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Illuminata sentenza a Napoli 
Un fatto 

positivo per 
la liberta 

d'espressione 
L'assoluzione plena, anche 

in appello, dei Raccontl dl 
Canterbury di Pasolini sara 
acoolta con legittima soddi-
sfazione cosl dalle forze poll-
tiche e culturali che da tantl 
anni si battono afflnche~ sia 
garantita nel modo ptii largo 
la liberta di espressione in 
Italia, come da quelle gran 
parte dell'opinione pubblica, 
la quale litiene che To spetta-
tore adulto debba essere mes-
so in grado di vedere e di 
giudicare da se~, senza dia-
frammi burocratici e paterna-
listici. 

La sentenza di Napoli. tut 
tavia, non signiflca di ver s4 
che I racconti di Canterbury 
potranno tornare sugli scher-
mi italiani. E questo in quan
ta il noto, reazionario verdet-
to di una sezione della Corte 
di Cassazione ha stabitito do-
versi tenere sotto sequestro 
I'overa cinematograflca flno 
all'eventuale proscioglimento 
deflnitivo. in altri termini, 
bastera che il pubblico mini-
stero faccia ancora appello, 
investendo del caso, in ultima 
istanza, la Cassazione stessa, 
perchd I raccontl di Canter
bury conttnutno a essere prot-
biti, almeno flno a quando 
(chissa quando) la Suprema 
Corte si pronuncera. Per mo-
diflcare questo grave stato di 
cose occorrera una nuova leg-
ge che garantisca una rigoro-
sa, ampia tutela delle opere 
dell'ingegno. Una proposta co-
munista in tal senso e gia sta-
ta presentata, da mesi, in Par-
lamento. 

Che I raccontl di Canterbu
ry e il loro autore siano stati 
assolti, con formula piena, an
che in seconda istanza, e CO' 
munque un fatto altamente 
positivo. Per contrasto, assu
me un carattere ancora piU 
grottesco e tntquo la sentenza 
di condanna recentemente pro-
nunciata dalla Corte d'Appel-
lo di Bologna contro Ultimo 
tango a Parigi di Bertolucct, 
opera cinematografla che, per 
testimontanza della critica in-
ternazionale pih qualiflcata, si 
colloca non meno dei Raccon
ti di Canterbury su un piano 
di validita artistica e cultu-
rale. 

Al Festival 
di Mosca 
una forte 
presenza 
italiana 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 2 

All'Vni Festival Internazio-
nale del cinema, che si svol-
gera a Mosca dal 10 al 23 lu
glio, lltalia sara presente 
ufficialmente con II delitto 
Matteotti di Vancini e Voglia-
mo i colonnelti di Monicelli. 

Oltre a questi due film (II 
delitto Matteotti e ancora 
inedito in Italia) verranno 
proiettati, fuon concorso, 11 
caso Mattel di Rosi, Bisturi: 
la mafia bianca di Zampa, 
L'istruttoria e chiusa, dimen-
tichi e Girolimoni di Damia-
ni, Lo scopone scientifico di 
ComencinJ, La prima notte di 
quiete di Zurlini, Roma di 
Fellin.', Questa specie d'amc-
re di Bevilacqua, Amore e 
ginnastica di Luigi Pilippo 
D'Amico. Sbatti il mostro in 
prima pagina di Bellocchio, 
Alfredo Alfredo di Germi, Pi-
nocchio di Comencini, L'uomo 
della Mancia dell'americano 
Arthur Hiller e Permette, 
Rocco Papaleo di Scola. 

Per quanto riguarda, poi, 
la partecipazione sovietica al 
Festival, si e appreso oggi 
che verra presentato il film 
Questa dolce parola liberta 
del regista lituano Vitautas 
Gialakavicius. 

Negli ambienti del comitato 
del Festival e stato reso no
to, inoltre, che finora hanno 
confermato la loro partecipa
zione alia giuria il regista po-
lacco Jerzy Hoffman, il re
gista ungherese Andras Ko
vacs. il regista tedesco (della 
RDT) Kurt Maetzig, il presi-
dente dellUnione dei cineasti 
bulgari Christo Christov, il 
regista americano George Ste
vens e gli attori Toshiro Mi-
fune (Giappone) e Gina Lol-
lobngida (Italia). 

c. b. 

«La dodicesima 
notte » ambientata 

negli anni venti 
LONDRA.2. 

Una formazione Iondinese, 
11 Bankside Globe Playhouse, 
ha presentato La dodicesima 
notte di Shakespeare, ambien-
tandola negli anni venti, riu-
scendo a dar vita a uno spet
tacolo estremamente piacevo-
le e ricco dl idee. I registj 
Gordon McDougall e Michael 
Attenborough hanno iispet-
tato perfettamente 11 testo, 
eccrescendo 1'efTetto umoristl-
co nel contrasto fra le parole 
antiche e i costumi modcrni: 
Viola che parla al telefono 
c Sir Toby Belch che gloca 
a golf sono alcune delle idee 
piu divertenti, ma la piu riu-
scita e forse quella di Anto
nio 11 pi rata, con l'abbiglia-
•nento e 1'accento di un gang
ster di Brooklyn. 

