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sul tappeto alia manifestazione democratica venezhna 

i i Alia Settimana musicale 

A Siena Gluck e restato 
Vigorosa e unanime la denuncia (aimeno finora) in ombra 
della censura e della repressione 

Schoenberg applaudito dai giovani - Casfaldi e soprattutto Petrassi hanno 
monopolizzato I'interesse del pubblico • Altre novita in programma ieri sera 

II convegno indetto 

dall'ARCI-UISP 

Le Knee per 
I'istituzione 
del circuito 
alternative 

Nottro servizio 
VENEZIA. 3 

L'estensione dei collegamen-
ti tra le varle associazloni cul-
turall di base a hvello regio
n a l e provinciate in modo 
da verlflcare, su sltuazioni 
concrete, le possibility d'in-
tervento sugli Entl locali In 
merito alia creazione dl un 
esteso circuito clnematografi-
co ad impostazlone e gestlo-
ne democratiche e la propo-
sta per un censlmento delle 
strutture, pubbliche e associa
tive, che sarebbe possibile 
usare per la programmazlone, 
discusslone, diffuslone delle 
opere cinematografiche esclu-
se o emarginate dal mercato: 
quest! i maggiori impegnl 
emersi dal convegno Indetto 
dall'ARCI-UISP a Venezla 
nel quadro delle giornate 
del cinema italiano. La ma
nifestazione, che si e tenuta 
alia Casa del portuale, ha fat-
to registrare la presenza di 

• un numeroso pubblico compo-
sto in prevalenza di operato-
ri cultural! provenienti da 
Toscana, Emilia, Umbrla, 
Piemonte, Lombardla... 

II dibattito ha preso le 
mosse da una lucida relazlo-
ne di Antonio Manca, presl-
dente dell'UCCA (Circoli del 
cinema dell'ARCI), centrata 
sui problemi inerenti alia 

1 creazione di un circuito che 
consenta di aprire spazi li-
beri da utilizzare per un con-
fronto dialettico tra autori, 
opere e pubblico. 

In modo particolare.il di
battito si e sviluppato'attor-
no ai temi delTutilizzazione 

• delle sale cinematografiche 
a disposizione degli Enti lo
cali, dei rapporti con l'eser-
cizio tradizionale, della fun* 
zione deH'associazionismo e 
dei compiti che attenderanno 
il circuito cinematografico 
pubblico 

Purtroppo il movimento de-
mocratico non ha sempre pre-
stato la dovuta attenzione a! 
problema delle declne e de-
cine di sale di proprieta degli 
Enti locali e da questi date in 
gestione a privati spesso colle-
gati con i maggiori circuit! 
d'esercizio. II convegno • del
l'ARCI ha sottolineato con 
forza la necessita di un cam-
biamento di rotta che parta, 
appunto, da un censimento 
delle situazioni in atto nel-
le varie region!, in modo da 
predisporre un quadro organi-
co di denuncia e d'intervento. 

Per quanto riguarda i rap
porti con l'esercizio tradizio
nale, il dibattito ha registra-
to la proposta di Duccio Fag-
gella, della Regione toscana, 
per i'instaurazione di rappor
ti organic! con quel piccolo 
esercizio che e. a un tempo, 
supporto e vittima delle gran-
di concentrazioni cinemato
grafiche. una proposta cui 
hanno fatto eco i dubbi di 
quant: disperano. alia luce 
delle passate esperienze, di 
poter allacciare con queste 
forze collegamenti non desti-
nati a deteriorarsi rapida-
mente. 

Attorno all'a Italesercizio », 
Infine, il discorso e stato par-
tlcolarmente vivo, ed e stata 
sottolineata da piu parti la 
necessita che il futuro circui
to pubblico stabilisca rappor
ti organici con l'associazio-
nismo democratico e svilup-
pi un'azione particolare ver
so le zone (Mezzogiorno e 
campagne) tradizionalmente 
emarginate dal mercato. Se 
questo non si verifichera, il 
costituendo organismo pub
blico faliira sul nascere i pro-
pri obiettivi realizzando, di 
fatto. solo un vasto circuito 
d'essai qualiUtivamente non 
molto dissimiie da quelli che 
gia oggi convivono con le nor
mal! strutture mercantile 

Quest'insieme di obiettivi 
poiranno essere raggiunti solo 
sulla base di un'azione coor-
dinata delle varie associazio-
ni, per cui e indispensable 
giungere raoidamente alia co-
stituzione di un fronte orga-
nicamente unitario delle for
ge culturali e associative. Alio 
stesso modo occorre abbatte-
TC ogni reslduo steccato «spe-
cialistico*. come ha sottoli
neato, traendo le conclusion! 
del convegno, il presidents 
deirARCI-UISP, Arrigo Mo-
randi. giungendo ad inizia-
tive tese a «Iiberare» gli 
spettatori da! condizionamen-
ti impost! dai mercanti di 
ce'.lulolde. 

Su queste linee hanno con 
cord a to tutti gll interventi. 
tra cui ricordiamo quelli di 

, Sandro Zambetti della Fede-
razione dei CIneforum, Ric-
cardo Napolitano della FIOC, 
Ifazzocchi deH'ARCI-UISP di 
Reggio Emilia e Cotronel, del
ta Commissione televlsione 
•WARCI nazionale. 

