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LE GIORNATE DEL 
CINEMA ITALIANO 

Molto probabilmente « La grande abbof f ata » e 
« Storie scellerate » non potranno essere proiet-
tate perche non avranno un visto definitivo 

L'ombra della censura incombe 
sulla manifestazione veneziana 

Perplessita dei produttori e dei distributor! che femono 
I'azione repressiva dei soliti magistrati ulfra-reazionari 
Continua it dibattito che, pur con punte di esaspe-
razione, si rivela sempre piu utile e interessante 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 5. 

E' quasi certo, purtroppo, 
che non vedremo qui a ve-
nezla La grande abboffata dl 
Marco Ferrerl, cosl come non 
vedremo Storie scellerate dl 
Sergio Clttl; entrambl i film 
sono ferml, per cosl dire, dl-
nanzl alle porte della censura 
ltallana. Circostanza tanto piu 
offenslva e umillante se si 
consldera che La grande ab
boffata era lo scorso magglo 
(ma presentata dalla Francla) 
al Festival dl Cannes: e Sto
rie scellerate, in agosto, a 
quello di Locarno. 

Le cose stanno in questl 
termini: sarebbe pos3lblle ot-
tenere, sla per l'opera di Fer-
reri sla per quella dl Citti, 
un « visto » prowisorlo, dato 
che alle proiezloni delle Gior-
nate gli spettatori accedono 
come membri del Circolo del 
cinema dl Venezia («il piu 
grande circolo del cinema del 
mondo» e stato definlto); ec-
cezion fatta, si capisce. per le 
proiezioni in piazza, che sono 
comunque da escludere nei 
due casi citati. come anche in 
quelli dl film vietati sempli-
cemente ai minor!. Ora. pro
duttori e distributor! della 
Grande abboffata e dl Storie 
scellerate vorrebbero avere 
lnvece un «visto» effettlvo 
e definitivo; il «visto» prov-
visorio, essl argomentano, non 
11 garantlrebbe ne dalla even
tuality dl una successiva boc-
ciatura. quando si trattera dl 
chledere rautorizzazione a far 
circolare in tutta Italia I due 
film. n§ dal pericolo dl una 
azione repressiva da parte dei 
soliti magistrati ultra reazio-
nari. Anche la ufficialissima 
Mostra di Venezia, che avreb-
be dovuto godere di certi pri-
vilegi. non salvo da denunce, 
sequestri e processi, promossi 
proprio dalla magistratura la-
gunare, le opere date nel suo 
ambito (si ricordi, ad esem-
pio, la persecuzione di cui fu 
oggetto Teorema dl Pasollnl, 
nel '68). 

Ma perche. allora, produt
tori e distributori della Gran
de abboffata e dl Storie scel
lerate non hanno presentato 
ancora in censura i due film? 
Perche temono un «no», e 
aspettano tempi migliori. Re
cent! dinieghi della censuTa 
(come quello a Musica nelle 
vene di Pasquale Squltieri. 
che doveva pure essere qui 
alle Giornate) sembrano te-

Respinto il 
tentativo 
repressivo 
a Bassano 

BASSANO, 5. 
I/odioso tentativo repressi

vo messo in atto dalle auto-
rita di Pubblica sicurezza per 
lmpedire con speciosi motivi 
le proiezioni a Bassano del 
Grappa di alcuni film presen-
tati alle Giornate del cinema, 
e stato battuto. Ieri infatti la 
rassegna si e aperta, davantl 
a un foltissimo e composito 
pubblico, alia Grotta Azzurra, 
con la proiezione della Villeg-
giatura di Marco Leto. La 
serata e stata completata da 
un vivace dibattito — al quale 
hanno parted pato, tra gli al-
tri, il regista Sergio Spina, 
De Gregorio dell'ANAC, Anto
nio Manca presidente dei Cir-
coli del cinema deH*ARCI e 
due operai, uno ceramista e 
uno della Smalteria e metal-
lurgica veneta — nel corso 
del quale si e sottolineato lo 
stretto legame tra la lotta 
per la liberta dl comunica-
zione e quelle del mondo del 
lavoro. 

Ieri un altro centinaio dl 
bassanesi ha chiesto la tes
sera dell'ARCI (che da diritto 
ad assistare a tutte le proie
zioni). aggiungendosi agll oltre 
trecento clttadini die gia lo 
mvevano fatto nei giomi scorsi. 

De Sica 
ha lasciato 
lo climca 

GINEVRA, 5 
Vittorio De Sica ha lasciato 

Ieri la ciinica chirurgica del-
1'Ospedale cantonale di G-ine-
vra, dove si trovava ricovera-
to dal 16 agosto scorso. «Tra-
scorreremo una decina di gior-
ni a Ginevraa ha affermato 
la moglie del regista, Maria 
Mercader, la quale ha anche 
precisato che De Sica adovra 
ancora sottoporsi ad akune 
visite mediche prima di la 
sciare definitivamente la 
citta ». 

