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Decentramento 
un'operazione 

tutta da 
sperimentare 
II nuovo statute del Teatro 

di Roma, com'e stato denomi
nate ora il Teatro Stabile, co-
stituisce un indubbio passo a-
vanti in direzione della demo
crat! zzazione della gestione e 
del decentramento deila strut-
tura. II merito di ci6 spetta 
innanzitutto alia lotta soste-
nuta dalle forze democratiche 
— politiche, sindacali e cultu-
rali — e in primo luogo alia 
battaglia condotta dal nostro 
Partito. 

Possiamo dire che e la pri
ma volta, con il nuovo statuto, 
che le grandi confederazionl 
del lavoro entrano, anche se in 
misura inadeguata, nel Consi-
glio di amministrazlone di un 
teatro stabile, in rappresentan* 
za non tanto del lavoratori im-
pegnati nelle nttivita teatrali, 
quanto di tutti i lavoratori 
mdistintamente, quali diretti 
interessati aH'utilizzazione del 
teatro come strumento di co-
noscenza e coscienza, di infor-
mazione e formazione. 

D'altra parte, lo statuto par-
la inequivocabilmente di de
centramento delle attivita cul-
turali, da attuarsi su proposta 
o con il parere vincolante del 
consigli di circoscrizlone. Ecco 
che il decentramento si asso-
cia alia democratizzazione del
le scelte. 

Ma vediamo piu esattamen-
te che cosa dice il testo dello 
statuto: 

« ... l'Ente (Teatro di Roma) 
e tenuto a realizzare il piu 
ampio collegamento con gli or
gan! di decentramento ammi-
nistrativo. A tal fine: 

a) pud realizzare. curando-
ne gli aspetti tecnicl e finan-
ziari. le iniziative teatrali pre-
se a livello delle singole cir-
coscrizioni comunali e per le 
quali il Consiglio di ammini-
strazione abbia dato la sua 
autorizzazione. su proposta del 
Direttore artistico e dell'Am-
ministratore delegate ciascu-
no nell"ambito della propria 
competenza; 

b) realizza. con la collabo-
razione e previo il parere vin
colante delle circoscrizioni co
munali competenti, le proprie 
iniziative decentrate. Per la 
realizzazione delle iniziative di 
cui al presente articolo l'Ente 
destina ogni anno parte del 
suo bilancio». 

Certo, lo statuto e carente 
perche non prevde una strut-
tura organica, una sorta di 
consulta, come noi avevamo 
proposto, nella quale fossero 
rappresentati i Consigli di cir-
coscrizione, per dare il loro 
parere sulle linee generali e 
sui programmi di attivita del-
rente; onde, in primo luogo, 
mantiene isolate le une dalle 
altre le iniziative che sorgesse-
ro nelle singole circoscrizioni, 
senza un momento di incon-
tro; in secondo luogo, offre 11 
destro di respingere per ragio-
ni finanziarie, o di altro ge-
nere, le proposte che venisse-
ro dalle circoscrizioni; in terzo 
luogo, lascia totalmente impre-
oisata la quota di bilancio de-
stmata alle attivita teatrali 
decentrate. 

E' anche vero che l'operazio-
ne e ancora «tutta da speri
mentare », che solo dal Consi
glio della vecchia VI Circoscri-
zione (oggi VII e VIII) sono 
giunte proposte precise di ini
ziative teatrali, mentre in al
tre si sono svolte, si, attivita 
teatrali, ma senza che trovas-
sero un collegamento organi-
co con i Consigli di circoscri-
zione. 

II compito che ora si pone 
e proprio questo, di sollecita-
zione di un movimento nelle 
circoscrizioni, per la promo-
zione di iniziative teatrali e 
piu largamente cultural!. Ma 
perche questa attivita non si 
limiti ad un semplice dibattito 
tra i membri dei Consigli cir-
coscrizionali, e diventi mo
mento di discussione pubblica 
tra le forze sociali del territo-
rio — politiche, sindacali e 
culturali — occorre innanzitut
to promuovere la creazione di 
organismi stabili, qual e ap-

Eunto il Centro cuiturale sta-
lie della VI Circoscrizione 

(ora VII e VIII). Certo. esso 
non dispone ancora di una 
propria sede. e le sue assem-
blee pubbliche sono state ospi-
tate nei locali del Consiglio 
circoscrizionale. Ma questa e 
necessariamente una prima fa-
se transitoria, che deve prelu-
dere alTinsediamento del cen
tro nel locale — teatro. cine
ma. biblioteca o altro — che 
sia la sede permanente per lo 
sviluppo delle iniziative cultu
rali nella circoscrizione. 

