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Venezia: Finsegnamento delle Giornate del cinema 

Bruciante lezione dei 
cineasti aH'«autorita» 

Rinsaldate I'unita e la compattezza degli autori, degli attori, dei lavoratori e degli spettatori • Idee 
alia rassegna democratica, pratica mercantile al Lido - Entusiasmo e volontarismo degli orpanizza-
tori - Sequenze dell'« Ultimo tango a Parigi» di Bertolucci chiudono il ciclo delle proiezioni 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 4 

II successo delle Giornate 
del cinema italiano, organiz-
zate dagli autori in concomi-
tanza con la seconda settima-
na della Mostra al Lido, e sta-
to talmente clamoroso, che 
perfino il ministro dello Spet-
tacolo, nella sua allocuzione 
di chiusura della manifesta-
zione govemativa ufficiale. ha 
dovuto tenerne conto. Da 
buon liberale, che fa ottimo 
viso (di circostanza) al pes-
simo gioco della storia. l'ono-
revole Badini Confalonieri af-
ferma in sostanza che si de-
ve alia liberta che regna in 
Italia se la protesta democra
tica ha potuto svilupparsi con 
cosi civili e persuasivi ac-
centi. 

Ci displace per il nuovo e 
inesperto rappresentante del 
governo, ma la lezione degli 
« autori» e stata cosi dura e 
bruciante per le « aut mta », 
proprio perche queste ultime, 
agendo in clima di antidemo-

craticita e di restaurazlone, 
hanno rinsaldato I'unita e la 
compattezza del fronte del ci
nema e hanno contribuito a 
mettere in rilievo che qui ci 
sono le idee, la ricerca del 
nuovo. il contatto con la ba
se viva del paese, mentre la, 
a dispetto degli ingenti capi-
tali dispersi in laguna, pre-
domina una concezione retri-
va che del resto produce so
lo cio che seminar caos. ir-
ritazione generale, un ceri-
moniale pomposo ma lugu-
bre, il cui sottofondo mercan
tile traspare addirittura nel 
premio a Charlie Chaplin de
nominate « omaggio alia car-
riera» quasi si trattasse non 
della vita dl un artista (e 
quale artista. e in quale mai 
tradita posizione contro il po-
tere), ma dell'itinerario di un 
funzionario ministeriale. 

E' cio che Pier Paolo Paso-
lini, sostando al quartier ge
nerale di Campo San Barna-
ba prima di recarsi a Grado 
per la presentazione (negata 
alia manifestazione democra-

VENEZIA — Giulio Questi, Michelangelo Anfonioni e (in se-
condo piano) Bernardo Bertolucci si avviano alia sede del 
comitato organizzatore delle Giornate del cinema. La foto e 
stata scattata domenica, poche ore prima della chiusura della 
manifestazione organizzata dai cineasti italiani 

Una dichiarazione dell'ANAC e dell'AACI 

E' possibile nei fatfi 
opporsi alia polifica 

cultural del governo 
VENEZIA. 4 

Le associazioni degh autori 
(ANAC e AACI) hanno nvoito 
len al pubblico delle Giornate 
del cinema italiano la seguente 
dichiarazione: 

« Si chiudono questa sera le 
Giornate del cinema italiano e 
si chiudono con un picno sue 
cesso per gli autori che le han 
no promos.se. per le forze de 
mocratiche che vi hanno ade 
n to e le hanno sostenute 

«Con esse non ci propone 
vamo di fare un ant.festiva! o 
di offrire un modello di mo 
stra. ma soltanto d: dare una 
tangibile testimomanza della 
poAsibihta che esiste d: oppor 
*i nel concreto e nei fatti alia 
politica culturale del governo. 
al!« .sua lmea restaur.itva e 
Involutiva. a quelle isftuz on; 
culturali dello Stato antidemo-
craticamente rego!amentate e 
gestite. 

« Con pochissimi mezzi e nes 
•una "struttura". infatt.. sia-
mo nusciti a reahzzare una 
manifestazione che ha contra -
stato seriamente • e responsa 
bilmente lo strapotere gover-
nativo e padronale Un poWe 
che non ha esitalo a mobilita 
re contro di noi tuttn 1'arco 
delle forze di cui dispone dal 
l'un.one produttor ai distri 
butori. agli esercenti. alia nv» 
gistratura. alia polizia. a: con 
trolii telefonici 

« Altrc case abbiamo dimo 
strato a noi stessi e agli altri: 
la prima e che tra tutte le 
forze democratiche del nne 
ma es:ste. londata su una dia 
lettica costruttiva. una salda 
un.ta su cui e po^sibiie avere 
la convergenza di altre forze 
democratiche. e che costitui 
see la base per una piu im
portant* saldatura con tutto il 
movimento 

a La seconda e che nel cine 
ma il padrone ha il volto di 
tutti gli altri padroni- nono
stante le apparenze illuminate 
e democratiche con cui a volte 
si nmchera. "al momento del 
le scelte ronoscc perfettamen 
te il -suo posto. la sua funzione 
avcriale, il suo ruoio di clas.se". 

« Non a caso queste nostre 
Giornate. la cui apertura e av-
venuta sotto il segno della bat-
taglia per il diritto d'autore 
con 1'episod o di A'e/ name del 
padre, si chiudono con l'episo-
dio di Tutto va bene. 

