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Le indicazioni del Convegno di Bologna 

Precise proposte del 
PCI per la musica 

Napolitano ribadisce I'opposizione dei comunisti a provvedimenti tern-
poranei non accompagnati da una riforma dell'attuale ordinamento 

Una bionda 
per Gandhi 

Dal noitro inviato 
BOLOGNA, 16. 

Ricco di partecipazione, di 
interventi e di prospettlve, si 
e svolto e concluso ierl — non 
a caso presso il Conservato-
rlo «G. B. Martini», in Piaz
za Rossini — i'annunciato 
Convegno sill tema «L'impe-
gno dei comunisti per il rin-
novamento della vita musi-
cale ». 

Gli ottantaquattro 
anni di Chaplin 

NI22A, 16 
Charlie Chaplin si trova da 

qualche giomo a Beaulieu-sur-
Mer per trascorrervi le va-
canze pasquali ed e qui che. 
oggi, ha festeggiato 11 suo ot-
tantaquattresimo compleanno. 

In eccellenti condizioni di 
salute (e soltanto un po' in-
grassato), Chariot ha scelto 
per il periodo di riposo la 
Costa Azzurra, che ama e che 
gli e familiare. Anni fa ha 
passato diversi mesi a Saint-
Jean-Cap-Ferrat, proprio dove 
si e recato oggi per il pranzo 
del genetliaco. 

Chaplin e accompagnato dal-
la moglie Oona e dai loro tre 
ultimi nati; alia famiglia si 
sono uniti altri due figli di 
Chariot e un nipotino. 

E* stato un compleanno as-
sai tranquillo e nulla ha tur-
bato l'atmosfera familiare che 
Chariot sembra prediligere: 
nemmeno l'arrivo di alcune 
decine di telegrammi di au-
guri. 

I Chaplin resteranno sulla ; 
Costa Azzurra una decina di 
giorni e faranno poi ritorno 
a Vevey, in Svizzera. 

Mai un tema inerente alia 
musica ha ottenuto uno svi-
luppo di variazioni cosi pro 
fondamente risonanti. Era 
questo il primo (dlremmo, 
meglio, un primo) Convegno 
indetto dai nostro Partito sul-
1B questioni musicali, ie quali 
non certo per «colpa» no
stra, ma proprio per « meri-
to» della indifferenza gover-
nativa, sono giunte ora a ta
le disastrosa situazione di fa!-
limento. E piu i pericoli in-
combono, piu 11 governo pen-
sa d'intervenlre con rimedi 
opportunistic!, nei quali — al-
tro che intenti rlformatori — 
si annida la caparbieta nel 
continuare a ritenere le attua-
li strutture musicali. negate 
a f rat to ad ogni possibilita di 
sviluppo e quasi indegne dl 
altra attenziono che non sia 
quella di ricattarle con la 
promessa di nuove sovvenzio-
nl che non risolvono la crisi. 
Questa, anzi. presso gli am-
bienti governativi, trovereb-
be soluzioni nel ridimensiona-
mento degli Enti, laddove nel-
la proposta di legge, presen-
tata dai nostro Partito, si pro-
fila un ampio sviluppo degli 
Enti stessi. neH'amblto della 
Regione. E' la Regione che, 
attraverso il finanziamento 
dello Stato (non si parla piu 
di sovvenzione), potenzia le at-
tivita musicali, assumendole 
come servizio pubblico, cul-
turale e sociale. 

Nel corso del Convegno (e 
stato letto un caldo messag-
gio di Goffredo Petrassi; si 
e avuto un pregnante inter-
vento di Carlo Marinelli, in-
teso anche a considerare il 
musicista come un lavoratore 
non isolato dagli altri; si so
no ascoltate precise indicazio
ni di lavoro suggerite da Lui-
gi Nono. Giacomo Manzoni, 
Enrico Fubini), sono anche 

le prime 
Musica 

Haydn 
all'Auditorio 

Si pensa ad Haydn (1732-
1809) ancora come a un mu
sicista galante e minuettante. 
ligio agli schemi della reto-
rica musicale. In questa con-
vinzione si e svolto il pro-
gramma che l'Accademia dl 
Santa Cecilia aveva predispo-
sto in onore di Haydn, artico-
lato in due momenti. Nel 
primo — brevissimo (non piu 
di venti minuti) — si e pert 
affermato, quale interprete 
prezioso e gentile, il pianlsta 
Carlo Bruno, esemplare nel 
soppesare con estrema accor-
tezza e con altrettanto garbo 
il Concerto n. 11, in re mag-
giore, che Haydn compose av-
viandosi alia cinquantina (e 
aveva ancora qualche decen-
nio di vita da dedicare alia 
musica). II pubblico ha av-
vertito l'intelligenza del pia-
nista che .lungamente applau-
dito. ha concesso due bis 
(Ravel e Debussy). 

Poi l'orchestra si e rimpol-
pata di strumenti e, con Tag-
giunta del coro, in splendida 
forma, nonche di cantanti an-
ch'essi dalle voci ben dispie-
gate (Maria Chiara, Carmen 
Gonzales. Vincenzo Manno. 
Robert Amis El Hage), ha 
eseguito la Messa di Santa 
Cecilia, che e piaciuta moltis-
simo anche al personale di 
sala, il quale non riesce piu 
ad avere con puntualita i 
compensi pattuiti e che sol
tanto ieri sera — in occasione 
della replica del concerto do-
menicale — grazie alia Santa 
(ma alcuni dicono che non 
ha niente da spartire con la 
musica), e riuscito a raggra-
nellare il magro compenso. 

