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LE GIORNATE DEL 
CINEMA ITALIANO 

Grosso successo popolare del « Delitto Mat-

teotti» - Ordinate file davanti ai cinema 

Folia strabocchevole e partecipe 
alle proiezioni e ai dibattiti 

Mario Adorf, Florestano Vancini e Umberto Orsin! seduti per terra, in Campo Santa Mar-
gherita, durante la prolezione del « Delitto Matteotti » che ha aperto mercoledi sera le Gior-
nate del cinema italiano. Dopo il film si e acceso un vivace dibattito tra I'autore, registi 
attori e pubblico. 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 30 

Almeno tre, fors'anche quat-
tromila persone erano pigia-
te ieri notte in piazza per la 
anteprima italiana gratuita 
del film // delitto Matteotti 
di Ploreatano Vancini, che 
apriva ufficialmente, ma sen-
za nessuna ufficialita, le Gior
nate veneziane del cinema 
italiano. Cinquecento sedie e-
rano state fornite dal Comune, 
il quale ha destinato oggi, 
attraverso il sindaco democri-
stteno, anche una cifra di cin
que milioni per aiubare la 
manifestazione che ha biso-
gno del contribute, oltre che 
dell'iniziativa, di tutti, e che, 
del resto, sta gia apportando 
alia citta un benefico influsso 
perfino dal lato turistico. 

La grande maggioranza de
gli spettatori ha pero seguito 
le due ore abbondanti di 
proiezione in piedi, qualcuno 
con qualche sgabello di for-
tuna, qualche altro appoggia-
to o accoccolato ai muri. una 
giovane ma lata in carrozzel-
la, gli abitanti di Campo San
ta Margherita dalle loro fine-
stre; ma i piu stretti l'uno 
all'altro (ed e per questo che 
la valutazione del numero non 
e facile) attentissimi e silen-
ziosi, con qualche commento 
a bassa voce soprattutto tra 
i giovani e in un crocchio di 
militari particolarmente inte-
ressato, con qualche rapida 
domanda rimbalzante da fi-
glio a padre, con evidenti tra-
salimenti e sottolineature per 
I'attualita di certt passaggi. 
Un primo grande applauso e 
scoppiato alia scena in cui 
Gramsci motiva la propria 
divergenza politica di fronte 
a Turati; numerose risate si 
sono avute quando l'oste di 
nome Comunardo canticchia 
a De Gasperi una canzonetta 
anticlericale; e poi sempre 
quel silenzio partecipe. come 
se il pubblico fosse oppresso 
dal cupo dramma politico che 
si ccnsumava suH'ampio telo-
ne; fino all'ovazione finale, in 
un certo senso anche libera-
trice, allorche lo speaker, do
po aver commentate la di-
sfatta dell'antifascismo e il 
sacrificio dei suoi dirigenti, 
conclude che la vittoria di 
Mussolini, edificata sulla divi-
sione della classe operaia e 
dei contadini e col concorso 
attivo del Vaticano, degli 
Agnelli e dei Pirelli, della mo-
narchia e dell'esercito, avreb-

.be cendotto. attraverso il cri-
mine statalizzato, l'ltalia alio 
sfacelo. 

Amara lezione. quella del 
• delitto Matteotti. la triplice 
storia di un misfatto, di una 
disfatta e di una vittoria, che 
il film racconta con molta 
cura iconografica e pisnole-
ria documentaria, un po* nel-
lo stiie deH'epoca e delle vi
gnette fotografiche della Do-
menica del corriere, e sia det-
to poaitivamente. proprio con 
la semplicita ed efficacia po
polare di un linguaggio che 
rende assai plausibile il suc
cesso di quest'opera fin nelle 
p:u remote contrade, in un 
paese dove un certo tipo di 
storia va ancora narrato. ed 
h bene lo faccia il cinema, 
dato che la scuola non ci ha 

Confermato: «Mio 
fratello Anastosio » 

alle Giornate 
VENEZIA, 30 

Jfio fratello Anastasia, il 
film di Stefano Vanzma e di 
cui e protagonista Alberto 
Sordi. verra dato alle Giorna
te del cinema italiano. Lo ha 
comunicato agli organizzato-
ri della manifestazione lo stss-
so produttore del film il quale 
ha tenuto, cosi. a smentire al-
cune voci diffusesi a Venezia, 
secondo le quali il film sa-
rebbe stato ritirato dalle 
Giornate. II produttore ha, 
invece, chiesto di essere in-
formato sulla data di proie
zione per poter disporre del
la presenza a Venezia sia di 
Sordi, sia di Vanzina. Negli 
ambienti delle Giornate si ap-
prende che 3fio fralcllo Ana
stasia verra proiettato giove-
di 6 settembre. 

Una breve vacanza di De Si-
ca, che doveva essere dato og-
gi, verra, invece, presentato 
domani. II rinvio e dovuto 
esclusivanuote a motivi tec
nici. Alia proitzione sara pre-
sente anche Florinrla Bolkan. 
protagonista del film. 

pensato come doveva (percio 
6 giunta opportuna, nel dibat
tito, la proposta di Chilanti 
che il film venga subito se-
gnalato al Ministero della Pub-
blica Istruzione anche par una 
sua utilizzazione nelle elemen-
tari e nelle medie). 

