecipazione de: rap-
presentanti delle seguenti or-
gani7zazioni: FILS. FULS, 
FICC. Magistratura democra
tica, Giuristi democratici. Fe-
derazione italiana dei Cinefo 
rum. ANAC. AACI. CGIL-re-
gionale veneta. ARCI regiona-
le veneta. circolo «Massimo 
Rossi» di Padova. Consorzio 
toscano attivita cinematogra-
fiche. Circolo del cinema di 
Venezia. ha votato un ordine 
del giorno con il quale «alla 
unanimita approva e condi-
vide la scelta di Marco Bel 
locchio. che costituisce il con 
sapevole esercizio di un dirit-
to di liberta di espressione 
artistica tutclato dalla Costi-
tuzione, diritto che non pu6 
trovare limitazioni nell'as-
surda pretesta di una utiliz-
zazione meramente commer-
ciale dell'opera cinematogra-
fica». L'ordine del giorno lm-

pegna altresi a le forze poli-
tiche e sindacali a portare 
avanti a tutti i livelli la bat
taglia culturale degli autori. 
affinche la scelta compiuta 
da Marco Bellocchio divenga 
incontestable conquista per 
una sempre maggiore liberta 
di comunicazione ». 

«La notte dei 
fiori» e stato 
ritirato dalla 

Mostra del Lido 
Gian Viltono Baldi. il regi

sta della Nolle dei fiori, co
me e nolo, pur essendo stato 
bocciato dalla commissione 
di censura, in un secondo 
tempo aveva ottenuto un nul-
laosta prowisorio privilegia-
to perchc doveva essere pre-
sentato alia Mostra del Lido, 
ha definitivamente ritirato il 
film dalla rassegna di Rondi 
e compagni. La decisione e 
stata presa dallo stesso Bal
di. secondo il quale 1 tagli 
Impost! dalla commissione di 
censura «avrebbero sostan-
zlalmente modifirato il con-
tenuto e 1'espreMione del 
film ». 

spesso). II fulcro della mani
festazione non 6 nemmeno nel 
film, sebbene sia Nel nome 
del padre sia La cagna ab-
biano qualita da vendere, an
che in rapporto, dicono I cri
tic! venuti dal Lido, al ml-
gliori cola esibiti, ma nel com-
plesso di informazionl e di 
proposte che il primo semi
nario di oggi, quello sul di
ritto d'autore e la proprieta 
del film, ha gia messo sul 
tappeto. E mai discussione b 
parsa tanto tempestiva e ne-
cessaria. 

«Sarebbe grave — afferma 
tra l'altro la relazlone con-
giunta delle due Associazionl 
di autori sul tema — conti-
nuare a rimandare tale pro-
blema o limitarci a conside-
rarlo nei suoi termini strct-
tamente giurldici. II diritto 
non pud rappresentare che lo 
aspetto plii conservatore di 
una data situazione storico-
culturale. II nostro diritto po-
sitivo, ciofe la legge vigente, 
b non solo conservatore, ma 
anche reazionario e repressi-
vo». 

Infatti, la legge sul diritto 
d'autore reca la data del 22 
aprile 1941, e basta la data 
a qualificarlo quale e. ossia 
fascista. «E' una legge fa
scista — affermano gli auto
ri — perche il cinema o era 
considerato brutalmente un 
prodotto commereiale il cui fi
ne intrinseco e quello del pro-
fitto di chi ne detiene 1 di
ritti di sfruttamento economi-
co, o, peggio. doveva svolge-
re funzione di supporto pro-
pagandistico al regime, e al-
lora in questo caso quale mi
gliore garanzia di quella dl 
lasciarne il complete controllo 
agli industrial! e al potere e-
secutivo? ». 

La situazione odierna non 
e per niente cambiata e, se 
lo e. e cambiata in peggio. nel 
senso che si e data una piu 
capillare strutturazlone al 
contratto-capestro tra produt
tore e autore, e che quesful-
timo e stato, se possiblle, an
cor piu esautorato dal control
lo sulla propria opera anche 
nel caso del suo sfruttamen
to televisivo. dove nemmeno 
sui tagli eventualmente appor-
tati egli pub pretendere di di
re alcunche. 