« Tutto va bene non e stato 
pro.ettato nelle Giornate: la 
barnera di leggi. di regola-
menti. di denunce. di ingiun-
zioni e di mandati che ci e 
stata scatenata contro per un-
pedirne la proiezione. era tale 
che. varcandola. avremmo coin-
volto direttamente anche ter
zo per.^ne 

«Tuttav a il caso di Tutto 
va bene — che senzi affatto 
inennare il nastro successo eli-
m:na ogni penoolo d: tr onfa-
Iismo — e valso a denunciare 
in modo ?rave e inrontrover-
s:bi!e i] filo nTo che un:sce il 
podrone al govemnnte ed am 
bedue al oiudtce che p*r defi-
niz'one. tutela l*ord;ne esi-
stente 

«Osgi. sulla base dei nsul 
tati ragg:unti e nel segno di 
una riu forte presa di coscien 
za un'tiria. le associaz'oni de-
gl- autori. AACI e ANAC. as 
s e m e ai sindarati dei lavora
tori e a tutti gli altr> organi 
smi dpmocratici che hanno 
part^rinato alle Giornate. si 
imp°gnano a rendere imme 
diatimente operative le con-
clus oni e le ihri'ty>zion di lot-
ta emer^ in modo profonda-
mente rinnovato. sui grandi 
temi della prooneta del film. 
del nuovo raoporto tr« autori 
e nuhbliro del diritto all'infor-
mnz'ore tota!e da partr dello 
spettatnre. del sun d'ritto a 
contr buire in modo d^termi 
mnte alia matnra7i"n^ d- un 
cinema svnrolato dai condi-
zionament' mernntiM e volto 
alio sviluono dell'* roscienza 
crit'r-i drlln collettivita 

a In questo senso noi rlte-
niamo che nrotaeonlsta delle 
O ornate del c'nema italiano 
non f» st<»tj» tanto la prcsenza 
oualificinte dl autori. attori, 
sinrtacalistl e ooeratori cultu
rali. quanto lVrrezionnle e 
nuova oarlrcipazione attiva 
del pubblico ». 

tica dal suo produttore) del 
Racconti di Canterbury, ha 
definlto icasticamente ma con 
rigore filologico « festival sot-
togovernativo da anni trenta ». 
E' comprensibile che una de-
finizione del genere provochi 
una certa rabbia in coloro ai 
quali 6 dlretta, e cloe ai re-
sponsabili del caravanserra-
gho e ai loro plu o meno spl-
ritosi o cinlcl portatorl d'ac-
qua. Ma devono incassarla per 
almeno tre ragioni. La prima 
e che stavolta In gioco e la 
loro carriera. La seconda che 
Tunica speranza di salvarla e 
affidata alia politica del sor-
rlso. del corteggiamento, del 
recupero; politica, sia detto 
subito, disperata. E la terza 
che. se volessero modificare 
la dizione. dovrebbero cam-
blarla In « festival governati-
vo desli anni settanta». che 
e anche peggio. 

Mentre il ministro parlava 
alia Fenice, la sala del Mo-
demo in Campo Santa Mar-
gherita rigurgitava della so-
lita meravigliosa folia popo-
lare. di decine e decine di 
personalita « effettive » del ci
nema italiano. di giornalisti 
giunti stremati dalla mostra 
a respirare una boccata di 
entusiasmo. Si proiettava tra 
Taltro. in versione integrale. 
quella Notte dei fiori che 
Gian Vittorio Baldi aveva sot-
tratto al Lido quando aveva 
capito (un po* tardi, per la 
verita) che il subcommlssa-
rio e anche il supercensore 
numero uno del nostro Pae
se. Nel frattempo i colleghi 
del Sindacato giornalisti (che 
6 quello scisslonista) rinun-
ciavano ad assegnare il loro 
premio al film italiano: vole-
vamo ben dire, praticamente 
era rimasta solo la Salome. 

Stamane un giornale come 
7/ Messaggero titolava il pro
prio bllancio: Dopotutto 2 an-
data bene fgrazie anche al 
controlestwal), dove non sfug-
gi r i 11 valore di quel «dopo
tutto », ne di quella parente-
sl. Essendo modesto. lo staff 
organizzativo si accontentera. 

Ma siccome l'aggettivo «par
ti giano » che avevamo usato 
all'inizio delle nostre corri-
spondenze, ha dato sui nervi 
a qualcuno dell'altra sponda. 
lo ribadiamo ora che gli In-
viati della grande stampa di 
informazione. alcuni forse per 
la prima volta. hanno preso 
per una settimana visione di-
retta delle cose, e ne hanno 
scritto quotidianamente non 
senza simpatia. 

C'e pero un aspetto che avo> 
vamo dimenticato: il volonta
rismo. anch'esso tipico di una 
manifestazione come questa, 
Quasi tutte volontarie erano, 
per citare un solo esempio, 
le dodici ragazze (Annamana 
Tatd. Grazia Volpi. Luciana 
Galli. Amelia Marconcini, Cla
ra Sereni. Ottavia Curato. To
rn Da Ros. Stefania Bral, 
Claudia Pozzana. Fabrizia Ma-
gnmi. Muccia Rutelli. Lauren
ce Henry) che hanno man-
dato avanti la sempre piu 
complessa organizzazione, di 
fronte a problemi e a intop-
pi sempre nuovi. con una gen-
tilezza e un'efficienza gia ri-
conosciute da tutti. 