II regista si e completamen-
te rimesso dall'operazione e 
spera di riprendere ben pre
sto il lavoro; non e improba-
bile che per il 15 settembre. 
come era stato indlcato in 
precedenza, egli faccia ritor-
no a Roma o si trasferisca di 
rettamente in Sicilia dove si 

S)presu a dirigere 11 film II 
aggio. le cui riprese dovreb-

bero cominciare tra 11 15 ed 
11 20 ottobre; nel frattempo, 
il regista potrebbe trascorrere 
ta Sicilia la sua convalescenza. 

stimonlare del particolare ac-
canlmento dl una commisslo-
ne, presieduta dal magistrate 
di Cassazione Erra (il suo no-
me e tutto un programma). 
nell'appllcare pesantemente 
una legge gia superata nella 
cosclenza della maggioranza 
dell'opinlone pubblica. Questa 
e la situazlone della «liberta 
di comunicazione» oggi In 
Italia. Ma fe una situazlone 
che non puo e non deve piu 
essere affrontata, pena il suo 
progresslvo aggravamento. per 
vie oblique, cercando d! strap-
pare volta per volta qualche 
cuncessione. E* una situazlone 
che il Parlamento dovra impe-
gnarsl a dlscutere e a rl-
solvere presto, con mlsure 
concrete, come quelle propo-
ste dalle lniziatlve dl legge 
delle slnlstre. che prevedono 
rabolizione della censura am-
mlnlstrativa e la fissazlone dl 
preclsi vincoli costituzionali 
agli interventi della magistra
tura, oggi sottrattl a ognl 
freno per quanto riguarda i 
modi, t temoi. le motivazioni. 

Sapete. ad esemplo. che la 
Cassazione ha sentenzlato do-
versi tenere sotto sequestro I 
film, anche se piu volte assol-
tl, slno al verdetto definitivo. 
Cosl e stato dei Racconti di 
Canterbury dl Pasolini. che. ri-
conosciuti innocentl anche in 
appello a Napoll. attendono 
ancora che la Suprema Corte 
si pronunci (o che il Procura
t o r generate di quella citta 
rinunci a portare avanti il suo 
ricorso). Ma dovete pure sa-
pere che la stessa Cassazione. 
cui si sono appellatl i d'.fen-
sori di Ultimo tango a Pariai 
di Bertolucci, dopo la condan-
na del film in seconda istanza 
si fe rlfiutata dl affidare la 
questione alia sua sezione « fe-
rlale» (clofe estiva) e la esa-
minera dunque. con ogni pro-
babilita. non prima dell'anno 
prossimo... 

In un tale quadro. certe crl-
tiche «da sinistra» ad alcuni 
film e autori present! alle 
Giornate assumono un tono dl 
oggettiva convergenza con le 
posizioni reoressive e oscuran-
tiste della destra. In un mani
festo di sospetto color giallino. 
diffuso In molti luoghi della 
citta. uno dei eruppi della si
nistra extraoarlamentare pro-
clama che bisogna a battere la 
linea reazionaria alle Giornate 
del cinema». ma pol. in so-
stanza. vuole che si disorimi-
nino De Sica e Pasolini. <*he si 
mettano al bando le opere che 
« parlano del popolo solo per 
denigrarlo». «mastrano il 
marclo mondo della borghe-
sia ». « corrompono i giovani » 
Non fe che il linguaggio di cer
te requisitorie e sentenze de! 
magistrati di ispirazione cleri-
cale e fascista sla molto di-
verso. 

Altra cosa, evidentemente, fe 
il dissenso anche aspro. ma ar-
gomentato sul piano Ideologi-
co come su quello stilistico. 
che viene espresso nel corso 
dei dibattiti nottuml in Cam-
po Santa Margherita. Qui non 
mancano pure le sortite sba-
gliate. gli esibizionismi, le esa-
sperazionL Non mancano, per 
la verita, ne tra il pubblico nfe 
tra gli autori. La strada da 
percorrere. per dare contenuto 
e forma reali al « nuovo rap-
porto» di cui tanto (e giusta-
mente) si parla fe lunga. Nel-
l'emozione del momento. si 
possono dire cose delle quali 
pol. magari. ci si rammarica. 
Elio Petri. Innervosito per 
qualche osservazione. senza 
dubbio grezza e approssimati-
va, circa La proprieta non e 
pitt un furto, pu6 arrivare a 
dichiararsi pentito dl aver por-
tato il film qui. E gli sfugge. 
sia pure per poco. questo fat
to nuovo, positivo. straordl-
nario: che dopo aver visto 
un'opera non facile, e che du
ra due buone ore. centinala e 
centinala di persone. giovani e 
meno giovani, di Venezia e di 
tutta Italia fl'lncroclo delle 
cadenze dialettali era del piu 
simpatici e godfbili). student! 
in vacanza ma anche lavorato-
ri che si alzano all'alba, ri-
mangono per altre due ore ab-
bondanti, fin oltre l'una di 
notte (e c'fe gente affacciata 
alle finestre, che ha rinun-
ciato al sonno), per discutere 
o ascoltare discutere di una 
opera, di un autore. del suo la
voro. del cinema italiano in 
generale. E alcuni degli ap-
porti alia discussione, nel caso 
specifico. erano tutt'altro che 
disprczzabili; anzi andavano 
abbastanza a fondo in un'ana-
lis! non solo tematica. ma 
strutturale e formale. della 
Proprieta non & piu un furto. 

Petri aveva detto. aprendo il 
dibatUto, delle difficolta che 
la stessa societa di distribu 
zione (una erande ditta. il cui 
cap:tale fe da qualche temtw 
lareamente controllato dalla 
FIAT) oopone a La proprieta 
non e piu un furto. che rischia 
dunque di avere un «lancio» 
Inadezuato alia sua Imoortan-
za e al suo stesso neso indu-
striale. Noi penslamo che. al 
di la di certe Intemperanze. di 
certe eccessive accentuazioni 
oolemiche. la presentazione 
alle G'omate non possa che 
aver giovnto al film, alia sua 
clrcolazlone in Italia, e anche. 
in orosoettlva, agli svilUDoi 
positivi di un travagllo criti-
co e autocritico da cui '1 re-
eiptfl aopare Intlmamente pos-
seduto. 

