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Cominciano oggi a Venezia le 
Giornate del cinema italiano 
Sara il pubblico il 

primo interlocutore 
Dal nostro inviato 

VENEZIA. 28. 
Primo, e anzi unico interlo

cutore, 11 pubblico. Sembra 
quasi paradossale affermarlo, 
ma nella lunga storla della 
Mostra di Venezia se c'era 
stato qualcuno che. ^elle la-
boriose e presuntuose alchl-
mie delle varie gestioni poli-
tiche, paternalistlche e pseudo-
culturali della manifestazione 
aveva fatto sempre e rego-
larmente le spese, quest! era 
proprio il maggior destina-
tario dello spettacolo even-
tuale di oggl e soprattutto dl 
domani. II pubblico non ave
va praticamente nessuna voce 
In capitolo neile rassegne al 
Lido, anche se per esso era 
stata approntata un'arena al
l'aperto e se sporadiche proie-
zioni, a guisa di offa e di 
alibi, venivano organizzate e 
manovrate dall'alto per i la-
voratori della terraferma. 
Quella voce che invece gli 
sara pienamente restituita nel 
corso delle Giornate del ci
nema italiano. che. da doma
ni e per dieci giorni, appas-
sioneranno l'intera citta e non 
solo essa. 

La data pub definirsi sto-
rica. Bisogna dire che Ve
nezia si prestava egregia-
mente a tale operazione di 
politica popolare. ed e da stu-
pirsi che la miopia delle pre
cedent! organizzazioni non se 
ne fosse, e per tanti decenni, 
accorta. Con le sue calli, i 
suoi campi e campielli. con 
1'antica tradizione della sua 
gente a radunarsi e ciacco-
lare aH*aperto. Venezia era lo 
scenario ideale per simile 
esperimento. 

Ma era poi soltanto miopia 
quella delle vecchie gestioni 
fasciste o clericali. oppure cal-
colo preciso e cosciente per 
regalare il cinema agli alber-
gatori e agli speculatori e 
sottrarlo, invece, al normale e 
legittimo confronto e control-
lo dei suoi utenti? Soltanto 
particolari contingenze stori-
che. come l'immediato dopo-
guerra, avevano restituito per 
un breve momento agli abi-
tanti dl Venezia il loro ruolo, 
e i piu anziani tra noi ricor-
dano ancora l'esito memora-
bile di alcune serate all'aper
to in Palazzo Ducale; ma 
poi ci si era subito rifugiati, 
anzi inabissati, nei meandri 
del Palazzo del Cinema al 
Lido, cosi simili ai meandri 
ministeriali. e per la gente 
del popolo si erano edificate 
le transenne. retaggio di epo-
che medioevali, al di l i delle 
quali le plebi, se erano ben 
disposte (ma possiamo garan-
tire che non lo erano affatto). 
potevano anche applaudire al 
passaggio delle dive che sali-
vano la scalinata. 

Ora tutto questo sembra 
cosi Iontano. anche se natu-
ralmente non mancano gli in-
teressatl, i responsabill in 
prima persona, che con gioco 
di alto cinismo e prevedibile 
acrobazia ne fanno soltanto 
una questione di statute, di 
regolamenti e di leggi. L'anno 
scorso la prima edizione del
le Giomate. che costo In tutto 
pochi milioni di Hrette fati-
cosamente racimolate. «bra-
ci6» con la sua sola presenza gli 
effimeri e aristocratici splen
dor! ottenuti con lo scialo di 
centinaia di milioni (del con-
tribuente) a disposizione della 
Mostra. 

Per colmo dl ironia quesfan-
no il nuovo statuto e stato fi-
naJmente approvato e la Mo
stra si e volatilizzata: e ritor-
nata. diciamo. ad essere Bien-
nale come alle sue remote ori
gin!. Quando riprendera. l'an
no venture non potra piu es
sere come in passato; e di cid 
dovra dir grazie anche alle 
Giornate. 

Le quali si presentano. nel-
1'attuale edizione. assai piu 
Impegnative. problematiche e 
vitali. E* come se fossero pas-
sate da urn fase d! contesta-
zione. sia pure indiretta (non 
si sono mai definite, infatti. 
contro-festival o anti-mostra, 
sono stati gli awersari spauri-
ti a chiamarle cosi). a una 
realta operativa e creativa 
molto piu complessa. Se ci si 
permette lanalogia. indubbia-
mente un po' rischlosa (ma 
forse rende 1'idea), e come se 
si compose il salto di qualita 
dalla democrazia al social:-
smo: da una dlmostroz'.one 
esemplare di opposizione al 
potere. alia individuazione dc-
licata e difficile di un nuovo 
potere demccratico; da una de-
mocrazia di facciata (nei cosi 
p:u illuminati). a una demo-
crazia efTettiva, reale, con tut-
te le aperture, gli scogli e le 
lime di sviluppo che essa com-
porta. Per questo la manifesta
zione ci appaxe anche proble-
matica e sta in questo. a ben 
guardare, anche la sua forza 
dirompente e innovatrice. 