Attorno a Michelangelo An-
tonioni e a Bernardo Berto
lucci si e raggiunto domenica 
a mezzanotte 11 diapason di 
una settimana che pure non 
aveva risparmiato emozioni. 
Avete gia letto ieri che An-
tonioni, notoriamente schivo. 
giudica queste giornate «la 
piu importante manifestazione 
degli autori cinematografici 
italiani dal dopoguerra». Per 
Zavattini e stata «un'iniziati-
va che. ricollegandosi alia 
battaglia del '68. sgombra il 
campo da molti equivoci. chia-
rendo come oggi sia neces-
sario creare un'alternativa 
precisa non soltanto nel cine
ma. ma in tutto il panorama 
culturale e politico del pae
se)* Per il giovane Bertoluc
ci. « e il piu bel film colletti 
vo che i cineasti italiani ab-
biano finora girato» 

II regista del Conformista 
e giunto con due sequenze di 
un primo montaggio del suo 
Ultimo tango a Parigi La pri
ma descrive l'incontro eroti 
co tra Marlon Brando, un di 
plomatico americano da po 
co vedovo. e Maria Schneider. 
una spregiudicata razazza 
borghese parigina. Si intrav-
vedono in un viale. la ragaz 
za affitta un aooartamento 
vuoto. lo sconosciuto vi si tro 
va £jia dentro con pochissi-
me parole i due si avvicma-
no e si oossegsono come ca-
ni: poi escono come estranei. 
La seconda sequenza. piu bre
ve. e un monoloeo del di-
plomatiro pianeente sulla ba-
ra apert^J della moelie 

A parte il fatto che, nono 
stante gli squihbri tecnici (il 
colore alternato al bianco e 
nero. i rumori non ancora a 
punto. la musica assente» 
consueti in questa fase del
la lavorazione. gia si intuisce 
che il film e singolanssimo e 
sicuro (la raga^za. cos! impe 
tuosa e camale. sara una gra-
dita sorpresa. mentre Mirlon 
Brando semhra tomato al suo 
livello piu alto), la presenta
zione in anteorima pubblica 
assoluta dei material! di un 
film non ancora finito assu
me un sisnificato che l'auto 
re ha definite « ubriacante» 
E non soltanto per tutta la 
storia che c'e dietro. e cioe 
lo scontro col nroduttore Gri-
maldi che. se Bertolucci aves 
se accettato di portare il film 
al Lido, gli avrebbe permes-
so di terminarlo in tempo. 
mentre glielo ha impedito 
quando ha saputo che inten 
deva portarlo qui. Ma perche 
il lavoro in atto di un regi
sta non pu6 che trovare sti 
molo e conforto dalla possi-
billtA di un dialogo con una 

f ilatea qualificata come quel-
a di stanotte. Tanto piu quan

do 1'opera. che dovrebbe es-
sere ultimata tra un mese. si 
preflgura audace sia sotto U 

prof Ho sessuale (dove pure 
— assicura Bertolucci, ma non 
e'era bisogno che lo facesse — 
non ci sara alcuna volgarita), 
sia dal punto di vista della 
ricerca poetlca. 

Anche Antonlonl avrebbe 
voluto regalare alle Giornate 
una sequenza del suo film te-
levisivo sulla Cina, glrata in 
un villaggio del centro dove 
il pudore degli abitantl di 
fronte all'apparizlone d'una ci* 
nepresa e degli stranleri che 
la manovravano ha ottenuto, 
secondo l'autore, un risalto 
piuttosto inconsueto. Antonio-
nl non doveva fare 1 contl n6 
con I produttori, ne con I do-
ganierl. n6 con I magistratl, 
ma soltanto con se stesso. Ed 
era proprio qui Postacolo piu 
grave. Per farla breve, il re
gista 6 arrivato bensl con la 
«pizza» del film sottobrac-
cio, ma con la pizza sbaglia-
ta; e tutti 1 tentatlvi dl rin-
tracciare a Roma, nella glor-
nata domenicale, quella giu-
sta, sono andati sfortunata-
mente a vuoto. Quando si e 
scusato personalmente con il 
pubblico, il pubblico lo ha 
applaudito. Si sa che gli ar
tist! sono distratti. Del resto 
Antonlonl e di Ferrara, e cl 
pare che da quelle parti gia 
nel Cinquecento un poeta con 
la testa sulla luna si agglras-
se per le strade senza le 
scarpe. 

Ugo Casiraghi 

Si e conclusa la manifestazione musicale 

Settimana senese: molti 
temi ma poche variazioni 

Si h avvertita la mancanza di una sintesi culturale — Buon av-
vio della collaborazione della Chigiana con il Comunale di Fi-
renze — Successo di Riccardo Mut i con opere di Verdi e Vivaldi 

Dal nostro inviato 
SIENA, 4 

SI 6 conclusa lerl, con un 
solenne concerto nella Basi
lica di San Francesco, stu-
pendamente diretto da Ric
cardo Muti (nonostante gli 
«scherzi» dell'acustica, si so
no poi avuti almeno ventl ml-
nutl dl applausl, meritatlssi-
mi). In programma, il Ma
gnificat, di Vivaldi e I Quat-
tro pezzi sacri, dl Verdi. II 
soprano Margherita Rlnaldi, 
il mezzosoprano Yoy David
son, l'orchestra e il coro del 
«Maggio». protagonistl an-
ch'essl del concerto (e del 
successo della « Settimana »), 
si sono prodigati con esem-
plare e straordinaria bravura. 

