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Le Segreterle nazlonall del-
la FILSCGIL, della FULS 
CISL, e dell'UIL-Spettacplo si 
sono riunlte per un appro-
fondito esame della sltuazto-
ne degli Entl Uriel, anche In 
rapporto alia declslone presa 
dal Consiglio del mlnlstrl II 
20 gennalo 1972 dl presentare 
una legglna per II «riplano» 
del deficit, In vlsta della leg-
ge generale che dovrebbe es-
sere varata entro 11 31 dicem 
bre 1973. 

I sindacati rilevano, In un 
comunlcato emesso a conclu-
sione dell'incontro, «che 11 
progetto di legge, pur risol-
vendo uno del problemi che 
assillano la vita degli Entl. e 
cloe la copertura del deficit ac 
cumulati per la insufflcienza 
del finanziamento — Insuffi-
cienza gia accertata all'atto 
dell'approvazlone della legge 
n. 800 che regola oggl que-
sta attivita — presenta aspet-
tl di pericolosita per la vita 
futura delle attivita musical! 
stesse ». 

Le segreterle federall riba-
discono altresl «la linea poll-
tica e operativa piu volte 
espressa: pervenlre ad un 
provvedimento organlco di 
legge che Insieme con 11 rlpla-
no del deficit preveda un nuo-
vo rapporto tra Stato ed istl-
tuzioni musical!, rapporto 
che, nel rlconoscere all'attivi-
ta dl diffusione della musica 
una funzlone dl prevalente In-
teresse generale, trasformi 11 
regime di sovvenzione, at-
tualmente In atto. in finanzia
mento; varare un nuovo ti-
po dl gestlone che abbla co
me cardine 1'istituto regiona-
le. attraverso il quale assl-
curare in maniera articolata 
lo svlluppo dell'attivlta dal 
punto di vista sia quantitati
ve sia qualitative; mettere ta
le svlluppo. reso possibile dal
le strutture musical! eslstenti 
e da altre da costitulrsi, a di-
sposizlone di sempre piu lax-
ghi strati dl popolazione». 

« Le Segreterle nazlonall — 
contlnua 11 comunlcato — rl* 
tengono che uno • sforzo In 
questa direzione pud e deve 
essere fatto per evitare il sor-
gere di giustlficati dubbi da 
parte dell'opinlone pubblica 
e delle forze polltiche sul rl-
peters! di soluzioni provviso-
rie con • provvedimentl - dl 
emergenza, senza la volonta 
di pervenlre ad - una reale 
riorganizzazione delle attivita 
in questions D'altronde, lo 
stesso art 1 della "legglna" 
nella quale 11 govemo si im-
pegna ad emanare una leg
ge organica entro 11 "dicembre 
1973, e generico e dlfflcilmen-
te credibile, soprattutto nel ri-
ferimento alle Regioni, perche 
non chiarisce e lascia aper-
ti molt! dubbl sul signlficato 
di questo riferlmento e sulle 
pro5pettive di collocazione del 
tredici Entl lirici e slnfo-
nici ». 

La PILS-CGIL, la FULS-
CISL e l'UIL-Spettacolo per-
tanto, «pur auspicando che 
il provvedimento di riplano 
vada rapidamente in porto al 
fine di evitare la paralisl del
le attivita», Invitano le or-
ganizzazioni sindacali territo
rial! e tutti 1 lavoratori a ad 
organizzare immediatamente 
manifestazionl ed azioni per 
impegnare il governo ed 11 
Parlamento a discutere e va
rare la nuova legge organ! 
ca entro I'annon; eld anche 
perche una circolare ministe
r ia l (U36/BT/28) inviata al 
president! degli Enti lirici e 
Einfomci. e per conoscenza al 
ministero del Tesoro e alia 
Corte del Contl, Invita le isti-
tuzioni musical! a non effet-
tuare nessuna assunzione dl 
persona] e tecnico, ammlni-
strativo ed artistico per U 
1973, neppure con contratto 
a termine. e. cosa ben piu gra 
ve, a non prenriere per il 
1974 alcun Impegno con-
trattuale con registi. sceno-
grafi. cantanti. direttori. ecc~ 
Una tale disposiztone. se at-
tuata. pu6 addirittura signifi-
care la rinuncia a far svolge-
re le stagioni di spettacoli 
l'anno prossimo. sottolmea il 
comunicato che cosl conclu
de: «!e Segreterle nazionali. 
nel ribadire la necessita di 
preparare le opportune azio
ni per rivendicare la nuova 
legge. uivitano i rappresen-
tanti nei Consigli di ammini-
strazlone a respingere frattan-
to la circolare sopra citata. 
la cui appllcaslone segnereb-
be la liquidazione delle atti
vita musical!». 