Assolti ieri in appello i 
Racconti di Canterbury 
La Corte ha pienamente accolto le tesi dei difensori di Pasolini e 
del produttore Grimaldi e ha ribadito la validita artistica del f i lm 

Nostro servizio 
NAPOLI, 2 

La prima sezione della Cor
te d'appello di Napoli ha con
fermato la sentenza assoluto-
ria del Tribunale di Beneven-
to, ccn la quale veniva dichia-
rato che il film I racconti di 
Canterbury, di Pier Paolo Pa
solini, non e osceno, in quan
to opera d'arte. 

II verdetto, venuto dopo 
due ore di camera di consiglio 
e dopo una discussione che 
aveva occupato tutta una mat-
tinata, e stato accolto con un 
senso di sollievo dal numeroso 
e qualificatissimo pubblico 
presente. 

Benche\ infatti, si fosse fi-
duciosi in questa corte, che 
aveva dimostrato negli inter-
rogatori di voler andare a fon-
do nel delicato campo della 
oscenita, soprawiveva un cer-
to timore che investiva non 
solo le sorti del film di Paso
lini, ma interessava tutti colo-
ro che lanno del cinema e del 
teatro su posizioni non tradi-
zionall. 

In questo senso va interpre-
tata la presenza per tutta la 
durata del dibattimento di 
Eduardo De Filippo, Monicel
li, Comencini, Bertolucci, A-
midei e Montaldo, degli scrit-
tori Prisco, Rea e Compagno-
ne, e di molta altra gente del 
cinema, del teatro e della cul
tura. 

Aveva preoccupato, dlceva-
mo, la requisltoria del P.G., 
dottor Federico Bassi, che a-
veva chlesto la condanna di 
Pasolini e del produttore Gri
maldi ad otto mesi di reclu-
sione e sei milioni ciascuno 
dl multa. II dottor Bassi ave
va peraltro esplicitamente di* 
chiarato di non voler chiedere 
la conflsca del film per per-
metterne — almeno a giudi-
zio esaurito — la drcolazione, 
ma dopo numerosi tagli alle 
parti incriminate. 

Nel contenuto, la requislto
ria del P.G. si pud cosi sinte-
tizzare: certamente Pasolini e 
un artista di altissimo livello; 
proprio per questo egll aveva 
il dovere di «strappare» que
sta sua opera, una volta co-
statato che essa era di tono 
inferiore al soHto. I Racconti 
di Canterbury — ha sostenuto 
il P.G. — non sono un'opera 
d'arte, in essi il mestiere ha 
preso la mano all'arte: questo 
film non dice nulla, non v'e 
nulla in esso che possa dirsi 
etico, istruttivo, valido. Le 
oscenita \ i sono, come vi sono 
scene nelle quali il regista si 
e compiaciuto e che sono sta
te spinte al massimo senza al-
cuna necessita. Nell'opera di 
Pasolini, infine, non vi sareb-
be aderenza con il libra di 
Chaucer dal quale l'idea e 
tratta. 

I difensori di Pasolini — 
professor Francesco Gianniti 
e professor Alfredo De Marsi-
co — hanno controbattuto «a 
tappeton I'affermazione della 
accusa. Opera d'arte non signi
flca automaticamente capola-
voro, pezzo raro, ma opera 
nella quale ci sia dell'arte, in 
qualsiasi misura. Nei Racconti 
di Canterbury queste qualita 
certamente ci sono. Che un 
film riproduca o meno quanto 
detto in un libro dal quale e 
tratto non e un fatto rilevante. 

Chi fa un film realizza a sua 
volta un'opeTa autonoma. il 
cui valore artistico sta nella 
sua interpretazione del testo 
originale, altrimentl si ha una 
coopia». Non conta la cru-
dezza di alcune scene: se si 
vuole riprodurre un oerto am-
biente di una certa epoca, o 
determinate situazioni od a-
spetti permanenti dell'umani-
ta, bisogna illustrare le cose 
come sono. Pier Paolo Paso
lini — hanno sostenuto i di
fensori — ha voluto desenve-
re un'epoca ed alcune passio-
ni umane nel modo in cui lui 
le vedeva. Tale fine ha rag-
giunto il suo film, che ha otte-
nuto il consenso unanime di 
tutta la critica e di tutta la 
cultura. Solo poche e squali-
ficate voci dl dlssenso si sono 
contrapposte al numerosi ri-
conoscimenti conferitl al film, 
come quello del Festival di 
Berlino del 1972, che non 
lasciano dubbi sulla validita 
deH'opera. Qulndi, hanno con-
cluso I difensori, nel Racconli 
di Canterbury vi e certamen
te dell'arte e gli autorl del 
film vanno assolti. La Corte 
ha aderito in pleno a questa 
tesi. 

Appena nota la sentenza, 
Pasolini ha fatto al giornall-
sti una dlchiarazione per 

esprimere tutta la sua soddl-
sfazione. «Sono, com'e natu-
rale — ha detto — felice per 
me personalmente e soprat-
tutto per 11 lavoro del mlo 
immediato future Ma sono 
ancora piu felice — ha ag-
giunto — per il significato ge-
nerale dl questa sentenza, 
dalla quale viene ribadita la 
liberta di espressione del pen-
siero artistico; sono poi felice 

perche questa sentenza e sta-
ta emessa a Napoli, confer-
mando l'alto livello giuridlco, 
culturale e umano di questa 
citta che mi e cosl cara ». 

m. c. 
NELLA FOTO: Hugh Grif

fith e Josephine Chaplin in 
una scetia dei Racconti di 
Canterbury. 

