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Proposte dei 
lavoratori 

della Gestione 
concerti di 

Santa Cecilia 
II Consiglio d'azienda della 

Gestione autonoma del con
certi di Santa Cecilia ha pre-
so in esame la situazione ve-
rificatasi dopo la sospensione 
cautelare dal pubbllci ufflci 
— dlsposta dal Tribunale pe-
nale di Roma ~ del maestro 
Renato Fasano. presidente del-
l'Accademla. 

La posizione. costruttiva e 
responsabile dei lavoratori 
dell'ente e rlossunta in un co-
munlcato. in apertura del qua
le vengono riepllogati i pre
cedent! dell'annosa vicenda. 
dalla contrastata elezione del 
Presidente dell'Accademia. 
con un solo voto in piu rispet-
to al quorum richiesto e dopo 
tredicl mesi di inutlli vota-
zionl. e dalle contemporanee 
dimissionl di venti accademl-
ci (febbraio 1972), alle suc
cessive dimissionl del Consi
glio di amministrazione della 
Gestione (marzo '72), del vi-
oe-presidente dell'Acoademia, 
Virgilio Mortari (marzo '72). 
dell'altro direttore stabile del-
1'orchestra ceciliana. Pierluigi 
Urbmni (ottobre '72), del com-
missario straordinario. De 
Biose. e del maestro Guido 
Turohi, responsabile della pro-
grammazione artlstlca. < 

11 comunicato del Consiglio 
d'azienda ricorda come, recen-
temente, i lavoratori abbiano 
denunciato alle autorita com
petent! alcuni gravi abusi ri-
scontrati nella gestione del 
maestro Fasano: fatti per cul 
era ed e « lecito attendere il 
provvedimento di esonero pre-
visto dalla legge per gh Enti 
lirici e sinfonici. con la even
tuate appendice giudiziaria ». 

u Sorge spontanea a questo 
punto — continua il comuni
cato — la domanda se la 
scelta degli accademici. che 
hanno scorto nella persona
lity del maestro Fasano i 
requisiti di cultura, presti-
g:o e decoro per l'elezione ad 
una carica di tale dignita. sia 
stata fatta all'oscuro di tanti 
e tanto gravi giudizi» e se 
quegli stessi accademici « non 
ravvisino in tali avvenimen-
ti. ormai di dominio pubblico. 
nuovi elementi di valuta-
zione ». 

II Consiglio d'azienda chie-
de poi, a nome dei lavoratori 
della Gestione dei concerti, 
agh accademici, «aventinia-
ni e non», che si adoperi-
no per un atto di pacifica-
zione. nel rispetto dl una tra-
dizione glonosa, e invita «in 
particolare gli accademici as-
senti dal febbraio 1972 a rite-
nere superato. anche se prov-
visoriamente, il motivo di piii 
grave e giustificato contra-
sto » e gli accademici in ca
rica. <̂ che non abbiano moti
vo di difendere ad oltranza 
una scelta rivelatasi infelice 
per l'lstituzione, a volersi in-
contrare con i lavoratori del
la Gestione per un leale e se-
reno scambio di vedute». 

Dopo alcune amare conside-
razioni nei confronti delle 
autorita e dell'apparato buro-
cratico (un provvedimento di 
sospensione di Fasano deciso 
dall'allora ministro Misasi non 
ebbe pratica esecuzione e le 
reiterate assicurazioni forma-
li. da parte del governo. per 
una rapida soluzione del pro-
blema sono rimaste senza se-
guito) il comunicato sottoli-
nea come la sensazione assai 
scons* iante che se ne ricava 
sia che «i problemi della 
cullrri e in particolare del-
1* musica occupino un ruolo 
ass-ii poco importante nella 
er^ 'uatora delle scelte dei 
nostri governanti » e cosi con
clude: 

« I lavoratori della Gestio
ne autonoma dei concerti 
chiedono ancora una volta di 
uscire dal piccolo cabotaggio 
dei ristretti interessi privile-
giati. per restituire alia mu-
sica e alia cultura la sua in-
tima, vera funzione sociale. 
Per tali motivi essi chiedono 
ancora una volta che a ga-
ranzia del pubblico interesse 
che la sorregge. sia data alia 
Gestione dei concerti la strut-
tura piu consona ad esplica-
re, in piena autonomia dal-
1'Accademia di Santa Ceci
lia. Ie sue alte funzioni cul-
turah; struttura che non potra 
piu. ovviamente. consentire 
11 cumulo di tre diverse ca-
rlche e responsabilita sulla 
stessa persona, ancon meno 
su quella del maestro Fasano ». 

Otto Preminger 
tro il teatro 
e lo schermo 

NEW YORK, 22 
II rezista e produttore ame-

ricano Otto Preminger ha ac-
quLstato i dintti per la ridu-
zione cmematografica di Ro
sebud (>< Bocciuolo di rosaa), 
un romanzo di Paul Bonne-
carrere e Joan Hemingway 
(ia nipote di Ernest). 