Umberto Rossi 

AI dibattito del seminario-incontro ha fatto segui-
to la discussions avvenuta dopo la proiezione 
del filmato su Valpreda - Ferma presa di posizio-
ne del comitato contro le provocazioni fasciste 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 3. 

La liberta di espressione, la 
liberta di comunicazione e il 
problema sul tappeto. E non 
si tratta dl un problema 
aetratto. La proiezione della 
Grande abbuffata di Marco 
Ferreri, che con altri film do-
vrebbe concludere le Giorna
te del cinema, venerdl pros-
slmo, e infatti ancora in for-
se, anche se cl sono buone 
speranze che gll ostacoli del
la censura possano essere 
superatl. 

Tutti sappiamo per6 che, al 
di la e al di sopra della gia 
iniqua censura amministra-
tiva, c'e la supercensura eser-
citato da zelanti magistrate 
i quail hanno eretto la mo
rale cattolloa nella sua acce-
zione piu arretrata a crlte-
rio discriminante assoluto. 
Lo rlcordava stamane, al se
minario-incontro col pubblico, 
che dedicava appunto la se-
duta odierna al quadro legi
slative della situazione, l'av-
vocato Nicola Lombardl; 11 
quale ha sottolineato la ne
cessita dl una modlfica pro-
fonda dei codlci, per garan-
tire la libera clrcolazione del 
prodotti artistic! e culturali, 
e della stessa informazione. 

L'azione repressiva svilup-
pata da certi settori della 
magistratura nel campo artl-
stico e culturale e, del re-
eto, solo un aspetto della re
pressione che si attua in un 
campo piu vasto, soclale e po
litico. II asegreto istruttorio» 
e di per se la negazione della 
liberta d'informazione. II rea-
to di a vilipendio», acquislto 
nel codici fascist!, ma la cui 
prima elaborazione risale al 
1889, cioe all'Italia democrat!-
co borghese, e uno strumento 
per reprimere con durezza 
ogni critica alle istituzioni. 
Su questo tema si e incentra-
to i'intervento deU'avvocato 
Guido Calvl. che ha pure po-
sto con forza in rilievo l'esi-
genza di portare tali questio-
ni fra le grandi masse, poi-
che la lotta delle masse e 
elemento essenziale di quoi-
siasi battaglia rinnovatrice. E 
un lavoratore intervenuto nel 
dibattito ha ribadlto: e la 
classe operaia che deve far-
si carico di questi problemi. 

Per quanto riguarda lo spe
cified campo artistico-cultuxa-
le, Federico Governatori, di 
Magistratura democratica, ha 
offerto alia meditazione dei 
partecipanti all'incontro un 
grottesco florilegio di requi-
sitorie e di sentenze recenti 
(a proposito, tra l'altro, del-
YVltimo tango), che testimo-
niano di quella subculture. 
reazionaria e oscurantista, da 
cui troppi giudici, e soprat
tutto troppi procuratori ge
neral!, traggono ispirazione. 

II discorso sulla repressio
ne, ieri sera, era stato anti-
cipato, in senso generate, dal-
la proiezione del filmato Val
preda, realizzato dalla Coope-
rativa cinematografica «15 
maggion (della quale fanno 
parte, tra gli altri, Loy, Mo-
nicelli. Scoia, Pirro, Age e 
Scarpelli) e che consiste in 
una lunga intervlsta (un'ora 
circa di proiezione) con Pie-
tro Valpreda e Roberto Gar-
gamelli. L'intervlsta fu fatta 
nel gennaio scorso. poco tem
po dopo la scarcerazione del 
due anarchic!; non vi sono in 
essa, com'e ovvio, clamorose 
rivelazioni. ma una efficace 
illustrazione delle assurdita, 
degli arbitri, delle torbide 
manovre attraverso le quali 
fu montata ia favola del 
acomplotto rosso» e nascc-
sta, finche possibile, l'esisten-
za di una «plsta nera» che 
conduceva ai veri responsabi-
li e ispiratori della strage di 
Milano. II ritratto urnano di 
Valpreda, che scaturisce dal 
lungomelraggio, e pacato e 
senza civetterie; le opinion! 
politiche che l'anarchico eepri-
me, e che I cineasU Intervl-
statori registrano con assolu-
ta obiettivita, si prestano na-
turalmente alia polemica e 
anche al dlssenso piu netto. 

E il dibattito seguito alia 
proiezione. svoltasi nella gran-
de sala del Cinema Arsenale, 
e stato dei piu accesi ma an
che de! piu eaotici. Non sono 
mancati gli attacchi al nostro 
partito e al nostro giomale, 
ma non sono mancate nem-
meno le diatribe fra I gruppi 
della sinistra extraparlamen-
tare, present) In forze nel ci-
nematogrefo. Un lucido con
tribute all'analisl e alia de-
finizione del trcaso Valpre
da », fomito da] suo difen-
sore awocato Calvi, e qual-
che altro equilibrate Inter-
vento non sono stati suffi
cient! a orientare ki una di-
rezione piu produttiva la di
scusslone, che si e allontana-
ta Iargamente dal suo vero 
oggetto. II quale doveva es
sere, in sostanza, la rlcerca 
dei modi e delle forme at
traverso cui utilizzare un la-
voro cinematografico di stam-
po prettamente giornalistico, 
informativo. al fine di illumi-
nare quella parte dell'opinlo-
ne pubblica che sui fatti dl 
Milano e sul loro significato 
ha aocora idee incerte e con
fuse. 