Come reagira il pubblico di 
fronte all'ampiezza della ras

segna annunciata? Se ne trove-
ra per tutte le proiezioni. da
te il limitatlssimo o del tutte 
formale costo della tessera di 
partecipazione (mille lire per 
un centina:o di film), oppure 
saranno sceiti e privilegiati ai-
cuni spettacoli rispetto ad al 
tri? Non e'e il pericolo che al
cune sezioni (quella degli 
« emarginati» daU'industna, 
per-esempio) cost.tulscano del 
ghetti e che altre ottengano. 
anche col contribute della 
stamps, un risalto psrsino ec-
fjpsivo o acritico? Insomnia si 
•tra una frantumazione delle 
Giornate. rispetto alia memo-
labile compattezza polemica 
dtoUo scorso anno? 

Ecco le incognlte che gli au-
tori cinematografici, e gli ope-
ratorl culturali che 11 hanno 
affiancati neU'allestimento del 
programma. sono non soltanto 
disposti a correre. ma che an
che hanno voluto con le loro 
stesse man! provocare. Dopo 
tanti anni di ingiustizie e di-
scrimlnazloni del « sistema ». 
e piu che logico. avendone 
creata roccasione, che essl ro-
vescino, per cosi dire, sul pub
blico il quale, in maggiore o 
minor misura, gli era stato 
sottratto, tutta la piena dei 
loro prodotti, delle loro 6peri-
mentazioni e delle loro idee. 
Senza dubbio e'e da restarne 
sofTocatl, in cosi breve arco d! 
tempo; ma la verita e che una 
formula del genere, dl riscon-
tro diretto tra cineasti e spet-
tatori. potrebbe reggere a Ve
nezia anche per un mese. L'es-
senziale, inflne, e che il grande 
dialogo che qui sta per iniziar-
si abbia un seguito. e le Gior
nate hanno tutto lo scopo pre-
cipuo di prevenirlo e prepa-
rnrlo. su scala nazionale e for
se non solo nazionale. 

Decide l'importanza non tan-
to delle proiezioni, 11 cu! ca-
lendario. gia cosi lmponente, 
potra anzi essere modificato 
e arricchlto durante 1 dieci 

giorni (e sempre piu, se acca-
dra come l'anno scorso, col 
passare dei giorni), quanto dei 
dibattlti, del suggerimenti. del
le crltiche e delle proposte che , 
1 film alimenteranno, nelle 
piazze o nel chluso delle nu-
merose sale e salette. 

Cosi come sta oggi la situa-
zione culturale del nostro pae-
se, abbiamo la fondata Impres-
sione (dei resto sufTragata dal
le esperienze precedent!, non 
esclusa la straordinaria riusci-
ta veneziana del Festival del 
nostro giornale) che, se l'ln-
terlocutore non soltanto cltta-
dino trarra un notevole Inse-
gnamento daH'ampllssimo ven-
taglio di opere e dl tendenze 
che per la prima volta e chia-
mato a valutare in modo cosi 
masslccio, non certo minore 
sari la lezlone, il bagno indl-
spensablle di conoscenza e di 
rlflessione. dl cul beneficeran-
no gli autori. gli organizzatori 
di cultura e. finalmente, anche 
coloro che, come il sottoscritto. 
per troppi anni sono stati co-
stretti. dalla logica delle mo-
stre tradizionali e « chiuse ». a 
esprimere un parere Individua
te senza il confronto e lo sti-
molo di una verifica. 

Ugo Casiraghi 

NelFattesa 
del finale 

La manifestazione si articolera in 
otto cinematografi del centro cit-
tadino e in tre della terraferma 

Aldo Giuffre e Monica Monet si concedono un momento di 
distensione durante la lavorazionc del film comico « Nel mo
mento culminante del finale travolgente ». 

Dulla nostra ret'arione 
'.V , VENEZIA, 28 

L'attesa ha ormal davanti a 
s6 solo poche ore. Domani la 
seconda edizione delle Giorna
te del cinema, la manifestazio
ne democratica promossa da 
ANAC e AACI, prenderi 11 via, 
a Venezia. per vivere, durante 
dieci giorni, in un'area dl 
gran lunga piu vasta di quella 
lnteressata lo scorso anno, ar-
tlcolandosi in otto local! nel 
centro storico e tre nella ter
raferma comunale, e con un 
programma che e fitto di un 
centinalo di titoli e compren-
de un seminario sulla liberta 
dl comunicazione e un con-
vegno sull'opportunlta della 
creazione di una struttura (di-
strlbutlvu e produttiva) alter-
natlva. 

II centro della manifestazio
ne sara, comunque, giusta-
mente, anche quest'anno, 11 
grande, suggestivo e bellissi-
mo Campo Santa Margherita 
che lo scorso anno vide nasce-
re le Giornate In un clima che 
e del tutto diverso da quello 
nel quale si lavora oggi, so
prattutto perche profonda-
mente mutata e la situazione. 
La manifestazione democratica 
si e, infatti, imposta per la 
sua serieta. per la novita che 
costituisce nei confront! delle 
normall rassegne clnematogra-
fiche. e. soprattutto, per il suo 
carattere dl iniziativa «aper-
ta ». nella quale trovano il piu 
ampio spazio i diritti d3l pub
blico e degli autori. 