Sul podio, il maestro Fran
co Caracciolo ha un po* buro-
craticamente disimpegnato le 
sue funzioni direttoriali. pe-
raltro apprezzate dai pubblico 
con molti applausl. 

vice 

Cinema 

O cerco 
Con O cerco di Antonio Da 

Cunha Telles termina la Ras
segna delle «anteprime» al 
Cinema Fames*. Presentato a 
Cannes alia Settimana della 
critica, O cerco (1969) e tra 
I film piu interessanti del 
«nuovo cinema* portoghese, 
ed e signiftcativo che il film 
abbia riscosso anche in Por-
togallo un grande successo di 
pubblico: O cerco ha senza 
dubbio messo il dito su pia-
ghe non ancora rimarginate. 
II film e la storia amara del 
processo di alienazione a cui 
£ sottoposta una donna che 
desidera emanciparsi dalla 
sua condlzione d'inferiorita 
sociale, in un paese fascista 
come il Portogallo salazaria-
no. Separata dai marito (un 
lntellettuale fallito), Marta 
tenta a Usbona di affrancar-
si prima di tutto economica-
mente, e le e facile entrare 
In contatto con una agenzia 
di viaggio, con una societa 
pubblicitaria poi, come foto-
modella. Lentamente, Tingra-
naggio trasformera Marta, e 
la sua cosclenza accettera che 
la sua persona sia considerata 
una merce sul mercato della 
domanda e dell'offerta. 

Girato a bassLssimo costo, 
In un paese dove il cinema 
non esiste, e con mezzi di for-
tuna, O cerco b senz'altro 
en'opera affascinante, anche 
•» potrebbe spnaxire un film 

stillsticamente disarmante- Ma 
Da Cunha Telles ha voluto 
soltanto aricostruire ed evo-
care la vita piii reale», e la 
suo vocazione a « descrlvere » 
piu che a «narrare» avvicina 
il regista portoghese ai pio-
nieri del cinema, anche se a 
un attento esame il suo film 
rivela influenze di Vigo e di 
Godard, molto meno di Anto-
nioni. O cerco e la descrizio-
ne semplice e lineare (il mon-
taggio, senza voli, e orizzonta-
le, e il bianco-nero tende al-
i'opaca uniformita del gri-
gio). ma mai f redd a e astratta 
(anche se il tema appare fin 
troppo circoscritto), di una 
«dolce» alienazione che si 
compie all'interno di una si
tuazione dialettica tragica-
mente circolare: Marta (in-
terpretata splendidamente da 
Maria Cabral) e la vittima e 
il carnefice della sua stessa 
disumanizzazione. e la con-
danna nasce dalla sua cecita 
e indifferenza di fronte a un 
mondo governato da una ca
tena di pseudo rapporti «so-
cialio dove 1'uomo soccombe 
nella sua corsa verso il mas-
simo del profitto. 

Antonio Da *"*inha Telles 
e l'autore del -Kjggetto, e ha 
curato anche il montaggio. II 
commento musicale. funziona-
le e discreto, e di Antonio 
Vitorino de Almeida, mentre 
la fotografia e di Acacio de 
Almeida. 

Li¥ Ullman (nella Toto) sari 
probabilmcnt* Madame Bova-
ry in una nuova versione ci-
nemafograflca del romanze 
che sara girata la prossima 
estate In Italia; per gli Inter
pret! maKhili si fanno I nemi 
di Alain Delon e Peter Finch 

emerse certe ii>otesi di ordi
namento regionale. dischiuse 
dai governo. senonche esse 
lasciano scorgere la propen-
slone a vedere nella Regione 
un mezzo per « scaricare » ad 
altri gli oneri inerenti alia 
musica. D'altra parte, al mo-
mento. non e'e ancora un pro 
getto governativo per la mu
sica, puntando intanto il go
verno, sul ricorso a una en-
nesima «leggina» di ripiano 
dei disavanzi accumulatisi su-
gh Enti dai 1967 al 1872. Ma 
da questa soluzione di stret-
to ordine amministrativo, non 
scaturisce nulla ai fini della 
sopravvivenza e dello svilup
po degli Enti musicali. 

Una riprova sta nel fatto 
che. intanto. sono state im-
partite « istruzioni » che proi-
biscono agli Enti musicali di 
assumere impegni per il 1974. 

Sembra. dunque. che nella 
data del prossimo 31 dicem 
bre debba prefigurarsi una 
sorta di «anno mille» della 
musica in Italia. Infatti. con 
il ripiano da una parte (e gli 
Enti hanno bisogno dl pareg-
giare i bilanci). e dall'altra 
con il divieto di impegnare 
spese per il 1974. l'incastro 
della musica in un vicolo cie-
co sembrerebbe fatale. 

II Convegno del PCI ha rac-
colto e intrecciato molti mo-
tivi e molti problemi dei qua
li alcuni possono essere mate
ria di studio per il futuro. 
ma altri si pongono con l*e-
sigenza di indicazioni Imme
diate. Tra questi figura ap-
punto il problema della «leg
gina » che. oltretutto. cosi co
me sarebbe stata approntata. 
pone di fronte (e in cio pud 
nascondersi un altro espedien-
te per dividere il campo del
la musica) i Sindacati e il 
nostro Partito. 

