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L'ANAC e I'AACI sul sequestra del film di Elio Petri 

Forte protesta degli autori 
contro il rigurgito censorio 

La pubblica 
accusa chiede 

che la denuncia 
sia archiviata 

VENEZIA, 22 
I\ sostituto procuratore del-

la Kepubblica di Venezla dot-
tor Fortuna, ha chlesto que-
sta mattlna l'archlviazione 
della denuncia per «oscenl-
ta » contro 11 film dl Ello Pe
tri « La proprietft non e plu un 
furto». «Ho chiesto l'archl
viazione degli atti del proce-
dimento — ha d chiarato suc-
clntamente il magistrato ve-
neziano questa mattina — 
iperche non ho riscontrato 
l'oscewo ». 

II film, sequestrato giovedl 
scorso a Genova (limitata-
mente al terntorlo del capo-
luogo llgure) dalla maglstra-
tura, in se;ruito ud una de
nuncia presi*ntata dai carabi-
nieri del nuc'eo di polizia giu-
diziaria, aveva avuto la sua 
« prima » assoluta per l'ltalia 
a Venezia, durante le Giorna-
te del cinema, il 4 settembre. 

Di qui il passaggio degli 
atti da Genova alia magistra-
tura veneziana. Tunica com-
petente a decidere. 

II film era slato proiettato 
{>er i magistrati della citta 
agunare sabato mattina. Ora 

spetta al giudice istruttore, 
dottor Izzo, prendere in esa-
me la richiesta di archivia-
zione avanzata dal sostituto 
procuratore Fnrtu'ia. A ritar-
dare la decisione definitiva si 
frappone lo sciopero del can-
cellieri dl Venezia. 

Una gft vastissima casistica di atti repressivi 
Discutere presto in Parlamento le proposte 
di legge per la tutela deile opere dell'ingegno 

Le associazioni degli auto
ri clnematograflcl ANAC e 
AACI hanno diffuso ieri un 
comunicato congiunto in me-
rlto al sequestro del film di 
Ello Petri La proprieta non 
e piii un furto, ordlnato dal 
procuratore capo di Genova, 
dott. Calabrese. su denuncia 
presentata dai carablnleri 
della polizia giudizlaria di 
Genova. 

« Tutta la stamoa e 1'oplnlo-
ne pubblica — si legge nel do-
cumento degli autori cinema-
tografici — hanno gia ampia-
mente e unanlmemente crltl-
cato il prowedlmento, che 
contribuisce ad allungare la 
gia gravlsslma casistica dl di-
vietl, abusi. soppression', se-
questrl. Le associazioni di au
tori, AACI e ANAC. ritengono 
che dalle modalita tecnlche 
di sviluppo del fattl rlsulti 
evidente che la tutela della 
"salute morale" dello SDetta-
tore magglorenne (il film e 
infatti vletato ai mlnorl) di-
viene oggettivamente un pre-
testo per nascondere un at-
to di repressione e provoca-
zlone politica di una gravita 
eccez'onale ». 

« La recente e nota decisio
ne della Corte di Cassazione 
che vleta la clrcolazlone dl 
un film denunclato e seque
strato fino alia definitiva e 
InapDellab'le sentenza dl as-
soluzlone e che tuttora im-
ped'sce la clrcolazlone dei 
film Racconti di Canterbury 
di Pasollni e Ultimo tango a 
Pariql dl Bertoluccl — a?-
glunge H comunicato — po-
trebbs siemificare che la sem-
plice istruz'one di un oroces-
so nel confront! del film di 

Petri comporterebbe la sua 
assenza dagli scherml per 
qualche anno L'AACI e 
l'ANAC chledono al Parla
mento dl esamlnare urgente* 
mente le proposte dl legge a 
suo tempo presentate dal PSI 
e dal PCI sulla necessita dl 
dare una moderna e vera-
mente democratica llberallz-
zazione alia clrcolazlone delle 
opere dell'ingegno ». 

« Le associazioni degli auto
ri — conclude il comunicato 
— invitano tutta l'oplnlone 
pubblica democratica. le con-
federazionl del lavoro. i par-
t'ti politici e le organizzazlo-
nl cultural! interessate ad im-
pegnarsi contro l'ultlmo, en-
nesimo. brutale attentato al 
diritto inalienablle del cltta-
dino adulto alia plena infor-
mazione, alia libera circola-
z'one delle idee, alia llberta 
dl comunicazlone». 

A Salisburgo 
incontri 

Strehler-Karajan 
VIENNA, 22. 

In quest! giorni il regista 
Giorgio Strehler e 11 coreogra-
fo Luciano Damlani hanno 
avuto Incontri a Salisburgo. 
col maestro Herbert Von Ka-
rajan, col quale hanno esaml-
nato ed elaborato 11 concerto 
del nuovo allestimento della 
opera II flauto magico. di Mo
zart, cle andra in scena al 
Festival la prosslma estate. 

