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Denunciate da autori, altori e dall'ARCI 

Manovre in atto 
per non cambiare 
niente a Venezia 
Oggi al Senalo I'esame del nuovo Statuto — Domani 
conlerenza-stampa sulle Giornafe del cinema italiano 

VENEZIA, 24 
II Senato comincia domani 

I'esame della legge per il nuo
vo statuto della Blennale di 
Venezia e. dato che esiste in 
proposito un accordo tra I 
capl dei gruppi parlamentarl 
di tutti i partlti dell'arco de-
mocratico. e probabile che si 
arrivi alia definitiva appro-
vazione in giornata. 

La lunga lotta dei lavora-
tori dell'ente. che da venti-
sette anni si battono contro il 
vecchio statuto fascista e che 
hanno posto con forza la ri-
vendicazione della fine della 
gestione commissariale, sta 
quindi per esse re coronata 
dal successo. 

Le ultlme battute di questa 
lunga battaglia democratlca 
sono quindi seguite con parti-
colare attenzione dai lavora-
tori e dalla cittadinanza di 
Venezia nonche dalle forze 
politiche e culturali di tutto 
11 paese che sono state al-
l'avanguardia dell'azione per 
il rinnovamento dell'istituzio-
ne veneziana; il memento e 
pero turbato da notizie. che 
circolano da piu giorni. su 
manovre in corso per mettere 
in piedi all'ultimo momento 
una rassegna del cinema di 
tipo tradizionale, e quindi 
inaccettabile perche contra-
ria alio spirito del nuovo sta
tuto. 

Sull'esistenza di tali mano
vre e giunto, a conferma, un 
telegramma inviato dalle as-
sociazioni degli autori clne-
matografici (ANAC e AACI) 
dell'ARCI e della Societa de
gli attori italiani al persona
te della Biennale. «Appren-
diamo da fonti bene informa-
te — si afferma nel tele

gramma — che Rondl lavora 
attivamente al di fuorl di 
qualsiasi legale mandato o 
autorizzazlone, a preparare 
una sua XXXIV mostra d'ar-
te cinematograflca a Venezia, 
tentando dl sabotare contem-
poraneamente le Giornate del 
cinema italiano ». 

« Trattasi evidentemente ~ 
continua il telegramma — di 
pesante ingerenza tendente a 
precostituire una candidatu-
ra atta a svuotare dl ogni si-
gnificato lo statuto democra-
tico Siamo decisi — conclu-
dono gli autori, l'ARCI e gli 
attori — a contrastare senza 
esitazioni l'operazione di Ron-
di, sicuri del vostro analogo 
impegno per impedire lo 
svuotamento e la strumenta-
lizzazione della vostra lotta 
di quest'anno». Un telegram
ma di analogo tenore e stato 
inviato dalle quattro organiz-
zazioni degli autori. del pub-
bllco e degli attori. al sindaco 
di Venezia. 

Voci di conferma sulle ma
novre di Rondi e compagni 
giungono anche da Roma: e 
e'e anche chi afferma che l'ex 
vice commissario sarebbe di-
sposto. pur di continuare a 
dirigere una grande rassegna 
d'arte cinematografica, a tra-
sferirsi a Sanremo, qualora i 
lavoratori della Biennale ren-
dessero impossibile la realiz-
zazione di rassegne ponte o 
altre ibride manifestazioni 
analoghe. 

Intanto l'ANAC e 1'AACI 
rendono noto che giovedl 26 
alle ore 11 si terra, al cinema 
Santa Margherita di Venezia. 
una conferenza stamDa sulla 
preparazione delle Giornate 
del cinema italiano. 

Estate fiesolana 

«Ritorno con 
rabbia» di 

Reger a Bach 
Un concerto di musiche d'organo nel 
centenario della nascita del compositore 

Nostra servizio 
PIESOLE. 24 

I^r rendere «attuale» un 
musicista certe volte basta un 
centenario. II pubblico si ac-
corge della sua esistenza e la 
critica comincia a dargli una 
collocazione piu precisa nel-
l'ambito della storia. Non cosl 
sembra stia succedendo a 
Max Reger costret-to dalla 
sorte. a quanto pare, a rima-
nere «inattuale». e non per 
demeriti suoi, ma per uno 
strano caso dovuto anche a 
chissa quali interessi partico-
lari che impedirebbero di dif-
fonderne convenientemente la 
musica. La quale, diciamo su-
bito. varrebbe la pena di rie-
saminare enucleandola con 
maggior chiarezza all'interno 
dei complessi e vasli movi-
menti di avanguardia nell'Eu-
ropa del primo Novecento. 

Con questo non pretendiamo 
ne « rivalutare » Reeer ne ten-
tare una rielaborazione critica 
del suo materiale linguistico 
— cosa che potrebbe awe-
nire. caso mai. in altra sede e 
di fronte all'arco comDleto 
della produzione di Re?er — 
ma apprezzare che l'Estate 
fiesolana si an ricordata del 
centenario della nasrita del 
compositore rhiamando un 
esperto d'oraano Quale H bra
vo Giancarlo Parndi. ad ese-
jruirne musiche di rar'ssimo 
ascolto. 

