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Manifestazione a Roma davanti alia sede 

Stasera la protesta 
per I'Ente Cinema 
Le associazioni dei cineasti, degli attori, dei pittori, dei musi-
cisti e del pubblico unite nella richiesta di una nuova politica , 

Oggi alle ore 18,30 a Roma, 
In via di Santa Susanna, da
vanti alia sede dell'Ente Auto-
nomo dl Gestione del Cinema. 
avra luogo l'annunciata mani
festazione unltaria della cul-
tura italiana contro la politi
ca represslva di restaurazlone 
culturale dell'attuale governo 

Promossa dalle organlzza-
zioni degli autori cinemato-
grafici e degli attori per im-
porre al gruppo clnematogra-
fico pubblico lo sblocco di 
quella volonta politica nega-
tiva e sabotatrice della legge 
messa slstematicamente in at-
to dalla maggioranza buro-
cratica e democristiana nel 
suo organismo dirlgente e che 
ha recentemente provocato le 
dimissioni del presidents so-
cialista dell'Ente, la manife
stazione di questa sera affron-
tera anche tutti gli altri gra-
vissimi aspetti della politica 
governativa nel settore cine-
matografico e culturale: dai 
progetti dl legge per la cen-
fiura, tendenti ad instaurare 
un anticostituzionale regime 
di tribunal! special) per il ci
nema. al favoregglamenti fi-
scall per i grandl monopoli 
deU'esercizlo; dalla conserva-
zione di uno statuto autorita-
rio ed antidemocratico per la 
Biennale di Venezia, al con-
trollo deU'editoria da parte 
dei grandi gruppi industrial! 
monopolistic! e alPaperta e si-
stematica opposizione a tutte 
le istanze dl rinnovamento cul
turale portate avanti dagli or-
ganismi rappresentativi e de
mocratic! nei settori delle at
tivita musical! e delle artl fi
gurative. 

« La nuova unita delle forze 
della culture contro il sem-
pre piu palese disegno anti
democratico della destra eco-
nomica e politica. caratterizza 
l'importanza della manifesta-, 
zione di oggi», affermano gli 
autori e gli attori in un comu-
nicato col quale dichiarano 
« la loro plena solidarieta con 
lo sciopero indetto per la gior-
nata di domanl dai lavoratori 
delle aziende inquadrate dai-

I'Ente Gestione Cinema » e as-
sicurano la loro presenza alle 
manifestazioni che i lavorato
ri decideranno di promuovere. 
All'assemblea unltaria di oggi 
avevano gia dato la loro ade-
sione — com'e noto — 11 Sin-
dacato nazionale degli scrit-
tori, la Federazione nazionale 
degli artist! della CGEL e 11 
Sindacato del musicisti lta-
Hani; ma ieri altre organizza-
zioni culturall hanno preso 
poslzione a fianco dei cineasti 
e degli attori, assicurando la 
loro partecipazione alia mani
festazione che si svolgera In 
via dl Santa Susanna. 

L'Unlone circoli del cinema 
dell'ARCI (UCCA) e l'ARCI-
UISP hanno preso lnfatti po-
slzione con un comunicato 
« contro il tentativo ormal sco-
perto di affossare con la ge
stione democratica dell'Ente 
di Stato per la clnematogra-
fia, ogni residua possibility di 
espressione per tutt! coloro, 
autori e libere associazioni. 
che si battono per sottrarre 
il cinema italiano al soffo-
cante condizionamento del po 
tere economico della grande 
distribuzlone ». 

«La rlforma delle strutture, 
cinematografiche in Italia —, 
continua 11 comunicato — ap-
pare ormal sempre piu indis 
solubilmente legata alle rlfor-
me general! degli lstituti so-
ciali. cultural!, ricreativl e 
sportlvi del nostra paese. e 
su questo fronte l'associazio-
nismo democratico e impegna-
to con tutte le forze dei lavo
ratori contro la svolta a de
stra, la restaurazlone cultura
le e per il rinnovamento della 
vita democratica in tutte le 
sue component!». 

«A questo fine, per rinsal-
dare ed allargare lo schiera-
mento e le alleanze disponi-
bill per la battaglia e per le 
riforme. 1TJCCA e l'ARCI-
TJISP — conclude 11 comuni
cato — si impegnano a mob!-
litarsl ed a sostenere la lotta 
dei lavoratori del cinema» e 
a parted pare, intanto, alia 
manifestazione di oggi. 

L'adesione 
del Comitate 
romano per il 
decentramento 
II Comitato romano per il 

decentramento culturale ha a 
sua volta reso nota la sua ade-
sione alia manifestazione d! 
protesta che le associazioni de
gli autori clnematografici e 
degli attori hanno indetto per 
oggi. 

«La parallsi dell'Ente Ge
stione — si afferma in un co
municato — si Inserisce nel 
Kiii vasto tentativo restaura-

>re in atto nel paese per met-
tere deliberatamente le strut
ture culturall pubbliche in 
condizione di non assolvere 
) loro compitl Istituzionali. 
La crisl forzata dell'Ente Ge
stione Cinema, come quella 
della RAI-TV. trova riscontro 
anche nelli difficolta delle 
istituzlonl cultural! romane: 
11 Teatro dl Roma, che non 
ha ancora un consiglio dl am-
minlstrazione, rAccademla di 
Santa Cecilia, la Quadrienna-
le d'arten. 

