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Un appello 
in difesa 

dei cantanti 

popolari 

del Cile 
I component! del «Canzo-

niere Internazionale» hanno 
lanciato il seguente appello In 
difesa dei cantanti popolari 
del Cile e a sostegno della 
Reslstenza cilena: «Di fronte 
alia sanguinosa represslone 
fascista nel Cile, vogliamo 
— nella nostra quallta di ar-
tistl — richiamare l'attenzio-
ne del democratic! sul con-
trlbuto del cantanti popolari 
cileni. contro I quali si e par-
ticolarmente scatenata la vio
lenza di quelli che Neruda, 
nel suo ultimo messaggio ha 
efficacemente definito "lene 
vorac! della nostra storia". 

«Sappiamo tutti della tra-
gica sorte toccata a Victor 
Jara, cantante, autore, uomo 
di teatro: il suo corpo e stato 
trovato quasi irriconoscibile, 
per le sevizie subite. all'obi-
torio di Santiago. Notizie 
preoccupanti. quando non 
drammatiche o definitive, ci 
giungono sulla sorte di altri 
lnterpreti del folklore e della 
nuova canzone cilena. Isabel 
e Angel Parra, figli dell'Indi-
menticabile Violeta. ad esem-
pio. Li conoscemmo a Cuba, 
nel 1967, ed anche essi, da 
allora adottarono 11 simbolo 
che era di quel primo incon-
tro mondiale fra cantanti pro-
gressisti e rivoluzionarl: una 
rosa con la soma sanguinante. 
Ancora a Cuba, nel 1970. su-
bito dopo l'elezione di Sal
vador Allende. Angel Parra 
cantava le canzoni di Unidad 
Popular: e a Berlino, pochi 
mesi fa, nell'esaltante clima 
del Festival mondiale della 
gioventu. avevamo salutato 
Isabel Parra. impegnata nel 
cantare l'antico e II nuovo 
della sua patria. Poi. per 
quanto ne sappiamo. Isabel 
era tornata a Santiago, alia 
"Pena". che animava insieme 
ad Ansel, e che ospitava spes-
so cantanti popolari di tutto 
11 mondo. 

« Anche su Juan Capra. che 
tanti democratici hanno a lun-
go ascoltato qui in Italia, fin 
da auando comincib a canta
re con 1' "Armadio", con il 
"Nuovo Canzoniere Italiano" 
e al Folkstudio di Roma, ci 
sono giunte voci che non la-
sciano adito a molte spe-
ranze. E non sappiamo nulla 
di Ines Carmona protagonl-
sta di tanti spettacoli e ma-
nifestazioni (aveva lavorato 
anche con Franco Enriauez in 
teatro): insegnava all'TJniver-
sita di Santiago e abbiamo 
tutti i motivi per ritenerla 
oggetto della furiosa "cac-
cia ai marxisti" (come sono 
stati definiti dai generali gol-
pisti tutti i loro opDositori) 
scatenata nel mondo della 
cultura. 

« E quanti altri. che non 
abbiamo conosciuto diretta-
mente. ma che in questi tre 
anni di Unidad Popular si 
sono schierati in sostegno del
la rivoluzione cilena? Perche 
tanto odio fascista per que
sti musicisti e cantanti? 

« Perche cantare e fare mu-
sica era fed e per quelli che, 
fortunatamente, come i Qul-
lapayun e gli Inti Illimani. 
si trovavano qui in Europa al 
momento del colno di stato) 
fare cultura, educare. fare 
politlca. essere nella lotta per 
la costruzione del socialismo. 
'Tovero il cantore che non ar-
rischia la propria voce per 
non rischiare le propria vita" 
cantava Angel Parra. 

« I cantanti popolari cileni 
hanno dimostrato, pagando 
anche con la vita, che essere 
artisti non significa rimanere 
estranei alia realta delle 
grandi trasformaz!oni sociali. 
Questo loro insegnaTiento non 
puo lasc'arci indifferent!. 

«Chiunque non si consider! 
solo uno strumento per fare 
soldi e per fame fare all'indu-
atria discografica. e tenuto ad 
esprimere il proirio sostegno 
e la prooria solidirleta ai 
cantanti popolari cileni, che 
poi vuol dire sostegno e sol!-
darieta alia resistonza cilena. 

«Chiunque possa usufrulre 
di un microfono eu abbia un 
pubblico deve elevare la pro
pria voce In favore del Cile. 

«Proponiamo quindi — ol* 
tre all'appoggio alle iniziative 
gia prese dall'Associazione 
Italia-Cile e da! movimenti 
democratici — di costituire 
un centra di solidarieta e di 
mobilitarione e di orsaniz 
zare. nel piii brev? te imo 
possibile una serie di spetta 
coli in favore della resistenza 
cilena.» 