LAV0R0INTENSO PER VISCONTI 

Prepara Pinter 
pensa a «Manon» 

A colloquio con il regisfa alia vigilia della presenfazione sugli schermi italiani 
di «Ludwig» • Ora sta preparando «Tanfo tempo fa» per il Teatro di Roma e la 
messa in scena dell'opera pucciniana a Spoleto • « Ritratto di famiglia» nuovo 
film in progetto - II ricordo delle fraversie d i « Ossessione» e della« Terra frema» 

Ludwig esce sugli schermi 
e Luchlno Visconti. nella sua 
nuova casa romana, piccola, 
ma plena di sole, di quadrl. 
di foto e di fiori, gia lavora 
ad altro. Ma pur cercando i 
test! dl vecchie canzonl ita-
liane, le quali sostituiranno 
quelle di Cole Porter In Old 
times dl Pinter, che mettera 
in scena per 11 Teatro di Ro 
ma, o prendendo appuntl per 
la regia della pucciniana Ma
rion Lescaut, che curera per 
il Festival del Due Mondl di 
Spoleto, Visconti ancora non 
riesce a staccarsl del tutto 
da questo film. 

« E' stata una f atlca tremenda 
— cl dice —. Riprese dure con 
H freddo intenso o con il caldo 
soffocante. senza un giorno 
di rlposo Quel la sera di lu-
glio ero andato a cena con 
alcuni amicl e produttori pro-
prlo per cercare di scacciare 
la stanchezza, parlando di 
nuovi progetti. Invece ml so
no sentito male. Una parte 
del corpo non rispondeva piu, 
ma la mente era chiara. Noi 
siamo come delle pile, o del
le bambole: la cor rente, ad 

Da domani 
in Polonia 
il Festival 

dei festival 
VARSAVIA. 3. 

' Comincia Iunedl al Cinema 
Skarp di Varsavia l'annuale 
manifestazione cinematogra-
fica internazionale «Festival 
dei festival?) (Confronto). 

La rassegna si svolgera a 
Varsavia dal 5 al 18 marzo. e 
da] 10 al 23 marzo nella clt-
ta di Lodz, il secondo grande 
centro urbano della Polonia. 

Saranno proiettatl tredici 
film dei quali uno polacco e 
dodici stranleri; fra questi 
ultimi gli italiani Roma-Fel-
linl e II caso Mattei di Rosi 
Sia a Varsavia sia a I/odz sara 
proiettata. nella giornata con 
clusiva. 1'ooera felliniana. che 
e stata definita dagli organiz-
zatori « clamorosa ». 

Morfo I'atfore 
Cecil Kellaway 

HOLLYWOOD. 3. 
Uno del piu not! attori ca 

ratteristi del cinema ameri 
cano. Cecil Kellaway. e morto 
a Los Angeles, all'eta di 82 
anni Nato in Sudafrica. Kel
laway aveva comlnciato a la-
vorare in Australia, stabilen 
dosi po: negli Stat! Uniti II 
suo aspetto placido e bona 
rio lo aveva fatto utilizzare 
soprattutto in parti di sim-
patico uomo maturo 

un certo momento, non arrl-
va piu; oppure un filo, un 
elastico si rompe e la gamba 
o il braccio della bambola 
pende giu inerte ». 

Ora, pero, va decisamente 
meglio. grazie anche alia vo
lonta e alia perseveranza che 
Visconti dimostra sottopo 
nendosi, - quotidianamente, a 
due ore e mezzo di esercizi 
sotto 1'occhio vigile e la mano 
esperta dl un fisloteraptsta 
francese rigoroslssimo. 

Visconti ritorna a Ludwig, 
in particolare alia musica che 
accompagna e sottolinea la 
storla: e ci fornlsce una prl-
mizia. II film si apre e si 
chiude con tredici battute che 
Toscanini scoprl a Bayreuth. 
sul retro dl un manoscritto 
del famoso compositore tede 
sco e che lnvib a Eva Wagner. 
Ma ella le rimandd a Tosca
nini, quale omaggio per le 
opere wagneriane da lui di-
rette. Ora queste tredici bat
tute sono « di proprieta » del
la figlia di Toscanini, Wally, 
che le ha offerte a Visconti 
per 11 suo film. «Sono tredi
ci battute — cl dice — che 
risuonano come un rintocco 
di morte» Visconti e soddi-
sfatto del suo film ed entu-
siasta sia di Trevor Howard, 
che e Wagner, sia dl Helmut 
Berger che e Ludwig. 

Tomlamo al progetti. Vi
sconti sta. per cosl dire, gio-
cando. contemporaneamente, 
tre partite. Prepara per 11 Tea
tro di Roma Tanto tempo ta 
(con questo titolo verra pre
senta to in Italia Old times) 
di Harold Pinter, uno dei 
drammaturghl Ingles! piu ln-
teressanti di questi anni e 
noto, anche. come sceneggia-
tore di Losey Dei tre inter
pret! due sono gia stati scel-
ti Umberto Orsini e Adriana 
Astl. II terzo personaggio e 
in ballottaggio tra Valentlna 
Cortese e Ilaria Occhini La 
prima sembra a Visconti piu 
adatta al ruolo, mentre la se-
conda I'ha trovata assai ma-
turata in quell'« orrendo Puc
cini televisivo » 