II pomeriggio domenicale 
era trascorso ancora In com-
pagnia dell'Haendel «Italia
no ». La cantante Katia Rlc-
clarelll, pero, impegnata a 
Monaco, non per le Olimpiadl 
ma per il Festival musicale 
correlato a quelle manifesta-
zioni, non e piu arrlvata a 
Siena: sono saltate cosi alcune 
altre Cantate, ma si e avuta 
in piu qualche pagina strumen-
tale: Lothar Faber, Ruggero 
Gerlin e Bruno Canlno si so
no alternati in composizioni 
haendellane per oboe e cla
vicembalo, le quali — aggiun-
te alle altre per flauto e clavi
cembalo, presentate venerdl — 
hanno dato al giovane Haendel 

un volto solenne e arguto, se-
vero e lieto al tempo stesso. 
Questo Haendel trionfante e 
emerso dalla trionfante esibi-
zione del «Duo» Gazzellonl-
Canino, che ha fatto registra-
re al Teatro del Rinnuovatl — 
e un record nella storia del
le « Settlmane» senesi — 11 
«tutto esaurito ». 

Alcune Sonate di Vivaldi 
(piii anzlano di Haendel di 
dlecl anni), compaste In pe-
rlodl successivi a quello haen-
deliano — che Gazzelloni e 
Canlno avevano alternato alle 
altre — sono apparse, pur nel-
l'altissimo livello. un tantino 
propense ad un tono plu fri-
volo. Nel giovane Haendel si 
sono avvertiti sempre un piglio 
robusto, la grinta autorevole e 
un fare, per cosi dire, «ro-
tondo». che anticlpa quel
lo dell'Aria e variazioni, co-
nosciute con il titolo di Fab-
bro armonioso. Certa ridon-
danza del «Fabbro» sem-
bra spesso prefigurarsi In 
una Gavotta, in un Larghetto, 
in un Allegro. 

La « Settimana » aveva an
cora un « tema » da svolgere: 
cioe il centenario della nasci-
ta di Lorenzo Perosi (Torto-
na 1872 - Roma 1956). La fl-
gura del compositore e stata 
ricordata da Renato Marianl, 
con parola commossa. ma fer-
ma nel delineare l*orlginallt& 
dl Perosi nel momento di glo
ria del melodramma verista, 
mentre quattro bravissimi al-

Proiettati «I racconti di Canterbury » 

Aperta con Pasolini 
la rassegna di Grado 

In programma un vasto panorama di documen-
tari e di cine-giornali dalla fine delP800 al 1939 

Dal nostro inviato 
GRADO, 4 

La terza edlzione della Set
timana internazionale del ci
nema — quest'anno dedicata 
al tema La storia, la vita: il 
cinema — ha preso avvio ieri 
sera al cinema Cristallo con 
una duplice proiezione del 
film dl Pier Paolo Pasolini 
/ racconti di Canterbury, libe-
ramente ispirato. come e noto, 
al classico della letteratura in-
glese di Joffrey Chaucer. 

L'opera di Pasolini — pre-
sentata qui a Grado in ante-
prima per il pubblico italia
no, e reduce dall'aver ri-

scosso il masslmo premio al-
l'ultimo Festival di Berlino — 
costituisce soltanto un ante-
fatto se vogliamo di prestigio 
per la manifestazione vera e 
proprio (com'era gia avvenu-
to in passato con le anteprime 
di Medea e del Decameron, in 
occasione delle precedenti edi-
zioni della Settimana), che e 
imperniata specificamente su 
una vastissima rassegna di 
documentari storici e cinegior-
nali dalla fine delPOttocento 
al 1939 

In particolare saranno proiet^ 
tatl i primi film dei fra-
telli Lumiere (come L'usci-
ta degli operai, che e del 1895) 
e quindi tutta una ricca sele-

Si e chiuso il concorso pianistico 

II premio Busoni 
al brasiliano Cohen 

Dal nostro inviato 
BOLZANO. 4. 

Con una travolgente esecu-
zione del Terzo Concerto di 
Beethoven il pianista brasi
liano Arnaldo Cohen ha vin-
to il Premio Busoni. I giu-
dici sono stati unanimi e il 
pubblico ha accolto il ver-
detto con vivi applausi. Co
me a segnare un netto di-
stacco tra il vincitore e gli 
altri concorrenti, la giuria 
non ha assegnato il secondo 

Premio. dividendo il terzo tra 
inglese Peter Bithell e il « ci-

nesen David Oei. II quarto 
premio e andato al coreano 
del sud Dai Uk Lee e il quin 
to all'americana Marian Hahn 

Infine. un diploma e tocca-
to agli altri sette finalisti: 
gli italiani Maria Ghigino e 
Massimiliano Damerlni. la 
russa Marina Kapatzinskaia. 
Maria Synkova (Cecoslovac-
chia). Radu Toescu (Roma
nia*. Elzbieta Zajac (Polonia). 
Yves Noack (Francia). 