// cofifrifcufo 
degli inlervenuti 
II giudice Luigi Saraceno di 

Magistratura democratica, 
Riccardo Napolitano, presi-
dente della Federazione Italia
na dei Circoli del Cinema, il 
critico Sandro Zambetti, pre-
sidente dei Cineforum, il sin-
dacalista Otello Angell e al
tri sono intervenuti nel di-
battito portando ulterior! e-
lementi di riflessione e di va-
lutazione 

Nel nome del padre, come 
si ricordera, era stato, con 
L'udtenza di Ferreri, « boccia
to » dai membri democristiani 
deli'Italnoleggio, uno dei quali 
pero come consigliere del vice-
commissario, l'avrebbe accetta-
to, con notevolissima ma non 
sorprendente disinvoltura, tra 
1 film italiani alia Mostra. In 
un secondo tempo la sua di-
stribuzione era stata sospesa 
nell'imminenza delle eiezioni. 

Un caso di coscienza che si 
presenta sempre piu interes-
sante e quello dei cineasti dei 
paesi socialisti che partecipa-
no ufficialmente alia Mostra 
del Lido, dove vedono andare 
alio sbaraglio i propri film. 
confusi tra la marea degli al
tri. mentre sanno che nasce. o 
vedono nascere coi propri oc-
chi. un'altra piattaforma, ben 
diversa, negli uffici-catacomba 
di Campo San Bamaba, dove 
una schiera di militant: del ci
nema si da da fare con un en-
tusiasmo giovane a mettere in 
piedi una manifestazione in-
ventata giorno per giorno e 
tutta protesa verso l'avvenire. 
Anche su questo fronte si pos-
sono nlevare i primi sintomi 
di una svolta, o almeno la pre-
messa di un esame autocritico 
che, prima o poi, dovra dare 
i suoi frutti. Pu6 forse essere 
utile a tale presa di coscienza 
la bella dichiarazione che l'at-
trice americana Mimsy Far
mer ha rilasciato oggi e che ri-
portiamo integralmente: «Due 
film in cui ho recitato sono 
present! qui a Venezia: Cor-
po d'amore di Fabio Carpi e 
7/ Maestro e Margherita di 
Aleksandar Petrovic II primo 
e ospite delle Giornate del ci
nema italiano. il secondo della 
Mostra del Lido. Anche se il 
ruok> deH'attore e quello mag-
giormente esposto a essere con
siderato pura merce di scam-
b:o, non mi sentirei mai di-
sposta ad accettare supinamen-
te le leggi di una logica che 
non mi appartiene. E* per que
sto che il mio apporto all'ope-
ra film non vuole esaurirsi nel
la mera prestazione professio-
nalc. ma si pone il problema 
dell'uso e della destinazione 
del Mm stesso e quindi della 
circolaz:one delle idee L'atto-
re pud parzialmente agire in 
questo senso prima della rea-
lizzazione. quando sceglie tra 
i copioni. ma poi. a film finito. 
e completamente tagliato fuo-
ri. spettatore impotente come 
impotente resta lo spettatore 
italiano. Venez a quesfanno of-
fre una evidente esemplifica-
zione: due modi di considerare 
il cinema, due proposte di 
struttura. due politiche oppo-
ste la mia scelta la faccio ve-
nendo ad assistere a una qual-
siasi proiez'one in uno dei due 
disadorni cinema di Campo 
Santa Margherita: un pubbli
co giovane, entusiasta. un pub
blico numeroso. che da ra-
gione a chi non lo considera 
una inerme massa vuota». 

Ugo Catiraghi 

I concerti delta «Setiimana» 

PRESENTATE A SIENA 
DUE NOVITA MUSICALI 

Eseguiti in prima assoluta « Salmo 43 » di Pezzati e « Rondel» 
di Turchi; il programma completato da «Invettiva », ancora di 

Turchi, e dai « Liebeslieder» di Brahms 

Dal nostro inviato 
SIENA, 29. 