' Annunciata per le 22,45. la 
proiezione ha dovuto essere 
anticipata di tre quarti d'ora 
per non superare troppo la 
mezzanotte: dopo di che an
che il dibattito ne ha in certa 
misura sofferto. un po" per 
via del poco tempo a dispo-
sizione e un po' per la folia 
ancora imponente trattenutasi 
ad ascoltarlo. Introdotto da 
Ettore Scola, il regista di 
Trevico-Torino, Vancini ha 
manifestato la propria soddi-
sfazione per quella platea che, 
a ragione. ha definito unica, 
rispondendo poi con ampiez-
za e con calma anche ad al-
cune domande per la verita 
non sempre pertinenti. 

Per l'esperienza dello scor-
so anno si sa che col passa-
re dei giorni anche le discus-
sioni si faranno via via piu 
incisive e precise. e insomma 
aggiusteranno il tiro ch6 sem
pre all'inizio, finche non si 
rompe il ghiaccio, risultano un 
po' generiche. Tuttavia anche 
stanotte si e affacciata una 
prima linea di discorso ge-
nerale (non generico) che la 
presenza di un film come II 
delitto Matteotti sul nostra 
mercato suggerisce. Intanto 
ci si pensava, senza poterlo 
realizzare. da un altro venten-
nio buono (e va ricordato che 
il breve documentario di Nelo 
Risi dallo stesso titolo. non 
ebbe scandalosamente ricono-
sciuti, a suo tempo, i benefici 
di legge). Adesso che c*e, e 
che e costato una lunga lotta 
e anche un mezzo miliardo 
di lire, e chiaro che soltanto 
un suo adeguato successo com-
merciale potrebbe garantire al 
cinema italiano industriale e 
all* Ente cinematografico di 
Stato, 1'indispensabile prose-
guimento del discorso sul fa-
scismo di ieri e di oggi, sul-
le istituzioni e sui partiti che 
non hanno saputo (o non san-
no), che non hanno voluto 
(e non vogliono) contrastarlo, 
sui finanziamenti che lo ap-
poggiano. 

Tanto piu che. stamane, la 
notizia uscita sui giornali che 
un certo editore di destra. 
non contento della stampa, ha 
messo le mani anche sul ci
nema. costituendo una pro
pria societa di produzione con 
una decina di miliardi quale 
capitale iniziale, non e di 
quelle che possano tranquil-
lizzare. 

Doppiamente grave anzi es-
sa appare non soltanto per 
la forza, ma anche per la 
spregiudicatezza dell'operazio-
ne: il primo film sarebbe 
diretto da Visconti (la cui 
accettazione. comunque. non 
risulta ancora e che personal-
mente rifiutiamo, fino a pro-
va contraria. di credere possi-
bile), il terzo sarebbe dedica-
to a Di Vittorio. ecc. Se per 
fare un film su Matteotti si e 
dovuto battagliare (e come) 
all'interno di un ente dello 
Stato democratico. il progetto 
di una biografia di un gran
de dirigente comunista finan-
ziata. e nemmeno tanto indi-
rettamente. da fascist! (per 
quanto il danaro. come si di
ce ncgli ambienti capitalisti-
ci. non abbia odore) si am-
manta di un cinismo lugubre 
e grottesco, che non pud re-
stare senza risposta. e tan-
tomeno in un clima come 
quello che le Giornate del ci
nema italiano ci fanno vivere. 

Se tanta gente era in piaz
za (e rimprowiso anticipo 
dello spettacoio ne ha certa-
mente sottratta molta). non 
minore e stato I'afflusso nei 
cinema al chiuso che da ieri 
pomeriggio hanno iniziato 
un'attivita, a dir poco. frene-
tica. Se i mercatini di verdu-
ra e di pesce e le osteriole 
di campo Santa Margherita 
non hanno mai visto tanti 
awentori. il ristorante di lus-
so che sta di fronte al locali-
no troppo ristretto che proiet-
tava, in inglese. Family life 
(«Vita di famiglia*) di Ken
neth Loach, ha forse temuto 
per 11 suo recinto. 

Niente paura: questa folia, 
piii si alhinga nclla calle e si 
addensa davanti alia vetrata 
della sala. e piu e composta. 
Un giovanottone piii alto del
lo sgabuzzino del cassiere, e 
chr ci stava dentro solo con la 
testa piegata, distribuiva gli 
apparecchi per ascoltare la 
traduzione simultanea. Chi 
non consegnava un documen-

to di identita non poteva rl-
ceverlo, nemmeno a lasciare 
in pegno una grossa cifra, 
nemmeno se giornalista rlco-
nosciuto. Del resto i giorna-
listi dovrebbero conoscere le 
lingue straniere. AH'interno, 
il caldo era infernale. eppure 
pochissimi lasciavano 11 lo
ro posto. Per uno che, esau-
sto, usciva. un altro in pa-
ziente attesa fuori, veniva in
trodotto. Anche noi. a un cer
to punto. abbiamo • preferito 
un altro locale per goderci, 
tra studenti afrlcani, famiglie 
del Rione Accademia e gio
vani operai di terraferma. gli 
ultimi due episodi di Paisa. 
E cosl abbiamo trascorso la 
nostra prima giornata cine-
matografica antifascista vene-
ziana. 

Ugo Casiraghi 

Anche Huston tra 
gli emarginatb 
Proiettato « Fat City », un bel fi lm finora 
ignorato dalla distribuzione — Giornata 
americana con opere di Bakshi e Bartel 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA, 30. 