Annata buona. quindi. per 
il Busoni che ha il suo un 
dicesimo laureato su venti-
quattro edizioni: pochi. anche 
se non tutti buoni. a ripro 
va della « se\'erita » della giu
ria internazionale com post a 
per tre quarti da maturi pia 
nisti dalle teste candide. Do-
po due annate vuote. questa 
volta le cose sono andate Dar-
ticolarmente bene- i candida-
ti si sono iscritti in folia 
(ben 85 su cui 57 hanno ef-
fettivamente gareggiato. men 
tre gli altri non si sono pre 
sentati): dodici sono arriva-
ti in finale e. tra questi. tre 
sono stati prescelti per pro-
dursi coll 'orchestra, l'ottima 
« Haydn » egregiamente diret-
ta dal maestro Pedro tti 

A questo punto. tuttavia, 
la vera gara era gia risolta* 
Arnaldo Cohen, nato nel 1948 
a Rio de Janeiro da padre 
palestinese e mad re russa. ha 
gia al suo attivo una note-
vole carriera costellata di ri-
conoscimenti brasiliani (ulti
mo quello dei critici di San 
Paolo per «il migliore soli-
sta della stagione 1970 n); 6 
un pianista vigoroso e bril-
lantc, tecnicamente fcrrato. 
pronto ad aggredire roman-
ticamente la musica, da 

Haydn a Prokofiev, per la 
gioia del pubblico con cui 
stabilisce una calorosa comu-
nicativa. Un pianista di clas-
se. insomma. 

Tutt 'altro genere 1'inglese 
Peter Bithell che forse me-
ritava un piazzamento meno 
lontano: Bithell. nonostante 
qualche imprecisione. e un 
musicista assai elegante ed 
aristocraticamente controlla 
to: sin troppo. a volte, co
me s'e visto nei mussorgskia 
ni Qtiadri di un'Esposiztone 
piu limpidi che incisivi 

Infine. David Oei (cinese di 
Hong Kong con passaporto 
britannico e studi americani) 
e un pianista «divertente»: 
dalla scuola statunitense ha 
preso la prodigiosa tecnica. e 
dal melange orientate una vi 
vacita interpretativa che lo 
porta a sconvolgere i canoni 
classici di interpretazione: 
sotto le sue dita Mozart o 
Beethoven prendono un aspet
to scanzonato come se la mu
sica non fosse poi quella co-
sa tanto seria orodotta dal co 
reano Dai Lee: un sorpren-
dente fenomeno. quest'ultimo. 
di mimetismo occidentale 

Dietro questi quattro. tutti 
gli altri sono rimasti a note-
vole distanza. compresa la 
amerirana Hahn e la russa 
Kapatzinskaya. ambedue e-
semni di ottima scuola e di 
seven studi come, del resto. 
1'italiano Massimiliano Dame 
rini eia piazzatosi onorevol-
mente a Treviso. mentre la 
giovane Daniela Ghigino e an 
cora r'stretta nella scolastica 
precisione. 

Nel complesso. un risultato 
equo e soddisfacente. nei li-
miti. s'intende. d'un concorso 
che continua a sfornare pia 
nisti romantic!, co) soli to re 
pertorio sette-ottocentesco e 
nessuna apertura di slgnifica-
to attuale (chi ci si e prova 
to non c'e riuscito). Comun-
que. questi sono i limit! di 
tutti i concorsi pianistici tra 
cui quello di Bolzano si di
stingue per serieta e rigoro-
sita; anche se certe timlde 
aperture rinnovatrici. tentate 
negli anni precedenti, sono 
poi cadute come noiose appen-
dicl. 

Rubens Tedeschi 

zione di avvenimenti filmatl 
dei primi anni del Novecento 
Accanto ad anonimi ma pur 
sempre interessantissimi docu
mentari, nella sezione storico-
lnformatlva verranno presen-
tati cosi i classici del grande 
cinema mondiale: da Dziga 
Vertov a Robert Flaherty, da 
Joris Ivens a Lionel Rogosin. 

I momenti salienti della sto
ria Italians piu recente sa
ranno soprattutto evocati nel
le immagini, ora grottesche 
ora allucinanti tipiche dei ci-
negiornali fascisti prodotti 
dall'Istituto Luce qui npropo-
sti sotto il titolo « L'ltalia fra 
le due guerre ». sezione questa 
che dara conto sia degli av
venimenti ufficiali. sia di 
quelli improntati al costume 
(ma sarebbe meglio dire al 
malcostume) deU'epoca. Altri 
motivi di grande interesse so
no costituiti da un lato dalia 
retrospettiva dedicata ai film 
della settantenne cineasta te-
desca Leni Rienfenstahl, re
gista tra le piu celebri del re
gime nazista — e tuttora sulla 
breccia nella Repubblica fede-
rale tedesca, dove sta lavo-
rando a un film sulle Olimpia
dl in corso — per il quale 
realizzb nel *36 il Trionfo del
la volonta. e nel '38 Olympia; 
e, dall'altro. da significativi 
esempi del cinema rivoluzio-
nario sovietico quali La sin-
fonia del Donbass di Dziga Ver
tov e la Caduta della dinastia 
dei Romanov di Esfir Sub. 
opere nspettivamente risalen-
ti al 1930 e al 1927. 