« Contro questo tentativo di 
restaurazlone culturale — con
tinua 11 comunicato —, 11 Co
mitato romano per il decentra
mento culturale, al fianco di 
tutte le forze democratiche del 
paese, dichiara la sua ferma e 
attiva ooposizione»: esso «ri-
tiene che la ristrutturazione 
democratica e la difesa delle 
finalita istituzionali dell'Ente 
Gestione Cinema siano un o-
biettivo estremamente slgnifi-
cativo della lotta ner 11 decen
tramento culturale, e invita 
tutt! i circoli cultural! romani 
a partecipare alia manifesta
zione di questa sera ». 

Prime « grane » alia selezione per il Festival 

Sanremo boccia Dalla 
e gli emigrati del Sud 

La canzone sui « terroni» che lavorano a Torino ac-
cusata di insincerita — Oggi la riunione conclusiva 

Nostro servizio 
SANREMO. 19 

Le speranze di un rinnova
mento del Festival di Sanre
mo, rafforzate, ieri, con l'in-
clusione a pieni voti di una 
dura canzone siciliana dl Ro
sa Balistreri, hanno. oggi, su-
blto invece un contraccolpo, 
con l'elimlnazione, piuttosto 
pesante, da parte della com-
missione d'ascolto. di Un au
to targata To, presentata da 
Lucio Dalla. Uno spietato ri-
tratto della Torino degl! im-
inigrati del Sud, nel paesag-
gio di a un'Italia sventrata 
dalle ruspe», dove «i terro
ni » sono condannati «a co-
struire per gli altri appar-
tamenti da cinquanta mi-
lioni». 

Dalla e stato accusato di 
insincerita e un componente 
della commissione ha stigma-
tizzato il fatto che un simile 
tema venisse proposto da un 
personaggio quale Dalla e 
avallato dalla RCA (ma qua
le fra 1 quasi duecento can-
didati al Festival non ha alle 
spalle una casa discografica?). 
Siamo, insomnia, al solito 
«processo alle intenzioni»: 
quanto, poi. alia genuinita 
deU'ispirazione, se fosse un 
parametro, non ci sarebbe il 
Festival. Giustamente i rap-
presentanti smdacali hanno 
votato a favore di Dalla, ap-
plicando quello che dovrebbe 
essere il metro di valulazio-
ne: il fatto che una canzone 
rlspecchi uno stato — e in 
questo caso persino dramma 
tico — della realta. 

L'ascolto fiume d*»lle canzo-
ni, oggi, e stato vivacizzato 
dalla scoperta che due can-
tanti avevano presentato la 
stessa canzone, solo con pa
role un po' diverse: Carmen 
Villani (Ci penso e ripenso) 
e Alberto Fen iChissa se mi 
pensi): entrambi della RCA. 
La Villani e stata bocciata, 
il Feri (di diritto al Festival 

auale vincitore. con Gilda Giu-
ani, del concorso sanremese 

di a Voci nuove ») e stato pro-
mosso con la seconda delle 
canzoni da lui sottoposte a 
verdetto. 

Hanno ottenuto esito posi-
Uvo, inoltre, in questa glor-
nata che conclude il prirno 
turno di votazioni, Lara Saint 
Paul, Rosalino, Nada, Jimmy 
Fontana, la Compagnia di Ja-
copone (con un pezzo di da-
pore medievale debitamente 
modemizzato), Wess e Dori 
Ghezzi (Wess era gia passa 
to ieri. da solo). Gilda Giu 
liani. Simon Luca, Anna Iden 
tici con Ml son chicsla tante 
volte, firmata dall'aff.atata 
coppia di Pretl e Guarnen. 
I Nuovi Angell. 

Quest: nomi si sono aggiun 
ti a quell! ammessi ieri LI 
ricordiarrur Le F.glie del ven 
to; Lolita, L!onello. Gilda, Bru
no Venturing Junior Magli. 
Roberto Vecchioni, Marisa 
gannia, Al Bano. I Jet, Bas-

Santlno Rocchettl. Fau-

sto Leali, Fiammetta, Umber-
to Balsamo. Drupy, Milva, 
Sergio Endrlgo. Rosa Bale-
streri (tutt! e tre con Yen 
plein), Umberto Bindi, Pep-
pino Gagliardl. Carmen Ama-
to. Pop Tops, Tony Santaga-
ta, Ivano Fossati (ex Deli
rium), I Mocedades, Marisa 
Sacchetto. 

Tra l selezionati Cristian 
De Sica punt! 15 con « Mondo 
mio», Ricchi e Poveri (15): 
a Dolce Fruttoa; I nuovi an
gell (11): «La povera gente»; 
Donatello (15): nTu giovane 
amore mio»; Pino Donaggio 
(10): i Per amore »; Memo 

Remigi (17): «H mondo e 
qui»; La famiglia degli Orte
ga (10): «Awawa Laia»; Gi-
gliola Cinquetti (11): aMiste-
ro»; I camaleonti (10): «Co
me se! bellan. 

Tra gli esclusi figurano: Ro-
bertlno, Paola Musiani, Da-
niela Goggi, Gianni Nazzaro. 