II pubblico esiste 
e bisogna servirlo 

Aggeo Savioli 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA, 5 

I vecchlsslmi genltorl dl 
Pier Antonio Quarantottl Gam-
bini, lo scrlttore trlestlno 
morto nel 1965, sono uscltl 
commossi dalla saletta del 
Santa Margherita (un cine-
mino d'altrl tempi 11 cui 
proiezlonista, assiso in alto 
pub sembrare un Bach al-
i'organo), serrando la mano 
di Franco Giraldl, 11 regista 
della Bambolona, trlestlno 
anche lul, che con tanta gen-
tilezza e flnezza, ha rldfato 
vita, attraverso lo schermo. 
al primo romanzo del loro fl-
gllo, La rosa rossa, scritto 
nel 1937. 

- La rosa rossa 6, a nostro 
awiso, un piccolo glolello 
della nostra clnematografia. 
il primo film che Giraldi. ex 
assistente dl Giuseppe De 
Santls (come Elio Petri). 
dopo western graziosl e com-
medie all'ltallana non volga-
ri, pu6 ben ritenere. salvo 
1'apporto postumo di Quaran-
totti Gambinl, interamente 
suo. Per farlo, in asscciazione 
con la RAI-TV, ha dovuto 
pagare anche dl tasca propria 
e girarlo a Rovlgno. In Ju
goslavia. 

Ma La rosa rossa, che fe un 
film d'autore e non di atto-
rl, trova ora la dlstribuzione 
sbarrata. E se lo « bruciasse » 
la televisione sarebbe un pec-
cato, perchfe oltretutto 11 colo
re 6 assai bello e funzionale 

A Capo D'lstria. all'lndo 
manl della prima guerra 
mondiale. un ex generale lm-
perial-regio (Alain Cuny) tor-
na nella casa che 1 vecchi cu-
gini (Antonio Battistella ed 
Elisa Cegani) e la vecchia 
governahte Basiha (Marghe
rita Sala) gli hanno, per cosl 
dire. «tenuta caldau per tan-
ti anni. Che torni per morire 
si mtuisce forse. ma non fe 
detto esplicitamente ed fe la 
prima finezza del film: il mi-
litaresco. ordmato, attraente 
conte muore effettivamente a 
meta narrazione, ma dopo 
aver sparso attorno a se un 
certo fascinoso mistero. 

Intanto, deve aver vissuto 
una vita intensissima a Vien
na e a Parigi. Ma no (sug-
gerisce quasi impercettibil-
mente, ma fermamente il 
film): fe stata una vita vuota, 
come quella del signori suoi 
pari, che muoiono risolven-
do un enigma da parole in-
crociate. E non di meno, co
me reagiranno i naztonalisti 
della cittadina «redenta» 
dall'Austna. di fronte alia 
«provocazione» della sua 
presenza? Niente paura (inu-
tllmente i buoni cugim ne 
sono sconvoltt): reagiscono 
benissimo perchfe, tra nobi-
lotti di campagna tutti lmpa-
rentati tra loro, ci si com-
prende e si fe solidali. In pun-
ta di penna e in stato di gra-
zia, il regista riesce splendi-
damente a defimre questo 
mondo fatto d'apparenze fu-
gaci, di forme estenori, dl 
esigenze effimere. Scomparso 
improwisameme l'oggetto di 
tanta attenzione e dedizione 
(quale donna gli metteva, 
ogni mattina, una rosa rossa 
sul tavolo?;, quel piccolo mon
do di fantasmi sembra ani-

marsi di una nuova vitalia: una 
remota e buffa reviviscenza 
di gelosia tra gli anziam co-
niugi, una passione sostitu-
tiva della governante. Ma 
tutto si spegne placidamente, 
tutto rientra presto nel tor-
pore di sempre. 

Giraldi ha diretto ammire-
volmente gli attori. Se Alain 
Cuny fe perfetto e la Cegani 
corretta, chi merita ogni elo-
gio fe Battistella, in un'inter-
pretazione memorabile, men-
tre Margherita Sala da a 
Basilia un'esemplare fotoge-
nia. Piacera questo film a 
chi non conosce quella civil-
ta mitteleuropea e «di fron-
tiera» fiorita a Trieste negli 
anni venti, o non apprezza 
come si deve Svevo, del qua
le da anni il regista mtende 
portare sulk) schermo La co-
scienza di Zeno? 

II successo riscosso alle 
Giornate veneziane non da 
piu adito a tlmon di sorta. 
II pubblico efiiste, si tratta 
solo di servirlo bene. 

Un altro nobilotto che muo
re fulmineamente (ma un po' 
piu indietro nel tempo) fe 
i'agrano ungherese che in Sal-
mo rosso di Jancso cerca pa-
ternalLsticamente di venire a 
patti con i suoi scioperanti. 
Si adagia graziosamente sul-
l'erba. si assopisce. ma non si 
muove piu. E" « morto», con-
siata una glovane rivoluzlona-
rta, come in un referto della 
storia. La girandola della lot
ta di classe continua, e ci sara 
una fucilazione di massa dei 
rivoltosl. Ma come in un rito 
In Salmo rosso, proiettato an-
ch'esso oggi, Jancso sembra 
liberarsl dei terror! e cicl: tra
gic! della storia, ricorrendo al
ia beilezza e alia forza delle 
tradizionl contadme del suo 
paese. Percid II suo Salmo fe 
laico ed fe, come gia in Venti 
lucenlt, — che tuttavia apriva 
problem! piu importanti — an
che un lucido lnno alia gloia 
dl vlvere e di lottare. 

Analoga fe la posizlone del 
clneasta polacco Kazimierz 
Kutz, nei due film che rievo-
cano la sua Slesia oppressa 
dai tedeschi negli anni venti 

(11 Sale della terra nera) e 
dei polacchi tedescheggiantl 
negli anni trenta (La verla del
la corona). In questo secondo, 
mostrato ieri alle Giornate. la 
solarlta delle lconografle po-
polarl fa da continuo contrap-
punto al vittorioso dramma 
che vivono nel bulo del pozzi 
I minatori, uniti in un eroicn 
sciopero ad oltranza. 