La creazione di questi cen-
tn puo essere di notevole ri-
levanza nella costruzione di un 
tessuto democratico per la cit
ta di Roma, un punto di in-
contro di forze diverse, delle 
realta sociali dei quartieri. 
luogo e momento di aggrega-
zione e confronto. Ecco allora 
che il teatro. come qualunque 
altro strumento cuiturale. as
sume la sua giusta funzione 
e il suo giusto rapporto nei 
confronti della popolazione. 
Sono i clttadini a dibattere e 
decide re le scelte. sono loro a 
indicare quale realta econo-
mica, sociale e psicologica il 
teatro deve nspecchiare. II 
teatro si fa cos! strumento di 
maturazione delle coscienze. 

Compito di noi comunisti. 
In questa fase. e quindi di sol-
lecitare nei Consigli di circo
scrizione le iniziative atte a 
dare pratica attuazione alle 
ncrme dello statuto del « Tea
tro di Roma*. con 1'organiz-
zazione di pubbliche assem-
blee composte innanzitutto di 
lavoratori delle aziende. di 
student! e insegnanti. per di
battere un programma di at
tivita teatrale e cuiturale, che 
trovi espres'iione nelle propo
ste che il Consiglio di circo
scrizione rivolgera al « Teatro 
di Roman e non soltanto ad 
esso. I gruppi teatrali trove-

- rarmo in questa occasione il 
loro giusto collegamento con 
le realta locali. la loro giusta 
funzione nella societa. 

La battaglia per il decentra
mento cuiturale ha grosse im-
plioazioni politiche. Essa mi-
fn, infatti. a dare la possibili-
f*. i luoghi e i mczzi. per 
•nalizzare e indicare soluzioni 
•ulturali e quindi politiche ai 
problem! sociali. 

P-9-

Ruolo insolito 
per la Bolkan 

Enrico Maria Salerno, alia sua seconds fatica come regista 
(I'attore esordi in tale veste con « Anonimo veneziano »), ha 
voluto ancora una volta come interprete del suo nuovo film, 
che si intitola « Cari genitori», Florinda Bolkan. La bells e 
brava attrice brasillana ricoprlra un ruolo insolito per lei: 
quello della madre. Sua figlia sara Maria Schneider 

Un nutrito cartellone 

Cinquanta 
concerti 

alFAquila 
La stagione sara aperta il 29 ottobre dall'Orche-
stra Sinfonica di Berlino della RDT nel nuovo gran-
de auditorio nella restaurata chiesa di S. Domenico 

Nostro servizio 
L'AQUILA, 19 

La XXVII Stagione concer-
tistica deU'Ente Musicale So
cieta Aquilana dei Concerti si 
inaugurera domenica 29 otto
bre con rOrchestra Sinfoni
ca di Berlino della Repubbli-
ca democratica tedesca. II 
concerto sara eseguito nel 
nuovo grande Auditorium re-
gionale d'Abruzzo, inaugurato 
per l'occasione nella restau
rata Chiesa di S. Domenico. 

Anche quest'anno la a Bo-
naventura Barattellln presen-
ta nel suo cartellone generate 
ben cinquanta concerti in ab-
bonamento. articolati in tre 
ministagioni: Autunno sinfo-
nico aquilano, che vedra sul-
la pedana delle grandi basili-
che aquilane oltre rOrchestra 
di Berlino della RDT. rOr
chestra e il Coro da Camera 
di Praga. rOrchestra filarmo-
nica ungherese e il Coro poli-
fonico «Kodaly» impegnati 
in Un requiem tedesco di 
Brahms e rOrchestra filarmo-
nica di Leningrado. La Sta
gione proseguira con la Sta
gione invernale da camera e 
la Primavera musicale aqui-
lana. 

II programma, come e or-
mai tradizione della Societa 
aquilana dei concerti. e aper-
to ad ogni forma di espres-
sione musicale: proseguira 
anche quest'anno la Rassegna 
della musica contemporanea 
in Europa. dedicata. in questa 
occasione. alia Germania fe
derate; saranno presenti i 
grandi oratori. le opere sinfo-
niche, la musica per clavicem
balo: i quartetti. la musica 
per organo. la Petite Messe 
Solemnelle di Rossini nell'ese-
cuzione originate per due 
pianoforti. armonium e picco-
la orchestra, le opere per pia
noforte di osni tempo e paese 
(Scuola pianistica francese: 
Pierre Reach, pianista: Liszt 
e il pianismo oggi: Giancarlo 
Carlini: Musiche di Cho-oin: 
Adam Harasziewicz; la Scuo
la oianistica unsherese. Listz 
e Bartok: Gabor Gabos: la 
TV Rassegna pianisti italiani; 
Nikita MaCTloff; ecc). 