Visconti ha fatto tradurre 
II testo a Gerardo Guerrieri. 
mentre Mario Garbuglia sta 
gia preparando i bozzetti del
ta scena che Visconti ha ben 
precisa In mente. a Un ring. 
come per una partita di bo-
xe Un quadrato. a) centro del
la platea dell'Argentina, al 
quale si accede da una pas?e 
rella che parte dal palcosce 
nico L'atmosfera e astraUa, 
quasi da teatro fcabuki For 
se di ••reale" e'e solo I'odo-
re del caffe che i tre perso-
naggi della commedia bevo-
no o di cul parlano • 7*an/o 
tempo la e la storia di una 
coppla che riceve dopo moltl 
anni dt sflenzio la visita di 
una arnica della donna Que
sto incontro e vero o e frut 
to dl fantasia? Comunque e 
un affollarsi di ricordi. sia di 
fatti. sia di gesti. perfetti nel
la memona anche se creduti 
dimenticati «II pubhllco — 
dice Visconti - ci si deve ri 
trovare e ridere dl se stesso 

Giovedi comincia la Kermesse canora 

Festival di Sanremo: 
i biglietti alle stelle 

Dal nostro corrispondcate 
SANREMO. 3 

Con irentadue canzoni in 
lizza. Sanremo *73 prende il 
via giovedi dal trad:zionale 
Salone delle feste e degli spet 
tacoli del Casind mumcipaie. 
quasi tutti i post! del quale 
sono stati gia acquistatl I 
prezzi. centomila lire una pol 
trona di pr.ma fila per lutte 
e tre le serate. ottantamila la 
seconda fila e settantamila la 
terza fila 

Per le serate slngole si ven 
dono i blglietli soltanto di ae 
conda e terza fila al prezzo di 
ventimila lire per giovedi e 
tenerdi. sabato. in seconda 
fila si paghera quarantamila, 

'e in terza trentamila lire. Que
sto significa, in altre parole, 

». # H per trovarsl nella prima 

fila souo i riflettorl delta TV 
il sabato sera, ci vuole quasi 
1'equivalente di uno stlpen-
dio mensile di un iavoratore* 

II bozietto per la trasforma 
zione del Salone in una gran 
de serra porta la firma di Lo 
renzo Musso e Rino Ceriolo. 
pannelli color sole, un grande 
palcoscenlco di venti metri 
addobbaio del fiori piu pre 
giati della riviera ligure. di 
3treliz:e e di anturium. con 11 
completamento di pi&nte di 
cartua. stilizzate. di quattro 
metri di altezza. 

Le trentadue canzoni par la 
no quasi tutte d'amore, secon 
do la vecchla tradlzione. ec-
cezion fatta per alcune, come 
Terra che non sentt, Mi son 
chit>sta tante volte e L'unica 
chance. 

II discorso per un Festival 

I diverso sara portato avanti: 
una nchiesta in tal senso * 
stata avanzata anche dai rap 
presentanti delle orgamzza 
zioni sindacali dello spettacoio 
all'Amministrazione comunale 
II dibattito deve riprendere 
subito dopo la manifestazio 
ne, affinche la gestlone diret-
ta abbia un senso e possa of 
frire un vero Festival della 
Canzone italiana. L'impegno 
In questa direzione non pu6 
essere limitato, come finora e 
accaduto, al periodo della 
vigilia del Festival — quando 
si accavallano I vari proble
mi — ma deve svilupparsi nel 
corso dell'anno. Sanremo, in 
deflnitlva, pud offrire qualche 
cosa di piu dl una sagra di 
canzonette. 

Giancarlo Lora 

cosl come anche 1 personaggl 
fanno ». 

II secondo lavoro che im 
pegna Visconti e la regla di 
Manon Lescaut per il Festival 
di Spoleto. Pignolo e perfezio-
nista nel suo lavoro, 11 regi 
sta ha sul tavolo per rilegger-
lo il romanzo Manon Lescaut 
dell'abate Provost. «Doveva-
mo mettere in scena la Loui
se dl Charpentler — dice Vi
sconti — ma e stata rinviata 
al prossimo anno. Schippers. 
lnfatti, si e gi us ta mente un 
po' spaventato: occorrevano 
cinquantadut voci francesl. 
tra cul quattro tenor! e tre 
soprano. Abbiamo allora ri-
piegato sulla Manon che e, 
per me. la piu bella delle ope
re di Puccini*. 

II terzo impegno di Viscon
ti e un film .'e cul riprese do 
vrebbero cominciare a settem-
bre. Ritratto di famiglia, que
sto 11 titolo, e un soggetto di 
Enrico Medloli, nel quale al 
narra la storia di un anziano 
studloso che vive in una gran
de casa e che, per vincere la 
solitudine, decide dl farsl una 
famiglia. Sara un naufragio. 

II discorso torna a Ludwig, 
alle sue musiche, ai passaggi 
rapidl tra due moment! del
la storia. Visconti racconta 
che qualche spettatore della 
a prima» di Bonn e rimasto 
sconcertato. non ha capita. 