Una delle sezioni che com-
pongono il quadro ricco e va-
rio delle Giornate del cinema 
s'intitola al prodottl cinema-
tografici « emarginati dalla di
stribuzione ». Ma questo del-
l'« emarginazione» di troppe 
opere diversamente notevoli, 
e della necessita di un loro 
recupero, e un tema che si 
ritrova ad ogni passo, anche 
fuori del settore specifico de
stinato alia proposta o alia 
riproposta dei film e degli 
autori « maledetti». 

John Huston e regista di 
fama mendiale; non si con-
tano i suoi success!, anche 
in Italia, dal Mistero del falco 
al Tesoro della Sierra Madre, 
a Guingla d'asfalto, dalla Re-
gina d'Africa a Moby Dick, 
alia Notte dell'iguana. ecc. Ma 
ecco che una delle sue rea-
lizzazioni piii recenti e piu 
belle. Fat City, trova difficol-
ta ad avere sbocco sugli scher-
mi italiani. Vedemmo gia Fat 
City al Festival di Cannes 
dello scorso anno, di pome
riggio, fuori gara. Da allora, 
cioe dal maggio 1972. nessu-
na delle grand! societa cine-
matografiche statunitensi, e 
nemmeno di quelle peninsula-
ri, si e assunta il carico dl 
far conoscere al nostro pub
blico Fat City; e si dovra al 
coraggio di un distributore in-

Gli autori si opporranno 
alle manovre di Rusconi 

VENEZIA, 30 
Le associazionl degli autori cinematografici ANAC-AACI 

rendono noto con un comunicato che, avendo preso atto della 
gravifsima notizia della costituzione di una societa cinemato-
grafica facente capo a Edilio Rusconi con prospettive di 
massiccia penetrazione nel campo della produzione e della 
distribuzione cinematografica, hanno deciso di convocare una 
immediata riunione straordinaria dei loro direttivi « per defi-
nire gli strumenti necessari a contrastare questa nuova mi-
naccia alia liberta di comunicazione e per sottolineare la 
gravita deiriniziativa. alia popolazione veneziana, agli operai 
della terraferma e ai partecipanti al seminario centrale delle 
Giornate del cinema italiano». 

le prime 
Cinema 

Non e'e fumo 
senza fuoco 

Specialists in film «giudi-
ziari», con il suo ultimo Non 
e'e fumo senza I uoco Andre 
Cayatte non sembra rinuncia-
re alle sue predilezioni per 
I'indagine e la suspense, an
che se l'« intreccio » appare in-
nervato da un chiaro impegno 
civile piii che politico o ge-
nericamente democratico. Tut
tavia, proprio per inequivoca-
bili ragioni politiche il film ri-
mase bloccato in Prancia fino 
alle ultime elezioni, e tutti 
sanno quanto quelle elezioni 
siano state «truccate» in vi
sta di obbiettivi quali la «si-
curezza», la «dignita» e so
prattutto l'«ordine». 

Queste ultime parole saran-
no lo slogan di un parti to po
litico di destra il cui candi 
dato. nel film di Cayatte. non 
si arrests a impiegare ogni 
mezzo pur di costringere il 
suo awersario di sinistra. Mi
chel Peirac, a ritirare la sua 
candidatura a sindaco di una 
cittadina della provincia fran-
cese. La lotta «politica» ini-
zia con un ricatto: in un per-
fetto fotomontaggio realizzato 
da un esperto. la moglie del 
candid-ito di sinistra apparira 
agli occhi dei benoensanti pro
tagonista di un'orgia se il 
marito non rinuncia alia sua 
candidatura. 

Michel e Silvie. uniti dalla 
stima rtciprcca. reso'.ngeran-
no il tentativo di diffamazio-
ne. ma ben presto, con una 
trappola. Michel sara impli-
cato neirassassinio dell'autore 
d?l fotomontaggio. Dopo un 
momento di smanrim?nto dei 
coniugi. il <t caso » si risolvera 
con un compromesso. Michel 
sara scarcerato a una condi-
zione: se non conoscera mai 
le « prove » del fotomont-iggio. 

Senza dubbio. rimoegno ci
vile di Cayatte non pud esse
re sottovalutato. ma i suo! 
limiti sono. appunto. l'eviden 
te moralismo di fondo cbe 
soffoca alquanto il discorxo 
politico ideologico. le necessi
ta spettacolari di un linguag
gio tradizionale legate alia 
suspense e al rapporto psi-
cologico dei coniugi. Piu inte-
ressante ci sembra la rappre-
sentazione di una giusttzia am-
bigua e cieca. assetata di 
• chkirezz.*» proprio quando 
distrugge la liberta del citta-
dino e la sua dignita umana. 
II film ha al suo attivo an
che tre interoretl d'eccezione: 
Annie Girardot. Bernard Fres-
son e Michel Bouquet. 

L'uomo in basso 
a destra 

nella fotografia 
Dopo il processo al critico 

cinematografico Morando Mo-
randini si parla sempre piu 
spesso, soprattutto nei gior
nali padronali (si veda il cor-
sivo suH'ultimo numero del 
«Giornale dello spettacoio »), 
della necessita della a moti-
vazione» critica in sede - di 
recensione. - Oggi, vorremmo 
motivare la truffa pubblicita-
ria consumata in occasione 
della presentazione del film 
di Nadine Trintignant. 1.: «lo 
uomo in basso a destra nella 
fotografias pubblicitaria non 
C Jean-Louis Trintignant, av-
vocato nel film, ma rassassi-
no del figlio di un uomo po
litico di destra senza scrupo-
li impegnato in una spregiu-
dicata campagna elettorale. 
2.: il film non e a panorami-
con come si tenta di far cre
dere. Per finire. il film a co
lon di Nadine Trintignant (do
ve compare Michel Bouquet) 
e un inverosimile excursus 
sugli intrighi fatali e inarre-
stabili di una classe politica 
che conta molto sulla inetti-
tudine dei suoi awersari. 

r. a. 