Vissuto ai manrini di aun 
movimenti cui orima afcenna-
vamo. Max Re^er (1873 191fi> 
li vive. tutUvia. intea>am?nte 
partecioando. auaie isolato os-
servatore, ai travssli de'la sua 
eDoca in una sorts di & ritiro » 
che non vuole dire a rifiuto» 
della modemita ma aualcosi 
di simile alia s^f firenza « tar 
doromantica » di Mshler o se 
guardiamo al pas-ato a quel
la « romantica J> di TJs7t: co-
munque, raramente una oaci-
flcazlone di tino franrkteno 
serve a Reeer come parame-
tro di consolazin^e e di rino-
•o. Par non oarlare d: Bich. 
tl cui amodellow viene as-
sunto da Re?er mn l'iritenz'o-
ne di fame tiift"*'tro rhn vr>-\ 
cooia o un kit*rh di luvo. 
ma con lo .vo*v> or*>r5=o <i| 
stud'are la strnttura d»'!p suo 
ooere (so'vattnttn nrmni^i. 
che) e <» r e ' ^ n r ' a » s<von-
do Un pr^oHo ry»r:nnaV Iin-
pua^ein il oua'p c o n ^ t * a 
nostro avviso r e ' h 'nd'v 'dua-

Un premio a 
James Caqney 

HOI J,YWOOD. 24 
James Cagney divenuto fa 

moso negli anni trenta e qua 
ranta per le sue interpreta
tion! di film polizieschi, ri-
cevera nel marzo prossimo il 
premio a Life achievement» 

Cagney. rltiratosi dal «set» 
dodlcl anni fa, sara la secon-
da personal I ta a ricevere il 
riconosclmento cne, I'anno 
Mono, fu attribulto al regt-
sU John Ford. 

zione timbrica del materiale 
sonoro (trascurando, quindi, 
di proposito l'elemento ritmi-
co-temporale). sulla scia di 
certe correnti romantiche « di 
rottura» (Berlioz. Liszt. 
Franck, Bruckner. Mahler) la 
cui « eredita » sara riassunta 
negli anni dieci, nella teoriz-
zazione della klangferbenme-
lodie di Schonberg. 

Dalla Toccata und fuge op. 
59 alle Zweite Sonaten op. 60, 
dalla Introduction und passa-
caglia in D. moll alle Orgel-
stiicke op. 80 e alia Phantasie 
uber der Choral op. 52, la rab-
bia violenta con cui Reger 
« ritorna» a Bach, si esplica 
secondo quella che i futuristi 
chiamavano l'estetica della 
macchina o «del rumorea, 
senza owiamente possedere la 
carica polemica e spesso vuota 
di quel movimento. 

In Reger le aspre dissonan-
ze — intervallate da oasi di 
silenyjo davvero franck-ba-
chiane — connotano i segnt 
del tempo (le composizioni ci-
tate rLsaleono tutte al 190a 
19(M) meglio di ogni altro 
musicista taxdoromantico. Lo 
unico forse. che puo stargli 
accanto e Scriabin. con la sua 
esperienza a mistlca». che 
guarda anch'essa al futuro 

L'interpretazione di Parodi 
oi e parsa eccellente. non solo 
sotto l'aspfctto « virtuosistico » 
e tecnico (le difficolta. in que
sto senso. non mancano) ma 
soprattutto per il tipo di let 
tura che ha tenuto conto del-
1'aspetto piu autentico della 
musica per oreano di Reeer 

Marcello De Ancjelis 

A Verona dal 3 agosto 

ROMEO E GIULIETTA 
COME RAGAZZI Dl OGGI 

Nell'ambito deU'Estate, di 
Verona, sara presentata, il 3 
agosto prossimo. nel Teatro 
romano, una nuova edizione 
dl Romeo e Giultetta di Sha
kespeare, messa in scena da 
un giovane reglsta del Piccolo 
di Milano: Enrico D'Amato. 

La proposta di D'Amato vuo-
le essere la riaffermazione dl 
certi valori, alia eternlta dei 
quali contribuiscono la forza 
del pensiero e la ispirazione 
genulna dl chi li propone. 
I ruoli dei protagonistl sono 
stati affidatl a Gianni Giulia-
no e a Ludovica Modugno. 

«Siamo consapevoli — ha 
detto Ludovica Modugno par-
lando anche a nome del "suo" 
Romeo — di dare volto e voce 
a due personaggi che pofcreb-
bero essere ragazzi del nostro 
tempo, con 1 probleml derl-
vanti da uno stato fatale di 
conflittualita con i genitori». 

Ludovica Modugno. inoltre, 
aderisce al punto di vista del 
regista, il quale vorrebbe ri-
chiamare 1'attenzione non tan-
to suH'atteggiamento romanti-
co della fanciulla Capuleti, 
quanto, piuttosto, sulla sua 
presa dl coscienza e sulla sua 
coraggiosa fermezza. 

a Se ho accettato l'invito di 
D'Amato che segna il mlo ri
torno al "teatro ufficiale", do-
po anni dedicati a un'attivita 
di "teatro di quartiere" — ha 
precisato la Modugno — llio 
fatto pqiche mi e parsa evi-
dente l'intenzione del regista 
di rilevare l'importanza del 
contesto sociale, nel quale 
sboccia il sentimento d'amore 
tra i due ragazzi, appartenenti 
a famiglie in lotta tra di loro. 
per motivi di falso prestigio ». 