Festival dei due mondi 

Metamorf osi > 
sceneggiate con 
garbata ironia 

Lo spettacolino americano ispirato agii an ti
chi miti e gradevole ma poco rappresentativo 
dello stato attuale del teatro d'oltre Atlantico 

Dal nostro inviato 
SPOLETO, 2. 

Quasi schiacciato dalla vici-
nanza con VOrestea di Eschi-
lo (questa si replica flno a 
giovedl, tutti i giorni), lo spet
tacolino americano tratto dal
le Metamorfosi dl Ovidio, che 
si da al Teatrino delle Sei 
nei quadro del Festival dei 
due mondi, e potuto sembra-
re forse piu futile e flebilo 
dl quanto non sia; anche per-
che' ai cronisti qui giunti, sa-
bato, per renteprima del la
voro di Ronconi, si e propo-

Spettocolo 
giapponese 

stasera 
a Spoleto 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO. 2 

Ancora una a prima » in pro-
gramma per domani al Festi
val dl Spoleto. Si tratta di 
The man from the East (Tea
tro Nuovo ore 20,30), uno 
spettacolo di musica, balletto 
e mimica presentato dal Red 
Buddha Theatre diretto da 
Stomu Yamashita, un giova-
ne percussionista giapponese 
che fu gia a Spoleto nel 1970 
come interprete del Cimarron 
di Hans Werner Henze. Ya
mashita e anche autore del la
voro. che si artioola in sce
ne di vita giapponese di ieri 
e di oggi, fatte di violenze 
e di poesia, che raggiungono 
la magglore intensita nella 
terrificante esplosione di Hi
roshima. L'interesse dello 
spettacolo e anche nella gam
ma di strumenti di cui e do-
tata 1'orchestra: bongos, tim
pani. vibrafoni, strumenti 
oriental! e tradizionali scelti 
dallo stesso Yamashita per la 
esecuzione delle musiche, da 
lui composte, che accompa-
gnano gli awenimentl. Si 
tratta, in sostanza, di uno 
spettacolo di «musica visua-
lizzata» che va dal jazz mo-
demo al rock, alia musica In
diana classics. La compagnia 
del Red Buddha Theatre e 
composta di 36 element!, tut
ti giovani che non superano 
1 venticinque anni di eta. 

La giornata teatrale di do
mani sara ricca di repliche: 
Oreslta (ore 17 in San NIco-
16), Le metamorfosi (ore 18 
al Teatrino delle Sei), Dafne 
(ore 21 al Teatro Caio Melis-
so) e IHarkness Ballett (ore 
21,30 nel cortile del Semina-
rio). 

g. t. 

sta solo una parte, peraltro 
sufficlentemente indicativa, 
della rappresentazione curata 
(traduzione, adattamento, re-
gia) da Arnold Weinstein. 

Queste Metamorfosi stanno 
fra il teatro goliardico (nel 
senso spicciolo della parola). 
il cabaret e un musical in 
miniatura; le canzoni (versi 
di Weinstein, musiche dl Joe 
McDonald e Tony Greco, ar-
rangiamenti di Tony Greco, 
che e anche uno degli inter-
preti) vi hanno spazio note-
vole, e sono intonate grade-
volmente. Gli antichi miti. 
gia rivissuti dal poeta latino 
Ovidio, sono ricreati sulla 
scena in chiave di accentuata 
ironia, con un pizzico di ero-
tismo (e'e qui una Diana piu 
incline alle amicizie partico-
lari che dawero casta) e, in 
generale, con un gusto mo-
domtamente dlssacratorio. 
Quel Giove in abito bianco da 
societa, solido e furtivo (l'at-
tore ricorda Orson Welles), 
che comdina pasticci per go-
dersl le grazie di questa o 
quella donna, non scandaliz-
zera certo nessuno. 

Un elemento di attualita e'e 
magari nel modo come viene 
evocata la vicenda di Euro pa, 
rapita da Giove mutatosi in 
toro. da lui resa madre e deo. 
Di Europa si sottolinea l'es-
ser ella figlia d'Africa, e la 
notazione, giacchfe il gruppo 
degli attori comprende bian-
chi e neri, acqulsta un evi-
dente segno polemico antiraz-
zista. 

Gli altri episodi cui abbia-
mo assistito sono quelli di 
lo, cambiati da Giove in gio-
venca per sottrarla alia ven
detta di Giunone; di Teti. che 
assume varie forme per sfug-
gire, ma invano. alle nozze 
col mortale Peleo, dalle qua
li sarebbe poi nato Achille; 
di Callisto, ninfa di Diana, 
che la dea (non tanto virtuo-
sa quanto gelosa) fa diven-
tare un'orsa, e che piu tardi 
Giove fissa, insieme col figlio, 
In una costelkizione celeste. 

Essendo questione di me
tamorfosi. quelle che dovreb-
bero prendere maggior spic-
co sono le qualita mimiche 
e mimetiche. gestuali e pla-
stiche dei giovani teatranti; 
non diremmo che esse risul-
tino eccelse: comunque si av-
verte 1'impronta di una buo-
na scuola, che rende gli in
terpret! disponibili all'uso 
pronto e agile, se non troppo 
penetrante. dei diversi mez-
zi espressivi. dalla voce al 
movimento (canto e ballo in-
clusl). Nei suoi limit!, insom-
ma, questa presenza statuni-
tense a Spoleto (Le metamor
fosi andranno poi anche alia 
Estate fiesolana) non e del 
tutto Incongrua, bencM po
co slgnificativa dello stato 
attuale del teatro d'oltre 
Atlantico, Broadway o off 
Broadway che sia. Gil atto
ri — Ann Bardach, Charlotte 
Crossley, Severn Darden, 
Cordis Fejer, Garry Goodrow, 
Tony Greco. Rhetta Hughes, 
Tom Towles — sono stati mol-
to applauditl. 