Preminger — che ha in corso 
negoziat: per la distribuzione 
del film — e impegnato. con-
temporaneamente. come regi
sta teatrale. Egh sta, dirigen-
do. :nfatti. le prove di Full 
circle («Cerch:o pieno»). la 
un:ca commedia scritta da 
Erich Maria Remarque, che 
andra in scena il 7 ottobre 
prossimo a Washington. 

Un oppello dei circoti del cinema 

Proiezioni 
della FICC 
per il Cile 

Invito unilario alle altre 
associazioni democraliche 

La Federazione italiana dei 
circoll del cinema (FICC) ha 
rivolto alle sue organizzazioni 
di Base il seguente appello: 

«II sanguinoso colpo di sta-
to fascista. attuato dal mlli-
tarl con la complicity o Pespli-
cito appoggio delle forze piu 
reazionarle interne e interna-
zionali contro 11 governo co-
stltuzlonale di Unita Popolare 
del Cile, ha suscitato l'imme-
dlata e dura condanna da par
te di tutto il movlmento ope-
raio e democratico in Italia 
e nel mondo intero. La dram-
matica gravita del fatti, 11 
cul signlficato non e certa-
mente circoscrivlblle alia si
tuazione cilena. richiede atti 
concreti che superino le e-
spressionl di solidarieta raf-
forzando e allargando la pre-
sa di coscienza della necessita 
permanente della lotta antinv 
perialista e antifascista per la 
liberta e I'lndipendenza del 
popoli. Questa situazione ri
chiede dunque un rinnovato 
impegno ad operare in tutti 
1 modi possibili, non rinun-
ciando ad alcuna iniziativa 
per limitata o parziale che 
possa essere o apparire ». 

«La FICC pertanto invita 
tutti i suoi circoli federati a 
dedicare almeno una giornata 
della loro attivita alia proie-
zione di film e documentari 
incentrati sul Cile e sul paesi 
dell'America Latina, promuo-
vendo un ampio dibattito sul
la problematica politica, so
ciale e culturale che oggi piu 
che mal richiede impegnato 
approfondimento da parte di 
tutte le forze democratiche e 
popolari». 

« A questa iniziativa la FICC 
invita a collaborare a livello 
centrale e di base le altre as
sociazioni culturali democra
tiche, perche\ nell'ambito del 
proprio specifico campo di in-
tervento. le organizzazioni cul
turali del pubblico diano il 
piii ampio contributo al mo-
vimento di solidarieta e di lot
ta in appoggio al popolo ci-
Ieno ». 

Anne Marie 

ha una 

passione 
ereditata 
dal padre 

PARIGI — Anne Marie Philipe (qui fotografata nella sua 
casa parigina) e la figlia diciannovenne dell'indimenticabile 
Gerard Philipe; e anche lei ha una grande indislruttibile 
passione per il tealro e per H cinema. Anne Marie ha fatto 
il suo esordio nel mondo dello speitacolo come protagonists 
dl una serie televisiva, « Fragole d'autunno >, ispirata a 
racconti di Alba De Cespedes e presentata in Francia; ora 
si prepara a cimentarsi con Racine 

Alia IX Mostra di musica leggera 

La Rai censura anche la 
canzone di Gilda Giuliani 

Ridicola modifica di un verso in cui si parla del paradiso — Diffi
cile il pronostico su chi vincera la «Gondola d'oro» I'anno 
prossimo — Uniforme livello med'o della produzione presentata 

La Girardot 
neli'Esercito 

della salvezza 
NIZZA, 22 

Ann:e Giraddot e ufficiale 
dell'Esercito della Salvezza 
nel nuovo film che sta giran-
do in questi giorm a Nizza 
La pellicola si intitola Ur 
sule et Greu ed e diretta da 
Serge Korber. Protagonist* 

chile e Bernard Fresson. 

Dal nostro inviatc 
VENEZIA. 22 

II pidocchio censorio. malan-
no difficilmente estirpabile. ha 
creato nuovi pruriti alia RAI-
TV che a questa IX Mostra 
internazionale di musica leg
gera al Lido di Venezla sem-
bra essere spiccatamente al-
lergica. 

Ieri Domenico Modugno 
aveva fatto le valigie, pian-
tando tutto e tutti. non accet-
tando quel «leone» che uno 
squallido compromesso avreb-
be fatto apparire piuttosto co
me un «coniglio». 

Oggi, l'« ordine » da Roma 
e piovuto su Gilda Giuliani e 
la sua Frau Schoeller. Se Mo 
dugno si era macchiato della 
colpa di mettere in dubbio. 
con L'anniversario, il eacro 
vinoolo del matrimonio, Gilda 
Giuliani ha minacciato di met
tere in forse addirittura 1'esi-
stenza del paradiso. E co;i. il 
v r so a E andiamo in paradiso 
se poi c'e» (che fa seguito a 
a Una birra e un organino con 
la musica ») e diventato sta-
sera, per il collegamento tele-
visivo deU'ultima passerella 
della Mostra, • E vedremo il 
paradiso che cos'e ». Una cosa 
abbastanza ridicola (tanto che 
la Giuliani, etamattina alle 

, prove, si e tranquillamente 
i sbagliata e ha cantato il ver-
I so originale), anche perche e 

chiaro che il paradiso in que 
stione e sotto accusa e un pa
radiso metaforico e. nella ver-
Aione purgata. diventa scoper 
tamente 1'acme atteso dei 
sensi! 