La buona Idea dl tenere 
concerti pure nel cortile dl 
Palazzo Pubblico, In piazza 
del Campo, e perb ostacolata 
da due Inconvenient!: il pri
mo deriva dal caprice! del 
tempo, per cui un po' dl plog-
gla pu6 far «saltare» l'ese-
cuzione; il secondo (ed fe ell-
minabile) viene dalla «tradi-
zlone» di accendere le torce 
sui merli della torre. Sono 
torce ad olio, con tanto dl 
fumo che l'aria della sera 
dall'alto spinge giu, nel cor

tile. II fumo scende sulle te
ste degli artistl del coro, e le 
awolge come in una nebbla 
che penetra dentro, quando 
le bocche si aprono al canto. 
E piii i suoni sono lunghi. piu 
le sorsate del fumo procura-
no una stizza all'ugola, nella 
quale e coinvolto anche il 
pubblico, produttore di fumo 
per suo conto, con sigarl e 
sigarette. 

Dall'incertezza del tempo 
(prima del concerto, leri c'e 
stata la pioggia) e della ca-
lata del fumo ha soprattutto 
rlsentito i! Salmo 43, novita 
assoluta. di Romano Pezzati, 

E' morta Lale Andersen 

Si e spenta 
la voce di 

Lili Marlen 
VIENNA, 29 

E' morta questa mattina, in 
ospedale di Vienna, in segui-
to ad un attacco cardiaco, la 
cantante tedesca di musica 
leggera Lale Andersen, famo-
sa per aver lanciato, durante 
1'ultima guerra, la canzone 
Lili Marlen La Andersen era 
nata a Bremenhaven nel 1910 
e per molt! anni aveva cal-
cato le scene di piccoll teatrl 
e di cabaret a Brema. a Zu-
rlgo. a Berllno e in altre cit-
ta, senza riuscire a «sfonda-
re»; ma raggiunse. appunto, 
una immediata notorieta in-
ternazionale interpretando per 
prima Lili Marlen, il cui lan-
cio fu assai agevolato dagli 
enti propagandised nazisti i 
quali, invece, negli ultimi me-
si del conflitto, tentarono dl 
togllere la canzone dalla cir-
colazione, giudicandola un po* 
« disfattista ». 

L'orecchiabilita del motlvo 
— su un ritmo di marcia ti-
picamente alia tedesca — e 
l'universalita del suo tema 
(l'amore tra una ragazza pro-
vata dalla vita e un soldato) 
decretarono a Lili Marlen un 
successo e una diffusione su 
scala mondiale che travalic6 
i confini e i fronti della guer
ra: il testo della canzone fu 
tradotto in quarantadue lin-
gue. tra cui Pinglese e !1 
russo 

Terminata la guerra Lale 
Andersen, diventata ormai ce-
lebre. canto Lili Marlen a 
Londra, Helsinki. Copena-
ghen. nel Canada e negli Stati 
Uniti; e, pochi giorni fa. era 

venuta a Vienna per presen-
tare il romanzo autobiografi-
co 11 cielo ha molti colori. 
molte pagine del quale sono 
dedicate alia storia della can
zone, che ella aveva interpre-
tato ancora una volta sul bat-
tello Dniepr, il quale fa la 
spola per i crocieristi sul Da-
nubio. tra l'Austria e 11 Mar 
Nero. E' stato airindomani di 
questa sua ultima apparizio-
ne in pubblico, e cioe sabato 
scorso, che Lale Andersen ha 
subito un primo collasso per 
il quale e stata ricoverata 
nella clinica dove poi e morta. 