Aggeo Savioli 

Cinema ungherese a Verona 

Kovacs e il 
radio degli 
intellettuali 

In una mostra« personale»presentati sette film 
d î quali emergono 1'impegno, la dirittura mora
le e la capacity dialettica del regista — Un ori
ginale contributo alia battaglia per il socialismo 

Dal nostro inviato 
VERONA, 2 

Gil intellettuali hanno sem-
pre avuto una speclale lnv 
portanza nella slorla unghe
rese. Come ha ricordato il 
film Petdfi '73 eslblto a Can
nes, la tradizlone della poe
sia militante risale al risor-
gimento ottocentesco. II no
stro secolo ha poi visto, nella 
plccola nazione con l'mno na-
zlonale piu lungo, anche il 
piu gran numero di poetl fu-
cilati o suicldi. 

I letteratl progresslsti, gli 
uominl di scienza e d'arte, 1 
fliosofl hanno ricoperto un 
ruolo prlmario nella prepara-
zlone di una nuova Ungheria. 
Nel pochi mesi della Repub-
blica dei Consign, nel 1919, 
il cinema fu nazionalizzato 

ftrima che In Unlone Sovie-
ica, e GySrgy Lukacs, mini-' 

stro, anzi commlssario del 
popolo per I'lstruzione e la 
Cultura, affidb a Bela Bartdk 
il compito dl «fare ordine» 
nel campo della musica. Fare 
ordine, s'intende, nel senso 
che spiegava un altro del poe
tl rivoluzlonari maglari, At-
tila Jtizsef: ossia ordlnare le 
cose comuni, i dlritti della 
gente, 11 patrimonio popolare. 

Gil Intellettuali — Ingegne-
ri, professori, agronomi, ri-
cercatori — sono dunque an
che i protagonist! attivi dei 
film di Andras Kovacs, ma ad 
una condizlone: che siano 
degli uominl « dlfficili », de
gli «intrattabili », in una pa
rola degli anticonformisti. 
Quando Kovdcs nel 1964 pre
sents la sua inchiesta-bomba 
su un gruppo di inventori e 
sperimentatori, delle cui sco-
perte tutti s'erano eccortl, 
anche all'estero, all'lnfuorl 
dei burocratl dei minlsterl, 
la Intitolb appunto Gli intrat
tabili; e l'espressione dlventd 
da allora popolare In Unghe
ria, a Indicare un genere di 
lotta per la verlta e il socia
lismo, cui ognl autentlco In-
tellettuale non pub rinun-
clare. 

Anche la studentessa del 
suo film Staffetta, che si bat-
te per il rlnnovamento dei 
metodi pedagogici, si autode-
flnisce «Intrattablle» e rom-
pe definitivamente con il ra-
gazzo che amava, padre del 
bambino che deve nascere. 
quando e sicura che in lui 
la tendenza al compromesso 
e diventata formula di vita, 
metodo per far carriera e sin-
tomo di una rinuncia perma-
nente. E' l'ultimo film che 
Lucdcs, gia inesorabilmente 
ammalato, vide tre mesi pri
ma di morire (non tre giorni, 
ha corretto qui a Verona il 
regista, discutendo col pub
blico al termine della sua 
a personale »). 

Nel suo capolavoro I muri 
(1967-68), Kovacs aveva Infat
ti precisato I limiti invalica-
bill del compromesso, che 
cessa di essere una necessita 
tattica di lotta e diventa pas-
saggio al campo awerso, al-
lorche rinuncia al proprio 
spazio di contestazione, rin-
nega le proprie convinzioni e 
si allea alle forze conservatri-
ci o, comunque, passivamente 
le eubisce. Si pub e si deve 
continuare a lottare anche 
nel periodl piu oscuri e ama-
ri, anche quando il amagge-
se», il terreno di cultura, e 
stato messo a riposo per at
tend ere la fertilita di tempi 
migliori, anche quando la ri-
voluzione e caduta come nei 
mesi e negli anni durisslmi 
dopo la Repubblica dei Con
sign e — osserva il profes-
sore universitario protagoni
sts dell'uitimo film di Kov6cs, 
intitolato appunto Sul mag-
gese ungherese (1973) — let-
teralmente «i muri ti crol-
lano addosso». 

Tenacemente da un decen-
nio Andras Kovacs prosegue 
il suo discorso saggistico in 
bianco e nero, esaminando 
sullo schermo. sotto forma di 
inchiesta o di dibattito, ogni 
problema reale. ogni barriera 
che si erge davanti al pro-
gresso, affrontandola di petto 

Selezionoti 

i film per 

gli «lncontri» 

di Sorrento 
BERLINO OVEST. 2. 

n programma degli Incon-
tri Intemazionali del cinema, 
dedicati quest'anno alia Re
pubblica federate tedesca, e 
stato annunciato a Berlino 
Ovest. dal dlrettore della 
manifestazione, Gian Luigi 
Rondi, nel corso di una con-
ferenza stampa. 