La « leggina » viene sospin-
ta sulla scena come «banco 
di prova ». se non quale po
rno della discordia. Ma sulla 
« leggina » e stato illuminan-
te l'intervento di Giorgio Na
politano. che ha dato anche 
l'occasione di affermare una 
linea di politica culturale ge-
nerale. per cui non puo piu_ 
tollerarsi che si concedano 
miliardi senza preoccupazioni 
ne della loro migliore utiliz-
zazione ne del futuro degli or-
ganismi per i quali essi sono 
stanziati. 

Giorgio Napolitano. dopo 
un chiaro intervento di Paolo 
Morroni. della FTLS, ricon-
fermando 1'autonomia del Sin-
dacato. nello spirito di questa 
autonomia. non ha potuto non 
ribadire il voto contrario del 
nostro Partito ad un provve-
dimento che si limita a pro-
porre « una sanatoria non ac-
compagnata da una riforma 
dell'attuale. insostenibile or
dinamento delle attivita mu
sicali, che puo aprire la stra-
da ai piu arbitrari ridimen-
sionamenti e "scarichi" di 
responsabilita ». « Contro que
sta politica — ha ancora det-
to il compagno Napolitano — 
I comunisti sono decisi a por-
tare avanti una ferma lotta 
unitaria. nutrita di concrete 
proposte alternative, di pre
cise. positive proposte di ri
forma ». 

Occorre. dunque. in assen-
za di altre proposte e nell'ur-
genza dei problemi, avviare 
la discussione sul progetto di 
legge del PCI. il quale — co
me e stato chiarito durante i 
lavori del Convegno — non e 
affatto un progetto « chiuso ». 
ma — al contrario — aperto 
a tutti i contributi miranti a 
fare dell'attivita musicale 
uno strumento di civilta e 
di cultura. 

Alio stesso modo — se dalle 
piccole cose e lecito risalire 
alle grandi — i cittadini di 
un piccolo centro emiliano. 
ai quali un Iascito testamen-
tario consente di provvedersi 
di un maestro di musica. fan-
no sapere che essi non voglio-
no il Iascito come una sovven
zione. ma come un finanzia
mento di attivita che escluda-
no la routine e si profilino 
come strumento nuovo di cui-
tura. 

AIIo stesso modo. un inter
vento del prof. Enrico Fubi
ni, deU'Universita di Torino, 
ha posto l'esigenza di dare al 
i'educazione musicale un con-
tenuto che faccia della musi
ca qualcosa di di verso d'una 
materia in piu da studiare. 

Ritorneremo su altri aspet-
ti di questo Convegno il qua
le. come sj vede. e andato ben 
oltre i limiti di una mera pro
paganda e si colloca ora qua
le a passaggio obbligato» di 
una strada che voglia porta 
re. con il rinnovamento degli 
Enti musicali. alia partecipa 
zione attiva di la rghe mas?e 
lavorairici e popolan aila \*i 
ta culturale 

Erasmo Valente 

Celebrato 

a New York 

il compleanno 

di Robeson 
NEW YORK. 16 

II settantacinquesimo com
pleanno di Paul Robeson — 
che per la venta e caduto il 
9 aprile — e stato festeggiato 
ieri sera alia Carnegie Hall di 
New York. Tra il foltissimo 
pubblico presente, erano An
gela Davis, Harry Belafonte. 
Sidney Poitier. Dizzy Gillespie 
e dirigenti di numerose orga-
nizzazioni dei neri americani. 
Tl cantante non e intervenuto 
alia manifestazione, ma ha in
viato agli amici un messaggio 
incLso su nastro, che e stato 
fatto ascoltare nel corso della 
serata. 

tt 

L'ultima 
stagione 

del cinema 
underground n 

LONDRA — La ventiquatlrenne aftrice britannica Marcia Fox 
(qui in una foto scattata nel giardino della sua casa londinese) 
4 stata « prenotata > da Richard Bolt, che intende affldarle una 
parte in un f i lm dedicato alia vita e alia figura di Gandhi 

Un progetto di Aleksandrov 

«Que viva Mexico» 
sara di nuovo 

montatoin URSS? 
Tutto il materiale girato da Eisenstein do-
vrebbe essere utilizzato per un f i lm rico-
struito secondo gli intendimenti dell'autore 

MOSCA, 16 
Dopo oltre quarant'anni, sa

ra forse rifatto, secondo l'idea 
originate dell'autore, il mon
taggio del film Que viva Mexi
co di Serghei Eisenstein. per 
il quale il grande regista gi
ro oltre settantamila metn di 
peliicola, rimasti in gran parte 
inediti. Lo ha detto Grigori 
Aleksandrov il quale, dopo es
sere stato per vari anni assi-
stente di Eisenstein. si e poi 
affermato a sua volta come 
regista di successo. 

Aleksandrov ha detto che 
una copia della peliicola. i cui 
originali sono sempre stati e 
rimangono negli Stati Uniti. e 
finalmente pervenuta nella 
URSS. Egli non spiega come, 
ma afferma che e possibile 
sulla base delle indicazioni la-
sciate da Eisenstein. fare il 
montaggio del film. Aleksan
drov aggiunge di avere egli 
stesso intenzione di compiere 
questo lavoro, considerando 
che assistette Eisenstein du
rante le riprese. 