I comunisti e i provvedimenfi per gli enti lirici 

Per la musica bisogna 
spendere bene, non meno 

II pretesto con 11 quale, an-
cora una volta, alia Commis-
sione Interni della Camera 1) 
governo ha rinviato la discus-
s one sui provvedimenti str-aor-
dinari a favore degli enti li-
rico-sinfonici nasconde in real
ta il disorientamento e la 
mancanza di v61onta politica 
che l'attuale ministro dello 
Spettacolo condivide, in ma
teria di riforma musicale. con 
i suol predecessor!. Non e in
fatti credibile e tantomeno se-
rio, che s! sia rlnunclato a en-
trare nel merito della que-
stione, solo perche all'ultimo 
momento ci si sarebbe ac-
corti (sia pure su sollecita-
zione dell'on. La Malfa). che 
i 30 miliardi per 11 1973 de-

vono iscriversi nel bilanclo del 
1974 anziche in quello in corso. 
La verita e un'altra. ed e poi 
il fatto nuovo uscito fra le 
righe del dibattito di merco-
ledi in comrrtissione. Per la 
prima volta. I partiti di go 
verno sembrano essersi res! 
conto di che cosa e in gioco 
con la leggina in questione. 
o almeno alcuni di ess! si sono 
accorti chf non la si poteva 
pas=are alia leggera. senza 
entrare nel merito dei pro
blem! in essa coinvoltl. Per-
c!6 si e trovato il marchin-
gegno. per guadagnare tem
po. visto che non si era' pre-
parati a prendere delle deci-
sionl, e s'e rimandato alia 
Commissione Bilancio il prov-
vedimento, perche si esprima 
sulla proposta di slittamento 
della spesa 

Deve essere chiaro che I co
munisti non volevano il rin-
vio. ben consapevol! della ne
cessita urgente di un provve-
dimento che assicuri la conti
nuity delle attivita degli enti, 
e al tempo stesso garantisca 
il lavoro dei loro dipendenti. 
E' o?ro =icuramer.te merito 
della posizione assunla dal no-
strl compagni in Commissio
ne. se airinterno della mag-
gioranza si e venficata una 
intere-vante divlsione. In so-
stanza, la posizione comunista 
e stata una volta di piu molto 
chiara Ci troviamo di fronte, 
ha argomentato il compagno 
Triva, a un dtsegno di legge 
che non prevede sol tan to l'ero-
gazione di 30 miliardi per 
l'esercizio in corso. 11 1973, 
bens! comprende anche l'auto 
nzzazione a conirarre mutui 
per 90 9."> miiiardi, »Hle e la 
cifra emers? dalle ultime va 
lutaz'.om. cemprensive di vec 
chi residui). a copertura dei 
debiti contratti dagh enti fra 
i! 1969 e il 1972. In comp.esso. 
dunque. 125 miliardi circa, e 
cioe una clfra che nessun 
governo responsabile pud elar 
gire a cuor leggero e che 

tantomeno I'opposizione comu
nista pud avallare alia cieca. 
Ma 11 nodo da affrontare. per 
poter andare a provvedimenti 
flnanziari che abbiano un mi-
nimo di credibilita, e la ri
forma, una riforma che rlas-
setti il settore sulla base di 
una n :ova concezione sociale 
e culturale delle attivita mu 
sicali. e che garantisca lo 
Sta to da' riprodursi di un cosi 
vista>o processo di :ndcbita 
memo da parte delle Lstitu 
zioni 

Di qui la proposta comuni 
sta LspiraU a enter! costrut 
tivi. mente affatto terma a 
un facile e semplice no. il 
ripiano delle passivita lo si 
fljnandt a riforma approvata, 
• per una serle di valldis-
aime ragionl, Innanzl tutto 
quella che sia asslcurato, pri-

di autorlzzare 11 mutuo, 

11 meccanlsmo di una rinno-
vata vita musicale, capace 

, davvero dl non provocare piu 
un tale indebitamento. Per al-
tro verso, poiche non si ha 
nemmeno una chiara cono-
scenza delle cause che hanno 
portato a cosl conslstenti pas
sivita. e necessario che su di 
esse si compia un adeguato 
esa me. Indispensabile alia 
stessa elaborazione di una se-
ria riforma. Infine ci sono re
gion! general! di politica della 
spesa pubblica, che rendono 
inconcepibile l'erogazlone ad 
occh! bendati, e sotto qualsiasi 
forn.a, di 90-95 miliardi per 
la musica, quando si lesinano 
50 miliardi alia ricerca scien
t i f i c e si proclama una po
litica di austerity. Natural-
mente i debiti vanno pagatl. 
ma la contropartita deve es
sere un riordinamento globale 
delle attivita musicali, che 
non miri nemmeno a spen
dere meno. bensl a spendere 
bene. 

Di verso il discorso per ! 30 
miliardi La loro concessione. 

ed eventualmente con una mo-
desta espansione che consenta 
alle stagioni in corso di svol-
gersi normalmente. pud essere 
decisa subito. a patto perd che 
subito il governo si assuma 
un preciso impegno formale. 
sostanziato da concreti atti 
politici, per l'immediato avvio 
del dibattito sulla riforma. II 
governo del resto, ha ricor-
dato il compagno Triva, si 
era da tempo impegnato a 
presentarsi in Parlamento con 
un suo disegno di legge, da 
discutersi assieme a quelli del 
nostro Partito, del PSI e della 
DC. gia depositati. Perche non 
ha assolto una scadenza che 
poi aveva addirittura eredi-
tato dal governo pr^cedente? 
Perche il ministro Signorello 
non ha voluto parlare di legge 
di riforma, come 1 comunisti 
chledevano, accettando di 
stralciare al tempo stesso i 
30 miliardi, che avrebbe si-
gnificato mettere l'intera que
stione sul binario giusto? 