II Consigliori 
Prosperano le appendici ci-

nematografiche al Padrino e { 
stavolta si tratta proprio di 
un « gemello •. La vicenda. la 
ambientazione e i personaggi 
del Consigliori, infatti, sem-
brano usciti dal best-seller di 
Puzo e soltanto il drammatico 
epilogo ci fa capire che in ef-
fetti non s: tratta di un pre-
coce remake del noiasissimo 
film di Francis Ford Coppola. 

Difatti, se il plagio e sem
pre cosa n prove vole e II Con
sigliori non cela la sua offer-
ta di un'evasione a basso co-
sto, meglio non si pub dire 
deH'originale, simile In tutto 
e per tutto al suo emulo. Del 
resto, il film realizzato da Al
berto De Martino possiede un 
suo ritmo narrativo, a volte 
persino avvincente, nel qua
dro di una confezione forma-
le dignitosa nei suoi limiti. 
Martin Balsam, poi, non e 
certo peggiore deirirricono-
scibile Marlon Brando nelle 
vest! del paternalistico boss 
mafioso. Insomma, che diffe-
renza c'6? 

dipendente di Roma se gli 
ammlratori di Huston non sa-
ranno defraudati della sua vl-
sione, qui da noi. 

Intanto Fat City fe a Vene
zia, dove gli spettatori davve-
ro non mancano: giovani nel
la maggioranza. attenti, ap-
passionati, divoratori ins tan-
cabili di pellicola. Tornando 
con la memoria al suoi lon-
tani esordi, di pugilatore e 
di cronista sportivo, Huston 
ha reso un omaggio affettuoso 
ai «proletari del rlng», a 
quelli per cui il maglco « qua-
drato» sara solo e sempre un 
luogo di duro lavoro. il campo 
di una dolorosa battaglia per 
la soprawlvenza. Un boxeur 
sui trenfanni, Billy, e un ra-
gazzo agli inizi della carriera, 
Ernie, sono accomunati dalla 
stessa sorte, dl eterni perden-
ti. Fat City, la «citta opulen-
ta », resta per loro sempre un 
miraggio; e quello che pote
va essere un facile e falso 
conf litto « generazionale » si 
trasforma in una stanca ma 
fraterna solidarieta di disere-
dati; la quale si allarga poi 
ad altri personaggi, come la 
donna non piii giovane e beo-
na che si accompagna a Bil
ly per breve tempo, ma gli 
preferisce il solido e altero 
amante di pelle scura, quan
do questi sara uscito di pri-
gione. Anche l'ambiente del 
racconto cinematografico, trat-
to da un libro di Leonard 
Gardner, e abbastanza straor-
dinario: una citta di provin
cia della California, dove le 
vittime della discriminazione 
razziale (neri, messicani) si 
confondono con quelle della 
discriminazione sociale. E il 
tutto narrato in uno stile 
asciutto, pulito, casto anche 
nell'uso veritiero del turpilo-
quio, senza indulgenze pate-
tiche, temperato d'ironia. -

Quella di oggi e stata, per 
questo aspetto. una giornata 
americana. Insieme con Fat 
City sono stati proiettati Hea
vy traffic di Ralph Bakshi e 
Private parts di Paul Bartel. 
Heavy traffic, cioe «Traffico 
pesante», reca la firma del-
Tautore di Fritz il gatto, ed e 
anch'esso un disegno animate 
« per adulti». ma nel quale i 
segni grafici si alternano, pur 
preponderando nettamente. al
le immagini di personaggi in 
came e ossa. Sesso e violenza 
si awicendano. in chiave sa-
tirico-grottesca, nelle awen-
ture e disawenture di Mi
chael, un complessato cartoo
nist, i cui genitori, un ga-
glioffo italo-americano e una 

ebrea ossessiva e possessiva, si 
combattono senza esclusione di 
colpi. Traffico pesante fa il 
verso, tra l'altro, al cinema 
«di mafia» (II padrino e via 
dicendo) e a quello aeroti-
co», ma non rinuncia a un 
tentative di rappresentazione 
diretta, sebbene in forma sti-
lizzata e ovviamente parados-
sale. della realta travagliosa 
e affannosa di una metropoli 
quale New York. Segue, in
somma, la traccia di Fritz il 
nor lenocinio e forse con 
nor lenocinio e forse con una 
una ricerca piu elaborata sul 
piano del linguaggio. 

Piuttosto tradizionale. come 
impianto e come struttura. e 
invece Private parts (che for
se potremmo tradurre «Zone 
proibiten) di Paul Bartel, un 
giovane regista che ha stu-
diato in Italia, al centra spe-
rimentale di cinematografia e 
che e interessato. anche lui, 
ai temi del sesso e della vio
lenza. La storia e quella di 
una ragazza. Cheryl, che ha 
lasciato la famiglia e si e 
rifugiata in un albergo di 
Los Angeles, dietro la cui ri-
spettabile facciata si annida-
no sinistre figure, a comincta-
re dalla padrona e dal ram-
polio di lei, un essere mania-
co, feticista e guardone, dal
le pericolose tenderize. Anche 
Private parts vorrebbe far 
trapelare, dietro le sue ap-
parenze corrette. diciamo cosi. 
da horror film * per bene». 
perfettamente * consumabile ». 
motivi piu profondi di allar-
me o almeno di inquietudine. 
Ma noi temiamo assai che la 
forma possa finire per vani-
ficare il contenuto, e. soprat
tutto. che solo una piccola 
parte del pubblico sara in gra-
do di apprezzare il sarcasmo 
implicito in certe situazioni 
ormai canoniche del «genere». 