La vicenda di questo film 
fu tormentata. Trascorrendo 
un periodo a Hollywood, 
Eisenstein concepi l'idea di 
fare un grande film su tutta 
la storia messicana. dagli 
Azlechi alia rivoluzione di 
Pancho Villa ed Emiliano Za 
pata. Per tredici mesi (1930 
1932». assistito da Eduard Tis-
se e da Grigori Aleksandrov. 
il grande regista giro nel Mes-
sico una grande quantita di 
peliicola. 

L'impresa fu Tinanziata da
gli americani a cura dello 
scrittore Upton Sinclair. Ma 
per vane ragioni. anche poli-
tiche. il iavoro rima.ie mcom-
piuto e !a peliicola resto ne
gli Statj Uniti. Essa venne 
parz:.i!mente utilizzata da ci-
neasti americani. tra : quali 
Maria Seaton per film come 
Ijtmpi fill Mexico o Time in 
the Sun. opere che furono 
sconfcAsate da Eisenstein ma 
dalle quali comunque nsulta 
sia pure in forma frammen-
tar:a, la grandezza arti^tica 
del materiale girato. che ap
pare non mfenore al fama-o 
film La corazzata Poltom-
kin uno dei capolavon di 
Eisenstein 

I film La marcia della re-
gina bianca e IM terra di San 
mkov rappresenteranno !a ci-
nematografia sovietica ai XXI 
Festival mternazionale del 
film drlla montagna e della 
ricerca geografica clie .si ter 
ra alia fine di aprile a Trrnto 

. Le r.prese del film IM ter 
ra di Sanntkov. tratlo dai ro 
manzo omonimo deil'accade-
mlco Vladimir Obrucev (1883-
1956), • sono state cffeltuate 
nella Siberia nordonentale 
Nel libro viene formulata la 
inotesl dell'esistenza nella Clu 
kotka di una terra dl San 
nikov, una regione non gran 
de, circondata da aite monta-
gne, in cui al sarebbero con 

servate la flora e la fauna 
delle epoche remote. I perso-
naggi del romanzo, parttti al
ia loro ricerca, vi si incon-
trano con una tribu dell'eta 
della pietra. II film e opera 
dei giovani registi Leonid 
Popov ed Albert Mkartcian. 

II film La marcia delta re-
gina bianca e la versione ci-
nematografica del racconto 
omonimo dello scrittore sovie-
tico Lev Kassii, che ha dedi-

i cato i suoi libri principalmen-
te alia gioventu. Eroi della 
storia sono giovani sciatori. 
II regista del film, Viktor Sa-
dovski prendera parte al fe
stival di Trento. 

Al Festival verra presentato 
anche il documentario Le al-
ture dell'amicizia sugli alpi-
nisti. 

Morfo il cantante 

Nino Bravo 
MADRID, 16 

II noto cantante spagnolo 
Nino Bravo, al secolo Luis 
Manuel Ferry, e morto sta-
mane in seguito ad un inci-
dente automobilistico avvenu 
to nei pressi di Tarancon, in 
provincia di Cuenca. j 

Bravo, era stato l'autore di 
una decina tra le piu popola-
ri canzoni degli ultimi anni 
come Libre e Un oacio ed un 
fiore. 

Sposato e con due figli, il j 
cantante aveva partecipato a ' 
spettacoli in Cile. Argentina, j 
Brasile, Venezuela e Canada. I 

Corso per 

giovani cantanti j 

alia Scala 
MILANO. 16 j 

Un concorso per 1'ammissio- j 
ne di giovani canUnti al cen- j 
tro di perfezionamento artisti i 
Unci, istituito presso il Tea- I 
tro alia Scala e stato bandito j 
daUa sovrmtendenza deU'Entc , 

L'eta massima per 1'ammis : 
sionj «- d. t renn .mm per gli ! 
uomini o di vent.sette per le ' 
donne; al concor?o possono I 
accedere giovani clie si siano • 
distinti in concorsi di canto 
nnzionah ed internazionali, 
che provino di e»sersi parti-
colarmente segnalati in spet
tacoli linci. che dtmostrino di 
avere svolto un regolare stu-' 
dio e di essere forniti di una 
buona educazione musicale. 
Le domande di ammissione 
dovranno pervenire alia se-
greteria del Tcatro alia Scala 
entro il 15 magglo prossimo. 

S! e conclusa al «Filmstu-
dio 70» ['Underground Festi
val, la prima esaunente ras-
segna itnllana (organizzata in 
collaborazione con il Centro 
Sperimentale di Cinematogra-
fia e la Cineteca Nazionale) 
del « cinema contro» d'oltre 
Oceano: ahbiamo potuto verl-
ficare in un quadro filologi-
co unitario le ragioni della 
nascita. in USA, di questo 
movimento. e la sua success!-
va evoluzione dalla prima fa-
se (Jonas Mekas. Kenneth 
Anger) alia seconda, domina-
ta dalla «poetlca» dl Andy 
Warhol. Tuttavia. contraria-
mente alle intenzloni degli 
organizzatorl. la rassegna fe 
stata obbiettivamente la testl-
monlanza inequivocabile e la 
dimostrazione della involuzio-
ne Ideologico • estetica che 
attraversa oggi In America 11 
cinema sperimentale, condi-
zionato dalla lacerante crisl 
oolitica che scuote gli Stati 
Uniti di Nixon. 