L'ostacolo maggiore alle 
nozze di Romec e Giulietta e 
dovuto — secondo Enrico 
D'Amato — al timore del 
Montecchi, i quali. esponenti 
di una tradizione anche cultu-
ralmente piu antica rispetto 
a quella dei Capuleti, conte-
stano a costoro il dlritto di 
elevarsi socialmente. 

Contratto 
del maestro 

Zoltan Pesko 
con il Comunale 

di Bologna 
BOLOGNA. 24 

L'Ente autonomo Teatro Co
munale dl Bologna ha firmato 
un contratto triennale di am 
pia collaborazione con il mae
stro Zoltan Pesko. che sino ad 
ora ha ricoperto l'incarico 
di direttore d'orchestra alia 
Deutsche Ciper dl Berlino. 

11 maestro Zoltan Pesko e 
nato a Budapest nel 1937; do-
po essersl diplomato In com-
posizione presso 1'Accademla 
di Musica «Liszt». ha fre-
quentato t corsi di perfezlo-
namento di composizione con 
Petrassl. di direzione d'orche
stra con Franco Ferrara pres
so l'Accademia di Santa Ceci
lia e a Venezia ed ha com-
piuto ulterior! studi sotto la 
guida di Pierre Boulez a Ba-
silea. 

le prime 
Cinema 

Harlem 
detectives 

In sintesi, il film di Mark 
Warren Harlem detectives 
(Come back Charleston Bluet, 
tratto dai romanzo di Chester 
Himes The heat's on, vuole 
essere il tentativo comico-
grottesco per una apologia 
della violerua e della illega-
hta praticata dalla pohzia 
amencana soprattutto nel 
ghetti di Harlem. Gli «erol» 
da difendere sono due poli-
ziotti negri, interpretati da 
Godfrey Cambridge e Ray
mond St. Jecques, Don Chi-
sciotte e Sancho Panza, ope-
core nere» del distretto di 
polizia per la loro turbolen 
za e autonomia dlmostrata in 
ormai troppe occasionl. Que
st! a eroi » fanno persino del-
l'ironia nel confront! delle dl-
sposlzioni legal! circa i dlritti 
degli arrestatl o dei sospettl: 
la loro vocazlone, naturalmen-
te «giusta» per Mark War

ren. e 1'azione volontaria e 
spontanea a suon di prolet-
tili e di pugni, la sola possl-
bile oggl contro il «terrorl-
smo» e la contestazione co-
munis ti di Harlem. Ma atten
zione a massacrare — sugge-
risce Mark Warren — perche 
ogni «terrorista» potrebbe 
diventare un «eroe». 

II film a colori di Warren, 
un pasticciaccio reazionano 
che non riesce a fare il verso 
al «cinema nero», e tutta-
via cos! id iota nella sua strnt
tura ideologica mistificata (il 
racconto illustra il caso di un 
falso militante «estremista » 
che, con la scusa di combat-
tere gli spacciatori dl droga 
« bianchi », lavora invece per 
conquistare tutto il mercato 
«nero» dello spaccio ad Har
lem), che la sua «dialettica» 
pu6 essere facilmente sma-
scherata dal minor! dl anni 
quattordici. Per flnire, II film 
adombra una posslblle «col
laborazione» tra la polizia e 
l'estrema sinistral... 

r. a. 

La compagnia, della quale 
fanno parte, oltre a Gianni 
Giuliano e a Ludovica Mo
dugno, Gianni Galavotti (il 
frate), Elsa Vazzoler (la ba-
lia), Oreste Rirzlni (Mercu-
zlo) e impegnata da due mesi 
nelle prove, che si svolgono 

nella cripta di una chiesa ro-
mana sulla via Tiburtina, ma 
tra qualche giorno, si trasfe-
rtra a Verona. 

NELLA POTO: Gianni Giu
liano e Ludovica Modugno du
rante le prove. 

Lo spettacolo del «Teatro povero» 

Diavoli e streghe 
nella realta 

di Monticchiello 
Rievocati nella rappresentazione 
fatti di cronaca antichi e recenti 

Dal nostro inviato 
MONTICCHIELLO. 24 

Ce l'avevano detto: se non 
conoscete i luoghi. non tor-
natevene indietro, senza ave-
re qualcuno che sappia la 
strada. La strada per arriva-
re da Monticchiello (l'antico 
Monticolo) a Bagnl Vignoni 
(li eravamo alloggiati per la 
notte) che si raggiunge faci
le, se, a un certo punto, si 
gira da una parte invece che 
dall'altra. Non abbiamo gira-
to, e ci siamo spersi nelle te-
nebre, dopo la discesa dise-
gnata per la collina come un 
gioco di montagne russe. 