Ma non si e nemmeno arri-
vati. come pure il ministro 
Signorello avrebbe voluto. al-
l'approvazione affrettata del-
rintero provvedimento. La 
maggioranza non si e trovata 
d'accordo nell'andare alio sba-
raglio. e per di piu ha messo 
a nudo i ritardi di un m:m 
stero cui si e evidentemente 
chicstn .1- uscire dill'inerz.a. 
Ecco dove Tazione dei comu
nisti ha inclso. E* importante 
che sulla nostra linea. almeno 
sostanzialmente, si siano tro-
vati d'accordo i repubblicam 
e non poc.n democristianl; ed 
e importante perche la con-
vergenza si e verificata sia 
sug.i areomenti relativi alia 
spesa. sia soprattutto sulla 
necessita di subordinare la 
spesa alia riforma. Cid vuol 
dire che difflcilmente si po-
tra tornare indietro. anche se 
non e da escludersi che nei 
prossimi giorni si abbia una 
ricucltura delta maggioranza 

In realta si tratta di non 
farsi troppe illusioni, e quindt 
d: allargare tempestlvamente 
il movtmento per la riforma 
In qucsia dsrezione si e mosso 
certamente lo sciopero di gio 
vedi, realizzato con grande 
success dalle masse degli en
ti iirico sinfonlcl Da esso par
ti ra di sicuro tutta una Aerie 
di inlziative artlcolate perche 
nei prossimi giorni, quando 
la leggina tornera alia Com-
mLssione Interni, non ci si rl 
trovl al punto di partenaa. 

E' perd necessario sia chiaro 
che la questione fondamentale 
e quella della riforma, da col-
legarsl agll stanzlamenti del 
30 e det 90 95 miliardi secondo 
crlteri differenziati e secondo 
scadenze diverse, come ! co
munisti hanno indicate Non 
sono piu i tempi in cut le 
leggine finanziarie per la mu
sica passavano sicuramente, 
al dl sopra della nostra testa, 
della nostra lsolata opoos'zio-
ne E non sono piu quel tem
pi. perche 125 miliardi. oggl, 
non possono scivolare via, sol-
tanto perche qualche grande 
teatro d'opera ha l'acqua alia 
gola. Percid bisogna che la 
lotta si muova con attenzlone 
per non sbagliare obiettivo, 
perche se si dovessero appro-
vare i 125 miliardi. sia pure 
con un vago impegno ad an
dare alia riforma, la conse-
guenza sarebbe che questa 
verrebbe rlmandata sine die 
perche ben dlfficllmente il go
verno sarebbe disposto a ria-
prire a breve scadenza il di
scorso sulla musica e prima 
ancora a concedere altri mi
liardi per I? passivita del 1974. 
Come sarebbe indispensabile 
per non chiudere davvero. 
questa volta, a gennaio i tea-
tri. Occorre dunque arrivare 
alia nuova discussione, con 
una forte pressione che dia 
sostegno non solo ai comuni
sti. ma altresl alle forze che 
tre giorni fa hanno dimostrato 
di saper comprendere la giu-
stezza e la - positivita delle 
loro tesi. 

Un grave lutto della musica, della cultura e dell'antifascismo 

E MORTO PABLO CASALS 
II grande artisfa caialano aveva giuraio di non rimeltere piede in Spagna se prima non fosse caduio il regime Iran-
chista • Composilore e direttore d'orchestra, oltre che virtuoso di violoncello - Un interprete insuperabile di Bach 

• SAN JUAN. 22 
• Pablo Casals, uno del plu 
grand! violoncelllstl della no
stra epoca, e morto alle 14 di 
oggi, aireta dl 96 anni. nel-
l'ospedale del Mutuo Auxlllo 
dl San Juan d! Portorlco, nel 
quale era stato ricoverato da 
dlversl giorni in segulto ad un 
attacco cardiaco. 

I. pe. 

Pablo Casals lo incontram-
mo quando mise sossopra 
I'Umbria (Perugia ed Ass'si), 
Vanno in cui venne a suona-
re il violoncello sulla tomba 
di San Francesco e a dirige-
re in Italia (prima esecuzio-
ne) — nell'ambito della Sagra 
musicale umbra — il suo ora
torio « 11 presepe ». Successe 
ad Assisi, nel Dunmo. che non 
$ la basilica francescana, ma 
un'altra splendida chiesa. 

Avvenimento straordinario. 
Straordinario non soltanto 

per la presenza sul podio 
(una presenza pulsante e sea-
tenata) del fiero vegl'tardo, ma 
soprattutto per quel clima 
di mistero e di certezza che 
dal gesto di Casals correva 
ad avvolgere le cose e le per-
sone. Persone venule, quel 
giorno. da molte citta italia-
ne, per « vedere » Casals, e 
per ritrovarsi quasi in una 
isola. Un'isola felice, perche 
vibrante di popolare schiettez-
za spagnola e, meglio ancora, 
schiettezza catalana. 

La solidarieta popolare ave
va consentito infatti a parec-
chi cittadini catalani di ve
nire fortunosamente dalla 
Spagna fino ad Assisi. per 
risentire nella musica di Ca
sals il brivido, Vintima for-
za d'un'antica voce di spe-
ranza. E sembra ancora di 
avvertire Vemozione che si 
propago, nella penombra del
la chiesa, quando dall'orche-
stra dilagarono poi certi rit-
mo della Catalogna, messi l\ 
da Casals, nel suo oratorio 
natalizio e di pace, come ban-
diera di liberta. giammai am-
mainata. 

La precaria colonxa degli 
spagnoli piangeva. Lacrime 
lunghe, tra le rughe di fac-
ce assolate e dolenti. ma il
luminate da una speranza. 