Come previsto, il numero 
delle canzoni ammesse in que
sta cernita ha superato quel
lo dl trentadue. Per questa 
ragione domanl mattina la 
commissione si dovra riunlre 
per una seduta conclusiva 

Daniele lonio 

Programma ambizioso 
per la prima rassegna 

di musica popolare 
Nel corso di un'anlmata con-

ferenza stampa, Ezio Radaelli 
ha parlato ieri pomeriggio a 
Roma degli aspetti organizza 
tivi della prima • Rassegna dj 
musica popolare » che si svol
gera nella capitate dai 7 al-
I'll marzo La manifestazione. 
patroclnata dall*EVAS (Ente 
Valorizzazione Spettacolo) e 
allestlta a scopo di beneficen-
za — una meta dell'incasso 
verra devoluto a favore dei 
bambini minoratl fislci della 
CRI e II restante cinquanta 
per cento alle famiglie colpite 
dairesplosione del fabbricato 
al Prenestlno — offrira nel 
corso di cinque giomi quat 
tro spettacoli in contempora 
nea. rappresentativi di altret-
tante distinte tenderize musi 
call: musica leggera tradizio 
nalmente intesa. a vanguard !a 
pop. folk, cabaret 

Stando alle affermazloni del 
« patron », questa prima « Ras
segna dl musica popolare » do
vrebbe proporci un cast senza 
precedenti lnfatti, per U set
tore delte cmusica leggera* 
hanno asslcurato la loro par
tecipazione Herbert Paganl, 
Bobby Solo, Little Tony, Car
men Villani. Rosanna Fratel 
lo. Mai, Rosalino, Gianni Mo-
randi. Jimmy Fontana, Sergio 
Endrlgo. Claudlo Villa. Mino 
Reltano. Lucio Dalla. Don Ba-
cky, Gianni Nazzaro. i Cyan, 
Tony Cucchiara. Marisa San 
nia e t Vianella. mentre sono 
in predtcato anche Al Bano, 
Lucio BattisU. Fabrizio De 
A lire Patty • Pravo, Nada 
Massimo Ranieri. Adriano Ce-
lenUno. Delia, i Dik Dik, la 
Equipe 84, Iva Zanlcchi, Ml-
chele, Pepplno Di Capri, Gl-
gllola. Cinquetti, Raffaella 
Carra, Pepplno GtgUaxdi, 

Giorgio Gaber. Fausto Leali. 
Ombretta Colli. Sergio Leo
nard!. Caterina Caselli, Mar-
cella. I Ricchi e Poveri ed 
altri 

Per il settore dedicato al 
pop. e certa la presenza di 
Mia Martini, Delirium. Osan 
na. New Trolls, Ivo Fossati. 
Antonello Venditti, Francesco 
De Gregori. Garybaldi. Trip. 
Claudlo Bagllonl, Richard Coc-
ciante, Reale Accademia di 
Musica, Jumbo, Quella vecchia 
locanda e 11 Banco del Mutuo 
soccorso. mentre sono in cor 
so trattative anche con Carly 
Simon. Francesco Bittiato. 
Premiata Forneria Marconi, 
David Bowie. Traffic. Deep 
Purple. Rod Stewart. Elton 
John. Joe Cocker. Gilbert 
O'Sullivan. Family. Hookfoot. 
T. Rex. Perigeo. Living Mu
sic la Nuova Idea ed altri. 

Anche il folk avra una nu-
trite schiera dl Interpret!, fra 
i quail splccano Maria Car
ta. Amalia Rodriguez, Otello 
Profazk). Colin Scott, Phillip 
Goodhand Tait, Elena Callva. 
Incredibile String Band. Fair-
port Convention, Paolo e Te
resa Gatti, Gabriella Ferri Per 
il cabaret, e certa la partecipa
zione di Gianni Magni. Rober
to Brivlo. Uno Patruno, Uno 
Banfi Cochi e Renato. Enrico 
Montesano. Enzo Jannaccl. 
Tonl Ucci. Florenzo Fioren-
tini. 

La manifestazione sta anco
ra cercando una sede, e si 
parla gli In proposito degl! 
stud! clnematografici di Cine-
citta, mentre 11 prezzo d'in-
gresso — con lo stesso bigliet-
to si potra assistere al quattro 
spettacoli quotidian! dalle 15 
fino a notte lnoltrata — e sta
to fUMto In mllle lira. 

\ -II teatro nella RDT 

Risateper 
unErcole 
a Berlino 

Successo d'jlarifd della 
« Omphale» di Hacks • Le 

celebrazioni brechliane 

Dal nostro inviato 
BERLINO. 19 

Si diceva domenlca della 
comicit& dl Turandot nella 
edlzione del Berliner Ensem
ble, comicita che tendenzlal-
mente sarebbe, secondo alcu-
ni recensorl, negativa rlspetto 
alia carica di critlra sociale 
e politica che le opere di 
Brecht hanno. quando venga 
presentata ed espressa come 
fine a se stessa. Se per Tu
randot non ci sentiremmo dl 
sottoscrivere un'affermazlone 
del genere, data l'importanza 
della messinscena e l'autore-
volezza del testo, cl pare di 
poter concordare con coloro 
che vedono in questa preva-
lenza un fenomeno dl Incl-
piente consumlsmo davanti ad 
uno spettacolo come Omphale 
di Peter Hacks, allestito dai 
Berliner Ensemble nell'otto-
bre soorso. Qui dawero 11 
pubblico si sganascia dai ride-
re, e la favola raccontata non 
sembra avere altra ragione 
che quella di dlvertire. Una 
ragione non trascurabile si ba-
dl bene: quel che si vuol di
re e che, dietro alia gtrando-
la delle battute e delle situa-
zioni pare che non cl sia pro-
prio nulla, o quasi. 