Valpreda. presente ' alia 
proiezione con Gargamelli (e 
con la moglie, che e In at-
tesa di un bambino), ha co-
munque evocato il problema 
della condlzione carceraria, e 
il dramma dei detenuti poli
tic! antifascist! che sono In 
galera sotto Imputazlonl fal

se, o speclose, o aberrantl. 
Nel dibattito si e anche ri-
flesso un certo scontento. ma-
nifestato in questi giornl da 
alcunl gruppi della sinistra 
extraparlamentare, lnsoddl-
sfattl dello spazio ad ess! la-
sclato (per una loro autono-
ma gestione) dalle Giornate. 
Ma anche tra dl ess! c'e sta
to chl ha rlconosciuto la fon-
damentale democratlclta del-
l'lnlzlatlva, cosicche questa 
parziale contestazione, rileva-
ta oltre mlsura da qualche 
giomale, sembra ora rlassor-
blta all'interno di un orga
nismo, come quello appunto 
delle Giornate, che e apparso 
esemplare per elasticity, tol-
leranza e comprenslvlta. 

Chl non lo manda glu. e 
lo si capisce, sono 1 fascist!, 
che hanno gia tentato, ai 
margin! delle Giornate, qual
che aggressione e provocazio-
ne, come l'attentato a una 
sede del Manifesto, dove due 
noti teppist! missinl. pol ar-
restatl, hanno sparso combu-
stlblle. senza rluscire per for-
tuna a dargli fuoco. Ma le 
forze democratiche sono vi
gil!. II comitato organizzato-
re, esprlmendo la sua sollda-
rleta al Manifesto e a Pietro 
Valpreda (oggetto dl volgarl 
insult! e intlmidazioni, sempre 
da parte dei fascist!), rlaf-
ferma che «le Giornate sono 
antifasciste: nessun attenta
te, nessuna provocazlone po-
tra cambiarle. Lo garanti-
scono i sedicimila socl pro-
tagonlstl». 

Aggeo Savioli 

I registi si conf rontano 
con i temi della f ilosof ia 
Da uno dei nostri inviati 

VENEZIA, 3 
Liberta, questa dolce parola, 

il film sovietico dedicate alia 
resistenza dl classe In un pae-
se sudamerlcano repressive, 
dovuto al talento del reglsta 
lituano Olalaklavicius e da 
poco premlato al Festival dl 
Mosca; Le pianticelle del geor-
glano Kcleidze, che in bianco 
e nero e in forma di apologo 
si occupa del rapporto uomo-
natura; Fotografla dell'unghe-
rese Zolnay, che come si dls-
se da Verona e uno splendldo 
e sconvolgente sagglo di in-
dagine sulla vecchiaia e sui 
misteri della pslche all'lnsegna 
dl uno stile solo apparente-
mente gelldo e composlto; 
Leggenda della morte e della 
resurreztone di due giovani, 
il film magiaro in cui Gyon-
gyossy indaga su una comu-
nita dl zlngari proponendo an
che lui, alia luce del marxl-
smo, una parabola cristlana: 
ecco 11 quartetto che ha co-
stituito il primo notevole ap-
porto delle clnematografie di 
paesi socialist! alle Giornate 
del cinema italiano. 

Ciascuna dl queste opere, 
che se ne sia gia parlato o 
meno, merlterebbe ben altro 
che rapid! cenni, ma abbiamo 
gia premesso die la manife
stazione veneziana non vuole 
essere. come Cannes e la Mo-
stra al Lido sempre e soltan-
to sono state, una palestra 
per la critica piu o meno spe-

Si e chiusa la XXV edizione 

Nessun pianista 
laureate al 

Premio Busoni 
Al secondo posto, ex-aequo, il tedesco Kel
ler e il polacco Ratusinski - La manifestazione 
ha bisogno di un profondo rinnovamento 

Dal nostro inviato 
BOLZANO. 3. 

La venticinquesima edizione 
del Premio Busoni, nonostan-
te la solennita dell'occasione, 
si e conclusa senza un lau
reate. La giuria, dopo avere 
ascoltato una cinquantina di 
candidati, ha deciso di non 
assegnare il primo premio. II 
secondo e stato diviso ex 
aequo tra 11 tedesco Roland 
Keller e il polacco Andrzej 
Ratusinski; il terzo e andato 
alia polacca Elsa Kolodzley; il 
quarto alia cecos!ovacca Kveta 
Novotna. Un qulnto premio. 
infine. e stato ripartite tra 
due concorrenti non entrati 
in finale, 1'italiano Pierluigi 
Camicia e l'americano Seth 
Carlln. 