Nel Campo e nel «centro 
operativo» ferve l'attivita del
le ultime ore: «addetti al la-
vori» sono. per l'occasione, 
giovan! operai e student!, ra-
gazzi e ragazze, rappresentan-
ti dei sindacati. del PCI, del 
PSI, dell'ARCI. dei Circoli del 
cinema, dei Cineforum. che 
offrono il loro lavoro — e qua
le mole di lavoro — volonta-
riamente con un entusiasmo 
che riesce a sopperire alia 
scarsita dei mezzi. 

Mentre scriviamo si fe termi
nate di montare i far! che do
mani sera illumineranno il 
magnlfico Campo. Essi si spe-
gneranno alle 22.45 per far ap-
parire sullo schermo teso sulla 
struttura in-^ferro, all'aperto, 
le immagini del Delitto Mat-
teotti, il film di Plorestano 
Vancini che inaugurera le 
Giornate per segnare il carat
tere antifascista della manife
stazione. 

Quest'unlca discriminazione 
delle Giornate sara analoga-
mente marcata con la duplice 
proiezione a Mestre, alle ore 
20.30 e alle 22.30. nel Cinema 
San Marco, del film di Marco 
Leto. La villeggiatura. In pre 
cedenza nel centro storico. al 
Cinema Centrale si sara aoer-
ta anche la rassegna dei film 
stranieri con la proiezione del
lo svizzero Storia di confine di 
Soldinl (ore 19 e ore 21). 

II comitate organizzatore ha 
reso note, oggi, anche il pro
gramma dettagliato delle 
proiezioni in terraferma. che 
si svolgeranno secondo il se-
guente calendario: 

Gloved! 30: Humain trop 
humain (Petrolchimioo). Fa
mily life e II delitto Matteotti 
(Dante e San Marco); vener-
di 31: La villeggiatura (Pe-
trolchimico). Fat city e Un 
uomo da brwiare (Dante) e San 
Marco); sabato 1° settembre: 
Woyzeck (Dante). La proprie-
ta non e piu un furto (San 
Marco); domenica 2: La torta 
in cielo (Dante); Iunedl 3: 
Contare sulle proprie forze 
(Petrolchimico), Beau Masque 
e Sulle vie da Damasco (Dan
te e San Marco); martedl 4: 
Omicron (Petrolchimico). Mor-
ie e resurrezione di due gio-
vani e San Michele aveva un 
gallo (Dante e San Marco); 
mercoledl 5: un film cubano 
di cui non e ancora note il 
titolo (Petrolchimico). Amore 
e ginnastica e Questa dolce 

Cominciata a Civitavecchia la tournee laziale 

Jazz composito del quartette 
« Novi Singers» di Varsavia 

II complesso e tecnicamente impeccabile, ma e portatore di una 
proposta musicale priva di identita - 3uon successo di pubblico 

Ii recital del quartette « No
vi Singers* di Varsavia — il 
gruppo si e esibito l'altra se
ra a Civitavecchia, prima tap-
pa di una lournte attraverso 
il Lazio che lo portent ad An-
zic. Prascati. Fiuggi. Braccia-
no. San Donate Val Comlno e 
al Terminillo - ha costituito 
il «clou» della aPesta delle 
arti della PoIonia». organizza 
ta dal «Teatro CIub» di Ro
ma. Ewa Wanat, Janusz Mych, 
Bernard Kawka e Waldemar 
Pazynski hanno costituito I] 
gruppo « Novi Singers » (e No
vi sta per « New Original Vo
cal Instruments») nal 1965, 
co.-.cretizzando la fusione di 
esperienze musical! «class!-
die ». jazzistiche e dl stampo 
inelodloo tradizionale. Lo scat 
— stile che consist* nella tra-
sposlzione vocale di un esecu-
zione strumentale — portato 
alia ribalta da gruppi dl fama 
lnternazionale non piu in at-

tivita come «Les double six» 
e gli «Swingle singers* e es-
senziale chiave espressiva del 
quartette. 11 quale va progTes-
sivamente laureando il pro
prio messaggio formale tra le 
dimensioni sonore contempo-
ranee. 

A Civitavecchia, i «Novi 
Singers » hanno presentato un 
repertorio estremamente ela-
stico. e i loro arrangiamentl 
chiamano in causa Chopin, 
Burt Bacharach, Sergio Men-
des e persino I Beatles. Men
tre il gruppo conferma le no
te vol I dot! tecniche che lo 
hanno portato ad un livello 
professlonistico di prima qua
nta, alcunl dubbl sorgono ri-
guardo le scelte musical! dl 
Kawka e Pazynski. Infatti, se 
«Novi Singers» rappresenta 
indubbiamente la realizzazio-
nc di un disegno musicale dl 
grande lnteresse — il quartet

te non si limita alia fedelta 
del « rifacimente », sfoggiando 
una grinta improwisatlva non 
comune, permeata da un dina-
mismo ritmico sempre awin-
cente — essa non gode di un 
adeguato contrappunto conte-
nutlstico e il gruppo finisce 
per imbastire un collage di 
espressionl muslcall senz'altro 
incompatibili tra loro. Manca 
un senso compiuto al recital 
del complesso polacco e la 
mancanza di un rigore nella 
selezione porta Inevitabilmen-
te ad una proposta musicale 
priva di Identita, sebbene tec
nicamente impeccabile. 