Si era in molti consolidata 
la convimione che, eccezio-
nalmente, la vita si accumu-
lasse in ' Casals, propria per 
consentirgli lo scloglimento 
d'un antico giuramenlo: quel
lo che Casals aveva fatto a 
Barcellona. la sera del 18 lu-
glio 1936. quando, sul punto 
di dare il via al cow (pro-
vava con la sua orchestra la 
€ Nona Sinfonia > di Beetho
ven). qualcuno si precipitd 
ad annunciare che e'era il 
colpo di stato e che biso-
gnava sgombrare alia svelta. 

Sono cose di trentasette an
ni or sono. e Casals ne ave
va gia sessanta (a dicembre 
avrebbe raggiunto la soglia 
dei novantasette anni). Cosi 
ci eravamo convinti che — fos
se stato necessario continua-
re a vivere chissa quanta — 
Casals sarebbe rimasto fra 
noi. fino al suo ritnrno a 
Barcellona. per riprendere la 
€ Nona », interrotta. peraltro. 
soltanto dal messaggero di 
quelle tristi notizie. perche" Ca
sals. appresa la notizia. ri-
volto all'orchestra e al coro. 
chiese che si eseguisse tutta 
intera la crtmposizione bee-
thoveniana, prima di sepa-
rars't. 

E cosi accadde. Accadde co
si, a Barcellona. la sera del 
18 luglio 1936: Casals esegui 
I'inno alia fratellanza umana. 
mentre la guerra fratricida 
u?civa dall'aqguato. E queslo 
era stato il giuramenlo di 
Casals: ritornare a Barcello-

La nomina al teatro fiorentino 

Marinelli direttore 
artistico al Comunale 

PIRENZE. 22 
II Teatro Comunale di Pi 

renze, al termine di una lun-
ga riumone del Consf?lio dl 
amministrazione (durata qua
si tutta la nottei ha dirama 
to il seguente comunicato: 
« Ii Consigho di amministra
zione deli'Ente autonomo del 
Teatro Comunale di Firenze, 
nella sua riunione del 19 20 
corrente ha confermato quan-
to manifests to sin dall'll lu
glio 1973 e cioe la volonta di 
responsabilizzare il diretto
re artistico sugli orientamentl 
di politica culturale da esso 
espressl e sulla necessita dl 
tenere presente l'esigenza di 
un costante oollegamento con 
le varie component! socio-rul-
turali della citta e della re
gions. Pertanto. Il Consiglio 
ha provveduto alia nomina 
del direttore artistico nella 
persona del professor Carlo 
Marinelli. per la durata di un 
biennio ». 

• In una prosslma riunione 
— continua il comunicato — 
si provvedera alia nomina d! 
consulenze volte alia politica 
culturale che II Teatro Co
munale Intende persegutre ». 

Nato 11 13 dicembre 1928. 
Carlo Marinelli, laureato In 
Lettere, ha fondato e dlretto 
la rlvlsta Microsolco per 11 pe-

ilodo 19521959. Dal 1970 A 
incaricato di Storia della rmt 
slca presso la Facolta d! Ma 
glstero dellTJniverslta del 
I'Aquila. 

Animatore e studioso di 
problem! musicali. Carlo Ma 
rinelli. e membro deKa Com 
missione centrale della musi
ca. e da lunghi anni ncopie 
la carica dl segTetario nazio-
nale del Sindacato Miislrisii 
Hanaro'SMJt. 

II maestro Goffredo Petras-
si. presidente dello SMI, pres
so il quale si apre ora la 
successlone alia segteteria, 
appresa la notizia, ha lila 
sciato la seguente dich1ara*io-
ne: «La nomina dl Carlo Ma 
rinelli alia direzione artistlca 
del Comunale di Pi renze ml 
e sembrata oculat* « degna 
d'intere^se. La cultura e la 
preparazlone di Marinelli. in 
dipendentemente da diploml, 
H cut valore e sempre opl-
nablle e che spesso fallisca 
no nella realta, sono garanzla 
di una buona conduztone ar
tistic*. Spero che Marinelli 
trovl condizioni amblentall 
soddisfacentl per srolgere 11 
suo lavoro; soltanto In queste 
condizioni, una persona che 
si assume responsablllta. pud 
svolgere con efflcacla 11 pro-
prlo mandato*. 

Pablo Casals dirige, a New York, nel 1971, I' c Inno delle 
Nazioni Unite», da lui composto su parole del poeta inglese 
Wistan Hug Auden. Nella foto: II muslclsta con I'allora segre-
tario generate della Nazioni Unite, U Thant, che gli aveva 
conferito una medaglia a nome dell'ONU 

na, riprendere quel concerto: 
« ... lamentaria infinitamente 
tener que morir sin haber 
podido realizarlo... >. • 

E non era — come poi a 
qualcuno pure & sembrato, 
perche Casals non voile piu 
mettere piede nella sua ter
ra — non era questo il ca-
priccio d'un vecchio punli-
glioso, ma proprio era la vo
lonta d'una coscienza ferrea, 

Un milione 
dei critici 
ai cineasti 

cileni 
in esilio 

RAPALLO. 22 
• Si e conclusa. dopo due 
sdorni di discussion! al Tea
tro Comunale di Raoallo. l'as 
semblea nazionale del Sinda
cato dei critici cinematogra-
fici italiani (SNCCI). 