Ma il dato piu interessante 
che e dato scorgere dal car
tellone per la prossima stagio
ne e costituito dal fatto che 
la «Barattelli» anche que
st'anno. accanto ad una atti
vita di educazione e di infor-
mazione musicale. ne svolge 
una direttamente creatrice: 
ben tre sono infatti i comptes-
si. impegnati quest'anno. in-
testati alia Societa aquilana: 
gli ormai famosissimi Solisti 
aquilani. giunti al loro quinto 
anno di vita, l'Ottetto vocale 
italiano. costituito l'anno scor-
so. cui quest'anno si aggiun-
gono i «Pilarmonici abruzze-
si». complesso per fiati e per-
cusfllone della Societa aquila
na dei Concerti «Bonaventu-
ra Barattellln: tre tappe fon-
damentall per 11 racBiunjrl-

mento dell'obiettivo ultimo 
che l'Ente aquilano si e posto 
e di cui e prossima la realiz
zazione: la creazione della 
nlstituzione sinfonica abruz-
zese». 

E' anche annunciato. in da
ta da stabilire, un convegno 
di studi sul tema: aFunzioni 
delle istituzioni di concerti 
nella vita musicale italiana di 
ieri e di oggi». 

A tutfo questo bisogna ag-
giungere 1'attivita del Circo-
lo Giovani amici della musi
ca, che organizza per proprio 
conto una stagione di quindici 
concerti. tra cui una nutrita 
rassegna di musica jazz, e un 
programma di Cineforum. de
dicate al cinema cileno e ar-
gentino. oltre a serate di in-
contri con registi del cinema 
underground. 

t. b. 

«Sabato domenica 
e lunedi» di 

Eduardo in 
versione inglese 

airOld Vic 
LONDRA. 19 

Sabato, domenica e lunedi 
di Eduardo De Filippo sara 
rappresentata per la prima 
volta a Londra. in edizione 
inglese, verso la fine del 
1973. 
-La commedia di De Filip

po, la cui versione inglese e 
di Keith Waterhouse e Willis 
Hall, sara messa in scena dal 
National Theatre's Old Vic, 
la compagnia di lord Lau
rence Olivier. cJie recita sta-
bilmente nell'omonimo teatro 
del West End. e si presenta 
come una delle produzioni 
piu importanti d: una stagio
ne. quella del 1973. ricca di 
classici e di novita per Lon
dra. 

Eduardo De Filippo ha avu-
to un grande success© di cri-
tica e di pubblico a Londra, 
il maggio scorso, quando. nel-
1'annuale Festival intemazio-
nale del teatro di prosa al-
1'Aldwych theatre, la sua 
compagnia presento Napoli 
milionana nell'edizione ori-
ginale. 

Le anticipazioni sul pro
gramma dell'« Old Vic * per il 
1973, gia rese note, danno 
per sicuro, al momento, Joan 
Plowright quale protagonlsta 
femminile di Sabato, domeni
ca e lunedi. L'attrice ha gia 
interpretato II gioco delle par
ti di Luigl Pirandello, insie-
me con Paul Scofield. con una 
altra compagnia- La Plowright 
torna all'«01d view per inter-
pretare la commedia di De 
Filippo. 

Una originale riproposta della « Locandiera » 

Mirandolina 
senza scampo 
La protagonlsta della commedia di Goldoni fe, nello spettacolo allestito 
dal regista Mario Missiroli, «la bottegaia di una esistenza e di una so

cieta da bottega» — Annamaria Guarnieri nella parte principle 

«A1 posto della bonomla, 
del benpensantlsmo, della ci-
vetteria, del buoni sentimenti, 
del crepuscolarismo. del la-
gunarismo, del garbo. della 
misura, eccetera: ambiguita e 
sesso, psicologia e danaro, 
schizofrenia, lacerazioni esl-
sten^iali e dialettica di classe, 
Freud e Marx alia mano». 
Cosl, in una breve nota di 
regla, Mario Missiroli slnte-
tizza il modo come ha visto 
e come ha voluto rendercl 
La Locandiera, uno del capc-
lavorl in lingua dl Carlo Gol
doni, la cul « prima» roma 
na all'Eliseo (ma lo spetta
colo aveva gia toccato alcune 
nostre citta durante la sta
gione passata) ha rlscosso 
un successo alquanto caloro-
so, senza nemmeno quel dls-
sensl, da parte del settorl piu 
retrlvi della platea. che 1'im-
postazlone provocatoria del 
nuovo allestimento avrebbe 
potuto far prevedere. 