Passo passo, con I far! rl-
luttanti a frugare nel paesag-
gio notturno, siamo andati 
avanti finchd sul ciglio d'una 
curva improwisa — e la stra
da stranamente si allargava 
— abbiamo preso sotto tiro 
di luce una frotta di chlac-
chieroni. Ma piu chiedevamo 
notizie della strada, piu era
vamo assaHti da domande. E 
dall! a rispondere che venl-
vamo dallo spettacolo del 
* Teatro povero dl Monticchiel
lo », congegnato quest'anno da 
Mario Guidotti sulla presen-
za del diavolo e delle streghe 
nella zona di Monticchiello. 

«... E com'e lo spettacolo, 
suonano. cantano. merlta?». 

— Certo che merlta! 
E il raccontare dello spet

tacolo pareva a noi stessi il 
racconto d! un sogno 

Nella piazza del paese. ad 
dobbata di fronde (scaricate. 
nel pomeriggio. da una cin-
quecento), al cospetto di una 
platea un po' traballante, sl-
stemata su impalcature me-
talliche. si vedono alcuni fatti 
diabolic! e stregoneschl. veri-
ftcatisi a Monticchiello. in pas-
sato e in tempi piu recenti. 

Un terzetto con chitarra 
canta l'argomento. e il dia
volo fa almeno due impor
tan t apparizionl. Nella rle-
vocazione delle tentazionl al 
Beato Giovanni Benincasa, un 
anacoreta del primo Quattro
cento. e nella ricostruzione 
della terriblls notte vissuta 
dalla gente di Monticchiello 
(tra 11 5 e II 6 aprile 1944), 
quando. dopo aver respinto 
un attacco fascista. si trovd 
alle prese con 1 nazisti. 

II diavolo si incarnava nel-
1'ufficiale delle S.S. che sta-
va per distruggere il paese 
e massacrare gli abitanti. ma 
la fermezza della gente del 
luogo esorcizzo il nazista de
monic 

La presenza delle streghe e 
delineata nella rievocazione 
di un fatto dl cronaca nera, 
risalente al 1949. alia quale 
presenziavano taluni contadl-
n! che ne erano stati prota
gonist! e avevano pure scon-
tato qualche anno di car-
cere. 

«Ce lo ricordiamo anche 
noi». dicevano i chiacchiera-
tori notturni, raccontando es-
sl stessi quel che noi aveva-
mo visto poco prima, 

Si era ammalato un bimbo 
e il padre lo curava costrin-
gendo un suonatore di violi-
no a non togliere ma! l'ar-
chetto dallo strumento. sicu-
ro che il suono tenesse Ion-
tane le streghe. Un piccolo 
miglioramento si sra avuto 
con i ritl di uno «stregone» 
(il «maliardo», perche toglie 
la malla, 11 malocchio) 11 qua
le, alia fine, indica ai conta-
din! anche il modo per rln-
tracclare la Strega malefica. 
Accade cosl che una povera 

I donna, legate a una scala a 

pioli, viene stesa sopra fa
scine in fiamme. Qui non gli 
esorcismi, ma l'arrivo di prov-
videnziali soccorritori riuscl a 
salvare la poveretta. 

Su questo fatto si apre la 
discussione e cresce e fermen-
ta, con partecipazioni molte-
plici, fino a spostare la pre
senza delle streghe nella mi-
seria, nell'ignoranza. nella su-
perstizione. 

A Monticchiello. d'altra par
te, non e'e farmacia, e se si 
deve correre da qualche par
te, ce n'e dl pessima strada 
da macinare. E poi. valli a 
trovare gli specialist!. 1 me
dic! del ricchi, da portare a 
Monticchiello per salvare la 
vita di un ragazzino. 

Le voci dei viandant! not
turni parevano proprio quel
le della gente di Monticchiel
lo. disperata. ma non fino al 
punto da abbandonare 1'idea 
dl avere. finalmente, per me
dic! e professori ! figli degli 
opera! e dei contadinl. 

H «Teatro povero » ha pre
so un po' la mano a Guidot
ti. E infatti le ultime pagine 
del suo testo, non sono state 
utillzzate. ma anzi sono sta
te sostitulte con un dialogo 
improwisato. dal quale risul-
tava chiaro di quali esorcismi 
avessero bisogno le «diavole-
rie» della societa. Nd e un 
caso che. in coincidenza con 
lo spettacolo. si sla avuto a 
Pienza un Incontro di forze 
politiche. a livello parlamen-
tare. per inizlative capaci di 
far superare alia Val d'Orcia 
la grave depressione econo-
mlca. 

oMa il diavolo — diceva 
uno — il diavolo. e bravo? ». 

— Bravisslmo. 
oE non sembrava un no' 

Garibaldi? ». 
Con il mantello rosso e con 

la barba fulva. 11 diavolo (Ar-
naldo Della Giovampaola, che 
era anche il regista del sin-
golare soettacolo) sembrava 
proorio Garibaldi... 

a Per andare al paese — 
sbotto uno all'Improwiso — 
occorre girare qui per la cur
va e tomare Indietro. fino a 
un viale lunghissimo.-». 