Per la rassegna, che si svol-
gera a Sorrento e a Napoli 
dal 23 al 29 settembre, sono 
stati selezionati quattordici 
film, tutti inediti in Italia, 
anche se alcuni sono stati 
presentati in altre manifesta-
zioni cinematografiche inter-
nazionali. 

Tra le altre, saranno pre-
sentate opere di Alexander 
Kluge, Edgar Reitz, Ralner 
Werner Fassbinder, Peter 
Fleischmann e Volker Schloen-
dorff. 

La retrospettlva sara dedi
cate, quest'anno, al regista 
Ernst Lubltsch, di cui ver
ranno proiettati film «mutl» 
realizzatl tra 11 1014 e 11 1921. 

o awolgendola slnuosamente 
nella splrale d'una dialettica 
calma e implacablle, chlaren-
do ognl Impllcazlone, anche 
morale, degli eventual 1 cedi-
mentl e lnvltando all'azlone 
dopo 11 superamento delle 
contraddizloni. Kovacs non 
e il clneasta dell'azlone, ma 
della rlflesslone che all'azlone 
conduce; saltato un ostacolo, 
se ne presentera Inevltabll-
mente un altro, ma il «te-
stimone » dovra essere porta-
to al compagno per la fra-
zione successiva della staf
fetta. 

Ancora a Verona, come da 
died anni in patria e all'este
ro, gli hanno fatto notare che 
11 suo cinema ha poche im-
maglnl e tante parole; e an
cora una volta, fermo e cor-
diale, 11 regista ha risposto: 
«Ad ognl nuovo film ml pro-
pongo dl limltare il dialogo, 
ma che cl posso fare se quan
do cl entro dentro ml Imbat-
to In probleml sempre piu 
complessl, sempre piu dell-
cati, e che devo chlarire an-
zitutto a me stesso? Che col-
pa ne ho se 11 socialismo re-
sponsabllizza l'uomo, lo ren
de fattore del proprio desti-
no, e se 11 terreno dl semlna 
e di scontro si fa ogni gior-
no piu ampio e appasslonan-
te, se gli orizzontl si allar-
gano e niente si pub piu con-
slderare con superficiality o 
risolvere attraverso i mlti?». 

Anche un uomo come Ko
vacs, del resto, subisce sulla 
propria pelle le ambiguita e 
le contraddizioni del reale, e 
con eguale validita pub di-
chiarare alia tavola rotonda 
del mattlno che il realismo 
dei suoi ultimi film si e fat
to forse piu «velato » e alia 
sera che e diventato piu « rab-
bioson. Ma basta considerare 
la distanza tra la prima del
le sue sette opere presentate 
a Verona, Stella d'autunno 
del '63, e l'ultima di dieci an
ni dopo, per valutare il cam-
mino compiuto. 

In Stella d'autunno si con-
cludeva 11 discorso schemati-
co e mltologico del passato, 
con l'agronomo che dopo mol-
te esitazioni e collusioni coi 
proprietari terrleri si mett^-
va, nell'estate del '47, al ser
vizio dei contadini poveri; 
ma 11 fatto che alia fine non 
ci fosse nessun trionfalismo, 
anzi che l'intellettuale fosse 
sacriflcato sul campo «per 
mano degli stessi contadini», 
apriva in certo senso un di
scorso nuovo, in cui le arre-
tratezze sociali e politiche co-
minciavano a essere denun-
ciate con inedito spirito cri-
tlco. 

Seguono, nella carriera ar
tistica di Kovacs, Gli intrat
tabili che segnd la svolta dl 
tutto il cinema ungherese; 
Giorni freddi (1966) conosciu-
to anche in Italia e che gua-
dagnb a questo cinema l'at-
tenzione e la stima dl Gyor-
gy Lucfics, per 11 coraggio mo-
strato nel trattamento della 
storia nazionale; / muri, 11 
cui tltolo fu suggerito dallo 
stesso filosofo; Estasi dalle 7 
alle 10, saggio televislvo sul
la musica beat esplosa in Un
gheria nel 1968, che offre Im-
magtnl assal incisive soprat-
tutto nel brano in cui si do
cuments il tentativo di fu-
sione con le radici popolari 
ungheresi, dimostrando cosl 
che la lezione di B61a Bartdk 
non e andata perduta e che 
a valorizzarla sono proprio 1 
«ribelli»; Staffetta, in cui, 
tra l'altro, e ribadita, in una 
sequenza esemplare, la fun-
zionalita depurante e cal-
mante di tale musica, e do
ve la cinepresa colloquia con 
la protagonista sottolinean-
done i motivi di crisi e la 
giustificata ribellione alio sta
tus conformista universita
rio. nel medesimo anno in 
cui si vara in Ungheria la ri-
forma della scuola; e final-
mente Sul maggese unghere
se, dove la figura dell'ex mi-
nistro comunista, che si rifu-
gia in casa del professore e 
della sorella di lui, fotogra-
fa, e ispirata a ricordi per
sonal! dello stesso Lukacs, 
confidati a suo tempo al pre-
diletto allievo, e che Kovacs 
non avrebbe mai pensato di 
impiegare un giorno in un 
fihn. 