Omphale e l*ultlma, In .or-
dlne di tempo, invenzione 
drammatica di Hacks, il notis-
simo drammaturgo-poeta del
la Repubbllca democratica te-
desca, di cul in Italia si vide 
La battaglia di Lobositz; una 
invenzione ancn'essa, come 
nella maggior parte della pro-
duzione di Hacks, fondata sul 
«remake» di un mito classi-
co. Hacks si diverte a rima-
neggiare una favola antica, vi 
introduce con molto garbo- e 
con una buona dose di Irorua 
delle battute attuali sul pia
no del costume; brilla sulla 
operazione un'intelligenza acu
ta, e la governa un ottimo 
mestlere. Omphale ripropone 
il mito di Ercole che, per amo
re di Omphale, rinuncia a 
compiere una delle sue fati-
che e, impoltrendosi nel lacci 
erotici, «diventa addirittura 
donna». Cosl, 11 suo posto se 
lo deve assumere Omphale, 
che va a zonzo per l'Etna 
(l'azione si svolge in Slcilia), 
armata di un'enorme clava 
con la quale combattere con
tro il mostro locale. Alia fine, 
tuttavia, e proprio ad Erco
le che tocca dargll 11 colpo 
mortale, mentre Omphale, pur 
provata dall'impari lotta, da 
alia luce tre Ercolini arzilli 
• II tutto condito con molta 
grazia; e la regla di Ruth 
Berghaus, che e la nuova in-
tendente del Berliner Ensem
ble, gioca spiritosamente con 
la favola, mettendola in see-
na dentro un giardino barocoo 
che rappresenta il luogo dl 
delizie dl Omphale, o tta tan
ti plccoll crater! vulcanicl fu-
manti che sono la regione et-
nea dove abita 11 mostro. Nel
la parte di Ercole e'e Ekke-
gard Schall che, dando un'en-
nesima prova di straordinarla 
versatilita, crea un suo Ercole 
tutto bizze e gestl femminei, 
languor! e abbandonl, per poi 
riprendersl alia fine. Omphale 
e Barbara Dittus. 

Sonore risate abblamo sen-
tito anche al Deutsches Thea
ter, dove e da poco in reper-
torio la commedia di Hermann 
Kant (uno degli autori cne 
vanno per la maggiore oggi 
in RDT) Die Aula, che po-
tremmo tradurre con aL'Aula 
magna*, la sala della scuola 
in cul awengono le teste e 
le celebrazioni. La commedia 
vuole essere un affettuoso e 
lronico omaggio alia carrie-
ra scolastica di alcun! giova-
nl, con le sue viclssitudini, le 
sue difficolta, le sue amarez-
ze, le sue giole. Die Aula e 
costruita a flashesback e per-
corre a ritroso gli anni della 
scuola, disegnando con piace-
vole tenerezza i caratteri dei 
quattro compagnl. Qui, a dif-
ferenza che al Berliner, e tea
tro un po' artigiano. alquanto 
povero; la messinscena e di 
un'altra donna, che fattasl le 
ossa al Berliner Ensemble, e 
passata poi al Deutsches Thea
ter, Uta Bimbaum. di cu! ri-
cordiamo un agile e inventi-
vo Un uomo e un uomo. 

Due altre figure dl donne. 
due artiste eccezionali, en-
trambe note anche in Italia. 
hanno costituito I punt! fermi 
della Settlmana brechtiana: 
parliamo di Therese Giehse e 
di Gisela May, che hanno pre
sentato due recital da Brecht 
con un successo folle. 

Ad una forma di recital col-
lettivo era improntato anche 
l'omaggk) a Brecht dedicato-
gli nel giomo deU'apertura 
delle manifestazioni per II set-
tantacinquesimo anniversario 
della nascita; numerosl atto
ri del Berliner hanno dato vi
ta ad un fatto di teatro sin 
golare DaU'uno alPaltro si 
rimbalzavano poesie. canzo
ni. aforismi. brani dl prosa. 
e riuscivano cos) a catturare 
1'attenzione del pubblico, e 
il suo consenso entuslastico. 
E' questa una forma dl spet
tacolo assolutamente desueta 
in Italia, che crediamo avreb-
be possibillta di sviluppo an
che da noi. 

Tra l colloqul svoltisl pa-
rallelamente agli spettacoli 
serai! o pomeridian! (ci ha 
partlcolarmente colpito l'esi-
bizlone di soolarl dl varie 
scuole della RDT recant! II 
nome di Brecht) e alle proie-
zion! dl film comunque atti-
nentl con 11 grande dram-
maturgo. ha assunto spicoo 
quello dedicato a Brecht e al
ia crltlca; doe. a Brecht og-
getto dl crltlca, Brecht crltl-
co, soprattutto Brecht teo-
rioo della crltlca. Una mlnie-
ra dl suggeatlonl. 

Arturo Lazzarl 

I t PREMI0 
OSCAR IN 
VISTA PER 

CICELY 
TYSON ? 

LONDRA - Per Cicely Tyson e in vista un Oscar; I'attrlce 
americana e lnfatti candidate al premlo per la mlgliore 
protagonists femminile per la sua Interpretazlone in c Soun
der ». Proprio per essere presente alia prima Inglese di questo 
film, la Tyson e a Londra: II fotografo I'ha c6lta nella sua 
stanza d'albergo, mentre ella spiritosamente lo guarda attra-
verso un monocolo 

(( Nozze istriane » a Trieste 

Smareglia tra 
I'ltaliaela 

Mitteleuropa 
L'opera riproposta in una buona 

edizione dai Teatro Verdi 

Dal nostro inviato 
TRIESTE, 19. 

Tra le opere dl Antonio Sma
reglia composte negli ultlml 
anni dell'Ottocento e nei pri-
mi del nostro secolo, Nozze 
istriane e ogni tanto riammes-
sa all'applauso del pubblico; 
e puntualmente lo ritrova, co
me stasera al Verdi. E" l'ul-
tlma tra le tante contraddi-
zioni accumulate nella sua 
tormentata vita da Antonio 
Smareglia. 