Gli altri ridevano. 
Fatta la manovra — e sulla 

strada pioveva come un chia-
rore lunare — fermatlci per 
salutare ancora I malizlos! 
chiacchieronl. non li vedem-
mo piu. Spariti nel buio, dis-
soltl nella notte. Pol abbiamo 
saputo che quella zona e chia-
mata. a Monticchiello. cbuca 
delle faten. 

Si replica II 28. II 28 e 11 
29 luglio. 

Erasmo Valente 

Avanzate ctni lavoratori 

Firenze: precise 
rivendicazsoni 

per il Comunale 
Le piu recenti decisioni della sovrinten-
denza e della parte piu retriva deila diri-
genza hanno accentuato la crisi del Teatro 

Un'opera di 
Penderecki per 
il bicentenario 

degli USA 
VARSAVIA, 24 

fi compositore p o I a c c o 
Krzysztof Penderecki ha rice-
vuto I'ordinazlone dl un'ope
ra dal Teatro Lirico dl Chi
cago. E&sa dovra essere rap-
presentata nell'ambito delle 
celebrazloni che si terranno 
nel 1976 In occasion© del bi
centenario deirindlpendenu 
degli Stati Unltl. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 24 

Nessuna olaborazione di 
programmi per 1'lmmedlato 
futuro. eliminazlone della 
stagione lirica estiva sostitul-
ta con una serle dl concertl. 
allontan-imento per la rldot-
ta attivita di una settantina 
di dipendenti, una serle di 
scelte che di fatto comprimo 
no la vita dell'ente imDeden-
done resoanslone verso la 
regione: sono queste alcune 
tessere del vasto mosalco del
la crisi in cui si trova 11 Tea
tro Comunale di Firenze. che 
oltre el danni della manca-

• ta riforma degli entl llrlci-
sinfonlci deve subire anche 
auelli detprmlnatl dalla mio
pia e daH'immohili.smo del-
l'attuale sovrintendenza e del
la Darte piu retriva della di-
rleenza. 

Contro questa situazlone. 
che pub seriamente pregiudl-
care il futuro dell'ente. ban-
no preso posizione le tre or-
panizznzionl slndacali (CGIL-
OIRL-UTL) e 1 lavoratori del 
Comunale d^ndo vita ad una 
vertenza che dura ormal da 
alcuni mesl e che prese 1'av-
vlo in conseguenza della su-
plna attuazlone. da parte del
la sovrintendenza. delle clr-
colari mlnisteriali. che fece-
ro segulto alia presentazlone 
ai Drimi dell'anno. per inizia-
tlva del governo Andreotti. 
di un disegno di legee per 11 
ripiano dei disavanzi degli En-
ti musical! (legge non anco
ra approvata). con le quali 
si prescriveva un forte conte-
nimento della spesa e si po-
neva il veto alia stesura del 
programmi per le prossime 
stagioni. con il preciso obbiet-
tivo di ridimensionare 1'atti-
vita degli enti lirici. 

La maggior parte degli enti 
non ha tenuto in alcun con
to tali circolarl (Verona, per 
esempio, ha gia programmato 
la sua stagione 1974); la so
vrintendenza fiorentina si e 
attenuta invece alle gravi in-
dicazioni governative. Come 
primo prowedimento ha abo-
lito 1-a stagione lirica estiva 
gia delineata (Traviata e Son-
nambula per un totale di do-
dlcl rappresentazloni al Co
munale e quattordici uscite in 
vari centri della Toscana) so-
stituendola con quattro con
cert! sinfonici e successiva-
mente ha bloccato le program-
mazlonl per le prossime sta
gioni. II primo prowedimento 
ha causato 1'allontanamento 
per mancanza di Iavoro di una 
settimana di dipendenti sta-
gionali e il secondo ha posto 
una seria ipoteca sul futuro 
dell'ente. 

Contro questa declslone re-
strittiva — come e stato ri-
badlto stamani in una confe-
renza-stampa dai rappresen-
tanti slndacali — I lavoratori 
ed I sindaoatl fin dal marzo 
scorso opposero un immedia-
to rifiuto, denunclando la 
mancanza, da parte della so
vrintendenza, di impegno nel
la ricerca di una soddisfa-
cente soluzione deUa crisi. 
Lavoratori e sindacati fecero 
presente che il drastico rl-
dimensionamento dell'attlvita 
del Comunale deciso dalla so
vrintendenza avrebbe non so
lo danneggiato I dipendenti. 
ma anche II pubblico fioren-
tino e regtonale con grav! ri-
percussionl per lo stesso ente, 
rilevando altresl che la sosti-
tuzione della stagione lirica 
pur con concertl di alto li
vello si sarebbe tradotta in 
una sensibile dLminuzione di 
presenze in teatxo. Neasuna 
anlmosita contro la musica 
sinfonica, anzi, ma, neppure 
sottovalutazione de^li interes
si che suscitano spettacoli li
rici di livello. 