Nel corso della manifesta-
zione e stata approvata una 
mozione di solidarieta con il 
popolo e 1 cineasti cileni in 
lotta contro la d'ttatura fa
scists II documento impegna 
gli organ! d'rigenti deH'asso-
ciazione ad intraprendere 
tutte quelle iniziative (circo-
lazione di film, borse di stu-
do . pubblicazione di testl 
sulla e della cinematografia 
cilena. ecc.) atte a facilitare 
la lotta e il lavoro dei cinea
sti esuli. 

Onde rendere piu consisten-
te 1'iniziativa, 11 sindacato 
ha indetto una sottoscrizione 
tra 1 propri soci. che e comin-
ciata con un contributo di un 
milione messo a disposizione 
dalle casse del sindacato 
stesso. 

L'assemblea, dopo la relazio-
ne del presidente uscente. 
Giovanni Grazzini, che ha ri-
cordato l'attivita svolta dal 
sindacato nell'ultimo biennio 
e la sua costante presenza 
nella vita culturale del paese, 
ha ascoltato le relazioni dei 
rappresentanti dei gruppi re
gional!. Successivamente si e 
svolto un dibattito che ha in
vest i to i problemi particolari 
della categorla e quelli piu 
general! del cinema italiano. 
consentendo di indivlduare 
alcune linee operative per il 
futuro. 

Tra le proposte piu artlcola
te riguardanti la prosslma at
tivita, si segnalano una se-
rie di iniziative sulle funzioni 
e la natura della critica, sulla 
Biennale di Venezia, sulla ge-
stione del circuito pubblico 
annunclato dall'Ente di Stato, 
sulla nuova legge per la cine-
matogTaf.a. sui rapporti tra I 
gruppi regional! e gli enti lo-
calL 

A far parte del nuovo co
mitate esecutivo del Sindaca
to sono stati eletti Giovanni 
Grazzini, Bruno Torri, Aldo 
Bemardlni, Francesco Bolzo-
ni, Flavlo Ruffatto, Umberto 
Rossi, Sandra Scandolara. Er
nesto G. Laura, Claudio Sor-
gi, Vlrgilio Tosi sono stati in-
vece deslgnati a far parte del 
colleglo del sLndacl. 

la prova d'una incorrultibile 
consapevnlezza morale. 

Pablo Casals, violoncellista 
e dinttore d'orchestra cele-
berrimo, fu uomo da rinun-
ziare a tutto, anche alia sua 
splendida camera, per tener 
fede al suo impegno ideale. 
Appartatosi a Prades, sui Pi-
renei, in volontario esilio. ri-
fiulo di suonare il 'violoncel
lo ai nazisti che insistevano, 
assicurandogli < tournees » in 
Germania. 

No — diceva — non posso... 
E perche?... 
Per la stessa ragione che 

mi impedisce di suonare in 
Spagna. 

Ma Hitler e un grande uo
mo — incalzavano. 

Questa e la vostra opinio-
ne — rispondeva Casals — io 
ho la mia... 

Ne cambio mai. Ritornd in 
pubblico con il suo oratorio 
natalizio, solo perche in que
sto modo egli poteva portare 
nel mondo la memoria e la 
presenza della Spagna. ' 

* Certi principi — diceva — 
valevano ieri, valgono oggi. 
Valgono sempre, per gli ar-
tisli come per tutti gli altri 
uomini... >. 

Cosi diceva Casals, senza 
considerare mai un <eroismo* 
la coerenza con la sua te-
starda onestd catalana. < Chi 
obbedisce alia sua coscienza 
— diceva ancora — non fa 
che il suo dovere ». 

In nome di questo dove-
re. Casals lascid che il tem
po. scorrendogli sulle dita. 
sciupasse la sua stupenda ar
te inlerpretativa. Bach non 
ebbe mat forse, un interprete 
altrettanlo illuminato quan-
lo Casals. 

Nessuna considerazione op-
portunistica valse mai a giu-
stificare un atteggiamento di-
verso da quello che si era im-
posto Ed e proprio per que
sto che tutto il mondo ci
vile — ora in lutto per la 
scomparsa di Pablo Casals — 
celebro sempre, affascinato 
dalVesempio. la figura di que
sto unmo integerrimo. 

t Egli — cost disse Albert 
Einstein — ci insegna che il 
mondo corre pegqiori perico-
li da parte di quelli che tol-
lerano il male che non da 
parte di quelli che lo fanno >. 

Thomas Mann onord Vuo-
mo che non colle mai avere 
rapporti con quei paesi co-
siddeiti c hberi ^ che fossero 
venuti a patti con I'ingiu-
stizia. € Casals negb la sua 
arte e il suo genio a un uo
mo che — dimentico della 
Spagna — gli chiedeva di es
sere esteticamente rallegrato 
dal talento del concertista. La 
fragile umanita ha sempre 
avuto bisogno di rivendicato-
ri. Casals e uno di questi. 
un rivendicatore della digni-
to. umana >. Ed erano le stes-
se parole di Pablo Casals. 
quando diceva: * ... continuo 
sentiendome incompatible con 
la injusticia y la brutalidad, 
y experimento los mismos pe-
rentorios impulsos de prote
sta ante los alaques a la di-
gnidad humona*. 