La scomparsa di 
Rene Leibowitz 

PARIGI, 29 
E' morto la scorsa notte a 

Parigi il noto composltore e 
critico musicale Rene Leibo
witz. Nato in Polonia cinquan-
tanove anni or sono, Leibowitz 
si era definitivamente trasfe-
rito in Francia nel 1933 dedi-
candosi alia composizione di 
musica dodecafonica e alia di-
rezione d'orchestra. Negli an
ni dopo la guerra aveva co-
minciato ad impegnarsi con-
tinuativamente nel campo del
la critica: la sua Storia del
l'opera. per quanto ritenuta 
da molti assai discutibile. e 
stata uno dei piu aoprezzabi-
11 contributi alia moderna mu-
slcologia. 

Spettacoli lirici per le Olimpiadi 

Partono per Monaco 
gli artisti del 

Teatro alia Scala 
MILANO, 29. 

Con la partenza dei materia-
li scenici. per il cui trasporto 
sono stati necessari una doz-
zina di autotreni, e quindi. ve-
nerdi e domenica scorsa, di 
due gruppi di tecnici. e comin-
ciato il trasferimento della 
Scala a Monaco di Baviera, 
per le annunciate rappresen-
tazioni di Aida ed esecuzioni 
del Requiem verdiano, che il 
teatro e stato invitato a dare 
neirambito delle manifesta-
zioni culturali per 1 XX giochi 
olimpici. 

Diligent!, maestri, cantanti. 
orchestra, coro. ballo e altri 
tecnici partiranno il primo 
settembre: in aereo o in treno 
speciale dalla Stazione di Por
ta Garibaldi. Complessiva-
mente saranno circa quattro
cento le persone che prende-
ranno parte a questa nuova 
trasferta all'estero della Sca
la (l'ultima, awenuta a Mon
treal e a New York, risale al 
1967); con gli artisti partiran
no per Monaco il sovrintenden-
te. il direttore artistico. Mas-
sima Bogianckino e il diretto
re musicale e direttore sta
bile deirorchestra, Claudio Ab-
bado. 

La prima rappresentazione. 
alia Bayerische Staatsoper, e 
Mssata per la sera del 4: Aida* 
sotto la direzione di Claudio 
Abbado, regista Giorgio De 
Lullo. scenografo e costumi-
sta Pier Luigi Pizzi. avra per 
interpret! Martina Arroyo, 
Fiorenza Cossotto. Placido Do
mingo. Piero Cappuccilll. Ni-
colai Ghiaurov, Luigi Ron!, 
JoselLi Ligi, Piero de Palma; 
maestro del coro Romano 
Gandolfi; coreografie di Jean 
Babilee e Geoffrey Cauley; 
primi ballerim Luciana Savl-
gnano e Roberto Fascilla; re-
sponsabile artistico dell'alle-
stimento scenico Tito Varlsco. 
Aida sara replicata 11 7 e il 9 
settembre con alcune modifi-
che del cast. 

La Measa da requiem sara 
invece eaegulta 11 6 e 1'8 att* 

tembre, sempre sotto la di
rezione di Abbado; canteran-
no il coro preparato da Ro
mano Gandolfi e i solisti Mar
tina Arroyo (il 6) e Katia Ric-
ciarelli (1*8), Fiorenza Cossot
to, il tenore Carlo Cossutta, il 
basso Ghiaurov. Per tuttee e 
cinque le manifestaziom il 
teatro di Monaco e da tre me-
si esaurito in ogni ordine di 
posti. 

valido esponente delle nuo-
vissime leve (e nato a Firen-
ze nel 1939) dl composltorl 
fiorentlnl. II Pezzati ha gia 
all'attivo un grasso bagaglio 
dl esperlenze, ed e giovane, 
poi, capace d! ritornare sulle 
cose, per un puntlglio dl affi-
namento. 