Nato nel 1854 a Pola, e mor-
to a Trieste nel 1929, Smare
glia sta a se nel mondo ope-
ristico italiano deirepoca. 
Istrlano, si pone a mezza via 
tra la cultura italiana e quel
la mltteleuropea, fra Trieste 
e Praga per cosl dire, colle-
gando la raelodioslta del me-
lodramma postverdiano col 
gusto strumentale d'oltralpe 
e con la sensibilita al canto 
popolare. In circostanze piO 
felici. avrebbe potuto essere 
uno Dvorak nostro. Pu inve
ce un artista isolate, ignora-
to dai grand! editori che pun-
tavano sui facili successi dei 
giovani a verlsti», incapace di 
inserirsl sia nel mondo italia
no. sia In quello Viennese. 

Nozze istriane sta esatta-
mente al centra di questa an-
gosciata vicenda. Dopo una 
serie di Iavori giovanili e ma-
turi (dati con notevole suc
cesso. tra 1'altro). in lite col 
mondo editoriale e coi teatri. 
Smareglia si era ritirato a Di 
gnano, presso Pola, dove lo 
raggiunse Illica. E fu l'abile 
librettista a convincere il mae
stro quarantenne a tentare la 
awentura del verismo Si era 
nel 1894: il successo di Ca-
valteria nel 1890. aveva pro-
dotto una serie dl melodram-
mi infuocati, tra cui, un paio 
d'anni dopo, Malavita di Gior
dano e Pagliacci dl Leonca
vallo VIvere dl esagitazioni 
canore e morire dl col-
tello era la sorte dei perso-
naggi d'opera. Smareglia. e 
straneo alia consorteria. nu 
triva un certo disprezzo per 
questo genere facile, ma Illi
ca lo convinse legando il ve
rismo al color locale Nozze 
istriane sarebbe dovuto riu-
scire qualcosa di megllo di un 
drammone a fosche tlnte. 

L'ambiente. lnfatti. e quel
lo istrlano. coi suol costumi 
e la vita contadina. C'e il ric-
co avaro, Menico. che vuol 
vendere la figlia al mlglior 
offerente come una proprie-
ta; e c'e la ragazza, Marussa. 
che s'e promessa al giovane 
Lorenzo, povero s'Intende. I 
due ragazz* si sono scambiat! 
I donl (un orecchino e un 
cuore d'oro) come pegno di 
fldanzamento. mentre il ricco 
Nicola si rende gradto al 
padre e al mezzano Biagio 
Questl due progettano e rea-
lizzano l'infamla: trovano II 
dono dl Lorenzo, nascosto sot-
to la statuette della madon
na, e glielo restituiscono co
me provenlsse da Marussa; il 
ragaxzo si crede tradito e, a 
sua volta, rlmanda 11 «cuo
re» alia ragazza che, dlspera-
ta, si promette al nuovo pre-
tendenle. Quando Mantua 

scopre 1'inganno, Invano chie 
de a Nicola di lasciarla libe
ra; quest! rifiuta e. In un duel 
10 rusticano, uccide Lorenzo 

Lo schema, elementare, gui-
da le scelte musical!. Smare
glia si muove deliberatamente 
secondo le convenzioni del 
genere, affidando al canto 
spiegato le scene drammati-
che e amorose, senza soffer-
marsl a caratterizzare I tip! 
di contorno. Ma, sotto. la sua 
nature di sinfonista continua 
a lavorare costruendo un tes-
suto orchestrale di una puli-
zla e di una ricchezza fuor 
del comur.e: la scena in cui 
Marussa piange i! perduto a-
more mentre Biagio confessa 
a se stesso l'infamia commes-
sa, mossa nel prezioso con-
trappunto delle due voci. e 
un modello di condotta mu-
sicale; l'innesto dei canti po-
polar! istrian! con la trage-
dia, nel rituale del fldanza
mento, e un altro passo di 
rilievo; originale, Infine. il 
personaggio della slava Luze 
che cl ricorda la convivenza 
dei due ceppi etnicl sulla me-
desima terra. 

Tutto questo eleva il tono 
dell'opera. ma non cancella 
— ne to pud — la matrice 
verista liberamente adottata. 
Cosicche quel che finisce per 
emergen* e lo sfogo lirico. 
1'impeto vocale In cul la li-
nearita del dramma trova una 
precisa corrispondenza. Accet-
tate le premesse, lo stile del 
genere impone le conse-
guenze. 

Percid Smareglia non ama-
va molto questo suo lavoro. 
una concessione al gusto del-
l'epoca, mentre II pubblico vi 
si ritrova sempre con piacere, 
proprio perche riconosce il 
Iinguaggio preferito. E forse 
non ha torto, anche se le 
opere successive di Smareglia 
— La falena, Oceana — Im
merse in un clima mitico in 
cut il gioco sinfonico ha 
maggiore ampiezza. sono piu 
significative nello sforzo di 
ancorare II melodramma Ita
liano alia cultura eurooea 

Con Nozze istriane. comun
que. si va sul sicuro E. come 
dicevamo. il successo si e 
rinnovato grazie aH'opera e 
alia buona esecuzione: belle 
scene di pittura chiara e sug-
gestiva di Luigi Spacal; regia 
corretta, senza eccessi enfa-
tici. di Antonello Madau Diaz; 
realizzazlone musicale pulita 
sotto la guida attenta di Man-
no Wolf-Ferrari e con una 
compagnia di canto generosa-
mente impegnata: Maria Chia
ra e Ruggero Bondino. amo-
rosa coppia lanclata in tra-
volgentl esplosloni vocali; 
Eleonora Jancovic delicata-
mente calata nel treptdo per
sonaggio dl Luze; Carlo Zar-
do e Alessandro Maddalena 
nei panni un po' convenzlona-
11 del fftraditoiin, e Alessan
dro Cassis come Nicola Ef-
ficacl orchestra e coro. Nel 
complesso. insomma una buo
na edizione che, mettendo lo 
accento sul lato veristlco. non 
tradisce II senso del lavoro. 