Dolorosamente traglco 6 ln
vece 11 destlno che attende tre 
palestinesi, due giovani ed un 
anzlano, che costretti all'esillo 
in un paese arabo non identl-
flcato, ove trovano un'atmo-
sfera ostlle, si affldano ad un 
camionlsta il quale, preso di 
pena per loro. oltre che spinto 
dal denaro offertogli, accetta 
dl nnsconderll !n una autobotr 
te e di portarli, attraverso un 
deserto infernale. al di la del
la frontiera. verso la «terra 
promessa » del petrollo. 11 Ku
wait. 

II sole fe micidiale, e nel rl-
fugio arroventato i clandestlnl 
possono resistere solo alcuni 
minutl. Purtroppo, alia fron
tiera. il camionlsta si imbatte 
in doganierl-burocrati che han
no tempo da perdere. mentre 
il tempo trascorre lnesorabile 
per 1 sepolt! vlvl. E quando la 
bolletta fe finalmente timbrata 
da quest! tipici rappresentanti 
dl un dlsumano potere, l'auto-
botte scarichera ai marglnl 
della strada tre cadaveri. Gia 
Savioli da Mosca, vi ha detto 
dell'importanza e del valore di 
questo film. Intitolato Gli in 

gannati, che il regista eglziano 
esule Tewflk Saleh ha realiz-
zato in Siria, per conto di 
queU'lndustrla cinematografi-
ca statale. Con / rivoltosi e 
col Diario di un giudice di 
campagna, girati alia fine de
gli anni "60. Tewfik Saleh ave 
va apportato al cinema eglzia

no un vlgore insollto. Costretto 
anche lui aU'esilio, ha scelto 
11 romanzo palestlnese Gli uo-
mini al sole, 11 cui autore 
Thassan Kanafani fe stato uc-
clso l'anno scorso. per condur-
re avanti 11 suo dlscorso poli
tico con questo sincero omag-
gio a un popolo persegultato. 
La copia del film giunta alle 
Giornate era imboblnata In 
scatole, su ciascuna delle qua
il I numeri progressivi non 
erano segnati, ma scritti in 
arabo. E dire che la nostra 
numerazione si chlama araba. 
sebbene impropriamente! Ad 
ognl modo. dopo che si 6 tro-
vata slgnificativa la storia. la 
proiezione fe regolarmente av-
venuta in mattinata. ma senza 
l'ausllio di una traduzione. 
cui si e provveduto nel pome 
rlggio per il pubblico piu lar
go. Risultato: I'anteprima per 
la critica si fe svuotata di cri-
tici. 

Peggio per loro: non soltan-
to la bonta dell'opera e affer-
rabile anche a non capire I 
dialoghi. ma l'ultima mez-
z'ora fe decisamente di qualita 
superiore. 

Ugo Casiraghi 

Per la prima volta 

Opere televisive 
dell'URSS al 

Premio Italia 7 3 
Illustrate a Roma le linee fondamentali della rassegna 
internazionale che si svolgera dal 12 al 24 settembre 

reai $ 

controcanale 

Con una parteclpazione ul-
terlormente allargata che ve-
de quest'anno. per la prima 
volta. anche la presenza uffl-
clale deH'Unlone Sovietlca, il 
Premio Italia — masslma ras
segna televlsiva nazlonale ed 
europea — celebra fra pochl 
giorni 11 suo venticinqueslmo 
anniversario a Venezia, citta 
che fu a suo tempo sede del 
debutto. Dal 12 al 24 dl que
sto mese. quarantasel orga-
nisml televislvl in rappresen-
tanza dl 33 nazlonl metteran-
no Infatti In concorso 78 ope
re radiofonlche e 53 televisi
ve (ma 11 numero lmponen-
te dei programml potrebbe 
allargarsl nelle prossime gior
nate). 

Le linee fondamentali dl 
questa rassegna anniversaria 
sono state illustrate, nella se
de Ral dl vlale MRzzinl. dal 
dottor Motta, segretario ge
nerale del Premio dall'anno 
scorso e che al Premio stes
so. pur fra svanate difficol-
ta, sta cercando di fornire 
una formula piu agile ed un 
signiflcato che non sia esclu-

Stasera riapre 

il Folkstudio 
Con un grosso happening 

al quale parteciperanno nu-
merosi musicisti present! a 
Roma, stasera il Folkstudio 
riapre i battentl. La serata 
di domani sara invece dedi-
cata alia memoria di Albert 
Nicholas (che nello scorso 
aprile fu ospite del Folkstu
dio). II programma per il 
1973-74 si articolera nel con-
sueto Jazz-Festival a fine ot
tobre, nella rassegna di musica 
popolare a gennaio, in un ci-
do di teatro sperimentale e 
nei soliti « Martedl del jazz ». 

Si e chiusa la rassegna musicale 

Per quest'anno a Siena 
due Settimane in una 

Si sono sovrapposffe manifestazioni spesso estranee l'una 
all'altra — II convegno su Gluclc, di cui ^ stata eseguita 
« Pa ride ed Elena » — Novita di Donatoni, Sinopoli e Ligeti 

Dal nostro inviato 
SIENA, 5 

Con la ripresa. In forma dl 
oratorio, dell'opera di Gluck. 
Paride ed Elena (risale al 1770 
e segue alle opere fondamen
tali della riforma del teatro 
musicale. attuata da Gluck 
con 11 Calzablgi: Orfeo e Alee-
ste). si 6 conclusa la XXX 
Settimana musicale senese. Ed 
fe stata proprio quest'ultima 
manifestazione a riportare la 
R Settimana n nel suo assunto 
centrale. 