« A non essere compreso — 
gli ribattiamo — dovrebbe es
sere ormai abituato» E gli 
ricordiamo le traversle di Os
sessione e della Terra trema. 
Dal pnmo sono passati trenta 
anni. Sollecitato. il grande re-
gista ci parla della nascita di 
Ossessione. che e poi l'inizlo 
della sua carr'era clnemato-
graflca. E" un racconto affa-
scinante. legato alle sue espe-
rlenze del mondo del cinema. 
al suo! amicl dl allora: In 
grao. Allcata, Gianni Puccini. 
Giuseppe De Santis. I fasci
st! rabblosl che si fosse osa 
to tanto. portarono al Nord 
il negativo de) film, che era 
stato • proiettato fortunosa-
mente a Roma tra il 25 lu-
gllo e 1'otto settembre '43 Li 
10 dlstrussero a Per fortuna 
io avevo un controtipo e ab
biamo. poi. potuto di nuovo 
stampare delle cople». Rlcor-
da anche che Polverelli. ml-
nistro fascists della cultura 
popolare. II famiserato Mln-
cul pop. disse «cose orrendea 
in una riunione dl cineasti. 
«Tutti mi guardavano — rl-
corda sorrtdendo Visconti — 
perche 11 discorso alludeva a 
me e al mio film » Ma su co
me Visconti comincid a fa
re del cinema e sulla na^ri 
ta di Ossessione forse sara 
11 caso di tomare in un'altra 
cronaca. 

«Anche la Terra trema fu 
un'a v ventura — ci racconta il 
regista — Comincia! a tfrar-
10 con un finanziamento di 
cinque milionl del PCI Quan 
do finirono. tutti I miei col
laborator! si misero le mam 
in tasca e comincid una ve
ra e propria colletta Ci vpn 
demmo gli orologi e le pen-
ne stiloirrafiche d'oro el» anel 
li. tutto Ma le difficolta si 
susseeuivar,o I'una alPaltra 
Un giomo finalmente. — era 
proprio la mattina che srira 
vamo la scena della tempesta 
con le donne ferme in atte 
sa del ritorno dei loro uomi-
ni — anivft Salvo D'An^elo 
della Unlversalia e con lul i 
soldi n film ebbs poi le tra 
versie che tutti sanno Al Fe
stival del Lido di Venezia. le 
slgnore lmpellicciate uscendo 
dal la proiezione mi passava-
no accanto — lo era seduto 
nelle ultime Hie. sul passa? 
glo — disgustate ET una cosa 
vergognosa. era la frase che 
piu ripetevano Io stavo 11... 
Ma anche il negativo della 
Terra trema. aggiunge Viscon
ti, tornando al presente. ha 
rischlato di essere distrutto 
Lo scriva che un glomo dal 
la Tecnostampa mi hanno te-
lefonato per dirmi che non 
avevano piu posto per tenere 
11 negativo delta Terra trema 
8e lo volevo. potevo averlo. 
altrimenti lo avrebbero bru-
ciato Me Io feci dare e Vho 
mandato airarchivio del Cen
tro Sperimentale. Pud servl-
re ancora. credo, per stu 
diare ». 

MirelU Acconciametst 
NELLA FOTO: Visconti con 

Romy Schneider e Helmut 
Berger durante le faticose ri-
pre— di Ludwig. 

Sulla scena a Roma un testo di Rafael Albert! 

La resistenza al 
fascismo anima 
anche i dipinti 

« Notte di guerra al Museo del Prado»neH'inter-
pretazione d'una compagnia di giovani • Lo spetta
coio si distingue per la buona evidenza figurativa 

Di Rafael Albertl, 11 grande 
poeta spagnolo che in Italia. 
a Roma, ha ritrovato una se
conda patria, 11 Gruppo Tea
tro Incontro rappresenta ora, 
in « prima » assoluta, Notte di 
guerra al Museo del Prado, 
«acquaforte in un prologo e 
un atto ». La notte che Albert! 
evoca in questo suo testo, edi-
to nel 1958. e quella d'un Ion-
tano giorno del novembre di 
venfannl prima, quando, in 
Madrid assediata, devastata 
dalle bombe degli aviator! ita
liani e tedeschl mandatl da 
Mussolini e da Hitler. I mill-
zian! misero in salvo, nei sot-
terranel del celebre museo. i 
capolavori nittorici conservat! 
nelle sue sale. Ma 1'autore non 
si limita a ricordare e celebra-
re un eplsodlo (tra ! cul pro
tagonist! fu lui stesso. con la 
sua compagna Maria Teresa 
Leon), che pra 11 UmDldo con-
trassegno della unita tra an-
tifasci5mo e cultura da un la-
to. fascismo e barbarle dallo 
altro. Egll Immagina lnfatti 
che I personage! di alcuni dei 
piu famosi quadr! custodit' al 
Prado escano dalle tele, viva-
no nella realta la loro vlcenda 
connettendola a quella ore-
sente Cosl I poDolan! dl Goya 
che. nel 1808. contrastarono 11 
passo alle trupoe napoleon)-
che. e caddero ma&sacratl dal-
lMnvasore. ImDugnano dl nuo
vo le loro arm!, er'srono barri-
cate. gettano ancora una volta 
la propria sflda patrlottica in 
faccla al nemlco. pronunclano 
sentenza dl morte contro i so-
vranl spaenoll. traditori e fel-
lonl come i general! del 1936. 