Rub«ns Tedeschi 

le prime 
Musica 

Leitner-Fournier 
alPAuditorio 

La vita e stata crudele con 
l'illustre vlolohcelUsta Pierre 
Pournler (Parigl, 1906), che 
ora stenta 11 passo, reggehdo 
a fatica con la destra 11 vio
loncello e appoggiandosi con 
la sinistra al bastone che poi 
appende alia sedia. II suono e 
limpido e preclso. ma debole 
e la press delle dita sulle cor-
de, sicche, se l'orchestra fa la 
voce grossa, Pournier rimane 
confuso e soverchiato. 

Ferdinand Leltner, che non 
aveva fatto complimenti nep-
pure con Rubinstein, ha tlra-
to dritto anche con Fournler 
al quale, perd, 11 pubblico ha 
riservato una bella manifesta
zione di stlma, dopo l'esecu-
zione del Concerto op. 104 
(1895), dl Dvorak, per violon
cello e orchestra. 

II Leitner ha meglio figura-
to in una veemente esecuzio
ne della sesta Sinfonia (1951) 
di Karl Amadeus Hartmann 
(1905-1963), ricordato nel die-
ci anni dalla scomparsa. Al-
llevo dl Webern, Hartmann 
qui si avviclna piuttosto a un 
piglio compositivo alia Hinde-
mith. fitto di contrappunti. 

II programma — un po' 
scombinato — si completava 
con un Concerto grosso di 
Gottfried Helnrich Stoelzel 
(1690-1749), degno contempora-
neo di Bach e di Haendel. e 
con il Till Eulenspiegel (1895). 
dl Richard Strauss, tirato a 
meraviglla dai l'orchestra e dal-
lo spigoloso dlrettore, poi ap-
piauditlssimo. 

La « Nona » 
di Mahler 

al Foro Italico 
E* in corso aH'Auditorium 

del Foro Italico una serie pub-
blica di «Concerti di Roma». 
promossa dalla Rai-Tv. che an-
dra avanti fino a giugno e che. 
intanto, ha preso quota, saba-
to scorso. con un concerto af-
fidato al piovane direttore 
americano. Michael Tilson Tho
mas (1944). il quale, dorxi aver 
lasciato impression! contrastan-
ti in una eslbizione con l'Or-
chestra dl Boston, due anni fa. 
ha risollevato le sort! dell'or
chestra. aonarsa in straordi
narla forma nell'esecuzione 
d»lh Sinfonia n. 9. di Gustav 
M»hler. 

Si profila. In Thomas, un 
notevole animatore di suoni. 
t"nto olu r»ersuadente. auanto 
piu abbandona ouell'esteriore 
smanla ballettistica cui si e 
abMndonato nei due temni 
centrall. Ma eccezionalmente 
intenso ed eccezionalmente si
curo e consapevole e stato, 
perd. il fervore direttor'ile nei 
due tempi estreml della Sin
fonia che Mahler non fece in 
tempo ad ascoltare e che fu 
presentata. per la prima vol
ta. da Bruno Walter, un anno 
dooo la scomuarsa dell'autore. 
a Vienna, nel 1912. 

H Thomas ha messo bene in 
rfsalto cert! accostamenti • e 
certe differenze attuati da 
Mahler che sembra sosoende-
re la Sinfonia non solo sulla 
tradizione che da Berlioz ar-
riva a! Russi e da Wagner a 
Strauss, ma anche su auanti 
sarebbero venuti oiii tardi: da 
Schoenbere a Ber*. da Proko
fiev a Sciostakovic. 

Occorrera rimandare ad al
tro momento l'induirio sui 
raDporU di questa Sinfonia 
con la musica del suo tempo 
e del nostro. Si e trattato di 
una serwta memorabile. nel 
corso della auale si e sentita 
— come quella dl un grande 
mui'cteta — la presenza viva 
d! Mahler. 

e. v. 

II Teatro 

Scuola 

si batte per 

soprowivere 
Dopo un anno e mezzo di at-

tivita, II Teatro-Scuola di An
na Piccioni (la cantina dl vi-
colo del Divino Amore n. 2, 
dove Carmelo Bene compi le 
note esperienze come teatran-
te) rischia di chiudere per lo 
stato di estremo disagio in 
cui versa il centro di anima-
zione teatrale. Nel corso del
la conferenza stampa che ha 
avuto luogo Ieri, appunto, nei 
locali del Teatro-Scuola, Anna 
Piccioni ha detto chiaramente 
che llnvito al giomalisti po-
teva ancbe suonare cosl: 
« . . e v'invito a vedere 11 mio 
cadavere ». 

A parte la notazione maca-
bra. c'e da dire, effettiva-
mfnte, che la situazione del 
Teatro-Scuola e delle piu pa-
radossali: nonostante il suc
cesso che riscuote presso gli 
ffallieTiB (piccoli e grandi) 
e presso uominl di cultura 
(tra gli lnsegnanti ricordia-
mo Mietta Surdi, Carlo Merlo, 
Roy Boysier. Lidia Biondi, 
Marela Caputo e Gianfranco 
Varetto). nonostante sia rico-
noscluto da tutti come una 
struttura viva e operante at-
traverso original! metodi di-
dattici. per difficolta econo-
miche accumulates! fin dalla 
sua fondazione rischia di in-
terromoere la sua attivita. o 
di trasformarsl in qualcosa di 
ibrido e di non speciflco. 