Ma il film di Kovacs non 
e soltanto. come una parte 
del pubblico e della critica 
ha voluto vedere anche in pa
tria, una evocazione storica, 
sia pure ricca di precision^ 
di sapore e di grazia. Ancora 
una volta, attraverso il perso-
naggio del docente irto di 
perplessita e di indecisioni, 
il regista pone al centra del
la propria indagine un intel-
lettuale che. nonostante 1'in-
fierire di una repressione che 
si stende come una cappa di 
piombo sul paese, reagisce al-
I'awilimento e recupera la 
propria identita e il proprio 
ruolo di educatore. partendo 
dalla rieducazione di se stesso. 

E per questo, ancora una 
volta, la parola del regista in-
veste, col suo calibrato senso 
di responsabilita, con l'ironia 
affettuosa e sottile e la supe-
riore autocritica che pervade 
il racconto, non il passato 
ma il presente. No, non e dav-
vero facile — e nel socialismo 
e meno facile che mai, anche 
se per la prima volta ne vale 
veramente la pena — dare 
ordine. come diceva !1 poe
ta, alle nostre cose comuni; 
e dare un senso e una dire-
zione al nostro lavoro «non 
e lieve fatican. Ma non e'e 
clneasta che, nel corso di tut
ta la sua opera, esprima tale 
impegno con I'onesta, la di
rittura morale e la capacita 
dialettica di Andras Kovacs, 
intellettuale «intrattablle » e 
umanissimo. 

Ugo Casiraghi 

Un concerto 
conclude un 
discufibile 
Concorso 

«Cassado» 
Nostro servizio 

FIRENZE', 2 
II Concorso internazionale 

dl violoncello « Gaspar Cassa-
d6», ormai giunto alia sua 
terza edizione, si e concluso al 
Teatro Comunale con 11 con
certo finale dei vincltorl che 
si sono eslblti dl fronte al nu
meroso pubblico presente, ac-
compagnati dall'orchestra del 
Maggio dlretta da Massimo 
Pradella. Purtroppo anche 
quest'anno il prlmo premio 
non e stato assegnato mentre 
11 secondo premio e andato al 
sovietlco Mikhail Maiskl, re
centemente trasferltosi in 
Israele, e 11 terzo — ex-avquo 
— alia glapopnese Keiko Mat-
sunami e all'amerlcano Timo
thy Eddy. 

II giudizlo della giuria, affi-
data aU'esperienza di notissi-
mi musicistl di valore, non ci 
trova tutta via, concordl. Se
condo il nostro parere le qua
nta interpretative, la padro-
nanza tecnica, la sensibilita e 
maturita musicale dl Maiski 
erano tall da meritare senza 
dubbio 11 massimo rlconosci-
mento. Le sue dotl straordlna-
rie sono emerse soprattutto 
nell'esecuzione del celebre e 
difficlllssimo Concerto in si 
minore, dl Dvorak vero glolel-
lo del slnfonismo tardoroman-
tico, che si traduce nell'lmpe-
gno da parte dell'interprete so-
lista dl rendere con la dovuta 
espressione il complesso lln-
guaggio delle correntl muslcall 
« occidentallzzant! » uscite dal-
l'area brahmsiana. E Maiskl 
ha saputo leggere la partitura 
senza allentare un attimo il 
filo della tensione drammatlca 
che lega « solo » e «tutti», in 
quel particolare tlpo di rap-
port-o dialettlco che trova. alle 
spalle, l'eredita beethoveniana 
mediata dal slnfonismo wa-
gnerlano. Usclto dalla scuola 
del grande Rostropovic, Mai
ski ha avuto la disawentura 
dl trovarsi dl fronte la dlre-
zlone slegata e distratta dl 
Massimo Pradella, che, per la 
verita, sembrava poco convin-
to deirimportanza dl un con
corso internazionale quale il 
«Cassadd». E questo lo si e 
potuto rilevare speclalmente 
nella «doppia» concertazione 
del Concerto in la minore di 
Schumann affidato al due ex 
aequo Timothy Eddy e Keiko 
Matsunami. Completamente 
scomparso e comprenslbllmen-
te confuso l'americano nel 
groviglio indlstinto dei suoni, 
la giapponese e riuscita con 
maggiore frgddezjta a domina-. 
re a trattl la siluazione, ficen-' 
doci sentire flnalmente '« qual-
cosa» del linguaggio intlmo e 
frastagliato di Schumann, cer
to non del piu accesslbili an
che per un Interprete d! con-
sumata esperienza. Mikhail 
Maiski aveva chluso la prima 
parte del programma con la 
esecuzione del Concerto n. 1 in 
si bemolle maggiore dl Boc-
cherini. Ad aggravare la situa-
zione. gia precarla sul piano 
musicale (ma non per colpa 
degli eccellenU sollsti), si e 
aggiunto il mancato accordo 
con la RAI per la registrazio-
ne della serata finale. 

Di chiunque sia la respon
sabilita e una vergogna che 
la premiazione di un Concorso 
internazionale sia rimasta clr-
coscritta all'area cittadina, 
pregiudicando ancora una vol
ta 11 gii instabile equllibrio 
dell'ente. Tuttavla, data an
che la scarsa partecipazione 
dell'orchestra in questa circo-
stanza, ci e venuto voglia di 
dire: meno male che il con
certo non e stato registrato! 

m. a* 3. 