Aggeo Savioli 

d. g. 

Cominciono le 
prove della 

«Vita che ti diedi» 
con Sarah Ferrati 
Stanno per iniziare a Roma 

le prove di La vita che ti 
diedi di Luigi Pirandello nel-
l'allestimento della compagnia 
del dramma italiano. diretta 
da Filippo Torriero. Interpre-
ti Sarah Ferrati, Edmonda 
Aldini, Regina Bianchl. La 
regia e di Mario Ferrero, le 
scene di Ezio Frigerio, i co-
stuml di Gabriel la Pascuccl. 
II debutto awerra a Pisa II 
3 novembre. 

Aperta la Settimana 

A Siena le 
«bizzarrie» 
di Paganini 

Opere poco note del musicista eseguite 
con successo nella cripta di San Domenico 

—reai $ 

controcanale 

Dal nostro inviato 
SIENA, 30. . 

Fortunatamente, l'abbando-
no in cui versano da noi le 
cose della musica e compen-
sato dalla dedizione dl stu-
diosi che lavorano In mezzo 
a mllle difficolta e, di tanto 
in tanto, vengono a dare no-
tizie dei nuovi « passaggi » da 
essi aperti nella giungla. 
Sembrera strano, ma la vla-
billta nelle musiche dl no
stri compositori, pur impor
tant! nella' cultura europea 
del loro tempo, e ancora af-
fidata a talune «piste» rea-
lizzate per colp! dl fortuna. 

E' un fatto che, quasi vici-
ni a celebrare i duecento an-
ni della nascita di Niccold 
Paganin! " (1782-1840), • si sia 
ancora lontani dall'aver for-
nito dl «autostradr» la fo-
resta musicale paganiniana. 

Michelangelo Abbado, che 
ebbe la ventura dl awlarsi 
alia musica avendo quali 
compagnl di banco taluni di-

delegi 

Incontri in 
URSS di una 

lazione 
dei sindacoti 

dello spettacoio 
E' rientrata dall'Unlone So-

vietica una delegazione unita-
tia dei sindacati dello Spetta
coio, composta di membri del
le Segreterie nazionali della 
FILS-CGIL, FULS-CISL, UIL-
Spettacolo che ha avuto, su 
invito deirUnione dei lavora-
tori dell'arte e della cultura 
deirURSS, una serie di incon
tri con dirigenti sindacali e 
delle organizzazioni culturali, 
con tecnici, lavoratori e arti-
stl delle varie attivita dello 
spettacoio. 

« Nel corso della visita — si 
rende noto in un comunicato 
— sono stati approfonditi i 
probleml relativi alia collabo-
razione e agli scambi tra l'lta
lia e l'URSS e, in modo parti-
colare, alio stato attuale delle 
coproduzioni cinematografiche 
tra i due Paesi. Da parte dei 
sindacalisti italiani e stato ri-
levato lo squilibrio esistente 
fra le produzioni • bilatefali 
realizzate o in corso di rea-
lizzazione in Unione Sovietica 
e quelle realizzate in Italia. 
squilibrio che si ripercuote a 
danno dei tecnici dei lavorato
ri e delle strutture produtti-
ve italiani. A tale scopo i dele-
gati italiani hanno sollecitato 
che. nell'esame dei progetti di 
coproduzione in fase di discus 
sicne fra i produttori italiani 
e gli organismi sovietici, ven-
gano rLspettate la lettera e lo 
spirito degli accordi interna-
zionali esistenti in materia di 
squilibrio degli apporti e di 
qualificazione del prodotto ». 

La delegazione italiana nel 
corso del soggiorno ha visitato 
van centri di produzione. gli 
impianti televisivi di Mosca e 
di Leningrado. la Mosfilm. gli 
studi di Odessa, intrattenen-
dosi con i dirigenti degli en-
ti, con gruppi di lavoratori. di 
tecnici e di artisti apparte-
nenti alle varie attivita del 
settore. 

Dibattiti e conferenze. si in 
forma ancora nel comunicato. 
si sono svolti in varie sedi sui 
problemi organizzativi. sulle 
strutture produttive. sulla li
berta di espressione e sul ruo-
lo dell'artista nellTJRSS. dan-
do cosl modo ai sindacalisti 
italiani non solo di fornire una 
ampia documentazione sulla 
esperienza del nostro Paese 
negli ultimi anni, ma di pren-
dere conoscenza dello sforzo 
compiuto dall'Unione Sovieti
ca sul piano della diffusione 
delle attivita culturali. della 
salvaguardia del patrimonio 
tecnico. artistico e culturale 
del Paese, del costante impe
gno dei vari enti per esaltare 
le opere dell'ingegno. tra le 
quali assumono un posto di 
particolare rilievo quelle di 
musicisti. compositori. comme-
diografi. cineasti. scrittori e 
artisti italiani. 