L'eptscdi'j dimostra ulte 
riormente I'tpocrisia del veto j 
opposto alVAnmversano di | 

i Modugno. giustificato dalla 
j RAI con la scusa che tale can

zone era stata presentata al-
1 1'ultimo momento (cioe ben 

tre o quattro giomi prima del
la sua messa in onda televi
siva) e che quindi la commis-
siane d'ascolto dell'Ente non 
av*va avuto il tempo di giudi-
catla idonea o no alia tran-
qulllita morale degli italiani 
in f^colto davanti ai televiso-
ri. Frau Schoeller, lnfatti, era 
ga passata davanti alia sud-
detta commissione: ma. pare, 
si e trattato di un errore (an
che i censori ne commettono, 
non solo i... censurati!). cui si 
fe dovuto aovviare» in extre
mis. Tanto che i responsabili 
a Venezia della RAI dicevano 
dl non saperne nulla. 

LA IX Mostra si e cos) con 
clusa questa sera, con rasse-
gnazlone della Gondola d'oro 
a Mia Martini per Donna sola, 
presentata la scorsa edi zione 
e risultata l'lnclsione piu ven-
duta, mentre, per i cantanti 
stranlerl, il riconoscimento b 

Gilda Giuliani, il cui c para
diso » ha messo in allarme 
i censori della RAI-TV 

andato a Michel rugain. que 
st'anno non in lizza. La gon
dola d'argento per i giovani 
in gara in questa edizione e 
stata invece assegnata alia 
cantante Emanuela Cortesi. 

Difficile un pronostico su 
chi vincera la prossima Gon
dola d'oro fra i partecipanti 
di quesle tre serate al Lido. 
Come e noto. la formula e 
cambiata e verra premiato 
l'interprete che risultera aver 
venduto. nel corso del I'anno, 
piu copie delll^P 33 giri da'. 
quale e stata tratta Ia canzo
ne presentata nell'odiema se-
rata finale. 

Alcuni LP sono gia in ven-
dita, persino da alcuni mesi, 
altri sono di prossima pubbli-
oazione. Chi e gia sul meroato 
ne risultera quindi avvantag-
giato? Oppure awerra il con-
trario, se il disco ha gia attra-
versato il suo punto massimo 
di vendita prima della Mo
stra? O ci sara un boom im-
prevedibile di un nuovo LP? 

A seconda di questi casi, 
potrebbe, ad esempio, veriii-
carsi un bis di Mia Martini, 
11 cui album II giorno dopo 
e andato fortissimo nelle scor-
se settimane, dimostrando che 
la neo-diva della canzone ita
liana e una voce da LP, men
tre altre sue colleghe, finora, 
sono state piu fortunate con 

il mercato. in declino, del 45 
giri che non ancora con quel-
lo degli LP. 

Quanto al livello medio del
la produzione musicale di que
sta IX Mostra veneziana. co
me abbiamo gia scritto, esso 
e piuttosto uniforme: prevale, 
infatti, un certo sofisticato 
chiaroscuro, non sempre cosi 
autentico come tessuto, spesso 
tardiva imitazione di moduli 
francesi o riecheggiante, se-
condo una moda che dura 
ormai da qualche tempo, mo-
venze settecentesche parzial-
mente camuffate. A differen-
za di quelle autentiche dell or
chestra da camera a Antonio 
Vivaldi ». che con il numero 
di Diana Ross (si e trattato 
in entrambi i casi di una re-
gistrazione) hanno fatto da 
cornice alia trasmissione tele
visiva di questa sera, presen
tata con discrezione da Danie 
le Piombi, altematosi con Aba 
Cercato. 

Qualche parola. infine. per I 
quattro «nuovi » che hanno 
concorso all'assegnazione del
la Gondola d'argento. In rap-
presentanza di due generi, di 
due gusti diversi: su un pia
no piu tradizionale le duo vtn-
citrici di Castrocaro, a livello 
di pop ! due complessi. 

Delle prime, ci 6 parso che 
Mai la. interprete di Un aqut-
lone (un simbolo, per mciso, 
un po' arcaico, ormai), pos 
sieda una voce sicura ma piu 
standardizzsta, Emanuela Cor
tesi (che ha can tanto 7o c< 
credo ancoral rivela una voce 
che ha molte qualita, una de-
cisa e convinta vena interpre-
tativa. ma ancora con qual
che tono acerbo e alcune in-
flessioni da correggere. Ha ap-
pena quindici anni, tuttavia, 
e ha certo il tempo (ed anche 
I'aria) di sapersi saggiamente 
a amministrare ». 