R a i x?7 

Repaci e 
Zovattini 

premiati a 
Monterotondo 

MONTEROTONDO, 2. 
SI e conclusa la terza edi

zione della Biennale d'arte 
contemporanea con la pre
miazione delle opere ritenute 
piu valide. II sindaco, presi-
dente onorario della giuria. 
Renato Borelli, ha assegnato 
i premi acquisto per oltre un 
milione di lire ai pittori Giu
seppe Giorgio, Barbara Kacz-
marowska, Agostino Pesari-
ni. Nicoletta Andreanl. Lily 
Giusti. Giuseppe Galla, Ro-
molo Santi. Maurizkt Santlni 
e Fulvio Caligiuri. 

n premio «Citta di Mon
terotondo* e stato attribuito 
a Leonida Repaci (aveva espo-
sto due tele), per il quadro 
che ha 11 titolo di un suo 
romanzo: / fratelli Rupe. 

II premio « Paolo Angelani», 
In palio per gli artisti fuori 
concorso (figuravano, tra gli 
altri, Ennio Calabria, Eliano 
Fantuzzi, Giovanni Omiccioli. 
Virgilio Gukli). e andato a 
Cesare Zavattlni. 

Leonida Repaci, rilevando 
II livello «nazionale J» della 
manifestazione, ha suggerito 
che la prossima Biennale svol-
ga il tema ecologico. II pre
mio degli artuti fuori con
corso intendeva onorare la 
memoria di Paolo Angelani 
(che fu anche sindaco della 
citta), tragicamente scompar
so due anni or sono, in un 
Incident* automobiltstlco. La 
presenza del pittore, intomo 
alia cui opera si sono avuti 
larghl riconoscimenti, era af-
fidata a due quadri (Autori-
tratto e Madre vietnamita) 
— e in progetto un'ampia 
«personale* — mentre la fi
gura del cittadino e del co
munista e stata riccrdata dal 
sindaco il quale ha poi ce-
duto la parola alia banda mu
sicale della citta, che ha cal-
damente Intonato «Bella 
cl»o». 

controcanale 
CALCIO REGALO — Per i 

telespettatori in attesa, dome-
nlca sera, del film di Gianni 
Amtco, Rltorno, e'e stata, co' 
m'e noto, una sorpresa: la tra-
smlssione in diretta della fi
nale della Coppa Italia di cal-
do fra le squadre del Milan 
e della Juventus. La sorpre
sa, come d stato spiegato nel 
corso del Telegiornale, e sta
ta suggerita dal Presidente 
della Repubblica: e sembra 
evidente che il suggerimento 
sia stato dettato dalla parti-
colarita dell'avvenimento spor-
tivo. il quale infatti si con
clude con I'assegnazione della 
Coppa da parte dello stesso 
Presidente (6 I'unica occasio-
ne nazionale in cui la massl-
ma autorita dello Stato sia 
presente in forma cosl spe-
dale ad una competizione 
sporttva). 

L'iniziativa avra certamente 
rallegrato i milioni di italiani 
che umano il calcio, anche se 
certamente ne avra scorag-
giato altri milioni che il cal
cio seguono assai raramente 
o mai, come dimostrano le 
statistiche della stessa Rai (e 
gli avrebbero, comunque, pre-
ferito il film che gia era in 
programma). Tuttavia, non d 
questo che ci interessa. Inte-
reasa piuttosto rilevare, anco
ra una volta, che la Rai ha 
tutte le possibilita di modifi-
care rapidamente i suoi pro-
grammi quando sia in pre
senza di un avvenimento d'at-
tualita non previsto inizial-
mente (anche se prevedibile). 
La regola degli « appuntamen-
ti fissi» quotidiani e settima-
nali, dietro cui si trincerano 
spesso i programmatori, non 

& dunque affatto una regola di 
ferro che non possa essere 
mutata per ottenere informa-
zioni piu vivaci, ample e tern-
pesttve anche per avvenimen-
ti che non siano sportivi o 
spasialt. E non v'e nemmeno 
da preoccuparsi che soltanto 
« una parte » del pubblico pos
sa gradtre i mutamenti del-
I'ultim'ora. 

Oltretutto, 6 anche dimo
strato che la Rai pud essere 
indotta a rispettare la crona-
ca d'attualita trascurando, al
meno talvolta, lo spettacolo 
prefabbricato. Ci auguriamo 
che la direzione aziendale vo
glia accogliere analoghl sug-
gerimenti, anche quando sia
no meno autorevoli, in altre e 
piu importanti occasioni. 

* • • 
RITORNO DI SIODMAK — 

Con La donna fantasma, un 
film del 1946, 6 iniziato il bre
ve ciclo cinematografico dedi-
cato a Robert Siodmak, uno 
dei maestri del trhllllng che 
negli anni Quaranta sembro 
contendere a Hitchcock la pal-
ma di maestro assoluto del 
genere. II film, sia pure a 
tanti anni di distanza, rivela 
ancora una mano felice ed un 
ritmo narrativo eccellente, an
che grazie alia presenza di 
attori come Franchot Tone ed 
Ella Raines. La donna fanta
sma, dunque, introduce assai 
bene questa serie di appunta-
menti del lunedi destinata a 
proseguire in crescendo — fin 
dalla prossima settimana — 
con La scala a chiocciola che 
e tuttora uno dei piu autore
voli classici del «brivido» 

vice 

oggi vedremo 
RACCONTI ITALIANI (1°, ore 21) 

La famiglia di Cesare Pavese e il primo sceneggiato tele-
visivo della serie che si intltola Racconti italiani. Ne sono inter
pret! Warner Bentlvegna, Dario Mazzoli, Mariella Frugiuele, 
Vlttorio Congia, Franco Vaccaro, Franca Mantelll, Vloletta Chla-
rini, Stefania Corsin!, Angela Parodl, Gianna Giachetti. Massi-
mlliano Diale, Giancarlo Quaglia, con la regia di Marcello Aste. 