II pubblico ha comunque sa-
lutato l'esibizlone dei «Novi 
Singers* con lunghi applausl, 
dimostrandosi piacevolmente 
stupito dalle slngole capaclta 
vocal! dei quattro giovanl mu-
siclsti dl Varsavia. 

d. g. 

parola liberta (Dante e San 
Marco); gloved 1 6: Petle viva 
(Petrolchimico), Prima della 
rlioluzione e Metamorfosi di 
un capo della polizia politica 
(Dante e San Marco); Ve-
nerdl 7: Seize the time e Sto-
rie scellerate (Dante e San 
Marco). 

Com'e note, 11 programma 
per la terraferma e stato de
finite dal «comitato unita-
rio », del quale fa parte anche 
la Federazlone provinciale sin-
dacale CGIL-CISL-UIL, sulla 
base dell'unlco presupposto 
che 1 film affrontassero la pro-
blematica del mondo del la
voro. Intanto. cominciano ad 
arrlvare a Venezia le delega-
z'.oni stranlere: in serata e 
glunta la delegazlone somala, 
mentre 6 ormal quasi sicuro, 
essendo stato sped!to il fono-
gramma per 11 rilascio del vi-
sto, l'arrivo della delegazlone 
sovletica per Iunedl 3 settem
bre, quando 11 film sovietlco 
Questa dolce parola liberta sa
ra prolettato al Centrale. 

Sempre nella serata di oggl, 
Infine, si e trasferito a Vene
zia l'ufficlo deH'ANAC-AACI 

Domenico D'Agostino 

Comincia la Settimana 

A Siena lirica 
e concetti nel 

segno di Vienna 
Di Gluck, Gazzaniga, Traetta, Schoenberg, Webern 
e Zenk le opere di punta della rassegna musicale 

Le manlfestazlonl dell'Acca-
demla musicale chlgiana (In 
corso dal 5 luglio e partlcolar-
mente intease In questo cal-
do agosto: in tutto, una qua-
rantina) e quelle della XXX 
« Settimana senese» si sono 
cosi amalgamate che l'ultimo 
concerto dell'Accademia co
stituisce gia un avvlo della 
Settimana. 

Ieri, 11 «Quartette Lasal-
le» ha svolto la prima pun-
tata di un ciclo dedicate ai 
«Maestri della Scuola Vien
nese ». La «Settimana» si 
inaugura oggi, e domani lo 
stesso complesso terra un se
condo concerto con musiche dl 
Zemlinskl. Webern e Schoen
berg. 

Schoenberg ha una sua pre
senza nella a Settimana ». del 
tutto meritata, e quasi un 
antlcipo della celebrazlone del 
musiclsta in occasione del 
centenarlo della nasclta (1874). 
Tante cose sono successe in 
cento anni, e non e senza si-
gnificato che la flgura dl 
Schoenberg si sia a mano a 
mano rafforzata tra quelle dei 

L'«Elia» a Stresa 

Bach aggiornato 
dal romantidsmo 
di Mendelssohn 

L'oratorio, diretto da Theodor Egel, 
ha aperto le Settimane musicali 

Dal nostro inviato 
STRESA, 28 

Salvo eccezioni. le Settima
ne Musical! di Stresa si apro-
no con un'opera sinfonlco co-
rale dl vaste dimensioni af-
fidata a complessi tedeschl 
sotto la bacchetta dl Theodor 
Egel. E* una specie dl pre-aper-
tura della stagione milanese 
per quella parte della buona 
borghesia lombarda e piemon-
tese che conserva la villa al 
lago o l'abitudine al calmanti 
sogglorni lacustri. Anche la 
musica, percid, e scelta nel 
repertorio sette-ottocentesco 
onde evitare 1 sussultl del nuo
vo a un pubblico per lo piu 
anzianotto e tranquillo. 

Quest'anno Tonore dell'inau-
gurazione e toccato all'EZfa di 
Felix Mendelssohn che cade 
si in pleno Ottocento — per 
essere esattl nel 1846 — ma 
che e pressoche sconosciuto 
in Italia. Si tratta quindi di 
una quasi novita. che sorpren-
de per la grand iosita e la ma-
gnificenza della struttura. 

Mendelssohn, considerate a 
torto un lirlco e un miniatu-
rista. si rifa qui alia grande 
tradizione tedesca e protestan-
te che nel dramma biblico 
vede l'autentico sostituto del-
l'opera profana L'Elia, trat-
to dall'antico Testamento, ha 
tutti i caratteri di un melo-
dramma religioso con straor-
dinari col pi di scena, effetti 
tragic! e tumultuosi sentimen-
ti. II soggetto e tutto nello 
scontro tra Israele e Dlo: il 
popolo eletto. stanco della se
verity della religione mono-
teista. incllna col Re Achab 
al sensuale mito di Baal; ma 
il profeta Elia lo richiama 
duramente alia raglone con 
apocallttici castlghi e aggres-
sivl miracoli; alia fine, su un 
carro di fuoco. Elia sale al 
cielo lasciaodo al popolo il 
rimpianto per la sua scompar-
sa e una piu sollda fede nel 
solo Dio. 