Se fosse possibile esprlme-
re in una sintesi un giudl-
zlo sulle opere del «secondo 
tempo» del cinema under
ground americano e inglese 
(potremmo citare, per esem-
pio. Straight and Narrow dl 
Tony Conrad, Off on di Scott 
Bartlett, Yantra e Lapis di 

James Whitney. Sailboat e 1933 
dl Joyce Wieland, Peyote 
queen dl Storm De Hlrsch. 
Tantra 1 di Gordon Payne, 
Little dog for Roger di Mal
colm Le Grlce. The erlanger 
programme di Roger Ham
mond. To tea di Steve Dwo-
skin. Chumlum di Ron Rice, 
All my life di Bruce Baillie. 
Looking for mushrooms di 
Bruce Conner, Vivian di 
Bruce Conner, Artificial light 
di Hoi lis Frampton, Love ob
jects. phases of the moon, 
three short films di Tom Cho-
mont. Photographic film n. 1 
di David Crosswaite. Bedroom 
dl Peter Gidal): se fosse pos-
sih'lp mettere in evidenza. pur 
nella varieta degli esiti for-
mali. una comune intenzione 
«espressiva ». potremmo dire 
che gii « autori» della nuova 
stagione del NAC sono anda. 
tl in soffitta a rispolverare 
il vecchio breviario della poe-
tica dello «sguardo inerte». 

Per gli apologeti del « nuo
vo corso». il cinema under
ground ha positivamente ab-
bandonato i mitl della crea-
tlvlta. della liberta e dell'arte. 
Insomma tutti i miti dell'« in-
teriorita ». per raggiungere fi
nalmente Ie spiagge assolate 
del cinema dell'« esteriorita » 
dl cui Warhol e il massimo 
teorico; di un cinema, cioe, 
«materialistico» (!) perche 
uscirebbe a dalle secche della 
poesia » e sposerebbe «la cau
sa della scienza ». Non si trat-
ta. tuttavia, di una rivaluta-
zione della tecnica artistica, 
cioe del momento razionale 
che precede la creazione, o di 
una uitenore critica alia con-
cezione romantico idealistica 
dell'arte come intuizione: si 
tratta invece della rivalutazio-
ne della macchina. del com
puter e del videotape, cioe 
dei mezzi tecnici che inter-
vengono nella produzione del 
film. La tecnologia avanza i 
propri diritti, e la liberta crea. 
trice si sacrifica sull'altare del 
piu astratto e gratuito perfe-
zionismo. 

II « gioco» dei punti e del
le linee, dei colori, dei suonl 
e delle forme prepara l'awen-
to d\e\Yexpanded cinema (cosi 
si intitola il libro di Gene 
Youngblood sul usecondo tem-
po» dei cinema underground) 
e dello structural cinema, men
tre rinasce ancora una volta 
non 11 mito ma la metafisi-
ca della macchina, per cui si 
confondono Ie tecniche pro-
duttive con le tecniche arti-
stiche (cioe la riflessione sul 
linguaggi per la fondazione di 
nuove poetiche). Come dire 
che un quotidiano acquistereb-
be la propria fisionomia e il 
proprio significato dalla rota. 
tiva che lo produce. 

La a nuova » stagione del ci
nema sperimentale americano 
e un ritorno ai vecchi miti 
del passato, a quell'idolatria 
per I'occhio meccanico della 
cinepresa che non fu tanto 
di Dziga Vertov quanto del 
suol epigoni francesi. In no-
me di un malinteso atteggia-
mento strutturalistico verso la 
forma cinematografica, I nuo-
vl a scienziati» del cinema 
scambiano i mezzi tecnici per 
fini ultimi e decis'.vi. dimenti-
cando di considerare la tola-
lita del processo estetico (o 
puramente comunicazionale). 
mentre affidano l'espressione 
a un solo aspetto astratto del
la forma, quella che nasce dal
la esangue e incontaminata 
« bellezza » di una immagine 
perfetta « disegnata D dai com
puter. 

Che si tratti delle immagi-
ni caleidoscopiche di Yantra 
o delle :teraz:oni ossessive di 
inquadrature anonime (eroti-
che o no) I'astrazione del di-
scorso filmico e la medesi-
ma, non cambia l'atte??iamen-
to verso la realta. verso II 
mondo. un atte?g:amento pas-
sivo e Hare, irresponsab'.le non 
solo ver=H) il cinema ma so 
prattutto verso 1'uomo. Nel 
caos irra7ionalist:co festetica 
mentc reazionario) delle ope
re abbia mo colto la sin?olari-
tA poetica di tre film, anco-
ra legati al « miton della crea-
tivita umana: Window icater 
baby morina (1964) di Stan 
Brakhage. un documentario 
pleno di meravi«l:a primitiva 
verso I'evento della nascita 
della fielia d> Brakh.i£re, Wa 
velength M9fi7i dl M'chael 
Snow !a t.raeedia e il terro 
re deinmnassibilita del c'ne-
ocrhio rh» avanza inesorabile 
npl temno e npllo spazio: 
Echoet of silence (1965) di 
Peter Goldman, il sempre nuo
vo e straordinario e umanis 
slmo sagglo sulla alienazione 
modema. dl un mondo dove 
la "olitudine la si condanna 
ufflcialmente e nello stesso 
tempo la si Impone. 