II soprano Katya Ricciarelli. 
che avevamo ammirato 1'altro 
giorno. guarnita di un copri-
capo dl tela bianca e con gli 
occhlali neri. tirati alt! sulla 
testa, sicche sembrava un no-
vello Lawrence d'Arabia in 
procinto di awiarsi nel de 
serto. si fe raoidamente e bra-
vamente infilata nelle vesti 
(ciofe. nella voce, perche l'ope
ra s! dava in esecuzione con 
certistica) di Elena, tutta 
blonda. destinata con Paride 
(il tenore Franco Bonisolli. 
capriccioso. ma in buona for
ma) a combinare tanti guai 
tra ! Grec! e i Troiani. Questi 
guai sono soltanto presagiti. 
narrando l'opera (fe quasi un 
lungo duetto d'amore) la con-
quLsta amorosa di Elena da 
parte di Paride. I due. compo-
stamente e anche appassiona-
tamente cantando (e e'erano 
anche — dlrieeva Piero Bellu 
gi. arditamente — Valeria Ma-
riconda nel pannl di Amore. 
nonchfe Carmen Lavani e il 
tenore giaoponese Hiroshl Wa-
tanabe. nel ruolo di « un troia-
no»), hanno dato ragione ad 
Enrico Fubini che. aprendo il 
convegno di studi su Gluck. 
aveva configurato il successo 
del compositore tedesco in 
una saggia concillazione delle 
diverse correnti cultural! del 
suo tempo, saldate nella cor
nice di una classlcita aulica e 
terrestre insleme. 

Gil Interventi che si sono 
avutl al conveeno. a nroposito. 
hanno anch'ess! seguito 1'anda-
mento centrifueo della * Setti
mana ». svolgendosi. nel com-
plesso. come una eluslone del 
tema di fondo (Gluck e gli 
italianl). ma con una sovrab 
bondanza di apporti, ricchissi 
mi di importanti contributi al 
la conoscenza del tempo di 
Gluck. Probabilmente soltanto 
la fretta aveva potuto artico 
lare il convegno nella lettura 
— e togllamo i convenevoli e 
la relazione inaugurate — tra 
itallane e straniere, di ben 
ventlquattro relazioni in cin
que puntate, laddove sarebbe 
stato opportuno avere un tre-
quattro document! di base sul 
quail lmpostare 1 lavori che, 

integrati dalla parte musicale, 
riferita a Gluck e agli italianl 
operant! a Vienna in quegli 
anni. costituivano gia una ma
teria largamente sufficiente a 
riempire una « Settimana ». 

Senonche. quest'anno. si fe 
puntato su una sorta di 
a boom», all'insegna di una 
scalpitante ansia espansionisti 
ca, certo degna di meriti. ma 
anche carica di contraddiziom 
Si sono svolte — diremmo — 
nella trentesima, almeno due 
a Settimane ». l'una incastrata 
nell'altra. ma l'una estranea 
all'altra. 

Abbiamo. Infatti. partecipa-
to anche a una « Settimana» 
di musica contemporaries, che 
quasi aveva il oompito di sur-
rogare 11 Festival internazio
nale di Venezia che. quest'an 
no, non c'fe. Sono state esegui-
te musiche note e poco note 
di Schoenberg. pagine di Zem-
Iinski, di Webern, di Ludwig 
Zenk (prediletto allievo di 
Webem). e si sono ascoltate 
novita di Paolo Castaldi e di 
Goffredo Petrassl. 

n sacco delle primizie si fe 
pol riempito dl nuove compo-
sizioni di Donatoni. Sinopoli e 
Ligeti. presentate dal com-
plesso «Die Reihe», di Vien
na (splendid! esecutori). diret
to dall'eccellente Friedrich 
Cerha. 

Di Franco Donatoni fe stato 
eseguito Lied e di Giuseppe 
Sinopoli (allievo di Donatoni) 
un non meglio identificato 
Opus Scir. Si tratta di mes-
saggi elf rati, di provocazloni 
e di polemiche scambiati tra il 
maestro e 1'allievo. Quel che 
arriva airorecchio (la casa 

Opere di 

Luis Buriuel 

al Filmstudio 
Comincia stasera al Film-

studio (che riapre cosl i batr 
tenti per la stagione 1973-74) 
una rassegna su «Cinema e 
surreallsmo», nel corso della 
quale saranno proiettati — se
condo gli orari indicati — i 
seguenti film di Luis Bunuel: 

Da oggi a domenica 9 
(ore 19 20.30-22 23.30): L'de 
d'or: Iunedl 10 (19-21-23): Los 
olvidados e Un chien andalou: 
martedi 11 (19-21-23): L'angelo 
sterminatore e Terra senza pa
ne; mercoledi 12 < 19-20,30-22• 
23^0): Un chien andalou con 
Le sang d'un poete di Jean 
Cocteau; giovedl 13 (19-20,30-22-
23,30): L'dge d'or. 

editrice delle novita ha rite-
nuto di fare delle discrlmlna-
zionl nelFinvio delle partitu-
re) svela un Donatoni assorto 
nel captare e filtrare suoni 
celK;ti che il cielo. appunto. 
gli manda con benevolenza e 
che il compositore raccoglie in 
una lieve. raffinata e prezio-
sa partitura: Sinopoli. invece. 
sembra rovesciare nel suo pez-
zo (interviene la voce del mez-
zosoprano Elisabeth Kummeg) 
un clima mahleriano. 