Quanto ai complessi, il Cer-
vello ha affrontato una com-
posizione. Melos, che riecheg-
gia, come atmosfera e moven-
ze, Alan SorrenU, mentre l'e-
strema pulizia strutturale e 
sonora possono, alia larga, far 
pensare al Banco del Mutuo 
Soccorso. Dn gruppo da tene-
re, in ogni caso. in considera-
zione. Piu Informal!, quanto a 
suono. ma anche piu « facili », 
dal punto di vista melodico. 
quelli deirOdlssea, che hanno 
presentato Unlone. 

Sono. comunque. statl que
sti due complessi a tentare di 
propone qualcosa piu al pas-
so con i tempi: neppure dalle 
vedette straniere in gara per 
la Gondola d'oro e, infatti, 

. venuto fuori un discorso che 
non poggiasse su un terreno 
gia sperimentato. 

Daniele lonio 

Chiusa la rassegna televisiva 

£ calato il 
sipario sul 

Premio Italia 
Una inacceffabile maniera di concepire la partecipazione 
del pubblico, il cui peso si fa comunque senlire - Alio 
studio moditiche al funzionamento della manifeslazione 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 22 

Cera un tempo nel quale i 
nobill aprivano, di tanto in 
tanto, le loro ville perche il 
popolo le visitasse e ne godes-
se: naturalniente nei tempi e 
nei limiti concessi. II modo 
dl concepire e dl realizzare il 
«diritto d'accesso» del pub
blico all'uso del mezzo tele-
vlsivo ricorda, spesso, quel 
costume: e una parte dei pro-
gramml presentati nella sera-
ta del Premio Italia dedicata 
appunto al tema « La parteci
pazione del pubblico » lo han
no confermato. 

Abbiamo visto, ad esempio, 
alcuni estratti dei programmj 
che la BBC trasmette settl-
manalmente nella rubrica 
Porta aperta, istituita nell'a-
prile di quesfanno. Questi 
programmi sono realizzati con 
i mezzi offerti dall'ente a cu-
ra dl associazioni o gruppi dl 
base che intendono esprlme-
re un loro «messaggio»: la 
associazlone per 1'assistenza 
ai vecchi senza dimora, l'as-
sociazione dei dentisti, un 
gruppo di transessuali, un 
gruppo di giovani del West 
End, 1'associazlone dei carce-
rati recidivi, un gruppo di 
guardie notturne e cosi via. 
Si tratta di «messaggi» che 
la BBC vaglia, sia pure con 
larghezza di vedute, e tra
smette nel contesto di una 
programmazione organizzata 
secondo criterl e tempi sui 
quali ovviamente, il pubblico 
non ha alcun potere di inter-
vento. {Porta aperta va in 
onda il lunedl. in seconda se-
rata. cioe in una collocazione 
scarsamente frequentata). II 
rapporto tra questa produzio
ne « esterna >/ e quella rego-
lare dell'ente e quello che si 
pud stabilire tra un program-
ma di qualche decina di mi-
nuti (in ogni puntata della 
rubrica vengono trasmessi piu 
programmi) e migllaia e mi-
gliaia di ore di trasmissio
ne: si pud dire, quindi, che 
siamo. In realta, all'« angolo 
del pubblico ». che assomiglia 
pericolosamente all'« angolo 
del dilettante» per molt! e 
different! versi. 

Tra 1'altro. questi program
mi, elaborati dalle associazio
ni e dai gruppi di base in via 
assolutamente eccezionale, so
no spesso da una parte mol-
to elementan (consistono in 
semplici esposizioni dei pro
blemi mediante interviste) e 
dallVJtra di taglio corporate 
vo: ma mistifica cosciente-
mente la realta chi sostiene 
che queste caratteristiche so
no inevitabile appannaggio 
della produzione « esterna » o 
di base, cioe non elaborata 
dai mediatori specialisti. Al 
contrario, la verita e che que
ste caratteristiche sono. sem-
mai. eonseguenza della ecce-
zionalita e della marginalita 
cui questa produzione — e 
cioe Ya accesso » dei telespet-
tatori — e condannata nel si-
sterna televlsivo attuale. 

Non a caso, queste caratte
ristiche si ritrovano anche in 
un programma belga elabo-
rato insieme con alcune « co-
munita». Nei fatti, l'elabora-
zione collettiva, qui, era il ri-
sultato dell'incontro tra gli 
specialisti dell'ente e un certo 
numero di cittadini che si 
erano spontaneamente offerti, 
in risposta a un invito pubbli-
cato sul giornale locale, dl 
<t partecipare ». Anche in que
sto caso. dunque. emergeva 
la tendenza ad abbandonare 
completamente alia spontanei-
ta questa produzione eccezio
nale e marginale: con quel 
che questo pud significare in 

rapporto alia complessa orga-
nizzazione produttiva dell'en
te cul poi slmlli programmi 
vengono affidati. 