Durante gli incontri e stata 
ribadita la fraterna collabora-
zione fra i lavoratori italiani e 
quelli sovietici, che trovera 
una concreta realizzazione an
che grazie all'accordo di scam-
bio fra gli organismi sindacali 
dei due Paesi e di contatti 
permanent! di delegazioni di 
lavoratori. di tecnici e di arti
sti operant! nei vari settori di 
attivita Particolare attenzio-
ne e stata dedicata anche al-
1'esame dello stato attuale del 
processo unitario fra i sinda-
cat; italiani e delle question! 
che tale processo viene a por-
re sul piano dei legami a livel-
Io intemazionale. 

A conclustone dei colloqui 
— conclude il comunicato — 
condotti su di un piano di 
amiclzia e reciproco rispetto 
ma nel contempo dl serena 
franchezza, le parti hanno ri-
levato con comune soddisfa-
zlone il notevole progresso 
conseguito dal processo per la 
costituzione della Federazione 
unitaria dei Sindacati curopei 
del cinema e della televisione, 
attribuendo a questo obiettivo 
il significato di una « premes-
sa per una piu efficace tutela 
dei diritti dei lavoratori, per 
una piu adeguata difesa del 
pohcentrismo culturale, per lo 
sviluppo della collaborazione, 
nel rispetto dell'autonomia 
culturale dei slngoll Paesi». 

scendentl (pronipot!) d! Pa-
ganinl e che da declne d'annl 
persegue il traguardo dl una 
slstemazione del patrimonio 
paganinlano, bene, Michelan
gelo Abbado, va ancora cosl 
cauto sul terreno di tale sl
stemazione, da ritenere oppor
tune lodi piu che blasimo nei 
confrontl d'una casa editrice 
che, dagli inizi dell'Ottocento 
e In possesso dl prezlosl ma-
noscrlttl di Paganini. e an
cora non 11 ha stampat! (pa
re che stia per farlo), ma 
— bonta sua — ne ha sem
pre consentito la consultazto-
ne (si ammette che poteva 
essere negata) e che anzi fu 
« tanto liberale » da consenti-
re persino (quale audacia!) 
la riproduzione di qualche pa-
glna autografa dl Paganini. 

Questo, appunto, e il guaio 
di certe situazioni, quando il 
patrimonio da studiare e di-
sperso qua e la, tra blbliote-
che e archivi privatl, nonche 
in casa di eredi generalmente 
riluttanti a partecipare a fac-
cende che Interesslno la col-
lettivita e la cultura. 
" Abbado stesso dice che sin 

dal 1935 era riusclto ad adden-
trarsi in certi grovigli fiorltl 
intorno alia musica di Paga
nini, ma — adesso — dopo 
quaranfanni, sta ad aspetta-
re il 1982, per vedere se final-
mente i vari «ritornl a Pa
ganini » significano un « ritor-
no dl Paganini». . 

Questa chiacchieratina deri-
va dalla prima serata della 
Settimana musicale senese — 
si e Inaugurata ieri — incen-
trata su paglne dl Paganini 
in prima ripresa nel nostro 
secolo. 
. Michelangelo Abbado, nel 
pomeriggio, aveva fatto il pun-
to delle « awenture » del suo 
viaggio tra la musica di Pa
ganini. 

Sono state presentate, nella 
cripta dl San Domenico, ec-
cezionalmente affollata (gen
te In piedi. appassionati se
duti per terra o persino infi-
lati nel confessionali) alcune 
« bizzarrie » del grande violi-
nista. Per esempio, Ylntrodu-
zione e variazioni, per violl-
no e orchestra, sull'aria della 
Cenerentola di Rossini (tra 
Paganini e Rossini corsero 
buoni rapporti): pagine bril-
lanti e di fluido virtuosismo, 
che si sono riscaldate grazie 
all'intervento solistico di Sal-
vatore Accardo e alia direzio-
ne di Franco Leonettl (un al-
lievo di Franco Ferrara) che 
e stato il primo dei giovani ad 
awicendarsi sul podio. a pre-
sentare i n ' una dimensione 
drammatica la partecipazione 
dell'orchestra (quella dell'Ac-
cademia musicale di Sofia). 
impegnatissima e generosa. 
Ma l'ansia di una tensione 
prevalentemente esteriore. so-
Htamente attribuita a Paga
nini. ha poi trovato un mo
mento di tenerezza intima, 
nella stranissima composizio-
ne Le couvent Saint Bernard, 
per coro maschile muto (cioe, 
a bocca chiusa), violino e or
chestra. Un salmodiare assor-
to si alterna a momenti stru-
mentali, talvolta delineantisi 
come un omaggio, si direbbe, 
ai Lieder di Schubert. Nella 
stessa composizione. Paganini 
awerte anche I'esigenza dl 
smorzare Tempi to melodram-
matico del suo canto, ricer-
cando una « classicita » quasi 
bachiana. Ma con que! suoni 
dolenti. straziati a volte e di-
storti. la musica di Paganini 
sembra portare dalla lontanan-
za del suo tempo una sua in
quietudine fino ai modern! 
(pensiamo a Mahler e a Pro
kofiev. per esempio). mediata. 
del resto. dalle esperienze di 
Schumann e di Brahms. 

II concerto inaugurale ha 
avuto un vertice nella Sonata 
per la grande viola, in re mag-
giore (una viola di dimensioni 
piu vistose). nella quale si e 
imposto. con straordinaria ric-
chezza di suono- Dino Asciol-
la. L'Accardo ha trovato il de-
finitivo trionro nell'esecuzio-
ne del Primo concerto per 
violino e orchestra che ha 
t rat tenuto nella cripta, accal-
data e pesante, anche gli ap
passionati piu smaniosi del-
l'aria aperta. 