Di Gyorgy Ligeti. sia certe 
Melodien. piu recenti, sia il 
Kammerkomert registrano un 
altissimo punto di incontro 
deli'esperienza espressionistlca 
(non manca un riferimento al 
famoso «si» del Wozzeck) e 
bartokiana (c'fe ancora in Li
geti un empito popolaresco) 
con I procedimenti compositi-
vi piu a»giornati e scaltriti. I 
tre autori sono stati vivace-
mente anplauditi e anche 
a miagolati» da un gattino 
che oer due volte, nella r.ripta 
di San Domenico. ha voluto 
ageiungere il timbro della sua 
voce a quello degli strumenti. 
peraltro. senza stonare. 

Come si vede. non Dare az-
zardata l'ipotesl delle due 
K Settimane» in una. Cid co-
stituisce pure il segno della 
vitalita deH'istituzione e della 
sua floridezza. ma le case non 
stanno in citta al punto di 
ooter suDerare le responsabili-
ta nei confront! della situazlo
ne locale. 

H presidente dell'Accademla 
Chigiana e della « Settimana »; 
awocato Danilo VerzilL il qua
le in questi giomi ha brillan-
temente avuto modo di sotto-
lineare i meriti e la risonanza 
delle manifestazioni musical! 
senesl In campo Internazionale 
(ed fe un prestigio che certa-
mente va mantenuto e accre-
scluto). non vorra rimanere 
con le manl vuote per quanto 
riguarda le benemerenze delle 
due istituzioni nei confront! 
della citta. Guardiamo agli an
ni scorsi: il Comune ha sem
pre tirato avanti la a Settima
na » con I dentl. salvandola da 
infinite crisi. nella prospettlva 
di dare a Siena uno strumento 
di cultura. operante innanzl-
tutto aH'Intemo delle mura 
Noi slamo sicuri che le attivi-
ta «internazionali» del mesi 
estlvi (luglio e agosto) avreb-
bero tanto magglor rLsalto se 
si ponessero come coronamen-
to di una attivlta didattica e 
culturale « cittadina ». durante 
II resto dell'anno. 

Alio stesso modo che la 
« Settimana » ha rl preso forza 
legandos! aU'Accademia, cosl 
entrambe le due istituzioni ac-
quisterebbero una piu vallda 
funzlone. legandosl soprattut-
to alia citta. 

Erasmo Valente 

sivamente di rappresentanza 
produttlva. 

Lo svecchiamento, tuttavia 
non fe facile anche perche la 
formula istltuzlonale del Pre
mio non concede alia Rai (an
che quando lo volesse) troppa 
liberta dl azione. 

Che avremo quest'anno? Ol
tre alle cifre global! dl pre
senza, il dottor Motta ha an-
nunciato una prima, inedita 
ma tlmlda apertura del Pre
mio oltre la ristretta cer-
chia degli specialist! tradizio-
nalmente accreditati. Accan-
to alle dodlci giornate del con
corso, Infatti, nove serate con-
sentlranno un incontro del 
pubblico (ma si tratta tuttavia 
di un pubblico selezionato da-
gli inviti) con le television! 
francesi. brltannica e nippo-
nlca, nonchfe con una selezlo-
ne internazionale di «pro-
gramml di rlcerca» e quat
tro « programml ineditl » del
la Ral-Tv. 

La ORTF (Francia). la 
NHK (Giappone) la BBC 
(Gran Bretagna) presenteran 
no otto servizi; la Ral dara 
un saggio in anteprima del-
VOrlando Furioso dl Ronconl, 
del Mamoni dl Ruggerlnl, del 
Boulez dl Battiato e del Ro
ma rivuole Cesare dl Jancsfe. 
Quanto alle serate sperimenta-
li. svolgeranno tre teml: rl-
cerche sulla «immagine 
astratta»; proposte per un 
« rinnovamento dei generi» 
(anche con alcuni «sperlmen-
tali» Italian! pronti da tem
po e mai trasmessi dalla 
Ral); e infine tre rlcerche 
condotte dalle television! bel 
ga. francese e canadese su 
un modo nuovo di intendere 
la «parteclpazione del pub
blico ». 

A quest'ultimo tema, ha ag-
giunto Motta, si rtferisce di 
rettamente anche 11 Convegno 
Internazionale (gia spenmen 
tato l'anno scorso sui proble-
ml della critica televlsiva) che 
si articolera per due giorni 
intorno a quattro relazioni sul 
tema «Le emlttenti radiote-
leviaive e il loro pubblico». 
Relator I: Abraham Moles. Jo-
han Galtung. Umberto Eco e 
Monroe R Price. 

Questo 6 l'arco delle novi
ta: e non fe certo molto, an
zi e pochisslmo. rispetto ai 
radicali rinnovamenti che van-

: no Investendo in Italia altre 
rassegne internazionali •"• 

Resta da aggiungere, co
munque, che il venticinque-
simo Premio Italia si arric-
chisce eccezlonalmente que
st'anno della celebrazlone del 
mezzo secolo di vita della ra
dio. La data. In effettl. fe 
una rlcorrenza di comodo 
giacche il debutto radiofonico 
non fe avvenuto in tempi ana-
loghi in tutto 11 mondo (In 
Gran Bretagna, ad esempio. 
la BBC debuttd nel 1916; la 
EIAR itaiiana comincia sol
tanto nel 1925): si tratta co 
munque di una media Inter
nazionale. utile soprattutto -
ci sembra — per offrlre l'oc-
casione di una premiazione 
finale in piu. 

Quanto ai titoli ed al valo 
re delle opere drammatiche, 
musical! e documentarie che 
saranno presentate a Venezia 
non vi fe purtroppo nulla da 
dire. Un elenco ufficiale — a 
parte quello gia noto della 
partecipazione itaiiana — non 
esiste: molti enti, infatti. sem 
brano volersi riservare il gu
sto della sorpresa. 