A sentirla parlare. Anna Pic
cioni rivela una grande mo-
destia e ancora una fiducia 
incrollabile nella sua «isti-
tuzione». una «istituzione» 
veramente pubbllca non anco
ra t legallzzata i e che il mi-
nlstero della Pubbllca Istru 
zione si e rifiutato di ricono-
scere. Intanto. il Teatro-Scuo
la prepara cprodotti flnlti* e 
su questo tema la Piccioni 
mostra le unghle polemlz-
zando con coloro che vorreb-
bero che un centro di anima-
zione teatrale producesse ad 
ogni costo «spettacoli» co
me La casa di Bernardo Alba 
di Lorca e Ylspettore generate 
di Gogol. Cl sono tutte le ra-

frionl perche il Teatro-Scuo-
a soprawiva. 

r. a. 

Rai ^ 

controcanale 
UNA CONTRADDIZIONE — 

La seconda puntata di Diarlo 
di un maestro ha reso ancor 
piu evidente la contraddizione 
che fin dall'inizio ha caratte-
rizzato questo telefilm per tan
ti verst assolutamente eccezio-
nale. Da una parte, finalmen-
re, abbiamo un racconto in 
presa diretta, costruito in mo-
do da mettere i telespettatori 
in grado di assistere (e, in una 
certa misura, di partecipare) 
ad un'esperienza che coinvolge 
realmente, in prima persona, i 
raqazzi che ne sono protagoni-
sti. Dall'altra, accade che la 
cronaca di questa esperienza, 
venga continuamente spostata 
in secondo piano e riassunta o 
filtrata attraverso le notazioni 
del maestro, recitate da una 
voce fuori video. In alcuni ca
st. poi, secondo un metodo che 
gia era stato adoperato in al
cuni teleromanzi di ambiente 
moderno, il commento fuori 
video costituisce addirittura 
Yelemento portante. mentre la 
azione, la cronaca dei fatti, 
vengono ridotte a puro sfon-
do: vedi. in auesta puntata, la 
sequenza delta discussione fra 
il maestro e la sua arnica Ro
berta. II rischio e grave: e, 
certo non basta sostenere che 
esso & stato imposto da ragio-
ni tecniche. di spazio o di 
montaqgio. Perchi le ragioni 
tecniche vanno combattute e 
rimosse, quando si tratta della 
sostanza di un'impresa: e qui 
si tratta, appunto, della so
stanza di questo telefilm. Per-
chS, spesso. it commento fuori 
video viene ad interporsi tra 
i telespettatori e la cronaca 
dell'esperienza proprio nei mo-
mentichiave, quando piu si 
awertirebbe Vesigenza della 
presa diretta. E avviene cosl 
che. dopo aver seguito momen
to per momento, I'emergere e 
Vimporsi di un nuovo proble-
ma nella vicenda dl questa 
straordinaria classe di borga-
ta, i telespettatori siano co-
stretti a contentarst di un paio 
di battute indirette esattamen-
te quando il problema matura 
ed esplode. 

Si pensi a tutta la parte sul 
furto. vasto nucleo centrale di 
questa seconda puntata. II pro
blema & sorto e ha preso corpo 
sotto i nostn occhi attraverso 
alcune splendide sequenze, ca
liche di drammaticita ed an

che di umorismo, nelle quali 
la personalita, il mondo, la vi
va esperienza pratica dei ta-
gazzi si esprimevano sul vi
deo senza mediazione alcuna: 
e, finalmente, quello che 6 sta
to da sempre argomento di 
prediche ipocrite di pedagoghi 
e moralisti, ci & apparso in tut
ta la sua realta quotidlana e 
unaturalev. Ma quando, an
che in rapporto alia lezione-
testimonianza dell'ex ladro, 
Ralph, sarebbe stato fonda-
mentale lasciar libera corso 
sul video alia discussione, ecco 
che d intervenuta la solita vo
ce e riassumere e a dare per 
scontata la presa di coscienza, 
sia pure parziale. dei ragazzi. 

E cosl, nel complesso, la vi
cenda e tornata a tingersi di 
moralismo: perch& a prevalere 
& stato, infine, il discorso sulle 
puniztoni: perche" certe istan
ze (come quella dell'eguaglian-
za, evocata da Ralph in con-
trapposizione alia ribellione 
individualistica) sono appena 
state affermate; perchd la vi-
sione del furto, come frutto 
del bisogno, ma anche come 
spavalda autoaffermazione. co
me risvolto di una sofferta 
condizione sottoproletaria. co
me offesa deliberata alia « so-
cieta benestanten e stata si 
offerta di scorch, ma per nul
la analizzata. 

Eppure, sappiamo — era det
to nello stesso commento — 
che la discussione sul furto e 
sulle sue ofigini e implicazioni 
nella realta c'b stata, ed 6 
durata addirittura parecchi 
giorni. Sopprimerla, o ridurla 
ai minimi termini, ha signifi-
cato impedire ai telespettatori 
di penetrare fino in fondo il 
modo di ragionare, la logica 
dei ragazzi. Ed ecco, dunque, 
il rischio: che i ragazzi. sul 
video, finiscano per essere sol-
tanto coloro che, vivendo 
«istintivamente» la propria 
condizione umana, si offrono 
come oggetto di riflessione e 
di esperienza; mentre la parte 
delta meditazione, della co
scienza $ riservata esclusiva-
mente al commento del mae
stro. II die ridimensionerebbe 
il valore di questo telefilm, 
pur cosl straordinario nella 
sua impostazione e cosl effi-
cace per tanti aspetti del suo 
svolgimento. 

g. c. 

oggi vedremo 
VIAGGIO DI ANDATA (1°, ore 21) 

Viaggio di andata e 11 tltolo del terzo telefilm —interpre-
tato da Laura Belli e Aldo Sassl — reallzzato dai giovane 
regista Alessandro Cane, gia autore del precedenti La stretta 
e La lunga linea bianca, andatl In onda nel quadro del program-
mi sperimentali. 