L'esempio piu interessante 
della serata era rappresenta-
to da un IUP^JO documentario 
prodotto daw Office national 
du film: questo programma, 
che cercava di documentare 1 
problemi, le esigenze e le lot-
te di una comunita francofona 
del Nord-Est del paese, e sta-
to « girato » da non professio
n a l e i membri della comu
nita sono stati conivolti nel 
lavoro a mano a mano, pro
prio in rapporto alio sviluppo 
del processo sociale e del mo
vlmento di protesta. In questo 
caso, cioe, il programma non 
solo si collegava di ret tamen
te alia dinamica reale, ma ne 
diveniva insieme espressione 
e strumento: e, infatti, sem-
bra che esso sia stato larga-
mente discusso in numerose 
assemblee in riferimento alle 
lotte future. 

Comunque, al di la dei limi
ti precisi cui abbiamo accen-
nato, tutti questi programmi 
testimoniavano della profonda 
esigenza dei protagonist! di 
esprimersi direttamente e di 
comunicare i loro problemi e 
e le loro esperienze: cioe 
di partecipare a un processo 
collettivo di produzione e di 
distribuzione dell'mformazio 
ne che e cosa ben diversa dal-
l'« accesso », cui gli entl si di-
chiarano nella pratica disposti 
ad aprirsi. 

Questa esigenza, evidente-
meme. va emergendo con for-
za crescente in tutti i paesi: 
e il fatto che anche una strut
tura chiusa come quella del 
Premio Italia abbia dovuto in 
qualche modo registrarla lo 
conferma ulteriormente. Sem-
bra, peraltro, che non si tratti 
di un fatto passeggero: il pro
fessor Mario Motta, segreta-
rio generale del Premio. ha 
annunciate stamarie alcune 
modifiche al funzionamento 
della manifestazione. 

In sintesi, si prospetta la 
possibility di presentare, a 
partire dal prossimo anno, i 
programmi in concorso, in 
contemporanea, a un pubblico 
di invitati (e la tendenza, si 
dice, e quella di sollecitare 
associazioni culturali e ' di 
massa a partecipare alle vi
sion!); si invitano 1 diversi 
organisml a trasmettere In 
breve tempo almeno 1 pro
grammi premiati; ci si avvla 
alia costituzione di un centro 
di documentazione bibliografi-
ca che sia anche un archivio 
dei programmi presentati di 
anno in anno dai diversi paesi. 

Inoltre. e stato meglio de
finite 11 premio della RAI che 
si affianca al Premio Italia 
per ogni sezione (programmi 
musical! drammatici. docu
mentari). intendendo che esso 
sara destinato a sottolineare 
il valore di particolari ele
menti del « messaggio ». Infi
ne. le giurie hanno proposto 
che l'assegnazione dei premi 
avvenga attraverso pubbliche 
discussion! 

Si tratta di novita interes-
santi. che l'assemblea degli 
organism! che partecipano al 
Premio Italia dovra ulterior
mente discutere e tradurre in 
pratica. II valore della pro-
soettiva deriva anche dal fat
to che, ormai. il Premio Ita
lia puo considerarsi una ras
segna televisiva mondiale: e 
stato annunciato. infatti, che 
dal prossimo anno entreranno 
a far parte dell'assemblea e 
presenteranno 1 loro program
mi anche Ia radio e la tele-
visione della Repubblica de-
mocratica tedesca. 

Giovanni Cesareo 

Morta I'attrice Diana Sands 
NEW YORK, 22 

Diana Sands, I'attrice teatrale che ottenne un caloroso rico
noscimento dalla critica per la sua interpretazione della ver-
sione cinematografica di A raisin in the sun e morta ieri 
all'eta di 39 anni. per un male inguaribile. 

La Sands aveva cominciato la sua camera cimentandosi 
con bpere di Shakespeare. Aleichem e Bernard Shaw. Aveva 
interpretato anche alcune parti in drammi modemi a sfondo 
sociale come L'uomo dal braccio d'oro e Blues for Mr. Charlie. 

Film da un libro di Asimov 
NEW YORK, 22 

La a Columbia » ha acquistato i dintti per Ia trasposizionc 
cmematografica di un romanzo del noto scrittore di fanta-
scienza Isaac Asimov, The caves of the steel (« Le cave del 
1'acciaio »). 

Prodotto da Gerard Ayres. il film — che racconta la sto-
ria di un investigatore della polizia di New York impegnato 
nella caccia a un gruppo di assassmi con l'aiuto di un fan-
tastico «robot» — sara il primo di numerosi romanzi di 
Asimov ad essere portati sullo schermo. 

Zanussi al lavoro negli Stati Uniti 
NEW YORK. 22 

II regista polacco Krysztof Zanussi, il quale ha vjnto con 
Illuminazione il «gran premio» dell'ultimo Festival di Lo
carno, si accinge a girare il suo primo film negli Stati Uniti. 

La lavorazione della pellicola — intitclata I'd rather stay 
poor («Preferirei restare povero») e interpretata da Horst 
Buchhoiz ed Ann Weddgeworth — comincera tra pochi 
giomi nel Vermont 

Rassegna di violinisti studenti 
VITTORIO VENETO. 22 

La dec:ma Rassegna nazionale per violinisti studenti dedica 
ta alia memona di Roberto Forte, gia componente dei Vlrtuo 
si di Roma e dei Solisti di Torino, si e conclusa a Vittorio 
Veneto. 