< Roberto Alemanno 

Spettacoli 
a Cuba del 
Canzoniere 

Internazionale 
II «Canzoniere Internazio-

nale» ha dato il via ieri ad 
una serie di concerti di canti 
popolarl italiani nelle princi
pal! citta di Cuba. 

IA tournee si svolge su in
vito del Consiglio di cultura 
del governo cubano. che in
tende in questo modo offrlre 
anche un riconoscimento per 
l'opera svolta dai Ctinzoniere 
Internazionale attraverso lo 
spettacolo Cunta Cuba libre e 
altre attivita collateral! (pub-
blicazione di dLschi, canzonie-
rl, tradu/ione di canzoni, 
ecc); Cunta Cuba libre, oltre 
che nel circuito teatrale na
zionale deU'ARCI, e stato rap-
presentato per circa tre anni 
in feste della stampa demo-
cratica, in settimane di ami-
cizia italocubane. in moltis-
sime Case del popolo 

A Cuba, il «Canzoniere In
ternazionale » ha portato l'or-
mai famoso fondale di circa 
sette metri, sul quale sono 
state riprodotte una serie dl 
stampe popolari che costitui-
sce una sorta di «guida» 
(sull'esempio delle rappresen-
tazioni di piazza) per le sto-
rie via via narrate nello spet
tacolo Cittadini & contadini, 
Imperniato sul canto popola-
re italiano. Parteclpano alia 
tournee: Luciano Francisci, 
Adria Mortari, Dody Mosca-
tl, Roberto Ivan Orano, Leon-
carlo Settimelli e Laura Fa-
lavolti. 

Al suo ritorno. il gruppo 
dovra affrontare una lunga 
serie di impegni con gli spet
tacoli Cittadini & contadini e 
la Ballata dei malfattori (im-
pernlata sul canto anarchico), 
di cui adesso e anche in cir-
colazione la versione disco-
grafica. realizzata in due 
long-playing dai titolo Git 
anarchici. 

A luglio il Canzoniere sara 
a Berlino, al Festival Mondia-
le della gioventu, mentre mol
ti altri impegni di carattere 
anche internazionale sono in 
via di definizione. 

E' questa la terza volta che 
il «Canzoniere Internaziona
le » (sia pure non al compie-
to) viene invitato a Cuba: la 
prima fu nel 1967 in occasio
ne dell'Encuentro Cancion 
Protesta. la seconda nel 1970. 
in occasione del Festival di 
Varadero. Ed e stato da quel
le esperienze che e poi nato 
lo spettacolo Canta Cuba 
libre. 

reai $} 

controcanale 

Una commedia 
erofico-politica 
in scena tra 

breve a Roma 
La Compagnia stabile del 

Teatro Centrale di Roma, di-
retta da Marcello Baldi e da 
Giacomo Colli, dopo il succes
so ottenuto con la rappresen-
tazione di Lebbra di Heinrich 
Boll, sta provando in questi 
giorni la commedia comica 
Bella Italia, amate sponde... di 
Pier Benedetto Bertoli. che 
andra in scena neH'ultlmfl set
timana di aprile al Centrale. 
con !a regla di Giacomo Colli 
e I'interpretazione di Gastone 
Bartolucci. Romano Malaspi-
na. Mariapia Nardon. Valerio 
Ruggeri e Wanda Tucci. 

Bella Italia, amate sponde... 
ha volutamente la struttura 
dell'antica pochade e anche le 
maschere della pochade. ognu-
na delle quali e, pero. anche 
simbolo di una parte politica 
italiana: si tratta, dunque di 
un impasto erotico-politico ri-
solto in chiave tragicomica. 

Con Bella Italia amate spon
de.... e con uno spettacolo cul
turale in corso di allestimento 
(basato sulla poesia modema 
e interpretato da Maria Tere
sa Sonni e Marcello Tusco) la 
Compagnia stabile del Teatro 
Centrale dl Roma concludera 
il suo primo anno di attivita: 
essa conta di ripresentarsi al 
pubblico nella prossima stagio
ne con un programma piu 
vasto e articolato nell'arco 
dell'intera stagione. 

Domani ad Argenta 

anteprima del film 

su Don Minzoni 
PERRARA, 16 

Argenta si appresta a cele-
brare, con una serie di impor-
tanti e signiScative manife-
stazioni, il XXVIII anniver-
sario della Liberazione. awe-
nuta il 18 aprile 1945, dopo 
anni di inenarrabil: lutti e 
distruzioni (Argenta fu chia-
mata la « Cassino del Nord », 
in quanto rasa al suolo dai 
bombardamenti) e col contri-
buto della grande lotta anti-
fascista sostenuta dalla sua 
popolazione. Mercoledi, in 
piazza Garibaldi, si svolgera 
la manifestazione pubblica 
promossa daH'amministrazio-
ne comunale. dai gruppi con-
siliari democratici (PCI, PSI, 
DC. PSDI) e dai Comitato per 
Ie celebrazioni del cinquante-
nario del sacrificio di Don Gio
vanni Minzoni; parleranno il 
sindaco. Atessandro Roverei, 
direttore dell'Istituto provin-
ciale della storia del movi-
mento operaio e contadino: 
nel pomeriggio. alle ore 18, il 
regista I^eandro Castellani ter
ra una conferenza stampa nel 
municipio di Argenta per il-
lustrare il significato del film 
Delitto di regime • II caso Don 
Minzoni in gran parte realiz-
zato, per conto della televisio-
ne, proprio ad Argenta. II film 
sara proiettato in anteprima 
nazionale alle ore 21 dl mer
coledi al cinema Modemo alia 
presenza del regista e degli 
at tori. 