II Salmo 43, composto nel 
1966, e stato in seguito ritoc-
cato, e ora si srotola in nove 
minuti dl musica. SI tratta 
d'una musica scarna e pur in-
teriormente elaborata. C'6. al-
rinizio, un slngolare contra-
sto tra certe asprezze delle 
voci femminili e certa piu 
forbita vocalita delle parti 
maschill. Intervengono nella 
composizione — ma sembra-
no gia un ricordo — il decla-
mato, il parlato. le serie do-
decafoniche, senza pero tur-
bare una quiete fonica che, 
soltanto verso la fine, sembra 
ricorrere a puntelll scolastici. 
L'autore 6 stato vivamente 
applaudito e chiamato al po-
dlo piu volte, proprio a fu
ror di popolo. 

Stabilitasl. intanto, nel cor
tile, una piu omogenea fu-
mosita, e stato poi eseguito 
— novita assoluta anch'esso — 
un Rondel (1972) di Guido 
Turchi. In un giro d'orizzon-
te, stupendamente realizzato 
in non piii di cinque minuti 
(quanti, appunto, servono al 
Rondel per manifestarsi), il 
compositore riesce ad unifi-
care il nuovo aH'antico. dando 
ad alcuni versetti della Bib-
bia (Ecclesiaste) 11 senso di 
una pungente attualita e con-
ferendo — vlceversa — ad al
cuni versi di Georg Trakl 
(1887-1914) — poeta caro ai 
compasitorl del nostro tem
po — il senso d'una palpitan-
te biblica arcaicita. II rim-
pianto per la vanita delle co
se unisce i due moment! poe
tic! che il musicista unifica 
in un giro (un a Rondel») 
di serie dodecafoniche, ugual-
mente riflettenti gli affanni 
degli antichi e quell! dei mo-
derni. 

Ancora di Guido Turchi. do
po il Rondel, e stata eseguita 
VInvettiva, per coro e due 
pianoforti, risalente al 1947. 
Da un testo tratto dal Car-
mina Burana (poesle goliar-
diche medievali), Turchi gia 
venticinque anni prima del 
Rondel di oggi, trasse un mo-
tivo d'indugio sul a vanitas 
vanitatum». L'atteggiamento 
del musicista, peraltro, e nel 
1947, come nel 1972. cosl pro-
fondo e cosl profondamente 
espresso, che. la sua-. piu,anti- . 
ca pagina — VInvettiva ~— ' 
potrebbe porsi addirittura 
come un superamento del 
Rondel. Un progresso — se 
poi e tale — sta nell'aver por-
tato innovazloni linguistiche, 
prima riservate daU'autore 
esclusivamente agli strumen-
ti (nel caso in questione. i 
due pianoforti). anche In 
campo vocale, laddove nel 
1947 la vocalita. salvasuardata 
da complicazioni. poteva re-
cuperare anche spunti grego-
riani. Un progresso interiore 

— se poi e tale — pu6 rile-
varsi nella essenzialita del 
Rondel (cinque minuti) nei 
confront! della piii ampia 
Invettiva (una ventlna dl mi
nuti). Ma. a conti fatti. di-
remmo che. nel quadro della 
nostra musica. VInvettiva ap-
pare piii «importante» che 
non il Rondel nel panorama 
della musica d'oggi. II che. 
si capisce. non significa af-
fatto voler sminuire rimoor-
tanza del compasitore. applau-
ditissimo e lungamente fe-
steggiato. 

Cessato 11 ventlcello ed 
esauritesi pure le torce, me-
glio hanno respirato, nella 
seconda parte del concerto. I 
Liebeslieder («Cant! d'amo
re») . op. 52 di Brahms, rac-
colta di valzer per coro e pia
noforte. II coro era quello 
della RAI-TV. giunto ad una 
perfezione straordinaria: 1 
pianisti erano Gino Gorin! e 
Sergio Lorenzi. due gloriosi 
campioni del nostro concer-
tismo: il direttore e l'inter-
prete appassionato era il mae
stro Nino Antonellini. perve-
nuto anche lui a un mirabile 
stato di grazia. A stasera la 
seconda puntata dl musiche 
caselliane. 