La giuria, presleduta dal maestro Ettore Gracis, ha asse-
gnato le borse di studio: per la sezione «A», ad Alessandro 
Simoncini dl Rovigo, per la I B I a Bruna Narutti di Vene
zia, e per la «C» a Franco Mezzena di Trento. I mlgliori 
classificati hanno poi tenuto un concerto pubblico presso 11 
Museo della Battaglla di Ceneda> 

Positivo 
bilancio 

del Festival 
«Enescu» 
di Bucarest 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST, 22 

La VI edizione del Festival 
musicale internazionale « Geor
ge Enescu» — che per oltre 
una settlmana ha richiamato 
nelle maggiori e piii note sa
le dl Bucarest il pubblico 
delle grandi occasionl — cl 
ha offerto delle gradlte quan
to previste conferme (Yehudl 
Menuhln tanto per fare solo 
un nome) e delle altrettanto 
piacevoli novita. 

E' il caso, ad esempio, del 
violinista sovietico Leonid 
Kogan. incaricato all'ultimo 
momento di colmare il vuoto 
provocato dalla assenza per 
malattia del pianlsta suo con-
nazionale Sviatoslav Richter. 
Nella stretta della necessita 
si deve dire che e stata una 
scelta quanto mal indovina-
ta. Il pubblico, all'annuncio 
della sostltuzione ha mugu-
gnato. il programma e stato 
modificato, ma poi, di fronte 
alia prestazione. veramente 
superba. tutt! sono rimasti 
soddisfatti e sono fioccati gli 
apolausi, anche prolungati. 

II mondo musicale romeno 
e stato ben rappresentato al
ia manifestazione dal mlglio
ri complessi e solisti del mo
mento. Ricordiamo in parti
colare il coro dei madrigalisti. 
le filarmoniche Enescu. della 
Radiotelevisione, di Iasi e di 
Cluj. Buona anche la presenza 
straniera, con complessi e ar
tist! provenientl da Unlone 
Sovietica, Cecoslovacchia, Ju
goslavia, Giappone, Francia e 
Bulgaria. 

Veramente positiva e stata 
la innovazione di dedicare uno 
speciale concerto — soste-
nuto con bravura da George 
Zamfir e dal suo complesso 
— alia musica folcloristica 
romena. una musica che in 
quella sede si e dimostrata 
di un livello molto superiore 
e alquanto differente nella 
melo'Ma rispetto a quanto vie-
ne offerto nei soliti soettaco-
li del genere. Una ottima idea 
— per div\ileare la musica an
che tra gli strati delta po-
oolazione che con questa non 
ha troppa familiaritii — e 
stata quella di trasmettere in 
diretta. ogni sera alia TV. il 
principale concerto della gior 
nata. 

s. g. 

Cinema 
Un corpo 

da possedere 
La pubblicita di questo 

film, diretto da Roger Va-
dim. punta tutta sulla pre
senza di Maria Schneider, la 
giovane attrice divenuta in-
ternazionalmente nota per 
avere interpretato Ultimo 
tango a Parigi di Bertolucci. 
Ma in Un corpo da possedere, 
che nell'originale s'intitola 
Helle, e che precede Ultimo 
tango, Maria Schneider ap-
pare si e no sei o sette mi-
nuti, su un'ora e mezzo ab-
bondante di proiezione. 

Helle, la protagonists fem-
minile, e invece incamata da 
Gwen Welles, nei lievi pan-
ni d'una fanciulla sordomuta, 
oggetto di piacere per buona 
parte della popolazione ma-
schile d'un paese dell'Alta 
Savoia, dove la vicenda si 
svolge, nell'anno 1951. Delia 
ragazza, che tuttavia deve ri-
tenersi pura di cuore, s'in-
namora platonicamente il di-
ciottenne Fabrice (Didier 
Haudepin); ma la storia sen-
timentale non ha I'esito mi-
gliore, causa il peso negatlvo 
che vi esercitano i congiunti 
di Fabrice: il fratello Julien 
(Bruno Pradal), reduce dalla 
guerra d'Indocina, ferito e 
malato anche nell'anima, in
cline pericolosamente al he
re. e la madre vedova (Ma
ria Mauban), succube d'un 
triviale giovanottone (Jean-
Claude Bouillon), che la umi-
lia e poi la pianta in malo 
modo. 

Qualche accenno piu serio 
(al primo conflitto vietnami-
ta, come dicevamo sopra, o 
al collaborazionismo dei ge-
nitori di Fabrice) non ha svi-
luppi di rilievo nel racconto; 
che. tra quelli cui il regista 
francese ha posto la sua fir-
ma, e forse il piu insensato, 
e certo uno dei piu irritanti 
per il suo becero formalismo. 
Pud darsi, comunque, che la 
fotografia a colori di Claude 
Renoir non manchi di prege-
volezza; ma e difficile giudi-
carla, date le condizioni del
la copia offerta in visione al 
pubblico. 

ag. sa. 