L'impianto e quello dei 
grand! orator] di Bach e di 
HaendeL Mendelssohn, rlsco-
pritore della Passions secondo 
San Matteo. toma al grande 
modelk), ma vi travasa la pas-
sionalita romantlca del nuovo 
secolo. La nobilta dei recltaU-
vi e cert! stacchi impetuosl 
del coro sono tipicamente ba-
chiani; la monumentalita del
la costruzione richiama Haen-
del; ma nella se verita gotica 
e nella fastesita barocca en-
tra relemento drammatico del 
nuovo secolo che affonda le 
radici nella Messa Solenne e 
nel Fidelio di Beethoven, nel 
teatro cavalleresco dl Weber 
e. in generale. nel romantic!-
smo deirepoca. 

Da cI6 il carattere talora 
composite deH'oratorio. cert! 
moment! In cui la manlera 
sflora 11 manierisma Ma an
che la magnifica riusci ta dei 
passaggi piu francamente tea-
trali: lo scontro col sacerdoti 
di Baal, il miraoolo della piog-
gia, II vento del Signore che 
accompagna Ella nel deserto, 
Tascesa al cielo. oltre alle arie 
corrusche o dolenti del Pro
feta e al famosisslmo « Ascol 
ta Israele » della Donna ebrea 
che, coU'esultante Gloria fi
nale, racchlude il senso del 
lavoro. II dramma religioso, 
insomma, sfocia nel melodram-
ma e cede il passo a Wagner 
e, se si vuole, a Verdi: per 
questo VElia sclvola nell'om-
bra e, salvo in Irighilterra do
ve e conslderato pari al ca-
polavori dl Haendel, vlen qua
si dimentlcato. 

Ottlma, quindi, I'iniziativa 
delle Settimane dl Stresa nel 
riproporlo aU'ascolto. anche 
ad un pubblico assai ridotto e 
particolare. L'esecuzione. di-
gnltosa, si e valsa, come in 
altre occasioni, del concorso 
di forze diverse: l'orchestra 
della Deutsche Sollstenverei-
nigung. I cori « Bach » di Pri-
burgo e «Santa Cecilia i> di 
Prancoforte. oltre a un grup
po di valid! sollsti tra cul 
emergono il baritono Martin 
Egel. un Elia ricco di forza e 
di incisivita. il chlaro tenore 
Horst Laubenthal. il soprano 
Agnes Glebel e il contralto 
Marga Hoffgen. oltre a un 
gruppo di sollsti minorl. del 
pari assal efflcaci: Beate 
Wdhle. Barbara Egel, Michael 
Erren, Wolfang Schafer e 
Hanspeter Egel. II direttore 
Theodor Egel, tra qualche 
sbandamento dovuto alia scar
sita delle prove e all'insieme 
disparate, ha condotto ener-
gicamente in porto il lavoro. 
senza troppe finezze. ma an
che senza sensibili danni. 

Festesissimo, quindi, Test-
to con numerose chiamate 
agli interpret!, ai cori e al-
1'orchestra. 

Rubens Tedeschi 

II governo 
francese vieto 

di girore 
il film sugli 

amori di Cristo 
PARIGL 28. 

II direttore generale del ci
nema, il gollista Andre Astoux, 
ha deciso di vietare al regista 
danese Joergen Thorsen di rea-
lizzare In Francia II film Vi
ta amoroso di Gesii Cristo. 
che domenica soorsa era sta
to bollato da Paolo VI come 
« un oltraggio Ignobile e bla-
sfemo •». 

La presa di posizione del 
Papa non aveva impensierito 
n^ 1'autore ne il governo da
nese. il quale — com'e note 
— ha deciso dl contribute 
con un finanziamento statale 
alia produzione: infatti da 
qualche giorno la troupe del 
film si era stabilita ad Apt. 
in Provenza. con I'lntenzlone 
di cominclare la lavorazione 
il 1° settembre. H sindaco del
ta citta aveva dichiarato. in 
un primo momento, che non 
esistono n^ motivi, ne appigli 
legal! per impedire a Thorsen 
di fare il suo lavoro; ma gia 
Ieri ad Apt si racooglievano 
fir me in caloe ad una petizio-
ne per negare rautorizzazione 
a girare Vita amoroso di Ge-
su Cristo nella regione e Tar-
civescovo di Avignone aveva 
pubblicato una dichlarazione 
nella quale afferma che «i 
crlstiani di Avignone e della 
diocesi del Vaucluse non pos-
sono aocettare un sacrilegio 
immondo che vuole distrug-
gere la fede». 

Oggi. poi, e glunta la no-
tizia dell'lntervente di Astoux: 
la troupe dovra quindi trasfe-
rirsl in un paese meno suc-
cubo dell'lntolleranza, 

protagonist! della cultura mu
sicale moderna. 

Schoenberg, con Zenk e 
Webern, si dlvidera ancora 
un pomeriggio (4 settembre), 
con un concerto del comples
so Die Reihe. 