Meno pungente e apparsa 
la breve parte del programma 
dedicata a Cherubini, del qua
le sono stati eseguiti la Stn-
fonia e il «coro d'introduzio-
ne > dell'opera Elisa o // Mon
te San Bernardo, realizzati dal 
giovane Riccardo Chailly con 
elegante bravura. Altri due 
giovani direttori sono stati ap-
plauditi: Charles Darden e 
Stewart Kellog. pure essi del
la scuola di Franco Ferrara, 
il quale ha seguito il concerto 
e resibizlone degli allievi. ri-
manendo in piedi. nella navata 
di sinistra, appoggiato ad un 
pilastro e aderente alia pletra 
come volesse stamparvisi 
sopra. 

Stasera sono in programma 
musiche da camera di Zem-
linski, Webern e Schoenberg. 
Domani la "prima" del Con-
vitato di pieira. 

Erasmo Valente 

L'AGONIA NERA — E' stata 
cupa e dura come era giu-
sto che fosse, la quinta pun-
tata di Traglpo e glorioso '43 
dedicata alia repubblica di 
Said. Corrado Stajano (che 
1'ha curata insieme con Gian-
franco Campigotto, consulen-
te storico Alessandro Galante 
Garrone) & riuscito a resti-
tuirci per un'ora I'atmosfera 
spettrale e feroce che avvolse 
la nera agonla del fascismo 
mussoliniano. Dalle livide im-
mugini del Garda sottolinea-
te dal rantolo di una tromba, 
dai bruni di repertorio sulle 
cerimonie ufficiali dello sta-. 
to-fantoccio e da quelli che 
documentavano la miseria e 
le ferite di Milano, dal tcrri-
bile racconto di uno degli 
antifascisti torturati dalla 
banda Koch (uno dei mo
menti piu angoscianti della 
pur.tata) & riemerso il volto 
ripugnante della compagnia 
repubblichina impegnata nel 
disperato tentativo di far so-
pravvivere un regime ormai 
condannato o di segnare la 
sua fine con ttria strage. Da 
strumento della classe domi-
nante italiana, il fascismo si 
era trasformato in quei inesi 
in servo 7nal tollerato del-
Voccupante nazista: e i parti-
colari forniti dagli ex-padro
ni Wolff e Dollman nelle lo
ro distaccate e sprezzanli di-
chiarazioni non hanno lascia-
io ombre nel Quadro. Del re
sto, che Mussolini fosse per
fettamente cosciente dell'odio 
popolare dal quale la sua re
pubblica fantasma era circon-
data 8 confermato dalla no
tizia, fornita appunto da Doll-
man, che egli aveva richiesto 
a Hitler di mantenere la 
Wehrmacht in Italia per un 
certo tempo anche dopo una 
eventuate vittoria. Solo nella 
vana speranza di riconquista-
re qualche consenso fu stila-
ta I'inutile e velleitaria ((car
ta » di Verona che prevedeva 
la «socializzazione» delle a-
ziende: e che, come Stajano 

ha documentalo, fu subito re-
spinta con disprezzo dagli 
operai. 

L'abisso che separava gli 
«schiavi» (anche questa 6 
un'espressione di Dollman) 
repubblichini dalle masse ita-
liane, e in particolare dalla 
classe opeiaia, ha acquistato, 
nella puntala, una evidema 
quasi fisica. II racconto di una 
donna dell'arresto del marito 
e della reazione del suo bam
bino, la minuta descrizione 
del modo nel quale le mae-
stranze della Pirelli pratica-
vano il sahotaggio di massa. 
I'eccitaiione delle azioni del
le formazioni partigiane e dei 
GAP, la lineare testimonian-
za autobiografica del compa-
gno Giovanni Pesce, medaglia 
d'oro della Resistenza, sulla 
azione condotta per giustizia-
re il boia Cesarini, la parte
cipe memoria di padre Tit-
roldo sul grande sciopero ge
nerate a Milano, hanno con
fermato per tutti che nel '43 
non ci fu nell'Italia del Nord 
una guerra «fratricidal, ma 
una guerra di popolo contro 
I'invasore nazista e i suoi sche-
rani in camicia nera. A riba-
dirlo e servita anche la te-
stimonianza di Gorni Kramer, 
che ha dimostrato oggettiva-
mente come chi cercava di 
stare in c'isparte si ritrovasse 
poi a suonare dinanzi a una 
platea gremita di soli te-
deschi. 

E' stata, nel complesso, una 
puntata giustamente elabora
ta tenendo lo sguardo fisso 
all'Italia nel '73: e per questo 
all'aJialisi, che per alcuni ver-
si avrebbe potuto forse me
glio penetrare alcuni aspetti 
della realta sociale e politica 
di quei mesi tremendi, & sta
ta preferita una rievocazio-
ne tesa soprattutto a riaffer-
mare — come d apparso espli-
cito nel finale — la necessity 
di ricordare Vimpronta san-
guinosa che il fascismo ha 
lasciato sulla storia d'ltalia. 

g. c. 

oggi vedremo 
GLI SPECIALI DEGLI ALTRI 
(1°, ore 21) 

Per il ciclo di servizi speciali curato da Ezlo Zefferi va In 
onda stasera un programma del giornalista inglese Jan 
Pitman che descrive con la tipica ironia anglosassone una 

. giornata qualsiasi a Hyde Park. 
E" probabile che questo ciclo di servizi giomallstlcl vada 

oltre le se! puntate previste: infatti, sono stati presi accordi 
dalla RAI-TV con alcuni paesi socialisti, i cui reportages 
completerebbero opportunamente questo panorama della vita, 
del costume e di taluni problemi delle varie nazioni europee. 