II risultato era, piu o meno, 
scontato. La Giuria, presie-
duta da Giorgio Cambissa e 
composta per lo piu di sta-
gionati pianist!, ha affrontato, 
una volta di piu, il problema 
della scelta tra concorrenti 
che rivelano personalita e 
concorrenti che rivelano una 
robusta preparazione tecnica. 
E' una scelta che si presenta 
ad ogni cencorso pianistico e, 
a Bolzano, salvo eccezioni, 
viene risolta a favore della 
robusta preparazione; quella 
che si pub misurare e con-
trollare, mentre Ia personalita 
e un dato definiblle con le 
valutazioni piu soggettive. In 
parole povere: tutti capisco-
no se un esecutore sbaglia le 
note, ma se la sua «inter-
pretazione » e originate e giu-
stificata, questo e un pro
blema di gusto. 

Non stupisce, quindi. che le 
giurie propendano per una 
valutazione sollda. fondata su 
esecuzioni di pezzi ben noti, 
in modo da eliminare al mas-
simo 1'aleatorieta. Per questo 
i concorst sono una crudele 
e sovente inutile rassegna di 
cultura stagionata, in cui 1 
giovani sono impegnati slno 
aU'esaurimento nervoso per 
conquistare un pezzetto dl 
carta col numero del premio. 
utile alle classificazioni per 
rinsecnamento ne! conserva
tor!. 

II « Busoni», nonostante la 
serieta e II prestigio da cui 
e giustamente circondato. non 
fa eccezione. L'elenco dei pre-
miati In 25 anni comprende 
undici nomi, e tra questi piu 
della meta e rientrata imme-
diatamente nell'oblio. Ecco Ia 
serie: 1953, Sergio Perticaroll: 
1953, Ella Goldstein; 1954. Aldo 
Mancinelli; 1956, Joerg De-
mus; 1957, Martha Argerich; 
1961, Jerome Rose; 1964, Mi
chael Ponti; 1966, Garrick 
Onlsson; 1968, Vladimir Sell-

vochin; 1969, Ursula Oppens; 
1972. Arnaldo Cohen. - Basta 
scorrere la lista per renders! 
conto che ! concorsi non ser-
vono affatto a «lanciare» I 
giovani, visto che la magglc-
ranza non e andata oltre 11 
premio. 

A parte queste osservazionl 
di carattere - generate, detta-
teci dall'occasione del ventl-
cinquennio. l'annata odiema e 
stata caratterizzata da una 
buona media di partecipanti 
senza — pare — una perso
nalita di eccezione. Molti, spe-
clalmente tra gli ascoltatori. 
davano una particolare fidu-
cia a Pierluigi Camicia. per 
l'eleganza e la finezza del 
suono. ed egli e terminate 
quinto. assieme a Seth Carlin, 
lodevole solo per la minu-
ztosa esattezza. Cosl pure, riu-
nendo gli opposti, ! due can
didati emersi in testa appaio-
no totalmente diversi: Keller 
rigoroso e tagliente, in spe
cie nell'esecuzione di una So
nata • di Prokofiev in semi-
finale; Ratusinski irruente e 
vtgoroso come si conviene a 
un connazionale di Chopin. 
Quanto alle due ragazze. Ia 
giovane polacca e piaciuta 
molto nel primo tempo del 
Concerto in ta minore di Schu
mann, mentre la Novotna ha 
sgranato un Mozart pulitis-
simo. Per tutti. infine. va det-
to che — nella serata con
clusive — il concorso della 
ottima Orchestra Haydn dl-
retta con autorevolezza da 
Paul Angerer. e stato di non 
piccolo aiuto offrendo una 
cornice sonora In cui lo stru 
mento solista ha potute in-
serirsi con naturalezza. 

Si e chiusa cosi anche la 
venticinquesima edizione del 
prestigioso premio Nel di-
scorsi conviviali qualcuno ha 
asskurato che 1'attivita futu
re sara ancor piu «raffi-
nata»: assicurazione promet-
tente ma oscura. H guaio e 
che tutte le iniziative (d'al-
tronde prudent!) di rinnovare 
il Premio sono cadute nel 
nulla: dalla sezione di «mu-
sica modema» al concorso di 
composizione, mentre si con-
tinua a mecinare Petemo 
Bach, l'etemo Mozart e gli 
eteml romantic! dl fronte a 
una giuria certamente auto-
revole, ma del pari immobile. 
II che lascia perplessi ove si 
consider! che il • Busoni» 
(intitolato al grande compo-
sltere del Novecento di cui al 
concorso non si suona una 
note in pubblico) e la piu 
importante delle competizlonl 
intemazionall italiane. Speria-
mo nel prosslmo anno. 

' Rubens Tedeschi 

clallzzata, bensl rappresenta-
re (ed is questa la sua novita 
di fondo) una proposta am-
plissima dl film per il mag-
glor numero dl persone che 
una manifestazione cinemato
grafica abbia mal avuto, aime
no nel breve arco dl dlecl 
giornl che le e consentlto. 