Mirandolina, dunque, cl 
vien proposta come « la botte
gaia di una esistenza e dl 
una societa da bottega». In 
altre parole, cid che nella fa-
mosa e splendida edizione dl 
Luchino Visconti, rlsalente a 
ormai venti ann' addietro, 
era elemento posltlvo e co-
struttivo — il matrimonio fi
nale tra Mirandolina e il ser
vo Fabrizio, cloe Palleanza 
tra una borghesia operosa, in 
ascesa, e un popolo sano e 
schietto —, assume qui il ca-
rattere triste e un po' Iosco 
di una scelta obbligata, di 
una costrizione, appunto. esi-
stenziale e sociale. 

A questo significato gia vol-
ge l'apparato scenico dl Gian
carlo Bignardi, che, seppure 
non ignaro dei suggerimen-
ti espressi dai pittori veneti 
settecenteschl, in certi loro 
«internl». ne tramuta Tordi-
ne e la pulizia in una plt-
toresca confusione di oggetti, 
in un clima provvisorio. di 
sgombero, di partenza: dove 
il Marchese di Forlipopoli e 
U Conte d'Albafiorita, il no-
bile spiantato e il meno no-
bile danaroso. prendono sen-
z'altro l'aspetto di due laid! 
cialtroni, e dlchiarano fin 
troppo, con ammiccamenti e 
sottolineature verbal!, gli igno-
bili scopi delle loro premure 
verso la giovane (ma non 
giovanlssima...) padrona della 
locanda. CosteJ, come si sa, 
li lascia fare, tenendoll a de-
bita distanza; e indirizza in-
vece le sue attenzioni al mi-
so<jino e ruvido Cavallere di 
Ripafratta, flnendo per con-
quistarlo, ma rischiando dl 
rimanere lmpaniata lei stessa 
nella rete, con tanta ability 
tessuta. II gioco si interrom-
pe in tempo e, come ricor-
davamo, Mirandolina offre la 
sua mano a Fabrizio, il servo 
fedele cui. del resto, l'aveva 
destinata 11 padre di lei, mo-
rendo. 

Ma e solo un gioco, quello 
di Mirandolina? Per Missiro
li, potrebbe essere la cpura 
verita ». In che senso? Se ab-
biamo ben caplto. Mirandoli
na prova per 11 Cavallere un 
autentico quantunque forse 
non del tutto consapevole tra-
sporto sessuale (e anche sen-
ti men tale, perche no?); ma le 
necessita pratiche, le leggi 
stesse della societa divisa in 
classl la conducono verso al
tre braccia, molto meno de
siderate. A causa, diremmo 
quasi, della sua funzione pub
blica, la Locandiera non puo 
e non deve Innamorarsi. an
che se avra bisogno dl un ma-
rito quale collaboratore. soste-
gno, difesa, Sara perd. ora e 
per sempre, una creatura mu-
tilata. 

a Freud e Marx», quindi. 
Con predominanza, magari, 
ora deU'uno ora dell'altro. e 
sempre in una prospettiva 
ambivalente, che minaccia pu
re, a volte, di divaricarsi. Ce 
tuttavia il testo di Goldoni, 
che il regista ha sostanzial-
mente rispettato, e che ripor-
ta di continuo sul concreto, 
sulla misura del reale, le azio-
ni e le reazioni dei personag-
gi. Pud accadere, certo, che 
la frase, la parola goldonia-
na e l'lnvenzione registica 
procedano in un rapporto non 
tanto dialettico quanto scon-
troso e anche stravagante. 
Pensiamo alia scena tra 11 
Conte e le due commedianti, 
trasformata in una piccola 
orgia: che 11 si vada a pa-
rare. e indubbio; ma non sa-
rebbe piu efficace una Indi-
cazione subdola e sotUle, an-
ziche cosl clamorosa? Adegua-
to alio scopo e invece. In 
precedenza, quel' concertato 
di risatine sguaiate, di grido-
lini osceni. di gemiti e sospi-
ri che fa da contrappunto so-
noro, ma invisibile (sono sem
pre il Conte e le due donne 
di teatro a esibirsi) al fon-
damentale dialogo tra Miran
dolina e il Cavaliere: poiche 
i'ipocrisia sociale della situa-
zione vi e doppiamente e ot-
timamente dimostrata. 