All'appello hanno gi» esoresso la 
propria adcsione: 

Giovanna Marini, Sergio Entfri-
fjo. Mans Monti, Ennio Morricone. 
Anna Identici, Rosa Balistreri. Ser-
flio Bardotti. Maria Carta, Leon-
carlo Settimelli. Roberto Ivan Ora-
no, _ Adria Mortari, Luciano Fran-
cisci. Maria Torrigiani. Dody Mo-
tcati, Jose Boterman. Laura Fala-
volfi. Oretta Orengo, Edmonda 
Aldini. Caferina Bueno. Duilio Del 
Prete. Benedetto Ghiglia. Adriana 
Martino. Ivan Delia Mea. Enzo 
lannacci, Francesco Gucc:ni, Otello 
Profaiio. Duo di Piadena. Frcnco 
Trincale. Giencarlo Chiaramello. 
Paolo Pietrangeli. Lucia Mpnnucci. 
Daisy Lumini. Virgilio A. 5->vona. 
Fausto Amodei. BeDpe Ch'erci, 
Sergio Liberovici. Bruno Nicolai. 
Emilio lona. Margot. Coro delle 
Mondine « Cooperative Oppucci-
ni > di Vercelli. Gualtiero Bcrtelli. 
Alberto D'Amico. Lu sa Ronchni. 
Alberto Ciarchi. Tiziana Bcrtelli, 
Linda Caorlin, Manuela Magro. 
Gianni Nebbiosi. Elena Morandi. 
Luca Balbo. Claudio Lolli. Ezio 
Cuppone. Franco Mascetti, Gabriel-
la Merlo. Cristiano Rapisardo. Pao
lo Vaglieri, Canzoniere delle Lame, 
Canzoniere del Lazio. II Nuovo 
Canzon.ere Italiano, Istituto Erne
sto De Mart'no DIschi del Sole. 
Edizioni del Gatlo. La Nunva Sini
stra Edizioni Savelli. Looa Cultu-
rale Acouanegra <ul Chiese. Col 
lettivo Gianni Bos:o Milano. Folk 
•tudio di Roma. D:*cetecfl « Rina-
it i ta » di Rnna GJpnc^rlo Governi, 
Sandro Portelii Mery Franco Lao. 
Salvalore Laurani 

< Quanti vorrinno soltoscn 
vere questo appello polranno 
farlo inviando la propria ade 
sione al « Canzoniere Interna
zionale » • via G B. Bodoni, 
77 • Roma, o all'Assoc!azione 
Italia Cile • via di Torre Ar-
•pntlna, 21 • Rome. 

La «Missione» e 
giunta a Milano 

Continuano le riprese di «Missione nell'ltalia fascista», film incentrato sulla storia di un 
comunlsta, incaricato dal Partito dl rlallacciare le fila del movimento negll anni in cut piu 
incrudelisce la dittatura mussoliniana. Dopo Parigi e Torino, la troupe si e spostata a Milano, 
dove II fotografo ha col to il regista Francesco Maselli (a destra) mentre spiega una scena 
a Gian Maria Volonte, che e II protagonlsta, e a Felice Andreassi 

« Eugenio Onieghin » presentato dal Bolscioi alia Scala 

Lacrime di Ciaikovski 
per un eroe di Pusckin 

II musicista rispecchia fedelmente nella sua opera una societa deca-
dente e presaga di catastrofe - Esattezza quasi calligrafica della realiz-
zazione scenica e delNnterpretazione musicale - Vivissimo il successo 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 26 

Dopo il mondo favoloso del 
Russland e Ludmila, quello 
borghese e ottocentesco del-
YEugenio Onieghin. Con mol-
ta probability 1'accostamente 
deriva dalle necessita prati-
che del programma che il Bol-
cioi va realizzando con 
crescente successo alia Scala, 
ma fa emergere anche un sot-
tile significato artistico. I due 
lavori, egualmente derivati da 
Pusckin, mostrano con chla-
rezza le differenze tra Glinka 
e Ciaikowski nell'affrontare 
la poesia del grande connazio-
nale. Mentre il primo, contem-
poraneo e amico dello scritto-
re, ne traduce direttamente J 
versi in musica, il secondo, a 
mezzo secolo di distanza. tra-
sferisce il dramma in un cli
ma dl decadenza fln-de-si&cle. 

Onieghin — il pallido by-
ronlano che respinge l'inna-
morata e ingenua Tatiana per 
conservare la propria supe
riority annoiata, che uccide 
l'amico in duello per un fu
tile motivo e, venti anni do
po. rlscopre in Tatiana la per-
duta felicita — e visto da 
Pusckin attraverso le Ienti 
deirironia. Tra il 1820 e il 
1830. quando scrive il suo ro-
manzo in versi. Pusckin ha 
gia superato I'lnfluenza di 
Byron e vede gli atteggiamsn-
ti byroniani — lo spleen o 
programmatico umor nero. 
la stanchezza dell'animo, la 
sazieta dei placer! non vis-
suti — come una caricatura 
del virile romanticismo. Ciai
kovski, al contrario. quando 
nel 1877 musica l'opera con 
esaltato entusiasmo, vive In 
un periodo che ha trasferito 
nella realta le fissazioni art!-
fic!ose del vari Onieghin. La 
buona societa russa della fi
ne del secolo non si sente 
stanca per vezzo letterario, 
ma e realmente stanca e in-
timamente disfatta. Percib. 
mentre contlnua a rivolgersi 
aH'occidente in cerca di mo-
delli, esalta in se quegli a-
spetti di fragiiita che. nella 
arte europea. decadono da 
Baudelaire a M-issenet, dal 
s'mbolismo al floreale. 