II pomeriggio odierno. In 
particolare. e riservato per 
larga parte ai Iavon dello 
stesso Dziga Vertov (La se-
sta parte del mondo L'undwe-
simo anno, Ija sinfonia del 
Donbass) mentre la serata sa
ra occupata daile proiezioni 
del Trionfo della volonta del
la Rienfenstahl e del film in
glese che Lionel Rogosin rea-
Iizzo nel 1965 Bet tempi, tempi 
merangliosi Nel corso della 
settimana di Grado. inoltre 
— proprio per marcare il mo
mento d: nflcssione storica 
che la manifestazione vuole 
proporre con la presenta7ione 
di tutto questo mater:a!e ci-
nematografico — i professor! 
Giorgio Celli. Piero Meiogra-
ni ed Ernesto G Laura, m-
terverranno a: lavon delia 
rassegna con reIaz:om lega*e 
sia a specifci avvenimenti sto
rici. sia nel mento del rap-
porto intercorrente tra stor!a 
e cinema 

Oggi. comunque, qui a Gra
do il motivo d; maggiore :n-
teresse e l'eco suscitata dalla 
proiezione del film di Paso 
l:ni / racconti di Canterbury, 
ed e comprensibile che sia 
cosi perche grande e stita nel 
pubblico gradese i'attesa per 
questa nuova fatica del noto 
cineasta poeta. 

Le accoglienze, peraltro. a 
proiezion: ultimate, sono sta
te carattenzzate da cordinli 
consensi. da qualche larvata 
contestazione. ma soprattutto 
da molte e diffuse perplessi 
ta Pasolini dal canto suo — 
dopo aver assistito alia pri
ma proiezione dei Racconti it 
Canterbury insieme con gli at
tori Laura Betti, Ninetto Da-
voli. Sergio Citti. protagoni-
sti del film — non ha dato 
a vedere alcuna reazione sui-
1'andamento della serata che, 
in ogni modo, ha fatto regi-
strare ancora una volta 11 cl-
vllissimo comportamento dl 
un pubblico attento e dispo-
nibile anche alle proposte piu 
pTOblematiche. 

Sauro Borelli 

lievi del corsi dl perfeziona-
mento dell'Accademia Chigia
na (Sherry Kloss e Pietro Ju-
varra, violini; Hrlsto Hristov, 
viola e Marie Uitti, violoncel
lo) hanno eseguito un Quar-
tetto inedito del giovane Pe
rosi, stranamente viclno a un 
clima melodico influenzato da 
Smetana. 

SI e scoperto un busto dl 
Perosi, opera dello scultore 
Vico Consorti e il coro della 
Cappella Slstina. diretto da 
Domenico Bartolucci. succes-
sore di Perosi, ha completato 
l'omaggio al compositore con 
una larga rassegna di pagine 
pollfoniche, preceduta da al
tre del Palestrina del quale 
la « Settimana » — attraverso 
Perosi e Verdi — voleva an
che saggiare la fortuna nel 
corso deH'Ottocento. 

Nel complesso, una «Setti
mana » intensa, ricca di spun-
ti che altri, ora (se ne avran-
no voglia), potranno mettere 
a lievitare. Pud sembrare co
si che la « Settimana », dopo 
aver alluso a problemi Impor-
tanti della nostra cultura (an-
tichi e recent!: Haendel In 
Italia; Perosi in Europa; Casel-
la tra le due guerre), ne abbia 
poi eluso gli svolgimenti fino 
in fondo. Ciascuno dei temi sud-
detti, cioe, poteva — per conto 
nostro — essere l'occaslone 
per approfondlre (con dibat-
titi, convegni, tavole roton-
de. seminari, ecc.) questo o 
queH'aspetto della cultura mu
sicale italiana, scansando del 
tutto 1 pericoli dl una «Set
timana » alia fine un po' dl-
spersa e disperslva. 

Persino la stupenda edlzio
ne della Carriera di un liber-
tino di Stravinski, poteva es
sere di per se il «tema» centra-
le della « Settimana » la qua
le, peraltro — a quanto si e 
sentito dire — non in tutti i 
suoi settorl, e sembrata con-
vinta di aver sacrosantemen-
te meritato la medaglia d'oro 
nel campo degli spettacoli li-
rici. Questa medaglia non e 
arrivata per caso. ma e la 
conseguenza di una lunga pre-
parazione e di una fervidissi-
ma volonta di rinnovamento, 
che occorrera riaffermare so-
lennemente. SI potevano, ad 
esempio, prevedere anche in-
contri con gli artefici del mi-
rabile spettacolo. 

Ma la «Settimanan e l'Ac-
cademia Chigiana hanno an
cora la possibilita di ripren-
dere il discorso, in occasione 
delle repliche, in Toscana, del-
1'opera stravinsklana. Gil al
tri «temi » potranno accre-
scersl. e cl augurlamo che 
avvenga, ma sarebbe un ve-
ro tradimento lasciar cade-
re questo (e anche il tema 
della collaborazione tra gli 
Enti musicali) nel quale si 
e configurato il punto di for-
za e di prestigio della mani
festazione senese. 