La fantasia del ooeta va an
che oltre: rlsalendo. da Goya. 
11 corso della pittura soagnola 
e fiammlnga (Velasquez. Ru
bens...). eel! Incontra e anima 
altrl Dersonasel. che ripetono 
in divers! modi la storia di un 
potere vile e corrotto. ooores-
sore e sfruttatore (II dlalogo' 
di Filippo IV e del suo nano 
favorito) Altrl leeaml sono 
piu sottili: la passlone di Ve-
nere e Adone. immortalata da 
Tizlano. offre sounto per un 
omaggio all'amore. traeica-
mente insldiato dalla guerra 
(della quale 11 Dio eeloso e 
Marte); TArcanielo Gabriele. 
effiglato In un'AnnuncIazione 
del Beato Angelico. ha smarri-
to le parole del dlvino mes-
sagglo alia Verglne. in auel 
travagllato franeente. e a dar-
gli conforto e l'Arcaneelo Mi-
chele. che scaccld dal Paradl-
so gli angel i ribell] (o sedi-
ziosi?)... 

La qualita «Dlttorica» del
l'opera dl Albert! trova riscon-
tro nello soettacolo — regia 
di Lino Britto e dl Jos6 Ruiz 
Lifante. con la suoervisione di 
Ricard Salvat —. che ha 11 suo 
punto dl forza Droprio nella 
evidenza figurativa. cui da so-
stinzloso contrihiito Alehndro 
Kokocinskl. II aunTe ha curato 
imno.staz'one s"enografica. co-
stumi. trucco. luoi Movimenti 
e gesti sono abbastanza ben 
deiineati. e la evocaz'one del 
mondo goyesco. in nartlcol^re. 
assume un notevole snlcco 
Dlastico e dinamlro Piu debo 
le sembra. al livello della rao 
presentazione. la resa della 
tmarolan dl Albertl. del suo 
senso e del suo suono. oeral-
tro nitidamente riprodottl dal 
traduttore Darlo Puccini. I 
mezzi vocal! di una parte, al-
meno. deeli attori. non naiono 
sufficientemente affinatl da 
reggere In tutto alia orova di 
un lineuaiffio originalmente 
nutrlto deH'esnerlenza delle 
avanguardie storlche europee. 
e di una grande tradlzione na-
zionale. Una certa statlclta. 
Hrica piu che drammatica. del 
testo (bench* i primi cimenti 

teatrali di Albertl risalgano al 
1925) ne risulta poi appesantl-
ta. Sono tuttavla fuor di dub-
blo l'impegno e la generosity 
del giovani Interprets Arman
do Clanchella, Franco Meroni, 
Catherine Barr6, Vu Marra, 
Prudensla Molero, Angela Re-
dini, Maria Grazla Repetto, Li
no Britto. Willy Ciccarelli. Ni
cola Morelll, Sergio Rovelli, 
Enzo Turrln. Caldo successo 
alia « prima ». 

ag. sa. 

Musiche 
di Bucchi 
e Mortari 
a Napoli 
Nostro servizio 

NAPOLI, 3 
I Cinque madrigali per una 

voce e strumenti su versl dl 
Agnolo Pollziano d! Valentino 
Bucchi hanno dato ieri sera 
l'awio al concerto che Mario 
Rossi ha diretto aH'Auditorio 
napoletano della RAI-TV. Un 
inlzlo che ci ha introdotti nel
la atmosfera del concerto con 
discrezione, un raccoglimento 
suggerito dall'arcalca prezlo-
sita del componimento di Buc
chi. evocante. quasi con calli-
grafica finezza ed al tempo 
stesso con penetrante senso 
Hrlco, 11 cllma poetico dei te
st! del Pollziano. Con la can
tata II pianto delle creature, 
che segue d'un anno la com-
poslzione del Madrigali, Buc 
chi intesse il suo discorso in 
maniera piu complessa, muo-
vendosi in una dimensione me-
no rarefatta e incantata, mi-
rando ad una tensione. ad una 
sostanza drammatica che tro
va adeguato rilievo, sia nel 
canto del soprano, sia neU'or-
chestra. Interprets misuratis-
sima e stilisticamente assai 
intonata del Madrigali e del
la cantata e stata Dora Carral. 

II concerto per arpa e or
chestra (1970) di Virgilio Mor
tari, in prima esecuzione as
soluta, e opera di notevole ri
lievo sia per i pregi d'una 
scrittura avvedutissima. sia 
per la sostanza musicale vera 
e propria. Mortari non si li
mita a concedere alio stru-
mento solista ampio spazio 
per esprimere sul piano della 
pura tecnica la gamma delle 
sue precipue possibilita, ma 
arricchisce 11 suo discorso con 
episodi, con momenti di mu
sica che. soDrattutto nel Not-
turno, raggiungono una inne-
gabile suggestione. Interprete 
del concerto e stata l'arpista 
Elena Zaniboni assoluta do-
minatrice della tecnica del 
suo strumento ed interprete 
come sempre di finissima sen-
sibilita. 

Mario Rossi che aveva di
retto da par suo le musiche 
di Bucchi e Mortari, ha con-
cluso il bellissimo concerto 
con la Quarto sinfonia di Bee
thoven, riproposta in una 
esecuzione di rara freschezza 
e spontaneita. 

s. r. 

le prime 
Musica 

Kogan-Ginzburg 
a Santa Cecilia 
Avendo appena superato i 

vent'anni, Pavel Kogan (Mo-
sca, 1932), figlio di Leonid Ko
gan, e gia noto in tutto il 
mondo (tiene il campo con-
oertisUco dal 1964). Ha debut-
tato a Roma, venerdl, svolgen-
do nella Sala di via dei Greci 
un programma in tutto idoneo 
a delineare la tempra del vio-
llnista. In Schubert {Sonata. 
op. 162), la bellezza del suono 
e la convinta interpretazione 
hanno ben sospeso 1'autore tra 
Mozart e Beethoven. Di que-
st'ultimo, poi — e giustamen-
te — e stata messa in luce 
l'ansia di portarsi un gradino 
piu in alto di Mozart. Non di-
versamente. del resto, il gio-
vane violinista aspira a lasciar-
si indietro gli anziani. 