E cosi — hanno .affermato 
i sindacalisti — e .stato: ai 
concerti si e registiata una 
scarsa affluenza di pubbli
co. Prima di giungere ^ que
ste estreme conseguenze5 i la
voratori avevano effetiuato 
due scioperi (il 29 maggto era 
stata sospesa la rappresenta
zione della Sentema ed i l 5 
luglio non era stato effeiUmto 
il primo concerto estivo) per 
indurre la sovrintendenza a 
rivedere il suo atteggiamentt>. 
Che pub produrre danni ulte 
riori, nel caso in cui al Tea^ 
tro Comunale arrivino I soldf 
promessi: Infatti si potrebbe 
verifies re l'assurda situazlone 
di avere i soldi ma non 11 
tempo per effettuare la pro-
grammazione, che doveva es
sere redatta gia da tempo. 

La sovrintendenza ha perse-
verato nel suo atteggiamento, 
per cui lavoratori e sindacati 
hanno deciso di inasprlre la 
vertenza, e ieri mattina han
no riproposto nuovamente le 
loro richieste: seria ed Imme-
diata programmazione per la 
stagione Invemale e per il 
1974; nomlna immediate del 
direttore artistico; scelte poli
tiche tali da consent ire che il 
Comunale svolga un reale ser
vizio pubblico In funzlone so
ciale per le comunita fioren
tina e toscana; istltuzlone di 
una consulta regionale; cam-
biamento dei metodi di gestio
ne. improntandoll ad una mag
giore correttezza e senso di 
responsabilita da parte della 
sovrintendenza; Istltuzlonaliz-
zazione delle consultazlonl con 
I sindacati da parte della pre-
sidenza. della sovrintendenza 
e del conslglio dell'Ente. 

In questa direzione si artl-
colerit l'azlone dei lavoratori 

del Comunale il cui oVibiettlvo 
di fondo resta la riforma de
gli Enti musical!, la cui rl-
strutturazione — e statto ripe-
tuto stamani — deve are-venire 
nell'ambito dell'ordln.OTiento 
regionale. 

Carlo Degl'lnnodenti 

Riprende 
I'agitazione 

a Santa 
Cecilia 

I dipendenti della Gestione 
concerti di Santa Cecilia, pro
fessori d'orchestra, artistl del 
coro. impiegati — esasperati 
dalle Inizlative del presidente 
deH'Accademia (le sue fun-
zionl di presidente anche della 
gestione concertistlca sono ora 
svolte da un commissario). si 
sono rluniti. lerl, in assem-
blea, all'Auditorio, per riesa-
minare la situazione dell'Ente. 

E' apparso chiaro che 1 pro-
blemi di Santa Cecilia (no-
mina del Conslglio d'ammlnl-
strazione. sganciamento della 
Gestione concerti dalPAccade-
mia. nomina del direttore sta
bile deH'orchestra, ecc.) non 
possono piu essere rinvlati, 
ma altrettanto chiaro e ap
parso che occorre porre su-
blto un freno alle Inizlative 
del maestro Fasano. 

L'ultlma invenzlone del pre
sidente sarebbe ora quella di 
svuotare la funzione del com
missario, togliendogli gli Im
piegati della gestione concer
tistlca. Questi ultimi dovreb-
bero essere trasferitl nel ruolo 
del dipendenti amminlstrativi 
deU'Accademia (ma concertl 
e Accademia sono cose ben 
distinte) e pagati con il co-
siddetto «Fondo Rai» — un 
fondo che ha precise finallta 
artistiche — che dovrebbe 
essere stornato nel bilanclo 
deU'Accademia. 

Stante la crisi deU'Accade
mia, stante la mancanza di 
un conslglio di ammlnistra-
zione, stante 1'opposizione del 
dipendenti, non pud che appa-
rire inammissibile come que
stion] cosl rilevanti possano 
essere declse da una persona 
che ascolta soltanto la sua 
smania di potere. 

Intanto, al termine dell'as-
semblea, i partecipanti si sono 
recati in massa presso l'Acca
demia di Santa Cecilia, occu-
pandone i locaU, e chledendo 
a gran voce le dimissioni del 
presidente. Questi, imperter-
rito, avTebbe dichiarato dl 
non vedere il perche delle sue 
dimissioni, dal momento che 
le inizlative di cui copra sa-
rebbero state adottate non da 
lui, bensl dal Conslglio acca-
demico di Santa Cecilia. E dei 
membri di questo conslglio 
(cosl rimane solo lui a fare 
tutto) ha invitato i dimo-
stranti a chiedere le dimis
sioni. 

Non sappiamo se lo ccscarl-
cabarile» possa accontentare 
i dipendenti della Gestione 
concerti, ma e certo che e 
ormai un assurdo che le sort! 
culturaU e social! dl un ente 
possano essere legate a expe
dient! che svelano l'abuso, 11 
dispotismo, i'intimidazione. 