Affollata assemblea di solidarieta 

Iniziative in appoggio 
al Centro Centocelle 

Un'affollata assemblea dl 
solidarieta con il Centro cul
turale Centocelle si e svolta 
nel local! che entro tre mesi 
dovranno essere lasciatl per 
lo sfratto notificato dal pro-
prietarlo. 

Dacia Maraini, Bruno Ciri-
no, Marisa Fabbrl, Luisa Ros
si, Adriana Martino, Ernesto 
Bassignano, Graziella Dl Pro-
spero, Cecilia Calvi e molti 
altri artist! e inteliettuali han
no espresso il loro pleno ap
poggio al Centro culturale 
Centocelle. assieme ai rappre-
sentantl dei partiti e delle or
ganizzazioni giovanill di sini
stra, dei comitati di quartie-
re, dei consign dl circoscrlzio-
ne, delle associazioni cultura
li e del tempo libera. 

II Centro Centocelle ha me
rit! particolari nella battaglia 

Ken Russell fa 
un film su 

Gustav Mahler 
LONDRA, 22 

Dopo L'altra faccia dell'amo-
re, sulla vita dl Ciaikovskl, il 
regista inglese Ken Russell, 
e ora alle prese con la blogra-
fia di un altro grande compo-
sitore, Gustav Mahler. Le rl-
prese del nuovo film Mahler 
lives («Mahler e vlvo»), che 
e stato sceneggiato dallo stes-
so Russell, sono cominciate 
una settimana fa. Robert Po
well e 11 protagonista e Geor-
gina Hale, Dana Gillespie, 
Lee Mantague e Myriam Kar-
lin sono fra gli interpreti. 

condotta per il decentramento 
della cultura a Roma. Lo ha 
ricordato 11 suo segretario 
Mario Plsani: da 11 venne Ian-
data due anni fa la lotta per 
la democratizzazione dello 
Stabile di Roma, lotta andata 
oggi molto avantl e che ha 
trovato moment! slgnlficativi 
nell'approvazione del nuovo 
statuto del Teatro dl Roma, 
nella creazione dei Centri cul
turali stabili della VII e del
la VIII Circoscrlzione, nella 
loro decislone di promuovere 
spettacoli teatrali sul proble
mi del quartleri. 

In questi due anni il Centro 
culturale Centocelle — come 
ha detto Delfini, un edile del 
Comltato dl quartiere di Torre 
Spaccata — ci ha permesso 
dl comprendere cosa signifi-
chi una cultura per 1 lavora
tori, in quartieri totalmenta 
privi dl strutture ricreatlve e 
sociali, giustamente definitl 
quartleri-dormitorio. 

Una serie di proposte per 
una campagna in appoggio al 
Centro culturale Centocelle 
sono state avanzate nel corso 
dell'assemblea: da una setti
mana di spettacoli in piazza 
ad una grande manifestazione 
al cinema Platino. 

Tre appelli sono stati adot-
tatl, indirizzati rispettivamen-
te alle organizzazioni politi-
che, sindacali e culturali, alia 
popolazione del quartiere e al
le forze culturali romane, per
che prendano posizione aperta 
a favore della rivendicazione 
di strutture culturali pubbli
che decentrate e della crea
zione di un Centro culturale 
Centocelle piu grande e piu 
attrezzato. espressione delle 
forze democratiche del quar
tiere. 

— r e a i {[/ 

oggi vedremo 
IL CASO LAFARGE (1°, ore 21) 

Cesare Barbetti, Paola Pitagora, Uno Coletta, Andrea Lala, 
Marco Bonetti, Edda Di Benedetto. Mario Laurentino, Gian-
franco Barra, Claudia Caminito, Sergio Reggi, Francesco 
Paolo D'Amato, Anna Maria Gherardi, Evi Maltagliati, Vito 
Cipolla, Alessandro Sperli, Franco Graziosi, Marisa Bartoli, 
Giuseppe Anatrelli, Mario Maranzana, Emilia Sciarrino, Luigi 
Casellato, Dante Cona e Claudio Trionfi sono gli interpreti 
della quarta ed ultima puntata dello sceneggiato televisivo 
di Paolo Graldi e Paolo Pozzesi diretto da Marco Leto. 

Mentre esperti tossicologi continuano le piu svariate ipotesi 
sulla morte di Charles Lafarge, la vedova Marie non cessa 
di affermare la propria innocenza. Nel caos del processo, che 
praticamente divide in due la Francia tra colpevolisti ed in-
nocentisti, la difesa trova un teste a favore. Charles De Blei-
court, ma poco dopo si viene a sapere che questi e legato 
sentimentalmente all'imputata prima ancora che divenisse 
la signora Lafarge. Alia fine, visto che il dibattito in aula 
sembra giunto ad una impasse che ostacola il rigore di qual-
siasi giudizio, gli atti del processo vengono consegnati ai pe-
riti: sara la scienza a risolvere l'enigmatico caso. 

STASERA IN EUROPA 
(2°, ore 21,15) 

Protagonista di questa quarta puntata della rubrica pre
sentata da Daniele Piombi e la Cecoslovacchia. Con Cernobila 
revue e Kabinet 12 la televisione cecoslovacca mostra un sag-
gio dei suoi programmi musicali. Ospiti in studio. Maria Pe 
rego e Pino Zac che commenteranno la trasmissione. 