Alia Vienna tormentata del 
primo Novecento, la Settima
na senese contrapporra poi la 
Vienna, non proprio paclfica, 
(ne seppe qualcosa Mozart) 
del Settecento di Gluck. La 
« Settimana », cioe, vuole sgo-
mitolare due grossl nodi del
la cultura europea. 

Oltre che esecuzionl di mu
siche rare (saranno dirette 
da Vieri Tosattl. e anche que
sta e una novita), Gluck a-
vra tutto un «Convegno ln
ternazionale » (Gluck e la 
cultura musicale italiana nel
la Vienna del suo tempo). 
articolato in quattro tornate, 
dal primo al quattro settem
bre. Verra esegulta, In forma 
dl concerto, l'opera Paride ed 
Elena (1770), 11 4 settembre. 

U contorno italiano e co
stituito non tanto dall'opera 
II convitato di pietra dl Giu
seppe Gazzaniga che pure eb-
be qualcosa da spartlre con 
Vienna (l'opera sara rappre-
sentata il 31 agosto con re
plica il 2 settembre), quanto 
dalla presenza di Tommaso 
Traetta. considerate una spe-
cie di Gluck italiano » (la sua 
Ifigenia in Tauride, fu pre-
sentata a Vienna nel 1758. ven-
t'anni prima che l'omonlma 
opera di Gluck trionfasse a 
Parlgi, nel 1779). al quale pe-
ro. oggi. non si da molto cre-
dito. 

La a Settimana» ha, poi. 
approfondito lo sguardo sulla 
musica del nostro tempo. Ol
tre che rarita d! Schoenberg. 
Webern e Zenk. sono previ-
ste prime esecuzioni di pa-
gine nuove di Petrassi. Ligeti, 
Donatoni, Castaldi. Slnopoli 
Pagine rare di Paganini e 
musiche dl Cherubini (Inau 
gurano stasera la Settimana) 
completano il cartellone. 

Una panoramica sugli In
terpret! coglie I nomi di Se-
verino Gazzellonl. Salvatore 
Accardo. Dino Asciolla, Alirio 
Diaz. Rohan de Saram, Gian-
carlo Cardini. Tra I cantanti 
figurano Katia Ricciarelli, 
Maria Parazzini. Maria Lulsa 
Nave, Carmen Zampleri. Re-
nato Cazzaniga, Ettore Nova, 
Claudio Desderi. Hans Josefs-
son. 

7Z convitato di pietra, con 
scene e costumi di Mino 
Maccarl (allestimento de] Tea
tro alia Scala). sara diretto 
dal maestro Piero Bellugi. 
mentre Luciano Albert!, che 
proprio a Siena avvib la sua 
vocazione alia regia. sara ap 
punto il regista. 

Non sappiamo come sono 
andate le cose. ma. srorrendo 
il cartellone. troviamo che 11 
Maggio musicale fiorentino 
parteclpa alia «Settimana» 
soltanto con 11 coro. Le neces
sity strumentali sono, infatti. 
dlstribuite tra un'Orchestra 
della Settimana musicale se
nese (che conosceremo in que
st! giorni) e l'Orchestra 
dell'Accademia di Sofia. Que
sto complesso e in attlvita, 
in quel di Siena, da parecchio 
tempo. Ha suonato 11 28 lu
glio a Montepulciano. il 29 a 
Montalcino. il 4 agosto a Sie
na. il 16 a San Gimignano. 
Cid conferma che in Italia la 
attivita che gli EntI musicali 
dovrebbero organizzare nelle 
Region!, tende sempre piu ad 
essere delegate ai complessi 
stranieri. 

Nel Lazio hanno girato com
plessi polacchi e ora arrivano 
complessi romeni. mentre mu-
sicisti della Repubbllca de
mocratica tedesca e altri, an
cora di Sofia, hanno reso pos-
sibil! Iniziative musicali In 
Campania. Del resto. anche a 
Reggio Emilia. la conclusio-
ne delle manifestazioni «Mu
sica e realta » e stata affldata 
aH'Orchestra della Radio tele
visions ungherese. venuta in 
volo da Budapest per esegui-
re musiche di Beethoven e di 
Luigi Nono. Vogliamo dire 
che non siamo ancora giunti 
alia nuova struttura reglona-
le anche per quanto riguarda 
la musica. che gia si sopperi-
see a certe esigenze con ma
nifestazioni che suonano un 
po' come scappatoie. E con 
le scappatoie scappano an
che le musiche le quali rlman-
gono nel repertorio dl com
plessi stranieri e sark sem
pre piu difficile portarle sul 
leg?ii delle nostre orchestre. 

Ma questo e un altro dl-
scorso. e ora ci prepariamo 
ad ascol tare quell! di rite che. 
alle ore 18. in Palazzo Chigi 
Saracini. terranno Luciano 
Albert!. Mlchelanselo Abbado 
e Lujgi Dillaoiccola Alle 21^0. 
il concerto In San Domenico. 
con rarita dl Paganini e di 
Cherubini. 