Erasmo Valent* 

le prime 
Musica 

Georges Pretre 
all'Auditorio 

L'Oratorio di Liszt, La leg-
genda di Santa Etisabetta, che 
era il piatto forte della scorsa 
Sagra musicale umbra, nonche 
della prima fase dei concerti 
dl Santa Cecilia, non e stato 
fortunato ne 11, a Perugia (fu 
eseguito meno di un mese fa, 
e ne abbiamo dato amplo re-
soconto), ne qui, a Roma, dove 
e stato rlpreso domenlca. La 
esecuzione era una coprodu-
zione tra Roma e Perugia, e 
si e trattato dl rlascoltare, 
pertanto, la stessa edizione. 

Senonche, 11 capltd una ver-
tenza non propriamente dl ca-
rattere artistico. per cui la 
seconda parte dell'Oratorio, 
per protesta degli esecutori, 
stava per «saltare»; qui, a 
Roma, Tesecuzlone e stata In-
tralclata, un po' dalla stan-
chezza dell'orchestra e del 
coro, che erano appena ritor-
natl, carichi d! gloria, da al
cuni concerti a Londra, un po* 
da un malessere che ha col-
pito 11 soprano Helga Dennesch 
— protagonista dell'Elisabetta 
— per cui, non soltanto si e 
dovuto rinunziare all'esecuzio-
ne straordinaria, prevista per 
la sera di sabato, ma si e do
vuto apportare qualche «ta-
glio» alia parte del soprano 
che — in effetti — non e poi 
apparsa in buona forma. 

I colleghi della Dennesch, 
solidali, non hanno troppo 
mortiflcato la cantante (di-
clamo di Beverly Wolff, Dahl 
Dtising, Ferenc Beganyi e Mar
tin Egel) e YElisabetta, unga-
ricamente wagnexizzante (si 
tratta della regina d'Ungheria 
che rinunzib al trono per dedi-
carsl ad opere di carita), con 
qualche ariticipo sulla conclu-
sione, e arrivata trionfalmente 
in porto. 
• Georges Pretre. sul • podlo. 
era piuttosto gongolante anche 
per la medaglia d'oro. che pre
sente l'ambasclatore di Fran-
cla. VAram (Assoclazione ro-
mana amici della musica), non 
senea un tantlno di- retorica, 
gli aveva conferito per le be-
nemerenze nell'arte diretto-
riale. 

Pretre (l'avvenimento si e 
avuto venerdl. nel corso del
la prova generate), solitamen-
te scorbutico (giorni fa ha li-
tigato con Torchestra della 
Rai-Tv di Roma, e si e dovuto 
rinunziare alia Kovdncina di 
Mussoreski. nella revisione di 
Sclostakovic) ha molto gradito 
l'omagglo. condivldendolo con 
1'orchestra. « Un'orchestra sen
za direttore e come un diret
tore senza orchestral), ha 
detto. 

Molto bene. E' anche a for-
za di medaglie che la musica 
fa la sua bella figura. 

e. v. 

Teatro 
Quasi la verita 
Al Beat 72, Valentino Orfeo 

propone, con Luciana Iannace, 
un testo di due glovani autori 
siciliani, Saverio Sciuto e Ro
berto Cassia, dal titolo Quasi 
la verita. Lo propone a suo 
modo. cosicchS 11 giudizio sul
la pagina scritta e quello sul
la espressione scenica di essa 
anpalono come non mai stret-
tamente legati. Quasi la veri
ta ci si presenta dunque nel
la forma di uno studio sped-
mentale sulla coppia borghese, 
sui suoi vizi e vezzi, sui suoi 
torbidi segreti e la sua ri-
spettabile facciata, sulla fon
damentale ipocrisia che la so-
stiene. 

Tema non nuovo, che la regia 
e l'lnterpretazione di Orfeo, 
generosamente coadiuvato dal
la Iannace. rlnverdiscono, in 
parte, sotto il profilo dell'lro-
nia e del sarcasmo, fino a 
quella conclusione (un po' fa
cile. se vogliamo, ma ben ri-
solta e di sicuro effetto) che 
vede l'uomo e la donna soc-
oombere awolti nella bandie-
ra tricolore. Lo spettacolo si 
awale anche dl proiezioni ci-
nematograSche e d'una densa 
colonna sonora; la quale ha 
tuttavia una funzione piu di-
retta che, ad esempio. nei la-
vori di Carmelo Bene: nel se
condo tempo della rappresen-
tazione, che e anche quello 
maggiormente ri uscito a no
stra parere, il valzer della Ve-
dova allegra fornisce la veste 
melodica e anche il ritmo alio 
svolgimento di una sequenza 
a romantica», in cui spicca 
meglio 11 talento di Orfeo. Di 
questo predomina qui l'aspet-
to gestuale, mentre quello vo-
cale ci sembra aocentuata-
mente insidiato da un certo 
manierismo avanguardistico, 
tendente a deformazioni este-
riori. Del resto, noi crediamo 
che Tascendenza piu nobile 
del nostro attore-regista vada 
ricercata nei grand! coniicl 
del « muto »; e la sua realizza-
zione della Cimice di Malakov-
ski (che ci piacerebbe rivede-
re) ce ne offri una folgorante 
riprova. 

Alia « prima », Valentino Or
feo e Luciana Iannace sono 
stati molto applauditi dal 
pubblico, che gremlva 11 pic
colo ma affermato locale vici-
no piazza Cavour. Repllche in 
corso. 

ag. ta. 