Ciaikovski rispecchia mira-
bilmente questo momento, 
questa societa troppo matura 
e presaga di catastrofe. imbe-
vuta di ferment! del passato 
in via di corruzione. Egli ne 
subisce il fascino e la melan-
conia. Perc:6 non sorride, co
me Pusckin. delle bizzarrie 
gia appassite di Onieghin. 
non trova come Glinka il pia-
cere d: una nitida trasparenza 
sonora. ma p!-ange calae lacri 
me sul trlste eroe e sulla fan 
ciulla ingenua, trasferendo la 
p!ccoIa commed'.a dei cuori 
Infranti nella tragedy della 
epoca. 

Da eld rimp»rituro fascino 
dell'opera. la forza delle sue 
stesse debolezze: il puccini-
smo antilettera (manc*no cir
ca tre lustri alia Manon), lo 
autentlco dolore del com-
p:anlo di Tat'ana («Ah. la 
felicita era cosi vicina a not, 
cos! vicina! »), l'idealizzaz one 
oleograMca deU'innocenza 
camoagno!a e rimpeccablle 
fotografia dei salott: e dei 
silonl moscovit!; tutto quel 
mondo. insomnia, che degra-
da nel crepuscolo del secolo, 
cosi come la forma pura di 
Glinka si sfalda nei contorni 
un po* torbldi della sentimen-
talita claikovskiana. 

Tutto quesio, nella realiz-
zazlone del Bolscioi e'e, per 
cosi dire, di prima mano, co
me se non fosse traacorso un 
secolo dalla prima moscovi-
ta del marzo 1879. II gro&so 

pubblico russo ama Ciaikovski 
come quello italiano ama Puc
cini, con una partecipazione 
acritica nata dalla nostalgia 
per un mltico mondo fellce; 
l'uno e l'altro plangono in 
Tatiana o in Mimi la perduta 
innocenza. Da qui la calligra
fica esattezza di una riprodu-
zione scenica e musicale che 
non si prova neppure a filtra-
re l'opera d'arte attraverso il 
tempo e l'esperlenza. 

Nelle scene, come nella re-
gia, questo atteggiamento 
balza aU'occhlo. I bozzetti dl 
Piotr Villams ricalcano fedel
mente la pittura dell'epoca 

Denunciato 
ma subito 

prosciolto il 
film « Trash » 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 26 
Con un'ampia motivazione 

in cui si prendono in esame 
gli aspetti piu significativi del
l'opera cinematografica, il so-
stituto procuratcre Giovanni 
Caizzi ha respinto la denuncia 
del solito anonimo contro il 
film Trash del regista Paul 
Morrissey, chiedendo al giudl-
ce istruttore di non promuo-
vere l'az!one penale. II denun-
ciante aveva chiesto alia Pro-
cura della Repubblica di Mi
lano di sequestrare il film, 
uscito in o prima % nella no
stra citta appena ieri. perche 
aosceno» e aviolento». II 
dottor Caizzi afferma invece 
che «l'erotismo e del tutto 
bandito dalle Immaginl di un 
sesso stanco e velleitario. im-
pegnato in sterili esercitazio-
ni meccaniche* e che «ses
so e droga sono visti nella lo
ro oggettivita, spogli dell'alo-
ne erotico e romantico Dre-
sente invece nel modo tradi-
zionale di rappresentarli». 

Le immagini crude di Trash 
— osserva ancora il magistra
te — vprovocano una reazio-
ne da rigetto. ponendo lo 
spettatore di fronte a se stes-
so. nella conseguita consape-
volezza della gravita del gua-
sto esistente nella sccieta e 
delle comuni responsabilita »; 
aggiunge il dottor Caizzi che 
• a tale risultato non e estra-
neo rindubbio valore artisti
co e sociologico del film ». 

Un'altra denuncia e stata 
prese"tata alia Procura della 
Repubblica di Milano contro 
il film Storie scellerate di 
Sere'o Citti. Se ne chiede il 
sequestro per «oscenita». 
Stasera il dottor Caizzi andra 
a vederlo. Domani. probabil-
mente. sara nota la sua de-
cisione. 