Dario Natoli 

Una protestg 

di Marco Leto 

su come e stato 

proiettato 

a Roma 
« La villeggiatura » 

II regista Marco Leto ha 
Ieri protestato ufficialmente 
contro il modo con il quale 
La villeggiatura fe stato proiet
tato nei giorni scorsi in un 
cinema romano di prima vi-
sione. Del film — che fe dl-
stribuito dall'Italnoleggio — 
fe stata presentata una copia 
evidentemente di prova e in 
condizioni cosl scadenti, che 
alcuni spetutori hanno lascia
to la sala reclamando la re-
stituzione de! prezzo del bi-
glietto. Soltanto ieri, dopo 
quattro giorni di programma-
zione e in seguito alle rimo-
stranze deli'attore Adalberto 
Maria Merli, protagonista del
ta Villeggiatura, si fe provve
duto a far giungere al cine
ma una copia decente. 

In una sua dichiarazione 
Leto ricorda come il film sia 
stato presentato In prima per 
sol! cinque giorni proprio du
rante il primo week-end estl-
vo. solo dopo che esso era 
stato apprezzato a Saint Vin
cent e a Cannes, e come lo 
stanziamento per il suo lan-
cio sia stato assolutamente 
irrilevante; e afferma che si 
fe tentatl di credere che l'ln-
cldente non sia dovuto sol
tanto a negligenza: infatti, 
«fa comodo a preclsi Inte-
ressi (ormai non piu nasco-
sti) — ha detto 11 regista — 
che film come San Michele 
aveva un gallo, II delitto Mat-
teotti. La torta in cielo o La 
villeggiatura, non potendosi 
di most rare che si tratta di 
opere prlve di valore cultu
rale, si rivellno non gradlti 
al pubblico*. 

QUALE SIENA? — Francu-
mente, non abbiamo capito 
del tutto lo scopo del docu-
mentario Siena: una corsa 
nel tempo, diretto da Leandro 
Castellani e commentato da 
Gaio Fratini. Naturalmente, 
lo at pud anche considerare 
uno dei consueti documenta-
ri storico-turistici che inten-
dono, nei limiti propri del 
ugeneren, delineare il volto 
di una citta, e non parlarne 
piu. Ma a noi e sembrato che 
in queito programma traspa-
rissero anche altre intenzionl: 
in particolare, quella di ca
pire le radicl e le ragloni 
della sopravvivenza nella Sie
na contemporanea, e a livello 
di massa, di tradizionl e co-
stumi che risalgono addirittu-
ra a parecchi secoli fa. Lo 
stesso filo conduttore, sempre 
in htlico fra la cronaca del 
Polio e le incursioni nella sto
ria e nella vita della citta 
moderna, sembrava voler es
sere qualcosa di piu di un 
simplice espediente narrati-
vo: sembrava voter essere, 
appunto, un modo per verift-
care nel vivo della realta 
presente, il senso dell'amore 
di Siena per il suo passato. 

II fatto e che, poi, perb, il 
documentario non e mai riu-
scito ad entrare nell'lntreccto 
vivo dei rapvorti economici, 
culturali, sociali che costitut-
see it tessuto della realta se
nese ogqi. Slamo rimasti an
cora alia facciata, anche se 
colorita e animata; e per il 
resto, ci siamo dovuti conten-
tare delle immaainl poetiche 
e delle affermazioni generali 
di un commento parlato. che, 
non di rado, prevaricando 
immagtni e suoni della real
ta. straripava dal video. 

I punti di riferimento per 
verificare che cosa fosse cam' 
biato a Siena erano molto 
convenzionali: si pub dire 
che Vimmagine e I'annotazlo-
ne piu significative fossero 
quelle sugli spazi gremiti di 
auto. Piuttosto superficiale, 

come piuttosto superficiale 
era riferirsi alle volte delle 
case d'abitazione o alle bot-
teghe artiglane per conferma-
re ta continuity col passato. 
Piu significativa, certo, era 
la costatazlone della totale 
separazione fra citta vecchia 
e citta nuova e, quindi, del* 
I'assenza di quel fenomeno di 
massiccia speculazione edili-
zia distruttrice, che ha detur-
f >ato il volto di tante citta 

taliane. 
Ma le ragiont di questo 

a caso» non sono state ricer-
cate. Cosl come non e stato 
ricercato, per altro verso, il 
significato autenttco della 
partecipazione popolare al 
Palio in rapporto ad altre 
manifestazioni della vita clt' 
tadina. Siena e una citta 
itrossan, nella quale il mo-
vimento operato e popolare 
ha scritto molte pagine, dal
la Resistenza ad oggi: ebbs-
ne, in che modo si e verift-
cato I'incontro fra la tradizione 
storica e questa nuova tradi
zione? Ecco un interrogativo 
che poteva essere essenztale 
per comprendere davvero il 
rapporto fra passato e presen
te, al di ta delle considera-
zioni sullo nspirito di contra-
da» che in questa citta su-
pererebbe ogni altra discri-
mtnante sociale. 

Certo, per penetrare la 
realta lungo questa ed altra 
direttrtci, sarebbe stato anche 
necessario ascoltare i senesi, 
discutere con loro, dar voce 
alia loro realta; e, invece, 
stranamente, nel documenta
rio non e'era niente di que
sto, e nemmeno t brani dt 
cronaca del Palio ci permet-
tevano dt ascoltare e di ca-

!
iire davvero qualcosa al dt 
a del rutilante cerimoniale. 