Erasmo Valente 

Si e concluso 

i l festival 

di Chopin 
VARSAVIA, 28 

Nella citta polacca di Dusz-
nlki-Zdroj si e concluso il Fe
stival lnternazionale di Cho
pin. Nelle quattro giornate del 
Festival numerosi musicistl di 
varl paesi hanno date vita a 
nove concertl nel corso del 
quail sono state esegulte le 
opere dl Chopin. 

—real $— 

controcanale 
IL FEROCE ARCHIMEDE — 
Una vivace polemica tut ac-
compagnato, in queste setti
mane, alcune puntate della 
serie Segulra una brlllantis-
sima farsa. Anche a noi i 
capitato di assistere personal-
mente alia delusione degli 
spettatori che attendevano 
con particolare lnteresse, ma-
gari anche per orgoglio cam-
panilistico, la puntata riser-
vata al teatro della loro re
gione. 

Le polemiche si sono pun
tate soprattutto sulla qualita 
dei dialetti adottati. di volta 
in volta, in questi spettacoli: 
e, in parte, si d trattato di po
lemiche facilmente prevedtbi-
li. Ciascuno, infatti, sperava 
di ritrovare intatto sul video 
il proprio dialetto, jorse an
che per una istintiva reazio-
ne contro quella lingua ste-
reotipata e un po' smorta che 
& Vitaliano televisivo. D'al-
tra parte, se i testi fossero 
stati recitati rispettando 
strettamente i diversi dialet
ti, la maggioranza del pub
blico avrebbe rischiato di ca-
pire ben poco, specie quando 
gli attori recitavano in pie-
montese, in bolognese o in mi
lanese. Trovare un equilibrio, 
dunque, non era facile. 

Bisogna dire, tuttavia, che 
gli «adattamenti» potevano 
essere compiuti in modo me
no meccanico, con maggiore 
sensibilita: si & proceduto, 
svesso, invece, con la pialla, 
rifacendo i testi quasi com-
pletamente e lasciando qua e 
la solo un odor di dialetto, 
appena qualche intercalare, 
adottando per giunta I'espe-
diente molto fastidioso di far 
seguire regolarmente la tra-
duzione italiana ad ogni bat-
tuta dialettale. 

Questo ha indubbiamente 
svirilizzalo la serie, le ha con-
ferilo, almeno in parte, 
un'aria da prodotto confezio-
nato che contrastava netta-
mente con to spirito morden-
te e anche provocatorio pro
prio del teatio dialettale. Ma 
Vammorbtdimento non & deri-
vato soltanto dalle soluzioni 
che sono state adottate per i 
dialetti. Abbiamo avuto Vim-

pressione che la cautela abbia 
investito un po' tutte le fa
st dl elaborazione della se
rie: dalla scelta dei testi, ad 
alcune regie, alia recitazione. 
Non sempre la responsabilita 
era da attribuire soltanto ai 
curatori incaricatt dalla RAl-
TV: Piero Mazzarella, per 
esempto, che pure & stato 
protagonista di due tra le 

, farse meglio riuscite, ha di
chiarato di aver lui stesso 
uaddolciton il Tecoppa di 
Ferravilla. Sta di fatto che, 
non di rado. si d avvertito 
uno scarto tra ta potenziale 
vivacita dei testi, dei per so-
naggi e delle situazioni e i 
risultati televisivi. Questo fat
to si & avverLto assai di me
no, ci e parso. nella rappre-
sentazione di Romano de Ro
ma di Ettore Petrolini. E' ve-
ro che questo lavoro pub es
sere classificato solo per cer-
ti versi come opera dialetta
le: l'impianto d dialettale, 
I'ambienlazione e popolare, 
ma poi vl si coglie il raffina-
to lavorio dell'autore: basti 
pensare all'ironia delle cita-
zioni letterarie e agli sber-
leffi linguistici del protago
nista, tutti in italiano. 

Resta che Mario Scaccia i 
riuscito a conferire al perso-
naggio dt Archimede quella 
impronta feroce, tra amarez-
za e sarcasmo sprezzante, che 
e il segno dtstintivo del tea
tro petroliniano. Lo ha af-
fiancato un insieme di attori 
affiatati tra i quali si e di-
stinta, con due apparizioni di 
grande efficacia, la bravissi-
ma Giusi Raspani Dandolo. 
Solo qua e la il tessuto dello 
spettacolo, cui il regista Pie
ro Panza ha impresso un rit-
mo giustamente vivace ma 
non meccanico, ha rivelato 
qualche smagliatura: ancora 
una volta perchi I'invenzio-
ne scenica non i sempre riu-
scita a restituirci pienamente 
gli umori corrosivi che anco
ra oggi. nonostante i parcheg-
gi e la fauna turistica, ribol-
lono in alcune piazzette della 
vecchia Roma. 

g. c. 

oggi vedremo 
L'UOMO E IL MARE (1°, ORE 21) 

La balena che canta e il titolo della qulnta ed ultima pun
tata del programma realizzato da Jacques Cousteau. La tra-
smissione che conclude il ciclo e dedicate, com'e owio, alia 
«regina dei mari»: la balena. 