Bocciato 
in censura 

« Sedici anni» 
Sedici anni, II film che vede 

l'esordio nella regia cinemato
grafica del produttore Tiziano 
Longo, e stato ieri bocciato in 
prima istanza dall'ottava com-
misslone di revlsione cinema
tografica che l'ha giudicato 
«osoeno». 

con betulle e salici, ville e in
tern! campagnoli tutti Immer-
si nella tonalita marroncina 
delle vecchle trlcromie. A uno 
spettatore lombardo tutto cI6 
ricorda i quadri di Massimo 
D'Azegllo. a riprova della dif-
fusione del gusto oleografico 
fine Ottocento dal Po agll U-
rail. Impresslone che non si 
attenua neppure quando la 
scena si allarga al grande sa-
lone neoclasslco del palazzo 
nobillare con le colonne do-
riche importate in Russia da-
gli architetti italiani. 

In tale sfondo, Boris Po-
krovski muove coerentemente 
1 personaggi e il contorno: 
gruppetti contadinl in atteg-
giamentl manierati, vecchiettl 
catarrosi che saltellano nella 
festa in villa, ufflciali !mpo-
matati e dame stilizzate in ca-
sa del generale-principe, se-
gnando come e giusto la di
stanza tra l'ambiente borghe
se di Tatiana fanciulla e quel
lo arlstocratico di Tatiana 
sposa a corte, ma per lo piu 
nel minuzioso stile di un pic
colo verismo, complacluto 
delle scene, delle trovatine, 
delle arguzie vecchiotte. 

II megllo si ha quando 1 
cantanti . tutti ottimi attori, 
fanno da se. come la Viscnev-
skaia nella scena della let-
tera, mentre certe timide in-
novazioni. come la luce che 
isola Onieghin e Lenski du
rante il blsticclo. Iasciano 
perplessl: i! carattere dram-
matico deU'episodio, se non 
erriamo. nasce proprio, in Pu
sckin e in Ciaikovski, dalla 
contemporaneity della violen-
za e della festa. In compenso 
la morte di Lenski nelle brae-
cia dell'amico e una robusta 
e intelligente trovata. 

Nella parte musicale, del 
pari, e il predominio degli 
attori a condurre ai migllo-
ri risultatl. Anche qui siamo 
nel cerchio di una robusta 
tradizione interpretativa di 
stile russo che si tramanda 
immutata da decenni. Va da 
se che, per la Scala. si sono 
scelti i migliori per realiz-
zorla: Galina Viscnevskaia e 
una meravigliosa Tatiana, te-
nera, maestosa e appassionata 
secondo i moment! e con una 
voce tuttora stupenda anche 
se meno ricca di volume d'un 
tempo; Juri Mazurok disegna 
al suo flanco un Onieghin 
statico, blast e alia fine dispe-
rato come si conviene; ma la 
grande rivelazlone della sera-
ta e il tenore Vladimir Atlan-
tov nei panni di Lenski. ammi-
revole per la forza e la chia-
rezza della voce, ma anche 
per Taccento virile chs rie-
sce a dare a un personaggk) 
fin troppo imbevuto dl senti-
mentalita. Tam-ira Siniavskaia, 
piacevoie e arguta Olga, com-
pleta li quartette Attorno. la 
folia dei minori, tutti eccel-
Ienti nel caratterizzare i vari 
tlpi: Tatiana Tugarinova (Ha-
rina), Veronika Borisenka 
(Niania), Viteli Vlasov (Tri-
quet), Aleksandr Oghnivtzev, 
un Gremln piu ricco di stile 
che di voce. 

Con una compagnia simile, 
il - direttore Paut Mansurov 
ha dovuto soltanto regolare 
con garbo le sonorita dell'or-
chsstra mantenendo tutto in 
un armonioso equllibrio. Sia
mo • lontanl, s'lntende, dalla 
famosa interpretazione di Ro-
stropovic che sbaioidl anni 
or sono 1 berlinesl, ma sem-
pre ad un alto livello. L'or-
chestra e 11 coro hanno con-
fermato la propria quallta e 
cosi pure 11 corpo di ballo. 

Successo vivissimo e, in 
cert! moment!, addirittura 
entusiastico. 

Rubens Tedeschi 

Presentato il cartellone 

Lirica a Roma: 
poche opere ma 
molte repliche 

In programma anche quattro spettacoli di 
balletto - La stagione sara aperta il 24 no-
vembre dalla «Gazza ladra» di Rossini 

Cenferenza-stampa, al Tea
tro deirOpera, ieri, per Tan-
nuncio del cartellone. Se tutto 
andra bene — per ora non cl 
sono soldi, e manca, soprattut-
to. da parte governatlva. la 
volonta dl affrontare definitl-
vamente i problem! connessl 
alia vita musicale in Italia — 
la stagione tirera avanti dal 
24 novembre fino al 18 glu-
gno 1974. Si articola nella rap-
presentazlone dl undid opere 
e di quattro spettacoli di bal
letto. La riduzione del nume-
ro degll spettacoli, mentre 
consent© un piu largo respiro 
all'attivita del Teatro. offre 
anche una maggiore possibl-
lita dl repliche, specialmente 
per opere care al gran pub
blico. 