Dal 2 

al 12 agosto 

il XXVI Festival 

di Locarno 
BERXA. 24 

II Festival cinematografico 
intemazionale di Locarno, 
giunto quest'anno alia sua 
ventiseiesima edizione, si 

;svolgera dal 2 al 12 agosto. 
II Festival si articola que

st'anno in cinque manifesta
zioni: 

J ) Un concorso, rlservato 
alle opere prime, seconde e 
terze di giovani registi. al 
quale parteciperanno vent! 
film; 

2) *Una rassegna, fuori con
corso. dedicata esclusivamen-
te al cinema svizzero e or-
ganlzztVa dal centro svizzero 
di cinematografla; 

3) Uili rassegna di sel film 
selezionaii dalla stampa in
temazionale; 

4) Una. retrospettiva dedi
cata al cinema svizzero an-
teriore al 1945; 

5) Un rmercato del film 
per permettere ai distributo-
ri ed ai produttorl di con-
cludere accord! dl compra-
vendlta; esso funzionera In-
dlpendentemimte e parallela-
mente al Festival. 

reai ^ 

controcanale 
LE FARSB — Serata tutta 

dedicata al divertimento — 
almeno nelle intenzioni dei 
programmatorl — quella di 
ieri sul secondo canale. Ab
biamo assistito ad un'apertu-
ra di due cicli che ci accom-
pagneranno fino a meta set-
tembre. II primo ciclo racco-
glie quattordici farse dialet-
tali dell'Ottocento o addirit-
tura del Settecento (d tl caso, 
appunto, della Vlllana di Lam-
porecchlo di Luigi Del Buono. 
che ha inaugurato la serata) 
e, secondo le dichiarazioni di 
Belisario Randone, che ha cu-
rato Viniziativa, dovrebbe co7i-
fermare che it la farsa tut an
cora una sua piena validitd» 
e che « la gente pud ancora di-
vertirsi con questo genere di 
teatro ». 
• Ora. anche noi siamo con-

vinti che la farsa conservi una 
sua forza, diremmo un suo 
conteggio comico anche nel 
mondo in cui viviamo: a di-
mostrarlo sta, se non altro, 
I'intatto successo delle «co-
michen di Chariot o di certi 
film di Stanlio e Ollio. Tutta-
via, e anche vero che la far
sa. non meno di altri «gene-
rin teatrali, affonda le ra-
diet nella sua comunicativi-
ta; nel costumi e nella sensi-
bilita dell'epoca in cui nasce: 
il suo « sapore» d legato non 
soltanto alle trovate sceniche 
e mimiche, ma anche all'at-
tualita di situazioni e perso
naggi che il pubblico pub gu-
stare con immediatezza perche" 
pud riferirli alia propria quo-
tidiana esperienza. Evidente

mente, non & questo il caso 
delle farse riesumate da que
sto ciclo: i villani, gli aristo-
ctatici, i borghesi, gli artisti 
e gli artigiani che si muove-
vano in questi due atti che 
hanno inaugurato la serie ap-
partenevano a un mondo che 
non ha piu davvero alcun ag-
ganaio con quello nel quale 
viviamo noi. Tutto, quindi, 
in questa specie di antologia, 
rimane afftdato alia revisione 
critica dei testi, alia abilita 
degli altori e della regia e il 
rischio & quello di invltare il 
pubblico e visitare un museo, 
dove il divertimento e~ tutt'al-
tro che scontato. 

Ci pare che gia in questa 
prima farsa questo rischio, al
meno in parte, abbia preso 
corpo sul video. La vUlana di 
Lamporecchio, farsa tutta gio-

cuta sul ftlo delle acrobazie 
verbali (che, tra I'altro, fini-
vano per sfuggtre in buona 
misuru all'orecchio dell'ascol-
tatore televisivo), ha avuto 
tutta I'aria di un balletto a-
strutto e sfocato. II regista 
Macchi si d limitato a rical-
care il testo, che le risorse di 
Ave Ninchi e degli altri atto
ri rion sono riuscite a rende
re vitale. Assai meglio, ci sem
bra, $ andata con Un bambi
no su commissione di Tom-
maso Gherurdi Del Testa. Qui 
e'era, intanto, ancora qual
che motivo che poteva trova
re eco, sia pure a livello di 
paradosso, nella sensibility 
moderna: basti ricordare il 
culto della cinghia come 
strumento di persuasione 
della moglie praticato da 
uno dei protagonistl. Ma qui, 
soprattutto, emergeva il gu
sto corrosivo e crilico del 
regista Di StefaJio e di Pao
lo Poli, che dei personaggi 
e delle situazioni ci hanno 
dato una presentuzione mali-
ziosa e divertita: come striz-
zando costantemente Vocchio 
Di Stefano, poi, d riuscito 
a valorizzare bene le battute 
e le espressioni degli attori, 
muovendo intelligentemente 
la telecamera e liberandosi 
cosl, quasi completamente, 
dalla dimensione obbligata 
del palcoscenico. Non si pub 
fare a meno di notare, a 
questo proposito, che I'idea 
di riprendere queste fane 
in teatro, si £ detto per con-
ferire ad esse maggiore au-
tenticita, non e stata felice: 
la presenza del pubblico in 
sata non si d nemrneno avver-
tita, mentre ha pesato la mi-
sura del palcoscenico. Anche 
per quanto riguarda le brevi 
note informative, affldate a 
brevi interviste con gli atto
ri, la seconda parte della tra-
smissione ha funzionato me
glio della prima: Paolo Poli, 
opportunamente sollecitato 
e integrato da Carlo Di Stefa
no, ci ha fornito, infatti, qual-
cosa di piu di una schedina 
scolastica, anche se non 6 
riuscito del tutto a superare 
I'impaccio del dialogo prepa-
rato. Del telefilm Vado a ve
dere il mondo, capisco tutto 
e torno. che dovrebbe essere 
una sorta di farsa contempo-
ranea, parleremo la prossima 
settimana. 

g. c. 

oggi vedremo 
TRAGICO E GLORIOSO 1943 
(1°, ore 21) 

La quarta sponda e il titolo della prima puntata di un 
nuovo programma curato da Mario Francini e Roberto Ger-
vaso. dedicato ai principal! aweniraenti storici del '43. 