Di Beethoven, Kogan ha ese-
guito la giovanile Sonata, op. 
12. n. 3. La parte centraledel-
YAdagio ha fatto intendere 
che le aspirazionl vanno rea-
lizzandosi. E c!6 soprattutto 
si e awertito in una stupenda 
esecuzione della Sonata op. 80. 
di Prokofiev (ne fu ispiratore 
David Oistr-ach), che ha por
tato in primo piano anche 
l'aspetto virtuosfstico del vio
linista, prontlssimo nel pun-
teggiare eli scatti bruschi. cer-
tl mistenosi fruscii, le ondate 
melodiche della geniale Sona
ta. Come, a volte, gli antichi 
violin! particolarmente si ac-
cendono di auono quando rie-
vocano la musica del loro tem-

Bo. cosl il giovane Kogan si e 
luminato con una musica 

che piu gli era congeniale. II 
che vale anche per la spten-
dida pianlsta, Elisabeth Glnz-
burg, quasi una ragazzina, in 
tutto airaltezaa degH autori 
in piogramma e sempre alia 
pari con 11 prota&onista della 
aerata, aaibltoai ancora, trion-

falmente, in pagine di Paga-
nini (un Cantabile e la celebre 
Campanelta). 

e. v. 

« Vietnam 7 3 » 

venerdi al CIVIS 
L'ARCI rende noto che ve

nerdi 9 marzo 11 film Vietnam 
73 sara presentato — alle 17, 
alle 18,30 e alle 21,30 — nella 
sala del CIVIS (viale Ministe
ro degli Esteri, 6). Alle proie-
zioni seguira un dibattito. In-
gresso. lire 300. 

Claude Lelouch 

ha cominciafo 

un nuovo film 
PARIGI, 3. 

Claude Lelouch ha comin 
ciato a girare il suo nuovo 
film. La bonne annie, con Li
no Ventura e Prancoise Fa
bian. E' la storia di un dete-
nuto liberato la sera di Ca-
podanno, dei suoi progetti la-
dreschi e del suo strano amo-
re con una donna socialmen-
te e culturalmente nsolto su-
periore. Lelouch afferma che 
deve essere un film a sor-
presa, nel quale non si pos
sa indovinare quel che acca-
de un mlnuto dopo. <Se non 
arrivo a stupire continuamen-
te il pubblico, dice il regista, 
avrd fallito ». Con alcuni espe-
dienti tecnici, Lelouch cer-
chera di dare alio spettato
re la sensazione di trovarsl 
fisicamente nel mezzo della 
scena. 

Rai yf/ 

controcanale 
PRANCIA AL VOTO — Chia-
mato a riassumere nell'arco 
di un'ora la situazione fran
cese alia vigilia del voto, Car
lo Bonetti ci ha offerto un 
servizio vivace interessante, 
ma non adeguato nel comples-
so, mi sembra, alle esigenze di 
informazione del telespettato-
re italiano. Probabilmente, un 
tale risultato era inevitabile, 
date le premesse. • 

Bonetti ha scartato fin dal-
I'inizio lo stile consueto delle 
corrispondenze che appaiono 
sui nostri teleschermi: « Di.no-
ramiche» simili a conferen-
ze illustrate, nelle quali il 
commento prevarica decisa
mente le immagini, le notizie 
piu diverse si affastellano 
I'una sull'altra, collocate tutte 
sullo stesso piano, e la cro
naca, la realta colta dal vivo 
sono del tutto ignorate. Con 
la passione giornalistica che 
distingue anche i suoi colle-
gamenti con il telegiornale, 
Bonetti ha, invece, cercato di 
puntare sui personaggi e su 
alcuni elementi del quadro, 
offrendoci alcuni scorci di cro
naca che erano, insieme, esem-
plificazioni concrete della sua 
analisi e testimonianze diret-
te del clima della campagna 
elettorale. 

In questo modo, tra Valtro, 
egii ha cercato di tenere de-
sta continuamente la tensione 
e perflno la curiositA dei tele-
spettatori: basti pensare al-
I'inizio di alcune sequenze, 
affldate esclusivamente alle 
immagini mute che creavano 
nel pubblico, si potrebbe dire, 
una suspense per le nuove in-
formazioni che stavano per 
essere introdotte. 