Ne derlva che. In una sola 
glornata, aimeno dlecl possi
bility dl discorso potrebbero 
sorgere, alcune delle qual) cl 
si deve Hmitare a toccar dt 
sfuggita. ammesso e non con-
cesso che proprio a tutte e 
dleci si rlesca a tener dletro. 
Tramutati in podisti, si corre 
da un luogo ail'altro sperando 
dl cogllere 1'essenziale dl un 
awenimento e augurandocl 
che esse si veriflchl nel mo
menta In cui si e present!. 
• Sotto un sole Implacablle ln-
croclamo Imre GyangyQssy in 
Oampo S. Margherita e, sa-
pendolo senslbillsslmo e pre-
parato al temi affrontatl da 
Totl nella sua laborlosa e raf-
finata metafora storlca su Pao
lo dt Tarso, gll chiediamo un 
parere di competente. che egli 
cl esorlme con dovizia dl ar-
gomehtl. Dl essl ci servlremo 
quando ci sara concesso dl rl-
vedere 11 film e dl affrontarlo 
crlticamente con la pondera-
zione dovuta. 

n regista ungherese. che sta 
seguendo le Giornate con sem
pre rinnovato stupore, chiede 
a sua volta un conslglio sui 
film del giorno. «Se ti lnte-
ressa la fllosofia di Empedo-
cle — rispondiamo — puol 
provare con Memoriale dalle 
rovine ». 

Cosl si lntttola 11 film che 
Andrea Prezza. gia autore del 
Gatto selvaggio, riproposto ne! 
giorni scorsi, ha girato per la 
televistcne sul pensatore di 
Agrigento. Film singolare. per. 
che 11 protagonista non parla 
mal:*sl Hmlta a guardare con 
ironica e distaccata dolcezza 
I « politici» che lo consldera-
no il padre della loro rivolu-
zione, a scendere sorridente 
fra 11 popolo che lo venera 
come un Dlo. a conslderare 
transeunte la gabbia in cui 
viene rlnchiuso, a dormire 
sull'Etna mentre una sua al-
trettanto silenziosa fedele gll 
accarezza le manl nel sonno. 
A darci 1 risultati, speeso an-
ticlpatori della sua teoria del 
cosmo, a informarci sulle leg-
gende della sua dipartlta (se
condo una delle quali ai gettd 
nel vulcano, che perd lo re-
spinse di nuovo fuori), prov-
vede 11 commento parlato. 
mentre direttamente si regi
strano le voci dei politicantl 
(tra cui in veste d'attore 
Gianni Toti). -. 
- In generate noteremo, in 
tutto questo gruppo di opere 
filosofiche, vlslonarie e mes-
sianiche, che la necessita dl 
stilizzazione conduce (e nel 
film di Prezza piu che negli 
altri) a un ritmo eccessiva-
mente lento, favorito e tal-
volta accentuate dallo splen-
dere degli scenari natural!. Se 
i prim! frammenti di Mon-
taldo su Giordano Bruno 
giungeranno in tempo, pro-
babilmente avremo in essl 
un'altra chiave drammatlco-
spettacolare, piu consona alle 
esigenze di un largo pubblico. 
II che non togiie ne legitti-
mita ne valore agli esperi-
menti culturali di Amelio, di 
Toti e di Prezza, che tra l'al
tro un pubblico assai nume
roso ha seguito qui in reli-
giosa attenzione (non a Me-
stre, per la verita, dove Sulle 
vie da Damasco ha invece 
svuotato una grande sala). 
Alia formula del • giallo-poli
tico* lanciata sul mercato da 
Petri. Damiani e altri, e rim-
balzata anche fuori d'ltalia, 
si riallacciano sorprendente-
mente (e, bisogna dire, con 
minore attendibilita narrati-
va) certi film piii «lrrego-
laris come Vno dei tre dl 
Gianni Serra proiettato nel 
giornl scorsi e L'ultimo uomo 
di Sarah visto stamane. con 
cui esordisce dietro la mac-
china da presa Virginia One-
rato che, se ben ricordiamo, 
fu attrice anni fa nello sfor-
tunato ma non immeritevole 
ArcangeU di Enzo Battaglia. 
Opera prima facente parte 
del gruppo delle sette varate 
l'anno scorso dalPEnte Ge
stione e distribute dall'ltal-
no'esglo. girata un po' con la 
tecnica di Lettera a un 
giomale della sera che rima-
ne l'ultimo film di France
sco Maselli (il prossimo do 
vrebbe iniziarlo tra breve, 
altri due essendo rimasti in-
terrotti per la meritoria atr 
tivita. di cui tutti lo ringra-
ziamo. profusa nelle giornate 
del 12 e del '73). L'ultimo 

Anno Mognoni 

sta meglio 
Anna Magnani — sofferen-

te, secondo notizie non con-
fermate, per calcoli alia ci-
stifellea — sta meglio: lo ha 
fatto sapere la stessa attri
ce. n professore Paride Ste-
faninl l l u visitata ed ha 
confermato 11 progressive mi-
glioramento delle condizionl 
dell'attrlce, la quale potra par-
tire tra qualche giorno per un 
periodo dl vacanza. 

uomo dl Sarah verte sulla 
consuetudlne della donna del 
tltolo a filmare se stessa e 
gll awenlmentl politici cu! 
parteclpa. Le accade perclb dl 
documentare un attentate fa
scists su un corteo e anche 
la propria morte per mano 
del responsabile della strage. 
Ma la pelllcola-testimonlanza 
scompare In un Incendlo. 
Appiccato da chi? Dai «so-
lltl ignotl» ma, forse, non 
senza la connivenza della po-
lizia. Comunque il mirino di 
un'altra donna con macchlna 
da presa inquadra 11 com-
missario. 