La trasmissione di questa sera ricostruisce l'episodio della 
resa delle truppe italo-tedesche in Tunisia. AU'indomani della 
battaglia di El Alamein. Montgomery ed Eisenhower strinsero 
inesorabilmente in una trappola senza scampo l'esercito naai-
fascista. debellandolo infine sulle coste dell'Africa del Nord 
e costringendolo ad una inutile e disperata fuga. Raccogliendo 
una serie di testimonialize dalla voce dei protagonisti di allora, 
il programma ricompone mille piccole vlcende, conferendo una 
veste di umanita ad uno fra i piu importanti moment! del-
l'ultimo conflitto mondiale. 

PAL JOEY (2°, ore 21,15) 
Tratto da un racconto di John O'Hara (che divenne anche 

un musical di grande successo con Gene Kelly e Vivienne 
Segal nelle vesti di protagonisti), questo film diretto da George 
Sidney — e interpretato da Frank Sinatra, Rita Hayworth, 
Kim Novak, Barbara Nichols, Robin Morse e Frank Wilcox — 
si differenzia dalla commediola reaUzzata a Broadway perche 
restituisce una certa Iegittimita psicologica ai personaggi, 
riawicinandosi cosl alia struttura narrativa del best seller 
di O'Hara. Purtroppo, perd, i mielosi ingredient! della piu 
vieta produzione hollywoodlana sono presenti in misura tanto 
conslderevole da condizionare e stravolgere la dimensione pro-
blematica della vicenda. 

programmi 

TV nazionale 
18,15 Centostorie 

Programma per i piu 
piccinL 

18,45 La TV del ragazzi 
«II raccontafavole » 
- « Tontolini» • c Su-
permarcoB. 

19,45 Teleglomale sport -
Cronache italiano 

20,30 Teleglomale 
21,00 Traglco e glorloso 

1943 
22,10 Mercoledl sport 
23,10 Teleglomale 

TV seconde 
21,00 Teleglomale 
21.15 Pal Joey 

Film. Regia di Geor
ge Sidney. 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO . O m 7 . 
12, 13 , 14, 17. 20 e 23 ; 
6,05: Mattvtioo musical*; 6 , 5 1 : 
Almmacott 8,30: Canxonl; Si 
• d i©! 1 1 : La Bohtoe; 11,30: 
Vanna e alt autori) 9,15s Vol 
Quarto prosrammaj 12^44: 
13,20: TrMfanni fat 14.10: 
Corsia prafaranaiala; 15: Par 
vol fiorani; 17,05: I I tiratota; 
10,55: TV-Mostcaj 19.25: Mo
mento moilcale; 20,20: Sara 
nata; 21,20: Canta aolla piaaaj 
22,1 C-T Intarvallo musical*; 
22,20: Aa4ata • ritorao. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO - Ore? 6,30, 
7.30, 6 .30. 10.30. 12,30. 
13.30, 16.30, 17,30, 18,30, 
19,30, 22.30; 6: I I mattinie-
re; 7,40: Buongiorno; 8,14: 
Complessi 4'estata; 8.40: Coma 
a perche? 8.54: Mafotframma; 
9,35: L'art* di arraftfiar*; 9,50: 
« Madamin »; 10,10: Un disco 
per restate: 10.35: Special 09-
gi: C. Cinqnetti: 12.10: Regio

nal 1; 12.40: I matalinsoa; 13,3f f 
Buongiorno sono Franco Carrl 
e woi? 13,S0: Coma • parcMi 
14: So di giri; 14,30: Regional!; 
I S : Una diga sul PaciKco; 
15,45: Cararal; 17.35: Otfer-
ta speciale; 19,55? Svperesta-
ta; 20 ,10: Andata e ritorati 
20 ,50: Supersonic; 22,43: _ • 
via discorrendo; 23,05: Musica 
legfera. 

Radio 3° 
ORE - 9 ,30: Besvennto In Ita
lia; 10: Concerto; 1 1 : La canta
ta dl A. Scarlatti; 11,30: M B -
sicha Italian* d'oggi; 12.1 St 
Musica nel tempo; 13,30: Intar-
maao; 1 4 ^ 0 : Ritratto 4*ante-
re; 15,10: Musiche di HinaV 
mith; 16.15: Orsa minora; 
16.45: Musiche dl Max Reger; 
17,20: Fogli d*aH»umj 17^5? 
Jazz moderno e contemporanco; 
18: Concerto del • Symposium 
Musicom a; 18,45: Musica ca
rafe; 20,15: Societa a costttm* 
nel personaggi dell'opara buffs; 
20,45: Musiche di M. Clement!; 
2 1 : Giornate del Terzo; 21,30: 
Opera prima. 
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