IN VIAGGIO TRA LE STELLE 
(2°, ore 22,15) 

Una palla di fuoco? e il titolo della quinta ed ultima pun
tata del programma realizzato da Mino Damato. La trasmis
sione di stasera e dedicata ai sensibili progressi della ricerca 
astronomica e prende l'avvio da Arecibo, una cittadina del-
l'Arizona ove si trova 11 piu potente radiotelescopio del mondo. 

Ginger Rogers 
e Fred Asfaire 
insieme in un 
film italiano? 

Puntini puntini e se il non-
no non paga e 11 titolo del 
film che segnera, dopo dicias-
sette anni, il ritorno di Gin
ger Rogers sullo schermo. n 
film, che verra diretto dal-
i'esordiente Gianni Negri, sa
ra girato in Italia dopo Ia fine 
di « Canzonsssima », dato che 
Mita Medici, prima donna 
della popolare trasmissione te
levisiva, fara parte del cast. 
E' probabile che accanto a 
Ginger Rogers torn! sullo 
schermo anche Fred Astaire, 
11 quale per un lungo tempo 
fu il partner flsso della blon-
da attrice americana. 

programmi 

TV nazionale 
11.00 Messa 
12.00 Rubrica religiose 
12.30 A come agricoltura 
174)0 Sport 
18,15 Pippi calzelunghe 
1845 La TV dei ragazzi 
19,45 Prossimamente 
20,10 Telegiomale sport 
iO£Q Telegiomale 
21.00 II caso Latarge 

Quarta ed ultima 
puntata 

22.15 La domenlca spor
tive 

23,15 Telegiomale 

TV secondo 
19.00 Sport 
21,00 Telegiomale 
21,15 Stasera in Europa 
22,15 In viaggio Ira le 

stelle 
* Una palla di fuo
co* 

23,05 Prossimamente 

Radio !• 
GIORNALE RADIO • Ore 8, 
13, 20 • 23: 6.05: Mattutino 
musicals; 6.52: Almanacce-, 
7,20: LUcio e basso; 8,20: Vi
ta set campt; 9,30: Santa Me«-
•a; 10,15: C«B«ni Mt te Vom-
brallone; 11.15: Folk Jockcr; 
12: Via col di*co; 12,22: Hit 
ParMs; 12.44: Sampra. • • •»-
pre. tmmp**i 13.20: Lot Al
berto— Hi Valeria 14: Care- i 
•alio «ei olsdiit 16: Po—ri« 
•io coo Miao; 17.20: Barto 
qoattro; 10,15: Concerto tfefla 
domenico: 11,10: Canaonl A 
qoaldM anno fa; 2 0 ^ 5 : A rot-
to float; 21.35: Palco 41 pro-
tcento; 21,45: Concerto 4*1 pin-
ntrta I . Richter; 22,05: Pronl-
maoientej 22,20: An4ata o r»-
romo. 

Radio 2* 
i lORNALE RADIO • Ore: 6.30, 
' . 30 , 0,30. 10.30, 12.30. 
13.30, 16.30. 17.30. 10.30. 
19.30 e 22.30; 6: I I otattiniere; 
7.35: toon viaggio; 7.40 
loonoJomo con La Ormo a 
L i n Minnellli 0,14 Totto rft-
moi ».40t I I manfiaolacM; 
f , 20 i fenti the «otl«a?i 9,35 

Gran vaneta; 1 1 : Giocooe 
estate; 12: W. Muller • la 
sua orchestra; 12,15: Ma vo-
flliaaio scherzare?; 12,30: n 
discontiaao; 13: I I gambero; 
13,35: Alto gradimento; 14: 
Boongtorno come sta?; 15: La 
corrida; 15.35: Supersonic; 
17,30: Musica a sport; 18,40: 
I Malalingoa; 20.10: Andata 
• ritorno; 20,50: Concerto 
optristico; 21,40: S. Opriani 
al pianoforte; 21,50: Pagine 
da opeiette. 22,10: Moslca nel
la sera; 23,05: Boonanotte Eu-

Radio :V 
ORE 10: Coocatto; 1 1 : Mo-
aicko per organo; 11.30: M«-
aiche di danxa a dl scene; 
12,10: Conversaxiooei 12,20: 
Itinerarl operistlci; 13: Folclo-
re; 13,30: Intermezzo; 14,05: 
Concerto Ooart. Soillard; 15,30: 
La vita a on aogno; 17> Mo-
sica leggera. 17.40 Reconnais
sance des masiquaa modeinai, 
18,10: I classic! dal iaxx: 
18,30: AatM. di Inters 19.15: 
Concerto; 20.15: Cosa cambia 
nel Mezrogioroo; 20.45: Pogfi 
d'alWm; 2 1 : Giornale del 
Tone; 21.SO: Premio Italia '73; 
22,35: Conversazione; 22,40 La 
TOCI del Moes. 