II clnquantenario della mor
te dl Giacomo Puccini (1858-
1924). ad esemplo, sara rlcor-
dato con ben quattro edizioni 
della BoMme (avranno Inizio 
in dlcembre). In un nuovo al-
lestlmento, curato da Pierluigl 
Samaritan! (scene), Peter Hall 
(costumi) e Sandro Sequl (re
gia). SI sussegulranno sul po-
dlo Nino Sanzogno. Nino Bo-
navolonta, Maurizlo Rinaldl e 
Napoleone Annovazzi. 

L'omagglo a Puccini avra 
una coda nel mese di maggio. 
con la ripresa della Fanciulla 
del West, cantata da Elena 
Souliotis, Giorgio Casellato 
Lamberti, Salvatore Puma e 
Giangiacomo Guelfi. Dirlgera 
il maestro Oliviero De Pabri-
tlis. che e di quesfopera uno 
dei piu antichl e intramonta-
bili interpret!. 

Lo spettacolo Inaugurale e 
fissato a gloria di Gioacchino 
Rossini del quale verra ripre
sa. nella nuova edizione cri-
tlca di Alberto Zedda. La gaz
za ladra. 

Lo spettacolo sara precedu-
to da un convegno di studi. 
promosso dalla «Fondazlone 
Rossini», di Pesaro. con la 
cui collaborazlone, del resto. 
e stato possibile anche rap-
presentare Topera. 

II convegno vuole esamina-
re l'aspetto — ancora in om-
bra — della produzione rossl-
nlana, dedicate al genere « se-
mlserlo ». Rossini ha svolto 11 
suo estro inventlvo • in una 
ricca gamma di sfumature: 
e'e la farsa (per esemplo, La 
cambiale di matrimonio). e'e 
l'opera buffa (11 turco in Ita
lia). l'opera giocosa (Barbiere 
di Siviglia. Cenerentola, L'ita-
liana in Algeria, Topera seria 
(Otello, Semiramide). il melo-
dramma erolco (Tancredi) e 
Ce l'ODera semlseria (Torval. 
do e Dorliska, 1815: La gazza 
ladra, 1817; Matilde di Sha-
bran, 1821). 

L'interesse culturale della 
riesumazlone e della slstema-
zione fllologica della Gazza 
ladra e accentuate dalla regia 
di Lulgi Squarzina (glk al la-
voro In questi giornl), dalla 
presenza sul podlo dello stes-
so Alberto Zedda. dalle scene 
e dai costumi di Gianfranco 
Padovanl. La coreografla e di 
GiulJana Barabaschi. 

II secondo spettacolo in car
tellone riporta un infaticablle 
« cavallo di battaglia » del bal
letto romantico: Giselle, con 
Natalia Makarova e Istvan 
Nagy-

Dopo La Bohenxe decembri-
na, si avra in gennalo un nuo
vo allestimento del Wozzeck, 
dl Alban Berg, che ebbe qui, 
nello stesso Teatro, nel 1942. 
la coragglosa «prima» per 
l'ltalia, dovuta ad Aurel M. 
Milloss e a Tullio Serafin. 
L'opera sara dlretta da Nino 
Sanzogno (anche lui ha gia in 
corso le prove) e cantata in 
italiano. Virglnlo Puecher 6 
l'lnventore della regia. delle 
scene e del costumi. 

Dopo due edizioni dell'Elisir 
d'amore, dl Donizetti, si avra 
in febbralo Parsifal, dl Wag
ner, con LOVTO von Matacic 
direttore e regista. Le scene 
sono di Enrico d'Assia, Tra gli 
interpret! figurano Hana Jan-
ku, Hermin Esser, Manfred 
Schenk, Tomislav Nerallc, 
Georg Pappas. 

Il mese di marzo porta il 
balletto Romeo e Glulietta, di 
Prokofiev, per la prima volta, 
a Roma, in edizione integrale. 
SI alterneranno nelle repliche 
Elisabetta Terabust e Cristina 
Latinl rlspettlvamente con Al
fredo Rain6 e Tucclo Rigano. 

Una nuova edizione del Tro-
vatore (scene e regia dl Atti-
lio Colonnello) avvicendera 
sul podio Francesco Molinari 
Pradelli e Perruccio Scaglia. 

II « pesce d'aprile» arriva 
con La Reine morte, dl Renzo 
Rossellini. E' una partitura, 
dicono. cosi affasclnante che 
Georges Pretre ha voluto di-
rlgerla lui, preferendola al 
Pellias et Milisande, dl De
bussy. «rifilato» a Peter 
Maag. II tenore Lajos Kozma. 
conqulstato sia da Rossellini, 
sia da Debussy, cantera nel-
Tuna e nell'altra opera. 