Penetrante e intelligente. la 
operazione compiuta da Mis
siroli soffre insomma di qual-

Successo a Beirut 

del « Caso Mattei» 
BEIRUT, 19. 

II film 7/ caso Mattei e sta
to presentato con vivlssimo 
successo a Beirut, davanti a 
un folto pubblico di perso-
nalita, glornalisti, diplomatic!. 
La proiezkme e awenut* nel 
quadro della settlmana ita
liana che si tiene nella capi
tate libaneae, totto rinaegna 

1 «Italia '73 ». 

che esuberanza e ridondanza, 
che pud avere riflessi nega-
tivi anche sul piano del rlt-
mo, e non e priva di conse-
guenze al livello della recita-
zione. Se infatti le due co-
miche (Giuliana Calandra e 
Olga Gherardi) ragglungono 
un massimo di caricatura, an
che II Marchese (Quinto Par-
meggiani) e 11 Conte (Cesare 
Gelli) espongono sin dall'ini-
zio colorl e tratti cosl splc-
cati, da ingenerare una certa 
monotonia, soprattutto per la 
cadenza vocale. volutamente 
becera, impressa loro. A un 
tale pericolo non sfugge del 
tutto la stessa Annamaria 
Guarnieri, che e pure una Mi
randolina di vivace rilievo, 
ben calibrata fra estro della 
fantasia e lucidita della ra-
glone Carlo Montagna e un 
cavaliere abbastanza incislvo, 
Carlo Valli e un Fabrizio si
curo, nitido e pieno dl dignl-
ta (in parziale contrasto con 
la regla, che lo vedrebbe 
pluttosto come esemplo dl 
degradazione sottoproletarla). 

La rappresentazlone, che, 
tra 1'altro, appare in crescen
do dal orimo al secondo. al 
terzo atto, ha il suo bel sug-
gello in un finale muto, In-
tenso e introverso: quasi una 
presa di coscienza collettlva, 
cul anche sembrano parteci-

pare, col loro applauso, gli 
spettatori piu sensiblll. Quelll 
meno sensibili, gli eterni ab-
bonatl alle « prime», ridono 
grasso alle sconce prodezze 
del Conte. o alle goffe mil-
lanterie del Marchese. Senza 
riconoscersi in loro, natural-
mente. 

Aggeo Savioli 

II regista Zurlini 

in ospedale 

per collasso 
II regista cinematografico 

Valerio Zurlini e stato colto 
da un collasso cardiaco e ri-
coverato In un ospedale dl 
Roma. I medicl, dopo avere 
attribuito la causa del col
lasso a un eccesso di fumo e 
di stanchezza, hanno dichla-
rato che le condizloni di Zur
lini non sono tali da destare 
gravi preoccupazioni, e che 
fra qualche giorno egll potra 
ritornare a casa, purche si 
Impegni a fumare meno. 

II Gruppo della Rocca 
prova Brecht e 

recita Shakespeare 
PRATO, 19 

n Gruppo della Rocca si e 
trasferito al teatro Metastasio 
di Prato per provare VAnti-
gone di Sofocle neli'adatta-
mento di Bertolt Brecht. Con-
temporaneamente va in scena, 
al teatro Duse di Bologna, il 
Sogno di una notte di mezza 
estate di Shakespeare, sem
pre nell' interpretazione del 
Gruppo. Non si tratta di un 
caso di ubiquita. Da questa 
stagione, infatti, la compagnia 
si e sdoppiata e per questo 
ha aumentato il numero dei 
component!. 

Gli attori del vecchio nu-
cleo del gruppo si sono equa-
mente divisi fra le due com-
pagnie, che da questo momen
to cominciano separatamente 
due diverse tourn^e in tutta 
l'ltaUa. 

I,'Antigone andra In scena a 

Prato il 10 novembre; lo spet
tacolo e prodotto dal Gruppo 
in collaborazione col teatro 
Metastasio e sara rappresen-
tato anche nel circuito del de
centramento toscano. La regla 
e di Roberto Guicciardini; 
scene e costumi dl Lorenzo 
Ghlglia. II collettivo degli at
tori, che (come e abitudlne 
consolidata nel Gruppo) par-
tecipa attivamente all'elabora-
zione dello spettacolo, e com-
posto di Paila Pavese, Laura 
Mannucchl, Antonio Attisani. 
Secondo De Giorgi. Luigl Ca-
stejon, Roberto Vezzosi, Egi-
sto Marcucci, Alvaro Piccardi 
e Italo Dall'Orto. 