Ma nel quadro di una pro-
grammazione come quella del
la Rai-TV, tanto poteva di in-
formazioni su quel che accade 
nel resto del mondo (al di 
la dei bollettini del « Telegior
nale »), nella quale da molto 
tempo non trovava posto una 
consistente corrispondenza sul- \ 
la Francia (non a caso i ser-
vizi di Bonetti hanno finito 
per essere trasmessi in due 
serate consecutive, proprio sul
la soglia del voto francese), 
un simile metodo — in se 

certamente proficuo — pub 
rischiare di portare ad un 
fallimento parziale. Le scelte 
da fare erano troppo drastl-
che, dato il tempo a dispo-
sizione e il lungo silenzio pre-
cedente: e cosl, ad esempio, 
Bonetti ha rinunciato del tut
to a parlare del truffaldino si-
sterna elettorale (cui aveva 
accennato, con molta chiarez-
za ma in due parole, poco pri
ma nel collegamento del « Te
legiornale »); ha esaurito in 
una telegrafica dichtarazione 
dell'economista Priouret una 
questione fondamentale come 
quella degli autentici effetti 
del «miracolo economico»; 
ha trascurato qualsiasi verifi-
ca della situazione a livello 
delle fabbriche e delle unfwer-
sita, a cinque anni dal mag-
gio famoso; ha solo citato 
gli scandali, senza specifica-
re di che cosa si trattasse. 

D'altra parte, mentre alcu
ne sequenze erano davvero 
esemplari e chiariflcatrici 
(quella sulla riunione eletto
rale del piccolo paese, tipica 
del clientelismo fasullo del-
I'Udr; quella sul confronto tra 
le due citta satelliti, per esem
pio), altre, come il ritratto do-
mestico di Pompidou, desti-
nato a conferire anche un ta-
glio di costume al servizio, 
hanno • finito, nell'economia 
complessiva del quadro, per 
acquistare in parte il sapore 
di divagazioni. Sullo stesso 
clima politico della consulta-
zione, nonostante gli efficaci 
brani tratti dai dibattiti tele-
visivi, ci d stato detto troppo 
poco. Alia fine abbiamo capita 
bene che qualcosa non potra 
non mutare in Francia, ma 
non ci e stata offerta una 
chiave sufficiente per com-
prendere Vampiezza e la so
stanza vera di questo muta-
mento. 

Un altro esempio preclso, ci 
sembra, dell'estrema difficol
ta di costruire una corretta 
ed efficace informazione, an
che da parte di chi sarebbe 
capace di farlo, nel contesto 
di una programmazione e di 
strutture come quelle attuali 
della Rai-tv. 

g. c. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15,17,45,19,20, 22,20; 
2°, ore 16,30, 18,40) 

Questa domenica si presenta con un notevole spazio dedi
cate) alio sport: tnnanzitutto, ritorna il campionato di serie A 
dopo la parentesi internazionale della scorsa settimana; ma, 
oltre ai vari servizi dedicati alia massima divlsione calcistica, 
alle 16,30, sul secondo programma, e previsto un collegamento 
eurovisivo per 1 campionati mondiali di pattinaggio artistico 
su ghiaccio. 

DIARIO DI UN MAESTRO 
(1°, ore 21) 

Va in onda questa sera la quarta ed ultima puntata dello 
sceneggiato televisivo di Vittorio De Seta tratto da Un anno 
a Pietralata di Albino Bemardinl e interpretato da Bruno Ctrl-
no, Marlsa Fabbri e abltanti e ragazzi delle borgate romane 
di Pietralata, Tiburtino III e La Torraccia. Neirultima parte 
di questo lavoro (fra 1 piu Interessanti che la televlsione abbia 
mai prodotto) 11 maestro spiega ai suoi alunni la seconda 
guerra mondiale. fondamentale punto di partenza per capire 
ritalia contemporanea. II metodo del giovane insegnante D'An-
gelo, per6. non e condlviso dal direttore dell'lstituto e la frat-
tura tra preside e maestro si accentua nell'imminenza degli 
esaml, vlsto che gli alunni si rivelano del tutto impreparatl a 
domande di tipo nozionistico. 

LA PAURA (2°, ore 22,30) 
La paura della morte e 11 titolo della terza puntata del pro

gramma di Giullo Macchi dedicate ai risvolti psicologici della 
paura. L'angoscia di fronte alia morte o al solo pensiero di 
essa e la differente concezione del morire nelle varie civilta 
sono i temi analizzati durante la puntata di stasera. 

program mi 

TV uazionale 
11.00 Messa 
12.00 Domenica ore 12 
12.30 II gioco dei mestieri 
13JO Telegiornale 
14.00 A come agricoltura 
15,00 Sport 
16.45 La rv def ragazzi 
17.45 90* minuto 
18.00 Telegiornale 
18.10 Gli ultimi oento se

cond! 
19.05 Prossimameote 
19,20 Campionato italiano 

di calcio 
20.10 Telegiornale sport 
2040 Telegiornale 

21.00 Diario di un maestro 
Ultima puntata 

22,20 La domenica spor-
- th/a 

23.10 Telegiornale 
' 

TV secondo 
18,40 Campionato Italiano 

di calcio 
21,00 Telegiornale 
1W0 Campionati mondiali 

di pattinaggio arti
stico 

21.20 Ah. I'amore 
22.30 La paura 

«La paura della 
morte ». 