Peter Maag dirlgera poi il 
Falstaff dl Verdi (scene, co
stumi e regia di Franco Zef-
flrelll). 

La regia della Reine morte, 
a proposito. § affidata a una 
Reine vive, qual e Margherita 
Walmann, mentre Glancarlo 
Menotti curera quella del Pel-
lias. 

Un nome richiama l'altro. ed 
ecco una ripresa del Don Car
lo, ancora di Verdi che fa la 
parte del leone, con regia, sce
ne e costumi di Luchino Vi-
aconti, dlretta da Thomas 
Schlppers. 

C'e, come si vede. dopo un 
buon inizio (Rossini, Berg, 
Prokofiev), anche un buon 
scorcio finale (Verdi, Debus
sy), concluso da uno spetta
colo tripartite, diretto da Mar-
cello Pannl e comprendente: 
Le donne di buonumore. di 
Vincenzo Tomasini; La favola 
di Orfeo, dt Alfredo Casella 
(regia di Mario Missiroli) e 
— novita assoluta — Bergkri-
stall, di Sylvano Bussotti, au
tore pure delle scene e dei 
costumi . 

La sottoscrizlone agll abbo-
namenti — articolati in cin
que turn! — e aperta, presso 
il Teatro deH'Opera. dal 29 ot
tobre al 15 novembre. Sono 
previste agevolazlon! per i gio-
vanl, che siano tali, perd. en-
tro il limite di ventlcinque 
anni. A venticlnque anni e un 
giorno, diventano non soltan
to a grand!». ma anche ric-
chi, e quindi possono spen-
dere di piu. 

e. v. 
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controcanale 
PREZZI E DISTRIBUZIONE -
Nella terza puntata, dedicata 
al sistema distributivo e al-
Vinfluenza dei suoi meccani-
smi sui prezzi dei prodotti 
alimentari, il programma cu
rato da Giulio Macchi I nostri 
conti ha finalmente sortito 
qualche risultato apprezzabi-
le. Naiuralmente, nei limiti 
di cib che ci si pub aspettare 
da una trasmissione destina-
ta ad esaurire in soli sessan-
ta minuti un aspetto cosi 
scottante e complicate della 
realta economica e sociale 
del nostro Paese: e questo ci 
porta • subito a sottolineare 
che un'analisi, una discussio
ns piu concrete e approfon-
dite sarebbero possibili se ini
ziative del genere di questo 
I nostri conti costituissero, 
nella programmazUme televi-
siva, la regola e non I'ecce-
zione. 

Comunque, in questa punta
ta abbiamo appreso alcuni da-
ti significativi sul commcrcio; 
abbiamo assislito ad una de-
scrizione sommaria ma chiara 
della catena di intermediazio-
ne attraverso la quale il pro-
dotto deve passare per arriva-
re dal campo del contadtno 
alia tavola del consumatore; 
abbiamo ascoltato alcune giu-
ste osservazioni sulla funzio-
ne della cooperazione (ma. 
ecco una grave lacuna delta 
trasmissione, non abbiamo po-
tuto vedere una sola coopera-
tiva al lavoro); abbiamo ascol
tato alcune interessantt indi-
cazioni, piuttosto precise e 
concrete, su possibiil mlsure 
da adottare, formulate da un 
consiglio di zona di Milano. 
Notiamo, anche, che questa 
volta gli interventi dei mem-
bri del consiglio di zona e dei 
cittadini con loro riunlti nella 
palestra, hanno avuto maggior 
spazio e hanno potuto conta-
re di piii. E' stata cosi cor-
retta, almeno in parte. Vim-
postazione che, nelle due pun-
tate precedenti, aveva carat-
terizzato il programma, ridu-
cendolo ad una sorta di lezio-
ne degli « esperti» a beneflcio 
degli «inesperti» cittadini. 
Verso la firm della puntata, 

tuttavia, abbiamo ascoltato al
cune vivaci critiche contro il 
a tecnicismo » della esposizio-
ne e della discussione. 

E sbaglterebbe chi conside-
rasse queste critiche come 
frutto di una generica insof-
ferenza per i dati, le cifre, i 
ragionamenti. In quegli inter
venti, invece, emergeva un'ed-
genza assai giusta, che, del 
resto, lo stesso Macchi ave
va gia in qualche modo ricor-
dato, nel corso della trasmis
sione: I'esigenza che i proble-
mi vengano sempre rapporta-
ti alia viva esperienza delle 
masse. Di piu: emergeva la 
esigenza che si risalga sem
pre piu alle cause profonde 
dei fenomeni, alle cause « po-
litichev. Colpisce, infatti (ma 
non sorprende dal momento 
che si tratta di un program
ma delta RAI-TV) la mancan-
za di qualsiasi riferimento 
alia cronaca quotidiana, all'ur-
genza e alia drammaticita dei 
problemi di cui si tratta; 