E cos], in definitivo, abbia
mo saputo soltanto che Sie
na, come in un intervallo, 
brucia I'attesa del ritorno dei 
suot passati splendori. Bella 
immagine: e poi? 

g. e. 

oggi vedremo 
TRAGICO E GLORIOSO f43 
(1°, ore 21) 

La sesta puntata del programma curato da Mario Francini 
. si intitola Cefalonia e si occupa delle conseguenze che ebbe 
la cosiddetta «pace separata» per 1 soldati italianl che ai 
trovavano fuori dal conflnl del paese, con particolare riferi
mento alia tragedia di Cefalonia, una delle pagine piu dram
matiche del settembre 1943. Protagonisti deireplsodlo furono 
novemiia soldati che si trovavano di stanza neU'isola, i quali. 
non appena proclamato rarmlstlzlo. si rlflutarono dl cedere 
ad un compromesso proposto loro dal tedeschi: arrenderai 
oppure continuare la lotta al loro flanco, contro gli alleati. 
Animati da un profondo sentiment© antinazlsta, 1 soldati ita
lianl tennero testa ai tedeschi per alcuni giorni poi. una 
volta arreslsi, vennero barbaramente massacrati dai feroci 
criminal! - invasori. I pochi superstiti dell'eccidlo vennero de-
portati e. una volta fuggiti dai campl di concentramento, 
entrarono a far parte delle formazlonl partiglane. protagonisti 
fino all'ultlmo della lotta per la liberazlone. 

IO E... (2°, ore 21,15) 
Dopo una breve pausa. riprende questa sera il suo cielo 

dl trasmissionl la minl-rubrica curata da Anna Zanoli con 
la sollta formula che pone un personaggio della cultura ita
iiana dinanzi all'opera d'arte preferita. Ospite della trasmis-
sione di oggi fe la scrittrice Maria Bellonci, la quale ha scelto 
«La camera degli sposi» dl Andrea Mantegna. 

INCONTRO CON MARIA CARTA 
(1°, ore 22) 

Riccardo Cucclolla presenta stasera questo «special» dedi
cate alia brava cantante folk sarda Maria Carta, considerata 
fra I piii autentici interpretl dl una musica popolare che 
soltanto da qualche anno viene riscoperta quale patrlmonio 
inestimable della tradizione musicale itaiiana. 

programmi 
TV nazionale 
18.15 La TV dei ragazz! 

«Non sparate sul 
ieone ». a Vacanze in 
Irlandaa 

18.45 Telegiomale sport 
Cronache italiane 

2030 Telegiomale 
21,00 Tragico e glorioso '43 

a Cefalonia » 
22.00 Incontro con Maria 

Carta 
23.00 Telegiomale 

TV secondo 
19.30 Sport 

Da Belgrade, colle-
gamento in Eurovt-
sione per I campio-
nati mondial! dl 
nuoto 

21.00 Telegiomale 

21.15 lo e... 
«Maria Bellonci e 
la "Camera degli 
sposi" di And rem 
Mantegna» - Pro
gramma a cura di 
Anna Zanoli 

21.40 X Festivalbar 

Radio )* 
GIORNALE RADIO - O r o 7. 
8. 12. 13. 14. 17. 2 0 • 23} 
6.0$: MMt«ti»o musicale; «,31i 
Aiimmcco; »,30-. C i i m h 
9: 45 e 13 p«rcM firtj ».1$J 
Vol • « ioi 11.15: fticarca M -
trawtic*; 11.30t Qvarto pro-
f n » M ; 12,44: Sempr*. flcm-
pr*. K I I I p i • . 13.20; Di qoa • 
41 l i dal mofXo; 14,10: Cor-
•is pf*fmnxial«j 15* Par * • ! 
fliowanit 17.05; I I tiraaotaj 
1»,55: Per aola orchaatrat 
15.25: Aria celeari; 20 .20: 
La fabfcrica tfci soeni; 2 1 : Al-
lefratnanta In musica; 21,30: 
Antotofia 41 inlarpratii 22 .20: 
Andata a ritorao. 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO - Ora: 6,30. 
7.30. 5.30. 10.30. 12.30. 
13 J O . 16.30. 17,30. 10.30. 
15.30 a 22.30: 6: I I mattiaia-
ra; 7.40: laawiiwwo. 5.14: 
Tatto ritmo; 5.40: Co«« a 
parcM; S.54: Saofli e calorl; 
5,35: Santl clM moaica?; »^Oi 
« La fiajia 4aHa pertlaaia »j 

10.0S: Camonl per tutti: 10.35* 
Spatial Ossi con R. Frateltot 
12,10: Rcaieaali; 12.40: A l l * 
aradiotento; 13,35: Ma »o-
aJiamo scberzarc? 13.50: Coma 
a percba; 14: So 41 f i n ; 14.30: 
Regional!; 15: • I aacclii a I 
ajovani •» 15^45: Cararalj 
17.35: Offcrta «p*dalej 19,5$: 
Viva la atttsica; 20 .50: Mosica 
leajara. 2 1 : nadiarotta *73t 
22 .40: Toojoora Paris; 23.0St 
Mvsica laaaara. 

Radio 3W 

ORE 9.30: Benranuto in Ita
lia; 10: Concarto; 1 1 : L'llalia 
di Albert*; 11,40: Musicha 
itaiiana; 12.15; Mosica nal taav 
po; 13,30: latenoazzo; 14,30: 
Concarto; 16: Liaaeriitaj 16,30: 
Tastiara: 17.30: Po*n d'slaom; 
17.35: Anaelo del Jazz; I t : 
Concarto d d basso toris Car-
mali a dal pianists Antonio 
•altraml; 10,30: Mesica lan-
aara; 18,45: Concarto dal pia-
nlsta Albarto Pomaram; 19,15: 
Concarto serale; 20.15: Jan 
concarto; 2 1 : L'affare Macro-
polos; 21,35* Gtornala dal 
Tar*0. 
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