Ieri una gran folia ha assl-
stito, come gia sapete, a un 
evento insolito: la resurre
ztone dt un film. Clb che va 
sottolineato in questo redl-
vivo e, nonostante qualche 
momento di stanca, owia-
mente vital isst mo Uomo dei 
palloni, e come gia anni fa 
Marco Ferreri prevedesse cer
ti motivi ora esplosi nella 
Grande bouffe, e del quail gll 
spettateri veneziani saranno 
I prlml a complere la verlflca 
se la sua proiezione avra 
luogo. Vogltamo dire l'occa-
slone tipicamente borghese 
che conduce alia morte: il 
grado dl gonfiabillta di un 
palloncino per I'tndustriale 
milanese, come la smania di 
cibo e di sesso dei • quattro 
suicidi volontari (tra cui an
cora Mastroiannl) deH'ultimo, 
anzi ormal penultimo film 
(perche 11 regista sta gia ter-
minando 11 suo Generate Cu
ster). Addtrittura analoga l'ul-
tima sequenza: defunti 1 pa
droni, gli infedeli cani di casa 
si buttano sui rest! del pasto. 
E sono loro. i piu «umanl». 

Ugo Casiraghi 

Due giovanissime 

vincifrici 

del Concorso 

di Castrocaro 
CASTROCARO. 3 

Emanuela Cortesi e Maila 
Mazzeranghi sono le vine!-
trie! del Concorso a voci nuo-
ve» di Castrocaro. Emanuela 
Cortesi ha 15 anni ed e nata 
a Fusignano (Ravenna); can-
ta dall'eta di cinque anni, 
ha partecipato a numerosi 
concorsi locali ed e studen-
tessa del Liceo artistico per 
il mosaico di Ravenna. Maila 
Mazzeranghi e livornese: ha 
17 anni ^tudia al Conserva-
torio da sei anni e si dedica 
al canto sin da bambina. 

Groucho Marx 

in ospedale 
LOS ANGELES. 3 

L'attore comico americano 
Groucho Marx — 1'unico su-
perstite del famoso trio dei 
afratelli Marx» — dovra ri-
manere in ospedale fino alia 
settimana prossima. Lo ha 
annunciate oggi la segreteria 
dell'anziano attore (78 anni) 
precisandc che, nel corso del 
controllo medico al • quale 
Groucho Marx e stato sotto-
posto la settimana scorsa, i 
medic! gli hanno riscontrato 
una leggera forma influen-
zale ed hanno deciso di trat-
tenerlo in clinica per evitare 
un peggioraroento della ma-
laUia. 

Dal nostro inviato 
* SIENA, 3. • 

La •« Settimana » e glunta' 
nel pleno delle sue manlfe-
stazlonl spronate, perb, si dl-
rebbe, da una certa forza 
centrlfuga. I varl temi sono 
stati tracciatl, ma clascuno, 
nel suo svlluppo, si e allon-
tanato dall'ldea centrale della 
« Settimana ». 

II Quartetto Lasalle ha po
sto il tema della «Scuola 
Viennese », lnterpretando stu-
pendamente Quartetti di Ale
xander Zemllski (op. 19), We-
bern (op. 5) e Schoenberg 
(op. 37), ma e fugglto via sen
za lasciare prospettlve per 11 
futuro. Non fosse stato per 
Luigl Dallaplccola, che ave-
va celebrato con fermezza e 
commozlone la flgura umana 
di Schoenberg, la «scuola 
Viennese» sarebbe rlmasta 
quale affare per Inizlatl, anzl 
per a lndizlatl », come per un 
lapsus si e anche sentlto dire. 

I giovani — che sono una 
presenza vera e fresca — han
no perd applaudito Schoen
berg, alio stesso modo che gli 
anzianl hanno festegglato le 
squlsltezze di Paganini. Ma 
anche i giovani sono stati 
conquistati dalle meraviglle 
tecnlche del compositore, su-
perate con sclntillante vir-
tuosismo da Salvatore Accar-
do, Dino Asciolla, Rohan De 
Saram e Alirio Diaz (viollno, 
viola, violoncello e chitarra). 

I quattro portentosi con-
certisti hanno completato le 
«prime rlpreseu di pagine 
paganinlane, eseguendo una 
Serenata per viollno, violon
cello e chitarra, Variazioni per 
viollno e chitarra nonche il 
Quartetto n. 15. con chitarra 
al posto del secondo viollno. 
Di questo Quartetto e stato 
replicato il rondd finale, pul-
sante dl un modernissimo fu
rore ritmico. tra il romeno 
e 1'ungherese. 