Erasmo Valente 

in breve ] 
Dodici finalisti al concorso « Busoni» 

BOLZANO. 29. 
La giuria del venttquattresimo concorso pianistico intema-

zionale «Ferruccio Busoni», a conclusione delle elimina
tor! e svoltesi in pubblico. ha designato ieri sera a tarda ora. i 
dodici finalisti. Essi sono: Mane Synkova (Cecoslovacchia), 
Radu Taescu (Romania). Peter Bithell (Inghilterra), Arnal-
do Chen (Brasile). Massimiliano Damermi (Italia), Damela 
Ghigino (Italia). Marian Hahn (USA). Marina Kapatzmkaya 
(URSS), Da Uk Lee (Corea del Sud), Yves Noak (Francia), 
David Oei (Formosa). Elzbieta Zajac (Polonia). 

John Steiner nella « Yilleggiatura » di Leto 
John Steiner. uno degli attori inglesi piu nchiesti dai regi-

sti italiani. sara co-protagomsta a fianco di Adalberto Maria 
Merli dell'opera prima di Marco Leto La villeggiatura. La 
lavorazione dej film, che comincera in questi giorni, si svol-
gera a Roma e neU'isola di Ponza. John Steiner ha appena 
terminato di girare Sbatti il mostro in prima pagma di Mar
co Bellocchio, nel quale ricopre il ruolo del proprietario 
del giornale in cui lavora Gian Maria Volonte. Tra i film 
mtcrpretati dal giovane attore inglese, ncordiamo l'ultimo 
apparso sugli schermi italiani: L'islrultoria 6 chiusa dimentt-
chi di Damiano Damiani. 

Placido Domingo direttore d'orchestra 
MILANO, 29 

II tenore Placido Domingo ha esordito come direttore alia 
testa deH'orchestra sinfonica di Londra durante l'esecuzione 
di un recital discografico del baritono Sherril Milnees. 

II regista J. Lee Tholpson attore 
HOLLYWOOD, 29 

II regista J Lee Tholpson esordisce come attore al cinema, 
Impersonando un regista dalla lingua tagliente nel film 
L'csorcista, tratto dal Hbro di W. P. Blatty. Le rlprese del 
film, diretto da William Frledkln, sono gia cominciate. 

Rai y!/ 

oggi vedremo 
GIOCHI DELLA XX OLIMPIADE 
(1°, ore 13,20; 2°, ore 21,20) 

Ecco il programma dei servizi televisivl odlernl dedicati alia 
quarta giornata di gare della XX Olimpiade: sul primo canale, 
a partlre dalle ore 13,20, andranno in onda alcune telecronache 
(registrate e in diretta) del torneo di pallacanestro, di quello 
di pallavolo, oltre alle semiflnali di nuoto e canoa; sul secondo 
canale, alle ore 21,20, sono in programma gare di tuffi, ginna-
stlca, sollevamento pesi, pallacanestro, e, Inoltre, 11 consueto 
riepilogo degli avvenimentl della giornata. 

SIAMO DONNE (1°, ore 21) 
Questo film a episodi, nato da un'idea di Cesare Zavattlnl, 

e un tentativo di «cinema-verita» su un tema preordinato, 
in una chiave che pero si discosta sensibilmente dalle prece
dent! esperlenze documentarlstlche del cinque autori che lo 
hanno realizzato: Alfredo Guarini. Gianni Franciolini, Roberto 
Rossellini, Luigi Zampa e Luchino Visconti. 

« Siamo donne » — realizzato nel 1953 — In un momento dl 
tardo neorealismo, cl porta le Immaginl dl cinque attrlcl fa-
mose, che, di fronte alia macchina da presa. ricostruiscono un 
episodio della loro vita, illuminante sulla loro personality, e 
il loro carattere. 