La storia si svolge su una nave diretta in Sardegna e ha 
per protagonista una ragazza sarda e un giovane maestro 
piemontese In procinto dl trasferlrsi nell'Isola. I due finiscono 
per innamorarsl l'uno dell'altro e, acoanto alia cronaca del 
fugace rapporto, si Inseriscono alcuni brani In flashback che 
ci illuminano sui complessi problem! esistenziall della ragazza. 
E, come per destino, appena sbarcati la attende un'amara realta. 

ABBASSO EVVIVA (1°, ore 22,10) 
II moto in scatola e il titolo della prima puntata di una 

nuova trasmissione di Marcello Avallone e Sergio Valentini 
dedicate agli Italian! e lo sport La prima parte di questo 
programma — nel corso del quale verranno esaminatl 1 pro
blem! relatlvl alle attivita per 11 tempo libero, alio sport in 
vacanza e al fenomeno del «tlfo» — si propone di analizzare 
11 rapporto tra il verde e 1'edllizia In cinque grandi citta: 
Milano, Torino. Venezia, Roma e NapolL. 

programmi 
TV nazionale 

9,30 Trasmissionl scola-
stiche 

1230 Sspere 
13.00 Oggi disegnl animati 
1330 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francese. 
15.00 Trasmissionl scola-

stiche 
17.00 Ma che cos'e questa 

cosa 
1730 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 
18,45 La fede oggi 
19,15 Sapere 
19.45 Telegiornale sport -

Cronache italiane 

2030 Telegiornale 
21,00 Viaggio di andata 

Telefilm. 
22,10 Abbasso Ewlva = 

• I I moto scatola ». 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 lo compro tu comprl 
22X15 SI. ma 

Un'inchiesta a cura 
di Alberto Luna con 
la collaborazione di 
Fortunato Pasqua-
lino. 

22,40 Sport 
Atletica leggera: 
campionati italiani 
aindoon* di Genov*. 

Kadio 1° 
ClORNALE RADIO - Ore 7 . 8. 
12, 13. 14. 15. 17. 20 , 2 1 . 
23; 6: Mattutino musicale; 
6,27: Corso pratico di lingua 
spagnola: 6.42: Almanacco; 
6.47: C O M • oarcM: 7.45: 
Ieri al Parlamentos * , 30 i t a 
canzoni tfei mattino; 9-. Spetta
colo; 9,15: Voi ed iO; 10: Spe
cial* CR; 11.20: Settimana cor-
la; 12,44: Mad* in Italy; 13,15* 
II niaaitio e soonato; 14: Quar
to proflramma; 15.10: Per voi 
fiovanh 16,40: So la Hrrontano 
coal; 17,05: I I siraoiet 18.55: 
mtervallo musicale; 19.1(h 
Italia cha lavOra; 19,25: Con
certo In miniatara; 19 .51: Sul 
nostn mercati; 20,20: Andata 
• ritorno; 21.15: Gnflielmo 
Tell: 23: Of*1 al •arlametito. 

ClORNALE RADIO - Ora 6,30. 
7,30. ».30. 9 .30. 10.30. 11.30. 
12,30. 13.30. 15.30, 1 6 3 0 , 
1 7 3 0 . 18.30. 19.30. 22,30. 
24; 6: I I mattinteroi 7.40: 
Bwoneirono; 8,14: Tr* mothrl 
oar tot 8.40: Soool • color! d*K 
rorckostra; 9: Print* 41 spen
der*; 9.35: Una mosica in ca
sa rostra; 9,50: Fanfan la Tu
lip*; 10.05: Canzoni par tutti: 
10,35: Dalla rostra part*; 

12,10: Trasmissionl regional!; 
12.40: Alto gradimento; 13.35: 
Passegsiando Ira le not*; 13,50: 
Come • perch*; 14: Su dl f i r i ; 
14,30: Trasmissionl reeiooa'i; 
15: Punto interrogatiro; 15,35: 
Media deli* valuta • Bollenino 
del mare: 15,40: Cararai; 17,30: 
Special* CR; 17.45: Chiamata 
Roma 3 1 3 1 ; 19.55: Canzoni 
senza poasieri; 20.10: Radiev 
schermo; 20.50: Supersonic; 
22.43: Emiliano Zapata; 23,05t 
La staffer!*; 23.20: Musica 
tester*. 

Radio 3° 
Or* 9,45: Scuola Matcma; 10: 
Concerto di aperture; 1 1 : La 
Radio per I* Scuole; 11,40: 
M niche Italian* d'oagh 12.13* 
La musica nel tempo; 13,30: 
Intermezzo; 14,30: tncipit Da-
nielis Ludos; 15,15* I I Ftalivol 
prodiao; 16,30: Archhrlo del di
sco; 17,20: Class* unica; 17,35: 
Jazz o n i ; 18: NotizJe del T*r-
zo; 18.45: Region! • assist**-
za sanitaria; 19,15: Concart* 
di otni sera; 20,15: X X X V 
Festival Internazionala di aaa> 
sica contemporanea dl Vene
zia; 2 1 : I I Glome!* del Terzo • 
Sett* art!; 21,30: Festival la> 
ternazionale dl musica contem
poranea dl Royan 1972; 22,1 f t 
Discofrafia; 22,50: Libri ric*> 
vuti; 22,55: Conversaziofla, 
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