23,30 Prossimamente 

Radio 1° 
CIORNALC RADIO: or* * I S . 
15. 20. 21 • 23; 6.05: Mat-
tatine mate*!* ; S.Sl i M M -
Mcco; 7.20: SpffttacolO; **l<h 
Vit» M i C M * * : ».30-. M O M * ; 
10,15: S»tv«. rafaai l 10,45: 
Folk iockayj 11.35: I l circeto 
• • l ffeftitori; 12; Vi« col 4Hcv, 
12,22! Hit Paraoa; 12,44: M » 
« • in I t t l r j 13.15: Gratis: 14t 
I I tamkuotto-. 14.30: C«TOMIIOJ 
4i diKhit 15.10: Poatenft i* 
con Mina; 15: Tatto il calcio 
minnto a«r mlnato; 17: Batto 
quattro: 17.50: Qwanao la aan-
tc cantas l t . 1 5 : Invito al con-
carto*. 19,15: Intarvallo masi-
cala; 15,30: Maotwol—na la 
profoMaan 30.35: Aotfata • ri> 
torno; 20.45: Sara *aortj 
21.15: Taatro ttaaara; 21,45: 
Concarto; 22,15: a La kouti-
qaa • 41 * . O u r k r i i f . 23.10: 
•»lco 41 afoacanio. 

R^-*i#i 2° 
GIORNALC RADIO: Ora 7,30. 
t . 3 0 . • . 3 0 . 10,30, 11.30, 
13.30. 17. 10,30. 19,30. 
22,30 a 24: Oi I I mattintara: 
7,40: Baonaiorno: 0,14: Tro 
nwtivi oar »•» 0.40: I I ajianflla-
•liocMi 9.14: Una nraaica la ca

so aostra; 9,35: Oran variatai 
1 1 : Mik* 4i dosoanica; 12: As> 
taprima saort; 12,15: C tamoo 
4i Caterina: 12.30: Conxoni * 
casa nostra; 13: I I aaaakcroi 
1 3 0 5 : Alto arar—antd - 14: 
Rofioain; | 4 ^ 0 t Conw * aarsa 
ajoesta snrtica; I S : La corrida; 
15.4(h La aiace il classico?; 
16,25: I I laiilaulvia, 17t Oo-
a»aflica saort; 16: SnporsonK; 
19.05: L'akc del disco; 19.55: 
Canxcm takrs aaniiatij 20.10: 
I I mondo daiTooara; 2 1 : La 
•adova a staipra alfaara: 21,30: 
Coma nacvjwcio I orandi mosat; 
22* I I flirasketencs; 23.05: 
•oonawotta Earooa. 

10: Conccrtoi 1 1 : MaoiciM 
•or oroanoi 11,30* MaoKlw 

; di danxa; 12.20: Itrnaran oao-
ristiei: 13: Foidora: 13.90: In-

| tatmaxio; 14,10: Concarto; 
\ 1 5 J 0 : • Watslov • dl 5. Mro-
y<»k( 17,30: Rasaaona dal discoi 
f l O : CicH Mttararii 19.45: PoflN 

19.15; 
1 9 3 5 : I I liaiitaaelWi 

anssrta saraM; 26.15: 
a arsaanks; 20.45: 

fjoasla nai man dot 2 1 : Gtornala 
«M Tarsot 81,30: DiaMflM dl 
<f. * . Mallplaro; 22.35: MaaKa 

immitiis&fflmmmstMm 

EOITORI 
RIUNITI 

NOVITA' 

Opera scelte 
in 6 Vo'u r n i 

voTf I 
pp. 792 • L. 2.000 • Attualita 
del pensiero di» Lenin in una 
accurata edizione dei suoi 
scritti pid significative 

* Le ragioni 
del socialisVio 

Argomenti • pp. 176 ^L. 1.200 
• Contraddizioni deM capita-
lismo e pianificazione socia* 
lista al vaglio di uno tlei piu 
attenti studiosi dell'ecanomia 
contemporanea. 

CAUANDOLI 
Le origini | 

del fascismo 
a Reggio Emilia. 

1919-1923 

Biblloteca del ' movimento 
operaio italiano • pp: 280 f 
L. 2^00 • Strutture economn 
che, lotte di classe e polW 
tica dei partlti in una 

-vincia padana durante 
del period! piu critic! dellal 
nostra storia. 

poiM 
pro-\ 
uno I 

della| 

RDUUiOO UVJUOOU 

LE ORIGINI DE FASCISMO 
A fUEGGIO EMUA1919-1923 

CERRONI 
II pensiero di Marx 

•Letture - pp. 420 - L. 1.500 -
Un'antologia essenziale degli 
scritti di Marx destinata ai 
•giovani. 

QUINIOU 
Marxismo 

e informatica 

.Universale - pp. 192 • L. 1JQQQ 
• II calcplatore elettronico «1 
servizio deH'uomo e dello svt-
luppo delle forze produttive. 

PIRASTU 
II b2ndit ismo 
in Sardegna 

Prefszione tfi Ignszto Delogti 
- II punto • pp. 160 - L. MO • 
Storia e analisi' socio *eco> 
noniica di uno djri fenosaenl 
piu inquietanti delta societA 
italiana. 

NOCE 
Gioventu sonza sole 

L. 1 J N • I pHrtsJ 
priVM lotto dl * 
Torino d d 1017, 

»» **' - > 
• (, '.li . . . ; . t f m \i^* . *\JL i * * * *•• - .J; • 
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