La famiglia narra del rapporto tra un uomo e una donna 
sullo sfondo desolante d'una grande citta sotto la cultura estiva 

MA CHE TIPO E7 (2°, ore 21,20) 
La terza puntata della trasmissione condotta da Flavio Bucci 

e Carla Tato 6 ambientata a Napoli, negli studi televlsivl della 
citta partenopea. Come al solito, il programma vive essenzlal-
mente di un gioco basato suH'improvvisazlone, con l'aluto della 
telecamera naseosta, e propone gli Imprevediblll spunti comici 
causati dalla spontaneita dei soggetti inconsapevoli di essere 
intervlstatl. 

LA PAROLA AI GIUDICI (1°, ore 22) 
L'ottava puntata del programma reallzzato da Mario Cervi 

e Leonardo Valente si occupa oggi della piu grave tra le innu-
merevoll conseguenze della lentezza della giustizla Italiana. Si 
tratta della carcerazione preventlva, che, in alcuni casi, pud 
raggiungere persino i sette anni di detenzione In attesa dl pro-

• cesso. Attualmente, i detenut in attesa di giudizlo sono in Italia 
.piu del cinquanta per cento e cio costltuisce non soltanto una 
paradossale negazione del princlplo secondo 11 quale nessuno 
pub essere conslderato colpevole prima della sentenza defini-
tlva, ma anche un grave Intralcio per 11 funzionamento del s' 
sterna carcerario. 

programmi 

TV nazionale 
18.15 Rassegna di mario

nette e burattini ita
liani 
Programma per 1 piu 
piccini. 

18.45 La TV dei ragazzi 
aL'impresa del Ra» 

' a Una barca di papi-
ro attraverso l'Atlan-
tico». Seconda par
te di un programma 
realizzato da Thor 
HeyerdahL 

19,45 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 

21,00 Racconti italiani 
a La famiglia » di t 
sare Pavese. 

22,00 La parola al gludic 
23,15 Telegiornale 

TV second* 
21,00 Telegiornale 
21,20 Ma che tipo e? 

Terza puntata dt 
programma condc; 
to da Carla Tato • 
Flavio Bucci. 

22,20 Clao. torno subito 
Spettacolo musica, 
condotto da Land 
FiorinL 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • O r a 7, 
S, 12 , 13, 14, 17 , 2 0 • 23; 
6,05: Mattotino musical*; 6 , 5 1 : 
Almaiuccot 8,30: Canzoni; 9: 
I I mie pianoforte; 9,15: Vol *d 
lo? 11,15: Ricerca antomatlca; 
11,30: Quarto programma; 
12,44: I I sodamericanta; 13,20: 
Ottimo e abbondante; 14,10: 
Corsia preleremiaie; 15: Par 
¥Oi giovani; 17,05: I I girasole; 
18,55: Ouesta Napoli; 19,25: 
Banrfa_ che passfone; 20,20: 
* I I filosofo di campagna a; 22: 
Hit Parade do la chanson; 
22,20: Andata e rilomo. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Ore; 6 ^ 0 , 
7,30, 8,30, 10,30, 12,30, 
13,30, 16.30. 17,30. 18,30, 
19.30, 22,30; 6 : I I mattlniere; 
7,40: Boonaiorno, 8,14: Cont-
plcaai d*cstata; 8,40: Come e 
perche; 8,54: Suoni • colorii 
9,35: Senti che musica? 9,50: 
« Marto a; 10,05: Un diaco 

per 1'estate; 10.35: Special og 
gi; 12,10: Regional!; 12,40 
Alto gradimento; 13,35: Bnon 
giorno; 13,50: Come • perche 
14: Su di girl; 14,30: Regiona 
li; 15: I romaiui della storia 
15.45: Cararai; 17.35: Chisma 
ta Roma 3 1 3 1 ; 19,55: Sopere 
state; 20,10: Andata • ritorno 
20,50: Supersonic; 23,05: M -
sica !• 

Radio T 
ORE - 9 ,30: Benvenuto in I U 
lia; 10: Concerto; 1 1 : Musicht 
di Cirri; 11.40: MasidM ila 
liane; 12,15: La musica net 
tempo] 13,30: Intermezzo; 
14,30: > I I libro del sette 
sigilli a; 16,25: Archivio del 
disco? 17,20: Fogll d'alkvm: 
1 7 ^ 5 : Jazz dassicoj 18: Aria 
agrasti • pastoral! dall'ltalia: 
1 8 ^ 0 : Musica leggera; 18^45: 
I slndacati In Inghiftam; 
19,15: Concerto sarale; 2 1 : 
GiornaJ* dal Terzo; 21 .30: Raa-
segnn Pramio Italia; 22.30: 
Ubri ricavuti. 

EDITORIRIUNITI 
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del fascismo 
Universale - 3 voll. - pp. 1.232 
- L. 4.200 - Awento e crisi del 
fascismo italiano visto anche 
come fenomeno europeo: una 
opera importante per ampiez 
za di indagine e criginalita di 
impostazione. 
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