Nelle precedent! tre stagio-
ni il gruppo ha rappresenta-
to: Clizia di Machiavelli, Le 
farse di Brecht, Perela di Pa-
lazzeschi e Candi'do di Vol
taire. 

Nuovi 
paesi al 
Festival 

dei Popoli 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE, 19 
Centotrenta film sono finora 

pervenuti alia Commissione 
selezionatrlce dell'VIII Festi
val del Popoli, rassegna inter-
nazionale del film di documen-
tazione sociale, che si svolge-
ra dal 27 novembre al 3 di-
cembre al Palazzo del Con
gress! d! Firenze. 

Si tratta di pelllcole reallz-
zate da registi di trentotto 
paesi. Al Festival hanno quin
di gi& aderito le cinemato-
grafie di documentazlone so
ciale dei varl continent!: sla 
quelle che hanno alle loro 
spalle una lunga tradizione, 
sla quelle che solo da poco 
tempo si sono venute carat-
terlzzando, come 11 Camerun, 
la Colombia, l'Irak, Hong 
Kong. Malta. Senegal, Sirla, 
tutti paesi che, tra 1'altro, 
per la prima volta partecipa-
no alia manifestazione fioren-
Una. 

Documentarl che affronta-
no la tematica sociale, alia 
quale e dedicata la rassegna, 
sono statl inviatl anche da 
registi dl Algeria, Argentina. 
Australia, Austria, Belgio, 
Brasile, Bulgaria, Canada, Ce-
coslovacchla. Cile, Danlmarca, 
Finlandia, Francia, Giappone, 
Gran Bretagna, Grecla, India, 
Italia, Jugoslavia, Marocco, 
Messico, Olanda, Polonia, Re-
pubblica federate tedesca. Rho
desia, Romania. Spagna, 
Svizzera, Sud Africa, Unghe-
ria ed USA. 

Particolarmente significatl-
va la presenza di film di al-
cuni tra 1 maggiorl documen-
taristi contemporanei. La XIII 
rassegna riproporra, infatti, al 
pubblico e alia critica, tra gli 
altri autori, gli statunitensl 
Robert Gardner e John Mar
shall che realizzarono Dead 
Birds, vincltore del Festival 
del '64 (Marshall ha firmato 
anche The hunters, con il 
quale si aggiudicb la prima 
edizione della rassegna, nel 
1959), 1'altro statunitense Fre
derick Wiseman, il regista dl 
Titicut follies, premiato a Fi
renze nel '68, lo svizzero Ate 
xander J. Sailer (il suo Uomi-
ni si braccia no ebbe pure no
tevole risonanza al Festival 
dei Popoli) e il brasiliano To-
mas Farkas. uno dei realiz-
zatori di Memoria do Cangaco 
e di Nossa escola de samba 
presentati con successo in una 
precedents edizione della ras
segna. Farkas, esponente del 
movimento progressista del 
suo paese, e attualmente dete-
nuto nelle career! brisiliane. 

CAMPAGNA 
ABBONAMENTI 1973 

l'Unita 
in omaggio 
agl i abbonat i 
2 volumi 
GRAMSCI 
SCRITTI POLITICI 

TARIFFB D'ABBONAMBNTO A N N U A L S SBMBSTBALB 

•OBTBNITOBB 
7 NUMBBI 
6 NUMBBI 
5 NUMBBI 

50.000 
27.500 
23.700 
20X)00 

14.400 
12.400 
10.500 

le prime 
Musica 

Due Serenate 
di Mozart 

alia Filarmonica 
A stuplrsl per questo scor-

cio di ottobre musicalmente 
sovrastato dagll olandesi (spet-
tacoll dl balletto al Teatro 
deH'Opera, concerto alia Fi
larmonica, mercotedl), potreb
be essere soprattutto Mozart, 
per quanto pronto a tutte le 
sorprese. A circa duecento an-
ni di distanza, trovare alcune 
sue composizioni piu alia buo-
na, riservate a un pubblico sa-
lottlero o al divertimento di 
amicl buontemponl, alle pre-
se — Invece — con un sacco 
dl gente: II pubblico del Tea
tro deU'Opera, che applaude 
il Divertimento mozartiano 
(intessuto su una Serenata 
d'occasione. per tenersi cara 
un'amica altolocata); il pub
blico della Filarmonica — ma-
gnifico — che e uscito In mas-
sa dai nascondigll estivi, per 
ascoltare altre due Serenate 
al Teatro Olimpico. 