Lo sguardo della « Settima
na » sulla musica del nostro 
tempo ha Intanto svelato no
vita di Paolo Castaldi e di 
Goffredo Petrassi, incastona-
te tra le prlmlzle paganinlane. 
Dl Castaldi sono stati ese-
guitt i primi cinque del Died 
discanti per canto fermo e 
died strumenti. Non sono pa
gine recentlsslme (risalgono al 
1969) e antlclpano certa spie-
tatezza dell'autore nell'instste-
re su determinate situazioni 
fonlche. Ricordiamo un Eser-
cizio per pianoforte, giocato 
su ripetizioni monotone di 
« scale ». cosl come i a discan
ti » sono giocati su vocalizzl 
arcatcamente salmodianti, pun-
teggiati dai tlmbri dei dlecl 
strumenti. La composizione e 
scritta con neumi al posto 
delle note e su right di quat
tro anziche dl cinque linee. E* 
stato «necessario» trascriver-
la per esecutori di questo 
tempo, e la trascrizione avra 

'un po* annacquato la ieratica 
austerita di questa musica. 

Avremmo dovuto. aprire que
sta nota dando subito notizia 
di una vistosa opera di Pe
trassi per flauto e clavicemba
lo, ma chiudiamo in bellezza, 
e l'awenimento non corre il 
rischio di essere sminuito. 

Ala e una composizione de-
dicata alia figlia, Alessandra 
(nove anni), ma che costitut-
sce ancora un omaggio al-
l'arte dl Severino Gazzelloni 
(ottavino e flauto) che l'ha 
interpretata, con rinnovata 
bravura, avendo al clavicem
balo Giancarlo Cardini, piani
sta e musicista da noi piu 
volte celebrato per la capaci
ty di penetrare le musiche che 
gli sono affldate. 

Gazzelloni ha suonato con 
impeto e quasi con avidita, 
accostando le labbra ai due 
strumenti come i bimbi quan
do si attaccavano, avidamen-
te. al seno matemo. L'imma-
gine ci viene anche da quel 
tanto di ebbra felicita e in-
sieme di ebbra apprenslone 
che awolge questi ultimi suo* 
ni di Petrassi. II clavicemba
lo sembra trattenerli per la 
giacca, ma. subito. attraverso 
voli e trilli dell'ottavino. essi 
salgono e si awitano nell'aria, 
portati ad altezze vertiginose 
e sospinti alia conquista di 
una nuova luce. Ce — fre-
mente e intensa — una lu-
minosita sonora. addirittura 
abbagliante. cui i suoni per-
vengono come uscendo dal 
buio di una notte senza stel-
le in uno spazio ritrovato dal

la memorla di un'infanzla (la 
stessa del compositore) che si 
consegna, treplda e commossa, 
al sofflo vivificante di un'ala 
consolatrice. 

Sono ancora In cartellone, 
stasera, novita dl Ligetl, Do-
natonl e Sinopoli e ad esse 
si tende l'attenzlone che quel
la forza centrlfuga dl cui dl-
cevamo sembra sottrarre al-
l'ldea centrale della «Setti
mana »: Gluck. 

SI e awiato 11 convegno 
sulla musica e sul tempo dl 
Gluck, ma, o perche il luogo 
stesso della manifestazione e 
deoentrato o per altri motivi, 
il convegno non pare molto 
seguito. E del reslo, e anda
to un po* deserto anche il 
primo concerto con musiche 
di Gluck (sono state esegulte 

le musiche per 1 ballettl St-
miramide e Don Giovanni) 
che non capita di ascoltara 
tutti i giorni. Al fini cultural! 
della «Settimana», e stata 
utile eseguire tutti 1 numeri 
dei due ballettti e a ci6 al 
e prestato Viert Tosattl, dl-
rettore d'orchestra, ma so
prattutto muslclsta parteclpe 
dt quella finallta. Di cid gli va 
dato merito, posto che i divi 
della bacchetta, preoccupatl 
di finl esiblzionistici, non a-
vrebbero corso il pericolo («u-
perato speclalmente da Tosat
tl) dl farsl sommergere dalla 
sfllza dei « pezzl» a -clascuno 
del quali, pur sguarniti dl soe-
na, l'esecuzlone ha dato ade-
guato rlsalto. 

Erasmo Valente 

Rai ^ 

oggi vedremo 
LA PORTA SUL BUIO (1°, ore 21) 

11 vicino di casa e 11 primo telefilm in programma per 
la serie «gialla» coordinate da Dario Argento. L'originale 
televlslvo e dlretto da Lulgi Cozzi, con Laura Belli, Aldo Reg-
glanl e Mlmmo Palmara nelle vest! di interpret!. 

LE FARSE LIGURI (1°, ore 21,15) 
II programma di Belisario Randone dedicato al teatro dia-

lettale italiano presenta questa sera due farse liguri: La cena 
della leva, da un canovacclo ventlmigllese di Azaretti e Ro-
stan, e La locandiera di Sampierdarena di Dario G. Martini. 
La prima e interpretata da Armando Bandini, Ferruccio De 
Ceresa, Pino Lunardi e Anna Caroli. con.la regia dl Vito Mo-
llnarl; la seconda — diretta da Marco Parodi — ha per prota-
gonlstl LIna Volonghl, Piero Nuti, Remo Fogllno, Gino Lava-
getto e Giuseppe Marzari. 