— p z a i v!/ 

controcanale 
UNA FINE AMARA — Ab

biamo scritto altre volte che 
non e facile individuare i crl
teri con i quuli alia RAI-TV si 
stabilisce un numero di pun-
tate dl un teleromanzo: e la 
questione ci st e ripresentata 
in occasione di questo II pic-
ciotto, concluso domenica se
ra. Se il numero delle pun-
tate fosse commisurato alia 
consistenza delle vtcende e al
ia quantita di cose da dire, 
questo teleromanzo avrebbe 
dovuto puntare almeno su 
quattro o cinque puntate: e, 
invece, e stato mconsuetamen-
te breve. II tema, I'impianto 
del racconto, la qualita della 
regia e della recitazwne era-
no tali da reqgere benissimo 
una narrazione di piu ampio 
respiro: e se ne sarebbe ri-
cavato un vantaggio sia sul 
piano spettucolare, sia sirt 
piano dell'tndagine psicologi-
ca e sociale. Proprio in que
sta terza puntata, infatti. ave-
vano cominciato a fruttare le 
premesse accuratamente pre-
parate dagli autori — Codi-
gnola e Negrin — nelle due 
precedenti setttmane: la ma
teria cominciava realmente a 
scottare e, grazie all'autenti-
cita della rappresentazione e 
all'equilibrio tra situazioni 
personali e vicenda sociale, il 
racconto cominciava a «nior-
dere» con inconsueto vigore. 

Basti pensare a due collo 
qui decisivi: quello del capo-
banda Don Ciccio 'u Biondo, 
con il suo avvocato, in car-
cere, e quello del giovane giu
dice istruttore con il suo su-
pertore. hi questo secondo col-
loquto emergeva una verita 
trascurata da coloro che nel 
cinema o in televisione si so
no finora occupati, anche con 
una certa serieta di intenti, 
della vicenda dt mafia: si di
ceva, cioe, che e anche pos-
sibile ormai colpire ed elimi-
nare i killers, / «picciotti», 
gli esecutori e anche qualche 
mafioso di calibro medio, a 
condizione, che non si tocchi-
no, ami nemmeno si cerchi-
no, i mandanti. Verita che ve-
niva confermata, poi, dalla 
reazione di Don Ciccio 'u 
Biondo, alia notizia che il giu
dice istruttore aveva intenzio-
ne di «andare a fondon: ri-
dendo sgangheratamente, il 
capo mafioso si diceva sicuro 

di cavarsela proprio perchi 
cominciavano a entrare m sce
na i ugrossi nomi». E, tra 
I'altro, e'era nella puntata una 
rapida descrizione del ruolo 
del *consulente» (colui che, 
dall'alto di una soltda posi
zione professionale, indica agli 
esecutori i possibili «affariy>, 
e «colpl» piu convenienti), 
che era anch'essa del massi-
mo intcresse. 

Su questa strada, avendo a 
disposizione piu tempo, gli au
tori avrebbero potuto appro-
fondire molto bene i mecca-
nismi attraverso i quuli ope
ra la mafia e la rete di com-
pliclta che ne determina il 
funzlonamento: e II picciotto 
avrebbe potuto diventare il 
film piii acuto e moderno. di 
un « genere » che, nella mag-
gior parte dei casi, ancora 
non fa che ricalcare modelli 
convenzionali che tutti cono-
scono. Ma forse proprio per 
questo ha avuto un respiro 
cosl breve? 

Sta di fatto che questa pun 
tata e apparsa anche troppo 
gremtta di fatti e di cmozio-
ni, e, anche per questo, la 
amara fine della storia — la 
fuga del «picciotto» — ha 
finito per aver I'aria di una 
« trovata » efficace sul piano 
drammatico, ma non del tut
to adeguata alle robuste pre
messe. Anche se poi, una co
sa almeno il teleromanzo l'ha 
detta per intero e con chia-
rezza: se e'e qualcuno che si 
decide a parlare sui delitti 
mafiosi, la cosa piii probabile 
e che sia lui a trovarsi nelle 
peste, e non i colpevoli dc-
nunciati Insomnia, chi accu
sa rischia di trovarsi sul ban
co degli imputati. E' difficile, 
allora, spieqarsi da cosa na-
see I'omerta? 

Anche in quest'ultima fase 
del teleromanzo, gli autori 
hanno recitato con grande mi-
sura e sincerita, sotto la gut-
da dl Negrin. Per tutti, vo
gliamo ricordare Mlchele Pla-
cido, che era Rosatio Manda-
lb: un giovarie che e riuscito 
a rendere con grande forza 
la paura, la rabbia e il dolore 
del suo personaggio, in scene 
che probabilmente avrebbero 
demolito attori assai piii esper-
ti di lui. 

g. e. 

oggi vedremo 
I TRE CAMERATI (1°, ore 21) 

Va in onda stasera la terza ed ultima puntata dello scencg-
giato televlsivo di Giuseppe Bonura, Inisero Gremaschi e Lyda 
C. Ripandelli tratto dai Tre camerati di Erich Maria Remarque. 
Ne sono interpreti Isabella Riva, Angelq-,Infantj,,Gianni'Riso, 
Wanda' Tucci, Nicoletta Rizzi, Enrico Cahestrini, Piero .Mazza-
rella; -Natfcisa Bonati, Lleia Lombardi. .Luigl. ,P}stllli:,\Renzo 
Palmer, Marisa Rossi, Gianni Eisner, Anna Mae'strj. Raffaele 
Bondini. Maurizio Torresan, Luciano Melani e Rino Silveri, 
con la regia di Lyda C. Ripandelli. 

In Germania, la situazione politica ed economica e giunta 
ad un punto critico: Gottfried, coinvolto in una rissa durante 
un'adunata della gioventii hitleriana, viene ucciso: Robby e 
Otto rimangono dunque soli, mentre il nazismo si afferma con 
la violenza. 