Del resto, & proprio grazie 
a questa impostazione «fecnt-
cistican che si possono poi 
mistiflcare. nonostanle tutto, 
alcuni fondamentali aspetti 
delle questioni. Questa volta, 
ad esempio, si e tralasciata 
del tutto una analisi della 
«grande distribuzione» (su-
permercati, centri commercia
ls: e cosi, si evitava di co-
statare pubblicamente come 
opera in questo campo il gran
de capitate finamiario e qua
li siano, qui, le sostanziali 
posizioni di monopolio di al
cuni grandi gruppi (prima tra 
gli altri la FIAT). Anzi, si e 
lasciato addirittura che un 
nesperto* parlasse a ruo-
ta libera della mfunzione col-
mieratricen che la a grande 
distribuzione » avrebbe avuto 
e potrebbe avere ancora in 
futuro, espandendosU come 
se, domtnando sempre di piii 
il mercato, i grandi gruppi 
fossero portati per vocaztone 
missionaria a preoccuparsi, 
piuttosto che del massimo 
profltto, delta borsa della spe-
sa delle famiglie 

g. c. 

le prime 
Musica 

Kiril Kondrascin 
all'Auditorio 

In tournie per l'ltalia (sta
sera si eslbira all'Aquila), ha , 
fatto tappa a Roma, giovedl 
sera, l'Orchestra filarmonica 
di Mosca, osplte dell'Accade-
mla dl Santa Cecilia. 

Abbiamo ammirate una 
compagine stupenda, per l'in-
tensita e per la nitidezza del 
suono. 

Dlretta da Kiril Kondra
scin, che ne e a capo dal 1960, 
l'orchestra ha rllevate le sue 
quallta, affrontando la Sinfo-
nia n. 9, dl Gustav Mahler 
(nuova nel concert! ceciliani, 
ma meglio tardi che mal). Si 
tratta d'una partitura che, a 
presclndere da ogni altra que-
stione, e fatta apposta per 
dare ad un'orchestra la pos
sibility di farsi valere in ogni 
sua sezlone e in ogni piu sfu-
mata mlnuzio. 

Composta tra il 1908 e il 
1909, la Sinfonia rlchlede agll 
Interpret! un virtuoslsmo so-
listico, quasi che Mahler aves-
se vagheggiato, alia fine del
la carriera e della vita, di 
poter disporre d'una orche
stra, appunto, di solisti. L'im-
possibile sogno di Mahler e 
stato realizzate dall'Orchestra 
filarmonica di Mosca. Ma co
me succede a chi conquista 
l'impossibile, e sembrato che 
la perfezione sonora abbia in 
qua'che modo nascosto (aven-
dolo superate) il tormento, il 
peso umano, terrestre, dl que
sta musica. 

Kiril Kondrascin, senza bac-
chetta, si e tuffato nel tumul-
to fonico, rimescolando e pla-
cando le cose con straordina-
ria chiarezza. 

II palpitante suono degli ar-
chi (particolarmente lumino-
so ne\YAdagio finale); la ric-
chezza timbrica degli stru-
mentl a flato, con spicco del 
flauto, dei corn! e della trom-
ba; la pastosita dei timpani 
(mai visto un timpanlsta In-
segulre con 11 braccio il suo
no, come con la mano il gio-
catore segue il cammino della 
boccia): sono queste le com
ponent! d'una esecuzione in-
timamente grandiosa. 

Le acclamazioni del pubbli
co hanno portato Kondrascin 
a concedere due bis: il Prilu-
de a I'apres-midi d'un faune, 
di Debussy e la Polacchetta 
dalla Paganiniana, di Alfredo 
Casella, realizzata con scintll-
lante bravura. Successo e con-
sensi si sono accresciutl, men
tre un conforto awolgeva 
Yvonne Casella: dovevano ar-
rivare i sovletici da Mosca, 
per un omaggio, non tanto 
alia memoria, quanto al no-
vantesimo annlversario della 
nascita di Casella (1883-1947). 

e. v. 
Cinema 

L'agente speciale 
Mackintosh 

L'agente speciale Mackin
tosh, agll ordini del servizlo 
segreto Inglese, finisce in ga-
lera per aver sottratto con 
qualche brutalita, ad un po-
stino, una busta contenente 
diamanti. Dalla prigione lo 
fa uscire rocambolescamente 

una bene organizzata socie
ta, una specie dl Anonlma 
Evaslonl, che fornlsce dl que
sti lavori, ma a caro prezzo. 
Compagno dl fuga dl Mackin
tosh e Slade, spla sovietlca 
dl grande valore. A queste 
punto comlncia ad esser chla-
ro che tutta la serie dl awe-
nimentl accennata rlentra in 
una tortuosa manovra, nella 
quale Mackintosh e usato co
me una pedlna, esposta a no-
tevoll rlschl. Si tratta, in so-
stanza, di cogUere In fallo 
un'alta personal ita della po
litlca brltannlca, che dietro 
la sua prosopopea ultrarea-
zionaria nasconde assai di
verse incllnazloni. 