Entrambe per soli strumenti 
a fiato, riflettono quel gusto 
per gli intrattenimenti musi-
cali notturni (le Nachtmusi-
ken, appunto), e mentre Tuna 
(K.361, composta nel 1781), 
per dodici strumenti a fiato 
(ma e'e Taggiunta d! un con-
trabbasso per il basso, del re
sto. previsto da Mozart), piu 
spensieratamente si rivolgeva 
a musicantl della citta di Mo
naco, dove Mozart era stato 
in quel periodo (ma e'e un 
Adagio affascinante), l'altra 
((K.388. nata nel 1782) — due 
oboi, due clarinetti, due corni 
e due fagotti — registra l'an-
sia del compositore di anda-
re anche oltre il limite della 
mondanita. HAdagio e un 
momento di profonda inten
sity, e nel Minuetto compaio-
no « astruserie » tecniche, in-
venzioni da sommo contrap-
puntista. 

II Nederlands blazersensem-
ble, in attivita dal 1960 e co
stituito da eccellenti strumen-
tistl, non ha per6 voluto stra-
fare, limitandosi a porgere le 
invenzionl mozartiane in un 
clima dl perfezione, ma anche 
con un tantino di distacco. Il 
che, manco a dirlo, ha mag-
giormente contribuito a far 
plovere sul complesso olande-
se una incredibile quantita di 
applausl. 

e. v. 

II veneziano 

Alberto D'Amico 

al Folkstudio 
II Folkstudio (piazza San 

Cosimato, Trastevere) presen-
ta da ierl sera un recital del 
folksinger veneziano Alberto 
D'Amico, uno degll artist! pla 
interessantl nel panorama del 
folklore e della «nuova can
zone» italiana. 

Partendo dalla raccolta del 
materiale popolare della la-
guna veneziana, Alberto D'A
mico elabora infatti nuove 
canzoni sempre cariche dl una 
tensione che e messa in risal-
to dall'uso del dialetto della 
sua terra. 

Protagonlsta dl spettacoll 
come Gorizia, una guerra, del 
FolkFestlval dl Torino, Alber
to D'Amico va svolgendo una 
intensa attivita artistica In 
giro per l'ltalia; i suol piu re-
centi approdi sono la serie 
dl canzoni sulla Sicilia, e, 
adesso, quelle sulla peste dl 
Venezia, con le quali va com-
ponendo una. lunga ballata. 

Da ricordare pure come sla 
stata composta da Alberto 
D'Amico una delle canzoni di 
lotta piu diffuse in Italia, 
quella Giudecca nostra abban-
donata, che costituisce una 
sferzante denuncia della spe-
culazione edilizia. 

reai v!7 

oggi vedremo 
SPAZIO MUSICALE (1°, ore 18,45) 

L'orlginale trasmissione curata da Gino Negri esamina, 
stasera, la flgura del baritono, e lo stesso Negri — prendendo 
come esempio la Lucia di Lammermoor muslcata nel 1835 
da Gaetano Donizetti su libretto di Salvatore Cammarano 
— afferma che 11 baritono nelle opere e sempre «il cat-
tivo». Da cid nascera una vivace discussione in studio, prota
gonlsta Gianfranco Rivoli, direttore del Teatro Regio di 
Torino che e tutfaltro che d'accordo con Negri. Quest'ultimo 
fornira ulteriore documentazione alia sua singolare boutade, 
citando altri baritonl in ruoli piu o meno «cattivi». 

MOMENTI DEL TEATRO 
ITALIANO (2°, ore 21,15) 

Va in onda questa sera, per il ciclo a Moment! del teatro 
italiano», La giostra di Massimo Dursi. Protagonlsta della 
commedia e un crudele usuraio, odiato da tutti: clienti, di-
pendent!; e persino dai familiari. Ognuno sopporta con ras-
segnazione e con una buona dose di vittimismo le continue 
angherie di questo bieco personaggio. Un giorno, accade un 
fatto straordinario: in virtu di un singolare artlfizlo, l'usuraio 
si trasforma da canaglia in «angioletto», per un tiro gioca-
togli da uno spirlto buontempone. Le cose dovrebbero andar 
meglio, e invece precipitano: tutti si accorgono che, in fondo. 
era piu facile vivere prima, con 1'alibi del vittimismo. Ben 
presto, l'usuraio torna ad essere quello di un tempo e, tra 
la soddisfazione malcelata dei suol servi, riprende a dlri-
gere la a giostra» dei soprusi. 