ORAZI E CURIAZI (2°, ore 21,15) 
Antonio Attisani, Patrizio Casacchi, Pietro Domenicaccio, 

Mara Fazio, Rachele Ghersi, Valeriano Glalli, Laura Panti, Tul-
Ha Piredda e Bruno Portesan, componenti del gruppo a Teatro 
Officina » di Genova, sono gli interpreti deH'allestimento televi-
sivo di Orazi e Curiazi di Bertolt Brecht. con la regia di 
Marco Parodi. 

Scritto da Bertolt Brecht nel 1934 durante 1'esilio (un anno 
dopo aver abbandonato la Germania nazista, ove si bruciavano 
pubblicamente le sue opere), questo lavoro rievoca la famosa 
battaglia di cui furono protagonisti tre eroi di Roma e tre di 
Albalonga riproponendo l'eplsodio in una chiave estremamente 
attuale: io stesso Brecht defini Orazi e Curiazi una a piece di-
dattica sulla dialettica ». t 

TERZO MONDO (1°, ore 2 2 3 ) 
Una scommessa comune e il titolo della prima puntata di 

questa trasmissione realizzata da Alberto La Volpe e Vincenzo 
Gamma. II programma intonde mettere a fuoco i principali 
aspetti dei problemi legati al «terzo mondo ». illustrandone le 
componenti politiche e sociali nei rapporti con la cosiddetta 
civilta progredita. 

programmi 
TV nazionale 
12,30 Sapere 
13,00 Oggi disegni animati 
13.30 Telegiornale 
17.00 Le storie di Giro-

mino 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 
18,45 La fede oggi 
19.15 Sapere 

Prima puntata di « II 
nazionalismo in Eu-
ropa». 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 I tre camerati 

di Erich Mar.a Re
marque 

22,20 Terzo mondo 
a Una scommessa co
mune » 

23,15 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Orazi e Curiazi 

di Bertolt Brecht. 
22,15 II caso di Jack 

Montrose 
Telefilm. 

Radio 1* 
GIORNALE RADIO - Ore: 7. 
8, 12. 13, 14. 15, 17, 20 . 21 
e 23; 6: Mattutino mosicale; 
6.49: Almanacco; 8,30: Le can
tons del mattino; 9z Le novita 
di ieri; 9,15: Voi ed io; 10: 
Speciale GR; 11,20: Vi invitia-
mo a inserire la Ricerta auto
matic*; 11,30: Quarto pro
gramma; 12,44: Musica a get-
lone; 13,20: I I discontinoo; 
14: Una commedia in trenta 
mjnoti; 14,40: Canzonissima 
'73; 15,10: Per voi j iorani; 
16: I I firatole; 17.05: Pome-
ridiana; 17.55: « Mademoisel
le Coco • ; 18,10: Concerto in 
miniatara; 18,40: L e n o aa-
ch'io; 19.10: Italia the lavo-
r»; 19,30: La noove caiuoni 
italiane; 20.20: Andata e rt-
tomo; 21,15: «Sifvano > di 
Pietro MaKsani. 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO - Ore: 6.30. 
7.30, 8,30. 9 .30, 10.30. 11.30. 

' 12.30. 13,30. 15.30, 16.30. 
17.30. 18,30. 19.30. 22,30 • 
24: 6: I I mattinlerej 7.40: 
Buonffomo; 8,14: Mara, mon-
ti a citta; 8.40i Coma a par-
cM; 8.55: Saonl a color! dat-
I'erchaatra; 9,10: Prima di apan-
darai 9,3St Comalastl d'ao-
tunnoi t , 5 0 : r Trittane a Isot-
taa, di Adolfo Moriconlj 10,03; 

Caiuoni per tulti; 10,35: Dal
la vostra parte; 12,10: Tra-
smissioni regional!; 12.40: Al
to gradimento; 13,35: Cantao-
tori di tutti i Paesi; 13.50: 
Coma e perche; 14: Su di airi; 
14,30: Trasmissioni reaionali; 
15: Punto interrosatiTO; 15,40: 
Cararai; 17,30: Speciale GR; 
Chiamata Roma 3 1 3 1 ; 19.55: 
La camoni delle stelle; 20,10: 
L'arca di Noe; 20,50: Super-
scnic; 22.43: PopoH; 23.40: 
La staiietta orvero « uno 
sketch lira I'altro ». 

Radio 3" 
ORE 9,30: Musiche di A. Vi
valdi; 10: Concerto di apar> 
tura; 1 1 : La sonata di G. Tar-
tini; 11,40: Mosicha di G. F. 
Haendal; 12.20: Mosicha ita
liane d'ofsii 13: La musica 
nel tempo; 14,30: Concerto 
sinfonico dlretto da Leopold 
Stokowskl; 16: Liedenstica; 
16,30: Pagina pianlstiche-, 
17,20: Foflli d'album; 17.35: 
Jan oggi; 18: Concerto del 
chitarrista; Angelo Farraro; 
18,30: Musica leggera; 18,45: 
La slida gispponesej 19,15: 
Concerto della sera; 20,15: Pre-
mio Italia 1973; 2 1 : I I Gior-
nale del Terzo • Sette artit 
21.30: Oulnta aettimana del
la nuova musica in chiesa di 
Kassal; 22,45: Rassegna della 
critica musicale all'estaro; 
22.45: Libri ricevutl. 
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