ELISABETTA — Come era 
facile prevedere, la puntata 
che ha dato I'avvio alia bio-
grafia sceneggiata di Elisabet-
ta d'Inghilterra, ci ha presen
tato fondamentalmente una vi
cenda privata, sturei per dire 
domestica, cui faceva difetto 
la dimensione storica e socia
le: il fatto che i personaggi 
vestissero abiti regali, si muo-
vessero nelVorbita del potere 
supremo e si richiamassero al 
popolo finiva, semmai, per ag-
giungere « colore » ai conflitti 
drammatici. A questo taglio 
proprio del telefilm si addizio-
nava, per il pubblico italiano, 
la difficolta di cogliere imme-
diatamente le allusioni, peral-
tro scarse, al quadro storico 
dell'epoca: il conflitto tra cat-
tolici e protestanti. La pro-
fonda rivalita tra Francia e 
Spagna. la collocazione del-
I'Inghilterra nel contesto del-
VEuropa tra il Cinquecento e 
il Seicento. 

In realta. il piano sul quale 
il telefilm acquistava tm suo 
interesse, era quello della co-
slruzione dei «caratteri» e 
dei conflitti tra le « passioni»; 
in questo senso, si coglieva 
lungo tutto Varco della narra-
zione. Vaspirazione degli auto
ri (lo sceneqgiatore John Hale 
e U regista Claude Watham) 
di attingere un clima scespi-
riano: e non per caso, dati 
I'epoca e i personaggi. Ma in 
Shakespeare Yottica dei con
flitti individuali tra personag
gi e contantemente riferita al 
quadro complessivo (si pensi 
ai monologhi con i quali i pro-
tagonisti si rivolgono al pub
blico), e. d'altra parte, chi 
oggi mette in scena la trage-
dia scespiriana. tenta di soli-
to uti'interpretazione che tie-
ne conto. se non altro. della 
prospettiva storica e delle for-
ze reali collettive evocate dal
le « passioni» dei singoli pro-
tapontstt. 

In ogni caso, attingere la 

tensione della tragedia non e 
cosa da nulla: nori bastano 
certo le scenografie, i costu-
mi, la vtolenza dei conflitti. 
E in questo telefilm si rima-
neva, per lo piu, al disotto del 
Uvello cui gli autori sembra-
vano aspirare: qua e lit, anzi. 
filtrava un sentore di dramma 
piccolo borghese. Cosi, ad e-
sempio, scene come quella nel
la quale la regina Maria si di-
sperava per la vecchiaia in-
combente guardandosi alio 
specchio, o I'altra nella quale 
la stessa regina si precipitava 
fuori della camera da letto 
reggendosi con le mani il ven
tre prcgno di viorte e non di 
vita, non riuscivano a emana-
re quel fosco clima di fatale 
marcia verso la sconfitta, che 
avrebbe dovuto caratterizzare 
il personaggio della principa-
le rivale di Elisabet ta. 

Quasi tutto, in questa situa
zione. era affidato alia recita-
zione degli attori. E, infatti, il 
telefilm finiva per reggere. al-
meno in una certa 7nisura, so-
prattutto grazie alia presenza 
di Glenda Jackson, che al suo 
personaggio conferiva uno 
spessore di testarda, astuta e 
feroce energia, nella dispera-
ta tensione verso la conquista, 
del trono. I suoi scoppi im-
provvisi di risa erano, forse, i 
momenti piu compatti del rac
conto. 

Sara cosi, anche per i prot-
simi episodi? Sarebbe davve-
ro una ennesima occasione 
perduta. se si pensa che la 
epoca di Elisabetta fu quella 
nella quale furono paste le 
premesse del capitalismo e si 
impose Vimperialismo, e I'In
ghilterra fu teatro di lotte 
aspre tra le classi sociali. tra 
le quali la regina si mosse, 
non certo come una donna 
preoccupata soltanto di «far 
carriera »/ 

g. c 

oggi vedremo 
NESSUNO DEVE SAPERE 
(1°, ore 21,10) 

Va in onda questa sera la sesta ed ultima puntata dello 
sceneggiato televisivo dl Renzo Genta e Marco Oxman, di-
retto da Mario Landi ed interpretato da Roger Fritz, Stefania 
Casini, Antonello Campodiflorl. Gala Germanl, Salvo Ran-
done, Corrado Olml, Claudio Gora, Carlo Bagno, Mico Cun-
dari, Adolfo Lastrettl, Miranda Campa, Giuseppe Scarcella, 
Gianni Ottavianl. 