DA GIOVEDr A GIOVEDF 
(2°, ore 21,15) 

Guglielmo Morandi ha curato la riduzione televisiva di 
Da giovedl a giovedl, una commedia in due tempi di Aldo 
De Benedetti che va in onda stasera, con' Armando Fran-
cioli. Paola Quattrini, Gioia Buoninconti, Nora Riccl, Ugo 
D'Alessio e Antonio Casagrande nelle vesti di protagonisti. 

Costruita secondo I moduli espressivi di quel ateatro del 
sorrisow liberty sempre in bilico tra sentimentalismo e 

• malizia. Da giovedl a giovedl narra di un marito che si auto-
. convince dl essere tradito dalla propria moglie e la fa 
pedinare da un detective il quale finisce. guarda caso. per 
innamorarsi della donna. 

CREOLA (1°, ore 22) 
La terza puntata dello spettacoio musicale di Castaldo e 

Faele e dedicata, come al solito, alle musiche in voga negli 
anni trenta. Presenta il varieta Carlo Loffredo, affiancato da 
Lino Banfi, Rossella Como. Shawn Robinson e le « Voci blu ». 
Partecipa alia trasmissione anche «Scarpantibus», il buffo 
pupazzo ideato e lanciato dalla popolare trasmissione radio-
fonica Alto gradimento. 

progranimi 
TV nazionale 
18,15 La gallina 

Programma 
piu piccini. 

per i 

18.45 La tv dei ragazzi 
«II giornalino di 
Gian Burrasca» -
Replica del quarto 
episodic 

19,45 Telegiornale sport 
Cronache italiane 

20,30 Telegionale 

21,00 Gli speciali degli al
tri 
Programma a cura 
di Ezio Zefferi. 

22,00 Creola 
Terza puntata. 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 

21,15 Da giovedi a gio-
vedi 
Due tempi di Aldo 
De Benedetti. 

Radio 1 
GIORNALE RADIO - Ore: 7. 8. 
12, 13. 14, 17, 20 c 23 ; 6: 
Mattulino musicale; 6 ,51 : Al-
manscco; 8,30: Le camoni del 
mattino; 9: 45 o 33 purche giri; 
9.15: Voi ed io; 11,15: Ricer
ca automatics; 11.30: Quarto 
programma; 12,44: Sempre, 
sempre, sempre; 13.20: Rossel
la Falk in « Aftarc di Stato >; 
14: Corsia prefercniiale; 15: 
Per voi giovani; 17,05: I I Si-
rasole; 18,55: Musica e ci
nema; 19,25: Auditorium; 
20,20: ConccHo s:slonico di
retto da Giarandrea Gavaz-
zeni; 21.40: Orcneslre diret-
te da Burt Bacharach. Riz Or-
tolani e Franck Pourcel; 22,20: 
Andata e rilomo. 

Radio 2° 
GIORNALE RARIO - 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 mattinie-
re; 7,40: Buongiomo; 8,14: 
Tutto ritmo; 8,40: Come e per-
ehe; 8,54: Galleria del melo-

dramma; 9,35: Scnli che musi
ca?; 9,50: « Eugenia Crandet a; 
10,10: Vetrina per un disco 
per 1'cstate; 10,35: Special og
gi: Sandra Milo; 11.30: Assi 
della canzone: Charles Arsa-
vour, Barbra Streisand, Dome
nico Modugno; 12,10: Tra-
smissiioni regional!; 12.40: Al
to gradimento; 13: Hit Para
de; 13,35: Ma vogliamo setter-
zare?; 13.50: Come e per-
che: 14: Su di giri; 
20.SO: Supersonic!; 22.43: Mu
sica leggera. 

Radio 3° 
ORE 9,30: Bemrenuto in Ita
lia; 10: Concerto di apertura; 
1 1 : Le sonate di Alessandr* 
Stradella; 11,40: Musiche italia
ne d'oggi; 12,15: La musica 
nel tempo: Intermezzo; 14.30: 
I I disco in vetrina; 15,20; Con
certo del pianista Wilhrim 
Backhats; 16,15: La scuola 
di Mannheim; 17,20: Concer
to sinlonico diretto da Arman
do La Rosa Parodi; 18,30: Mu
sica leggera. 18,45: Pianoforte 
oggi; 19,15: Concerto della se
ra; 20.15: Le malartie infetti-
tr*z I V ) Le infezioni tropical!; 
2 1 : Giornaie del Terzo; 21.30: 
Rassegna del < Premio Italia > 

500 BULBI DIRETTAMENTE DALL'OLANDA 
100 tulipani trionfo precoci di 4 colori (10/11 cm.) 
100 crochi a grandiflora, in miscuglio colori (7/8 cm.) 
100 crochi botanici, in miscuglio colori (5 /6 cm.) 
100 muscari in miscuglio speciale (6/7 cm.) 
100 anemoni « De Caen » in miscuglio speciale (3/4 cm.) 

In piu, gratuitamente, viene accluso vn «manuale per la coltivazione» 
PREZZO D'AQUISTO: SOLO L 4.390, SPEDIZIONE GRATUITA 

Richiedete anche il nostro catalogo-autunno dertagliato 

Indirizzare a: P. BAKKER, BEEKLAAN, HILLEGOM 5, OLANDA 
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