Erasmo Valente 

Fzai \!7 

Proibite le riprese 

del «Serpente 

piumato » 

in Messico 
CITTA' DEL MESSICO. 4 
Le autorita messicane han

no rifiutato il permesso dl 
girare nel Messico il film 11 
serpente piumato. tratto dal-
l'omonimo romanzo di D. H. 
Lawrence. II soggetto infatt! 
viene ritenuto offensivo per 
il Messico E' stato chlesto 
quindi al produttore di mo
dificare sostanzialmente il 
copione o. cosa che appare piu 
probabile. di girare il film 
altrove. 

Complessi italiani 

al Festival del 

Kennedy Center 
NEW YORK. 4. 

I «Virtuosi di Roma» e 
gli artisti del Piccolo Teatro 
Musicale di Roma parteci-
peranno al festival « II vecchio 
ed il nuovo» con cui si e 
maugurata martedi scorso la 
seconda stagione artistica del 
«Kennedy Center». I due 
concerti d'apertura sono stati 
affidati a due complessi ame
ricani. 1'American Brass Quin
tet e la National Symphony 
Orchestra diretta da Michael 
Gielen II quintetto ha ese
guito un programma di mu 
sica barocca, mentre all'or-
chestra e affidata 1'esecuzio 
ne di brani di autori moder-
ni (Copland. Penderecki ed 
altri). 

I due complessi italiani, 
che si esibiranno da oggi 
all'll settembre. eseguiranno 
// barbiere dt Swtglia di Pai-
siello. // matnmonio segreto 
di Cimarosa e i dodici Con
certi opera 8 di Vivaldi. Ad 
un « Madrigal matinee» par-
tecipera il Coro da camera 
della Radiotelevisione italiana. 

«II vecchio ed il nuovo» 
e il primo festival organlzza-
to nel «Kennedy Center»: 
nel programma figurano an
che dieci concerti ad ingres-
so gratuito ed alcune serate 
dedicate alia musica elettro-

I nica ed a quella per organo. 
I La manifestazione durerA do-
<dlcl glornl. 

oggi vedremo 
GIOCHI DELLA XX OLIMPIADE 
(1°, ore 15 - 2°, ore 21,20) 

Slamo giunti alia decima glornata delle Olimpiadl di 
Monaco dl Baviera, Sui programma nazionale, alle ore 15. 
verranno trasmesse in Eurovisione alcune fasl delle gare 
(In presa dlretta, oppure registrazlonl dl questa mattlna) 
di oggi: sport equestrl, pugllato, pallacanestro, pallamano • 
pallavolo. 

Sui secondo canale, a partire dalle ore 21,20, assisteremo 
alle semifinal! di pugilato e sollevamento pesi, nonch6 ad 
un lncontro del torneo di calcio. Alle 24. il consueto rlas-
sunto della giornata concludera 1 programmi. 

LA CASA NEL BOSCO (1°, ore 21) 
SI conclude stasera, con la settima puntata, il lacrlmevolee 

sceneggiato televisivo di Maurice Pialat. 
Avevamo visto il piccolo Herve partire dalla casa nel 

bosco alia volta dl Parigi, dove lo attendono nuove espe-
rlenze. Herv6 subisce dapprima il fascino delia capitale, 
felice di aver ritrovato suo padre, anche se questi si b 
risposato con un'altra donna. Ma I! ragazzo ben presto si 
fa rlprendere dalla nostalgia per il mondo pastorale della 
sua infanzla e, non appena sapr.a che la mamma e gra-
vemente ammalata, decidera dl fugglre per far rltorno al 
villaggio. alia ricerca di una dimensione esistenzlale plu 
autentlca. 

LA MOSTRA DEL CINEMA: VE
NEZIA '72 (1°, ore 22) 

Si e chiusa domenica scorsa. in pieno clima di crlsl e 
dl restaurazione, la XXXIII Mostra internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia. E' ormai riconosciuto da tutti 
che la mostra non risponde piu da anni ne alle eslgenjse 
del cinema italiano. ne agli indirizzi proposti dal nostrl 
autori piu validi. presentl in forze alle «Giornate del cine
ma democratico» che si sono svolte a Venezia parallela-
mente al Festival. Da quale parte stlano 1 dlrigenti della 
televisione non ci sono dubbl, visto che Interrompono per
sino le programmazioni delle Olimpiadl (come e successo 
domenica) per trasmettere i servizl sull'agonizzante «mo-
stro » dl Venezia. 

TV nazionale 
15,00 GiochI della XX 

Olimplade 
20,00 Cronache Itpliane 
20,30 Telegiornale 
21,00 La casa nel bosco 

Settima ed ultima 
puntata dello sce
neggiato televlsivo 
francese realizzato 
da Maurice Pialat. 
Interpret!: P a u l 
Crauchet, Barbara 
Laage, Pierre Doris. 
Jacqueline Dufran-
ne. Fernand Gravey, 
Philippe Andre. Mo-
nique Deval, Herve 

Levy, Brlgltte Po-
rier, Sylvianne Com
bes. Georges Dur
ban, Jean-Francois 
M a g n a ! n , Marie 
Marc. Joel Quentin. 