In quest'ultimo episodio di Nessuno deve sapere il gio 
vane ingegnere milanese Pietro Rusconl riceve la visita dello 
zlo Giovanni e gli riferisce del suo colloquio con 11 mafioso 
Sante Badalamessa. L'anziano imprenditore sembra non ba-
dare alia cosa e conslglia 11 nipote dl recarsl in America 
per 1 lavori di una grande diga. Pietro, malgrado i suoi pro
positi battaglieri, si lascia convincere e parte per New York. 
II glovane Mario, invece, continua con successo la sua bat-
taglia contro la mafia, fino a mettere alle corde Badala. 
messa. Insieme con la polizia, Mario tende una trappola al 
gangster ma, quando sembre che il vecchio boss sia costretto 
ad arrendersi, sopraggiunge un drammatico imprevisto. 

LA PAROLA AI GIUDICI 
(1°, ore 21) 

La seconda puntata del programma di Leonarda Valen
te e Mario Cervi che sara trasmessa questa sera si occupa 
della estrazione e della formazione del giudici. Nel corso 
della trasmlsslone viene fatto un confronto fra il slstema di 
reclutamento italiano — fondato su un concorso pubblico ed 
un successivo tirocinio presso I tribunal! — e i metodi po-
Iacco e francese, che accentuano gli aspettl scolastico-burocra-
tlcl della preparazione. 

TONY E IL PROFESSORE 
(2°, ore 22,20) 

Missione ai Caraibi e il titolo del telefilm che va in onda 
stasera per la serie Tony e il professore. I due protagonisti 
sono sempre Enzo Cerusico e James Whitmore, affiancati da 
Janet McLachan, Hal Frederick e Bill Fleteher, mentre la r«-
gia e dl Harvey Hart. 

programmi 

TV nazionale 
9,30 Trasmissioni scola-

stiche 
1230 Sapere 
13.00 Oggi disegni animati 
1330 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francese. 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Rassegna di mario

nette e burattini ita
liani 

1730 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzl 
18,45 La fede oggi 
19.15 Sapere 
19,45 Telegiornale sport • 

Cronache Italians 
2030 Telegiornale 
21.00 Nessuno deve sa

pere 
22,10 La parola ai giudici 
23.15 Telegiornale 

TV secondo 
10.15 Programma cinem*-

tografico 
(Per la sola zona dl 
Milano). 

1830 Notizie TG 
18.40 Nuovi alfabetl 
21,00 Telegiornale 
21,20 lo compro. tu comprl 
ZZflS S i . ma 
22,20 Tony e II professor* 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore 7 . 
S. 12 , 13, 14, 15. 20 . 21 • 
23; COS: Mattutino nasicale; 
6 , 4 1 : Atmantcco; 6.46: COOM e 
percte; t .4(h Canzoni; 9: Spet
tacolo; 9,15: Voi ed lo; lO: 
Special* C.R.| 11,20: Settima
na corta; 12,44: Made in Italy; 
13,15: Soccessi in panerella; 
14,10: Quarto programma; 
15.10: Per voi giovani; 16,40-. 
C o qoalcota che non va?; 
17,05: I I girasoie; 1S.SS-. tav 
tervallo musicale; 19.10: Ita
lia che lavora; 19.25: Concerto 
in miniatora; 21,15: « La for* 
ta del destine» • musica dl 
G. Verdi. 

RaHio 2° 
GIORNALE RA0 IO • Ora 6,30. 
7.30. S.30. 9 ,30. 10.30, 
11,30, 12.30, 13.30. 15.30. 
16.30. 1S.30. 19.30. 22.30 c 
24; 6: II mattiniere-. 7.40: 
•oontiarno; S . I4 : Musica flash; 
S,40t Soonl a colori; 9; Prima 
di spender*; 9.15: Sooni • co
lori; 9,35: Dall'ltalia con.„; 
9,S0i • Giuseppe Maxxiai • ; 

10.05: Canzoni per tutti; I 0 , 3 fc 
Dalla vostra parte; 12,10: Ro-
gionah: 12,40: Alto sradimen-
to; 13.3S: Canzoni per can-
zonare; 13.50: Com* * percne; 
14: So di giri; 14,30: Kesiona-
l i ; 15: Panto interrosativo; 
15.40: Cararai; 17,30: Speciale 
G.R.; 17.45: Chiamate R O H M 
3 1 3 1 ; 17,55: Tris di canzo
ni; 20,10-. | caalalingua; 2 1 : 
Soeprsonic; 22,43: « Quo *a> 
dis »; 23.0S: La stafletta; 
23.20: Musica leggera. 

Radio 3" 
Ore 9,30: Mnsiche di Faur*; 
10: Concetto; 1 1 : Radioscoo-
la; 11,40: Mosicne itahane; 
12,15: La music* nel tempo; 
13,30: Intermezzo; 14,30: 
• Rappresentazione di anima 
• corpo • ; 17,20: Classe umca; 
17,35: Jazz classlco; 18: No-
tizl* del Terzo; 1S.30: Musica 
Icnera; 1S.45: I I sesto conti-
nente; 19,15: Concerto serai*-, 
20,15: Caleidoscopio; 2 1 : Gior-
nal* del Terzo; 21,30; Melo-
dramma • Lohenerin » • di R. 
Strauss; 22,30: Critica maoh 
cal*t 22 ,50; Likti rlcevutl. 