UN GIORNO COME UN ALTRO 
(1°, ore 22) 

Lo «special» che va In onda stasera — diretto da Ugo 
Gregoretti e interpretato dal cantante-attore Sergio Endrigo 
— ha per sottotitolo Le nuove canzoni d'amore di Endrigo 
ed e dedicate al bravo cantautore, nelle vest! di se stesso 
sebbene in chiave romanzata. 

programmi 

TV nazionale 
12^0 
13.00 
1330 
17,00 

17.30 
17/15 

1845 
19.15 
1945 

20^0 
21J0Q 

Sapere 
II mondo a tavola 

Telegiornale 
La gallina 
Programma per 1 piu 
piccini 

Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
* Racconti dal vero ». 
c Dastardly. Muttley 
e le macchine TO-
lanti* 
Spazio musicale 
Antologia di sapere 
Telegiornale sport -
Cronache italiane 
Telegiornale 
Servizi special! del 
Telegiornale 
Cronache italiane 
Programma a cura 
di Ezio Zefferi 

22,00 Un giorno come un 
altro 
Le nuove canzoni 
d'amore dl Sergio 
Endrigo. Regia dl 
tJgo Gregoretti 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Moment! del teatro 

italiano 
c La giostra* di Mas
simo Dursi. Adatte-
mento e regia tele 
visiva di Sandro Bol 
chi. Interpreti: Nino 
Pavese, Rodolfo Bal-
dini, Cesare Polacco, 
Felice AndreasL Ma
rio Carotenuto, Clau
dia Caminito, Vitto-
rio Congia, Pina Gal, 
Liana Tranche, Cor-
rado Gaipa 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Or* 7 i 

t , 12 , 13. 14. I S . 17 . 2 0 , 2 1 , 
• 24; C.OS: Msttutine maskal*; 
• , 4 S ; A I H M M C C O : S^O; C M M 
• > n t > t j Sv30: Caamni; ».lSs 
Vet «4 io; 10: Spccteie GRt 
12,10: Vis col CKOl; 11.15: I 
tTOtoii; Wafcuto Cartes; 1 3 ^ 7 i 
Una nmw*4i* in traata aiia*-
t i ; 14,10: ZiaaMen* italiano; 
I S : A a a i a c a l i r a : 1«,20: Par 
voi atoiaai; 1S.20 Oaasta Na
poli; 1S.S5: I tarocdii: 19.10: 
Italia t»m lavora: 19.25: Oa«-
ra t i iwu auiia; 20.20: Aaoa-
ta a ritomo; 21,15: Coacar-
to •iafonico; 2 2 ^ 0 : latarval-

Radio 2° 
CIORNALC RADIO - Ora 

0.30. 7 3 0 . * J 0 , »,30, 1 0 , M , 
1 1 ^ 0 , 1 2 3 0 . 1 3 3 0 . 1 5 3 0 . 
17.30. 19,30. 22 .30 . a 24; 

• t I I laattiaiara; 7.40: 
i iaiaet t , 1 4 : Maska 
tot 9,40: Malawi awinan 9,14i 
I tarocckh 9,35: faoni * co
lor!; 9,50? « Tartan »i lO.OSt 
Cansonl par tattl; 10.35: Dal
la voatra aortaj 12,10i Raaja* 

nan; 12,40: I MaMIaaaai 11< 
Hit Paiaoa, 1 3 3 0 : C o m a 
perch*; 14: 5a al ajrl; 1 4 3 0 t 
Raaionali; 15: Cowcerao (facia; 
15.40: Cararai; 1 » 3 0 : Spa-
ciala CR; 1 7 3 5 * PoanrWa-
na> 1 1 3 0 * i M c l i l i CR; 20,10* 

Sapiraaaic; 2 2 ^ 0 : « P r t a n 
d a n aano_ caati i 23,05f 
BoonanoMa fantaaaMi 22 ,20: 
Ma*ica 

Radio 3° 

13: 

Or* 9 3 0 i Maakno « Usat, 
Chopin; 10: C a n t i l a j 111 Rl-
tratto 4**Mtor*j 1 1 ^ 5 t 
fonia; 1 2 3 0 : AianiaaiaTa; 
lirtanrtano; 14> ChiMraa/s 
non 1 4 3 0 : M a M t caaai 
cha 41 Drorak; 15,15* « A 
lia al oaano »t 15 ,10: M i 
ilalianm 1 7 3 0 : a 
1 7 3 5 : Coacartoi I t : MotMa 
4*1 Tano: 1 5 3 0 M i 
(Vftts 1Va«»5t rlccoi# 
19,15: Coacarto am aim 20,15» 
La mlpamlunl oaflll 
20 ,45: Cmmnmimm 31>' 
nal* 5*1 Tar**] 2 1 3 0 i 
tot 2 2 3 5 * PaHla ia 51 