22,00 La mostra del ci
nema 
« Venezia '72 » a cu-
ra di Alfonso Gatto. 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21.20 Giochi della XX 

Olimpiade 
In Eurovisione da 
Monaco di Baviera. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore: 7, 
8. 12. 13. 14. 15, 17. 20 e 
23; 6: Mattulino musicale; 
6,30: Corso di lingua tedesca; 
6,54: Almanacco: 8.30: Le 
canzonl del mattino; 9,15: Voi 
ed io; 10: Mare oggi; 12,10: 
GiochI della XX Olimpiade; 
13.15: Le ultime 12 lettere di 
uno scapolo wiaggiatore; 14: Zi-
baldone italiano; 15,30: Gio
chI dells XX Olimpiade; 19.35: 
I taroccht; 20.20: • I I para-
ninfo • ; 21,55: Le nostre or
chestra di musica leggera; 
22,20: Andata e ritorno. 

Radio 2 u 
GIORNALE RADIO • Ore: 6 .30. 
7,30. 8 .30. 9 .30, 10.30. 
11.30. 12.30. 13.30. 15.30. 
16,30. 17.30. 19.30. 22 .30; 
6: II mattiniere; 8: Buongior-
no: 8.14: Musica espresso; 
8.40: Suoni e color! dell'orche-
stra; 9.14: I tarocchi: 9.50: 
• Tua per sempre, Claudia »; 
10.05: Camoni per tutti; 10.35: 
Aperto per rerie; 12.10: Tra-
•missioni regional); 12,40: Al
to gradimento; 14: Su di girl; 

14,30: Trasmissioni regional!; 
15: Discosudisco; 16: Cararai; 
18: I bis del concertista; 18.30: 
Long playing; 19: Monsieur la) 
prolesscur; 20,10: Andata • 
ritorno; 20.50: Supersonic; 22t 
Giochi della XX Olimpiade. 

Radio 3° 
Ore 9,30: Bcnvenuto In Ita

lia: 10: Concerto di apertura; 
11,15: Musiche italiane d 'Of 
gi; 11.45: Concerto barocco; 
12,20: Concerto della clavicem-
balista Manolina Oe Robertis; 
13: Intermezzo; 14: Salotto 
Ottocento; 14,30: II disco In 
vetrina; 15,30: Concerto sin-
fonico diretto da Lonn Maa-
zel; 17.20: Fogli d'album; 
17,35: Jazz oggi; 18: Musica 
leggera: 18.30: Musica di Bru
no Bartolozzi; 18.45: I peri
coli dell'ambiente per I'uomo 
moderno: 19,15: Concerto di 
ogni sera; 20.05: Musiche per 
clavicembalo; 2 1 : II Giornale 
del Terzo - Sette arti; 21 .30: 
Opera rara. « Fedra »; 22,30: 
Le sonate per pianoforte dl 
Franz Joseph Haydn; 23.1 St 
Libri ricevuti. 

r in breve 
Festival rock nell'lllinois 

ISOLA DEL TORO. 4 
Piu dl 275.000 appassionati di musica pop sono convenuti 

airisola del Toro, sui fiume Wabash nell'lllinois. per assi-
stere a un festival di musica leggera. Gli organizzatori te-
mono che non ci siano sufficienti viveri per sfamare questa, 
enorme quantita di gente. 

La polizia ha detto che per il momento le cose si svol-
gono nella massima tranquillita; agenti di due stati. l'lndia-
na e l'lllinois. sono in stato di all'erta, ma visto che tutto e 
regolare, per ora si tengono sulle sponde del fiume. 

Fuga dall'ospizio per Reichenbach 
PARIGL 4 

Francois Reichenbach. noto finora come autore di doeu-
mentari, ha cominciato a girare a Parigi (e continuera ad 
Avignone) il film La raison du plus fou est toujours la 
metlleure (a La ragione del piu folle e sempre la migliore») 
una vicenda spintosa imperniata sulla fuga di due pen-
sionati di una casa di nposo sui mare. Protagomsti sono 
Marine Keller e Raymond Davos. 

Musica da camera a Positano 
POSITANO. 4 

E' cominciato sabato nel salone settecentesco del Paiano 
Murat a Positano il festival internazionale di musica da 
camera che si concludera il 18 settembre prossimo. La ma
nifestazione, curata dal pianista Luciano Cerron:. e stata 
organizzata daH'Associazione artistico-culturale a Positalta». 
con la collaborazione dell'Azienda autonoma di soggiomo e 
turismo. 

Film mongolo sulla Rivoluzione 
ULAN BATOR, 4 

Gli studi cJnematografici di Ulan Bator «Mongolkino» 
hanno prodotto un nuovo film dal titolo Prima della batta
glia decisiva. La pellicola narra la storia della partecipazione 
attiva delle minoranze nazionali al movimento rivoluz:onar:o 
del popolo mongolo all'inizio degli anni ventl e illustra la 
decomposizione del vecchio ordinamento feudale sotto l'in-
fluenza delle idee liberatrici dell'Ottobre. 

Festival del cinema uzbeko a Mosca 
MOSCA, 4 

A Mosca, con la proiezione del film Sentieri ardenti, del 
regista Juldash Agzamov, dedicato all'amicizia dei popoU 
sovieticl nel corso della seconda guerra mondiale, si e aperto 
il Festival del cinema dell'Uzbeklstan. 

Nella capitale sovietica si stanno svolgendo rasaegn* del
le clnematografle delle repubbliche federate, nel quadro tel
le celebrazloni del 50. anniversarlo deirURSa. 
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