In questo documentary 11 celebre oceanografo francese si 
occupa della vita del piu grande mammifero vivente. Durante 
il filmato. I'iquipe della a Calypso» ci permette di ascoltare 
la «voce» della balena grigia (simile ad un canto umano) e 
di scoprire le reazioni dell'orca marina quando uno dei ricer-
catori le si avvicina per offrirle del cibo. sfatando la super-
stizione che la descrlve come un feroclssimo essere. 

JOVANKA E LE ALTRE 
(2°, ORE 21,15) 

Trattc dall'omonimo romanzo di Ugo Pirro, Jovanka e te 
altre — realizzato nel '60 da Martin Ritt. con Silvana Man • 
gano. Jeanne Moreau. Carla Gravina. Vera Miles. Van Heflin, 
Richard Basehart. Romolo Valli e Pietro Germi — rivisita la 
vicenld partigiana del racconto con notevoli quanta narrative. 
ma senza tuttavia mai esprimere con sufficiente chiarezza le 
accuse alia guerra, e al nazismo in particolare. che sono poi 
alia base dell'opera letteraria. 

Un cast d'eccezione e lo a specialista» statunitense Martin 
Ritt fanno di questo film lnternazionale uno spettacolo nel 
suo genere anche avvincente. che pero appare come una 
lussuosa cornice per un'occasione non adeguatamente sfrut-
tata. date che ogni slgnlficato storico-crltico della vicenda e 
relegate appunto, in secondo piano. 

prog ram mi 
TV nazionale 
18.15 Centostorie 

Programma per 1 
piu piccini. 

18̂ 45 La tv dei ragazzl 
a II raccontalavole » 
• (H vecchio e II 
faro» 

I M S Telegiornale sport 
Cronache Italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 L'uomo e II mare 

« La balena che can
ta* 

22,00 Mercoledl sport 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
18,00 Sport 

Ciclismo: collega 
mento in eurovisione 
da San Sebastian 
per i campionati 
mondial! su plsta. 

21,00 Telegiornale 
21.15 Jovanka e le altre 

Film. Regia di Mar
tin Ritt. 

Radio I 
GIORNALE RADIO - Or*: 7, 8, 
12. 13, 14. 17, 20 e 23; 6t 
Martulino musicale; 6.S1: Al-
maiwccp; 8.30: L* cansonl d«l 
matiino; 9t 45 o 33 pnrtM 
Siri: 9.15i Vol «4 lo; 11.3(h 
Qoarto projr»mm«; 12.44: S*m-
pr*, sempr*. Mmpre; 13.20: I I 
maitfiavoci; 14: Cento pr*fe-
renziale; I S : Per wci floranlj 
17.05: I I Sirasole; 18.55: TV 
musics; 19.25: Momento tnasi-
ceie; 20,20: Grand! taccessi 
Italian! per orchestra; 2 1 : fe
stival 41 Salitbnrgo '73 . 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO • Ore: 6,30, 
7.30. 8.30. 10,30. 12.30; 
13.30, 16.30, 17.30. 18,30. 
19.30 e 22.30; 6: I I mattiniere: 
7,40: Booojiomo; 8.40: Come 
e pertk*> 8,54: Gallerto del 
melodramma; 9,35: SenM che 
rnnsica? 9,50: « Eofenla Grao-
det », 10.05; Vetrina di «n di
sco per restate; 10,35: Spe
cial* eflfl, Viltorio Gassmant 
12,10: Trasmiwioiii reetonalh 
12,40: I malalinsmi 13.35: Ma 
vofHamo stherrare? 13,50: Co

me e perche; 14: Su dl f i r I; 
14,30: Trasmissionl rejionali; 
I S : • LMlusione • ; 15.45: Ca. 
rarai; 17.35: I ragazzi di • Of-
terra special* a; 19,5S: Vrra I* 
musica; 20.10: Andtt* • rl-
torncn 20.50: Supersonic; 
22,43 ~ E via discorrendo; 
23.05: Musica l * i | t i a . 

Radio 3" 

ORE 9,30: Benranuto In Ita
lia; 10: Concerto di aperturaj 
1 1 : Le sonate di Alessandro 
Slradella; 11.40: Musiche Italia
ne d'093i; 12,15: La musica 
n*l tempo; 13,30: Intrrmeszoi 
14,30: Ritratto cTaatore: Gio
vanni Salviucci; 15,20: Musi
che cameristich* di Paul Hi*> 
demitb. 16,15: Orsa minora, 
« Formalita >; 16,45: Musica 
lesser*: 17.20: Fosli d*albu«3 
17,35: Jaa moderno e conte**-
poraaeo; IS : I tril di •eetho-
een; 18.45: Musica coromt 
19.15: Societa o cost**** aol 
person*** M I I ' O M T * • * H * t 
20.45: Moslch* dl Anton Wo-
k«rn; 2 1 : I I Glonial* • * • Tar. 
to-. 21,30: Rassesn* di ct«**4> 
ci> « I I fiardlne dei cill*fi * . 

LIBRBRIA B DISCOTBCA RINASCITA 

• V b Bdjaeghe Omirc 12 lUma 

• T u d I O r i « r tUodli rtslUoi ed esten 