In sostanza, una «pubbllca confessione» che anticlpa la 
attuale, profonda analisi deH'emancipazione femminile in un 
contesto di sviluppo tecnologico. SI tratta dl un linguaggio 
cinematografico che denuncla la decadenza — non soltanto 
stilistica — del neorealismo, in favore di un cinema verista 
testimone del proprio tempo, elaboratore storico e sociale 

QUINDICI MINUTI CON 
GUIDO RENZI (1°, ore 22,45) 

II giovane cantante Guido Renzi, a cui e dedicato questo 
breve special, ci propone alcuni brani trattl dal suo piu recente 
long-playing: Buonanotte amore. Qui nei buio, Ciao amore mio. 

programmi 
TV nazionale 
13,20 Giochi della XX 

Olimpiade 
£ In Eurovislone da 

Monaco di Baviera. 

20.00 Cronache Italiane 

20,30 Telegiornale 

21,00 Siamo donne 
Film a episodi. Re-
gla di Alfredo Gua
rini. Gianni Francio 
lini, Roberto Rossel
lini, Luigi Zampa e 
Luchino Visconti • 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: Ore 7, 8, 
12 . 13, 14, 17 . 20 e 23 . 6,05: 
Maltultino musicale; 6,54: Al-
manacco; 8,30: Canzoni; 9,15: 
Vol ed io; 10: Mare oggi; 
11,30: Momento musicale; 
12,10: Olimpiadi; 13,15: Pre-
gjitiftima estate; 14,10: Z i -

' bafdone italiano; 19.35: 1 Ta-
rocchi; 20.20: « II turno > di 
L. Pirandello; 22,05: Hit Pa
rade de la chanson; 22,20: An-
data e ritorno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: Ore 6,30, 
7.30. 8,30. 11.30. 12.30. 
13.30. 15.30. 16,30, 17,30. 
91 .30 e 22,30; 6: I I mattinie-
re; 7.40: Olimpiadi; 8: Buon-
giorno; 8,14: Musica espres
so; 8,40: Opera fermo posta; 
9,14: I tarocchi; 9.30: Suoni e 
colori; 9,50: « Tua per sem
pre, Claudia »: 10.05: Disco per 
Testate; 10,30: Apcrto per fe-
rie; 12,10: Regionali; 12.40: 

Interprets A n n a 
Amendoia. E m m a 
Danieli. Alida Valll. 
Ingrid Bergman. Isa 
Miranda. Anna Ma-
gnani 

22,45 Ouindlcl minuti con 
Guido Renzi 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 Giochi della XX 

Olimpiade 
In Eurovislone da 
Monaco di Baviera. 

I malalingua, condotto da Lu
ciano Salce; 13.50: Comi • 
perch6; 14: Su di giri; 14,30; 
Su dl giri; 14.30: Regionali; 
I S : Disco su disco: 16: Cararai; 
18: Melodramma; 19: Buona, 
la prima! 20,10: Andata • ri
torno; 20 .50: Supersonic; 22: 
Olimpiadi. 

9,30: Benvenuto in Italia; 10: 
Concerto; 1 1 : Musiche dl F. 
J. Haydin: 11,40: Musiche ita
liane; 12 : Musiche di Respi-
ghi; 12 ,20: Itinerari operististi-
ci; 13: Intermezzo; 14: Pezzo 
di bravura: 14,30: Musica e 
poesia; 15,30: Concerto; 16.15: 
degli altri Orsa minore; 17.20: 
Fogli d'album; 17.35: Musica 
fuori schema; 18: Concerto; 
18,35: Musica leggera: 19.15: 
Concerto serale: 20.15: La li-
losotia inglese oggi; 20.45: 
Musica di Chabrier: 2 1 : Con 
ccrto sintonico; direttore Karl 

Bohm; 22.30: Giornale del 
terzo. 

al Festival de 
L' HUM ANITE 

LA PIU' POPOLARE 
FESTA Dl FRANCIA 

PARIGI 
dal 7 air11 settembre 
Viaggio in treno con cuccetta, 

pensione complete*, visite della 

citta, partecipazione al Festival 

Lire 67.000 
urn 

/ • 

EB 
Per informazioni e prenotazioni! 

UNITA VACAN79 
Vialt Fulvio Testi, 75 - 20T» 2 " 

Telefono 64.20.851 ( in terne 5) 