ANDANTE MA NON TROPPO 
(1°, ore 22) 
' Concerto d'estate e il titelo della prima puntata di un 

nuovo programma realizzato da Glauco Pellegrini e dedicato 
aU'educazlone musicale in Italia. L'inchiesta intende offrire 
un panorama della situazione musicale nel nostro paese, n#i 
suoi molteplici aspettl culturali, educativl e organizzativi. 

programmi 
TV nazionale 
18,00 La TV del ragazzl 

«Questa e la TV*, 
« Gli animali sono in 
grado dl pensare* 

19̂ 45 Telegiornale sport 
Cronache Italiane 

20,30 Telegiornale 

21,00 La porta sul buio 

22,00 Andante ma non 
troppo 
a Concerto d'estate » 

23,00 Telegiornale 

3 - -

TV secondo 
19.20 Sport 

Da Belgredo: colle* 
gamento In Euxovi-
sione per i campio-
nati mondiali di 
nuoto 

2ifi0 Telegiornale 
21,15 Le farse liguri 

Canovacclo ventiml-
gllese dl Azaretti e 
Ro5tan 
«La locandiera di 
Sampierdarena » 

2235 Vado a veder II mon-
do. capisco tutto e 
torno 
a I nipotl del dot-
tor Spock » (Settima 
puntata) 

Radio 1' 
CIORNALE RADIO • Orat 7 , 
6,05: Mattutino musicale; 6.51s 
8, 12 , 13 , 14. 17 . 20 • 23t 
Alnanacce; 8,30; Canzoni; 9 : 
45 o 3 3 pnrcM girii 9,15t Vol 
•d lot 10,45: « M a n o * La-
acaut • } 11,30: Quarto pro
gramma; 12,44: Sampra. aam-
pro, aamprat 13,20: Otttmo a 
abboadaata; 14.10: Conf 
prafaramlalat 15: Par vol 
aiowanii 17,05: I I firaaolai 
18,55t Questa Nspoll; 19,25: 
Quartetto italianoj 20.20: « Er
rant • ; 22 .05: Paul Maoriat • 
la sua orcbastra; 22 ,20: Anda
ta a ritorno. 

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 • 22,30; 6: I I martini*. 
re; 7 ^ 0 : •oonsiomot 8,14: 
Tutto ritmo; 8.40: Coma • per
che; 8 ,54: Suoni a color!; 
9,35: L'arte al 
9,50: « t a HgHa dalla 

naia »; 10,10: Cansoni per tut
t i ; 10,35: Special oggi; 12,10: 
Regional!; 12,40: Alto fradi-
mento; 13.35: Ma vogllamo 
scherzare? 13,50: Coma • par
ch*; 14: Su di airi; 14,30: 
Ragioaali; 15: « I vecchl • I 
giovani >; 15,30: Musica lag-
gara; 15,45: Cararai; 17,35: 
OHarta apeciale; 19.55: Viva 
la musica; 20,10: Andata a ri
torno: 20 ,50: Superaoaic; 
2 2 ^ 3 : Musica leggara. 

Radio 3" 
ORE 9,30: Benvenuto in Ita
lia; 10: Concerto; 1 1 : f Iberia 
di Albeniz; 11,40: Musiche ita
liane; 12.15: La musica M l 
tempo; 13.30: lnterm*sso; 
14.30: « Vespro delta Baata 
Vergine • ; 16.45: Musiche di 
Suk: 17.20: Fogli d'album; 
17,35: Jaa dassico; I S : Con
certo; 18,30: Musica Isggaia. 
1 8 ^ 5 : La famiglia am*ricans; 
19,15: Concerto serale: 20.90: 
La vita • I'opera di Malipiero; 
2 1 : Ciornala del Terse; 21,3th 
Rassegna Premio Italia; 22 .48: 
Libri ricaiulL 

Teatro al Festival marsicano dell'«Unita » 

Un grande success© ha otte-
nuto al Festival delYUnita del
la Marsica uno spettacolo pan-
tomlma realizzato dal collettl-
vo teatrale Pratt di Papa dl 
Roma, diretto da Dacia Maral-
ni. Fanno parte del gruppo 
qulndlcl persone, delle quail 
solo cinque sono attorl pro-

fesslonisti: Giselda Castrkni, 
Ouerrino Crivello, Gianni Ei
sner, Riccardo Reim e la can-
tante Laura Po; tutti gli altri 
sono studentl della Magliana 
e aspiranti attorl. Lo spetta
colo, che si intitola Marsica: 
lotte contadine, nana la storia 
delle lotto nella sons, culmi

nate con l'esproprio della 
terra dei Torlonia, e delle bat-
taglle di cinquemila famlglle 
che, nonostante promesse e 
stanziamentl, vivono dal tem
pi del terremoto dl Avezzano 
(1915) In baracche. Farse, pan
tomime, Improwisazloni. see-
negglate • canzoni popolari 

concorrono a fare dl Marsica: 
lotte contadine un genere di 
teatro che pur rifacendosi a 
moderne esperienze Internjy 
zlonali, risulta comprensibllto-
simo e attuale anche e soprat
tutto per 11 pubblico popolare. 
Nella foto: un momento d#llo 
s#a^%# tnvssv^^f*fsjj% 
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