La complicata vicenda, trat
ta da un romanzo e sceneg-
giata per lo schermo da Wal
ter Hill, prende le mosse a 
Londra, si sviluppa in Irian-
da e ha la sua cruenta con
clusion a Malta. II regista 
John Huston (del quale 
aspettiamo ancora dl vedere 
in Italia l'ammirevole Fat Ci
ty) sembra aver operate qui, 
come il suo agente speciale. 
su ordinazione. II film si col-
loca Infatti nella rlcorrente 
moda del «giallo spionlstlcon; 
ma se ne distingue per l'abl-
lita della fattura, che diviene 
in piii momenti (come nella 
descrizlone della vita carce-
raria) vera e propria mae-
stria. Costretto. certo, nelle 
convenzionl del «genere», 
Huston rlesce peraltro a far 
filtrare attraverso di esse, 
anche per quel tocco d'lronia 
che in lui non manca mal, 
alcuni suol motivi tiplci; a 
cominciare dal senso di scon-
fitta che domina, man mano, 
tutti i personaggi, strument! 
di un gioco oscuro e remote. 
II lungo duelfo tra la parte dl 
Mackintosh e quella avversa 
potrebbe chludersl in parita, 
senza spargimento di sangue, 
nel segno di un pur fragile 
accordo; ma qui s'introduce, 
a rompere il precario equill-
brlo, 1'elemento infido, irra-
zionale e perturbatore che, 
neH'universo « virile » del cl-
neasta americano, e stato qua
si sempre rappresentato dalla 
donna... 

Paul Newman, sobrlo e ml-
surato, e il protagonista. At
torno a lui, in evidenza, James 
Mason, Harry Andrews, Do
minique Sanda, Michael Hor-
dern e Ian Bannen. uno splo-
ne dl buona cultura, dall'elo-
qulo shakesDeariano. Effica-
ce, soDrattutto negll esterni. 
la fotografia a colori di 
Oswald Morris. 

ag. sa. 

L'assassino 
di pietra 

Nonostante la didascalla 
pubblicitaria («II detective 
Lou Torrey ha una pietra al 
pos' J del cuore. Toglietegll la 
tessera e lo troverete in cima 
alia lista dei 10 piu spietati 
criminali del mondo »). il film 
di Michael Winner, L'assassi
no di pietra, tratto dal ro
manzo di John Gardner A com
plete State of death, e proprio 
Pelogio del detective Lou Tor
rey e del suo «braccio vio-
lento». In questo senso. Win
ner (di lui ricordiamo il re-
cente Scorpio) prosegue quel 
« genere » poiiziesco america
no, inequivocabilmente rea-
zionario, che ha trovato su

bito da nol la via maestra 
della produzione e della di
stribuzione. 

Potrebbe anche darsl che la 
didascalla di cui sopra non vo-
glia nascondere affatto la sua 
« positivita »: effettlvamente, 
Lou Torrey si rlvela poliziot-
to e crlminale, e la cosa po
trebbe anche non apparlre, 
per il regista e i pubbllcltarl, 
cosi scandalosa... Lou Torrey 
(Charles Bronson) agisce in 
una societa «che non e tolle-
rante », e tutto gli si pu6 per-
donare (l'ucclsione di un fe-
dro portorlcano mlnorenne, la 
violenza ai « negracci» e agli 
hippies, l'odlo per la cultura 
underground) a patto che con-
cluda fellcemente l'operazlone 
contro le gang mafiose italo-
amerlcane, le quail hanno tra 
le loro file un manipolo di 
reducl dal Vietnam. 

Consumlstico, profondamen-
te conservatore e nel contem-
po lnverosimile per quanto ri-
guarda le sequenze spettaco-
larl, il film di Winner conlu-
ga al presente le immaginl dl 
una violenza totalitaria e « rao-
ralizzatrice » esercitata per in-
staurare l'ordlne a New York, 
« citta di criminali »... 

r. a. 

Concerto 
all'Accademia 

d'Ung-heria 
Una serata musicale del 

tutto partlcolare si e svolta 
in via Glulla, presso l'Acca-
demia d'Ungheria, dove due 
glovan! artisti ungheresi e un 
foltlssimo pubblico si sono 
riunlti per salutare Gyorgy 
Kalmar, consigllere culturale 
dell'AmbascIata e direttore 
della Alccademia d'Ungheria. 
Kamar, dopo parecchi anni 
di fervida attivita per la dlf-
fusione della cultura unghe-
rese in Italia, lascia il nostro 
Paese. 

Un cordiale ricevimento In 
suo onore ha fatto segulto al 
concerto dlsimpegnato, nella 
prima parte, dal soprano Erl-
ka Skilay, interprete raffinata 
dl pagine di Scarlatti, Debus
sy e Bartok. Nella seconda 
parte, si e trlonfalmente af-
fermato il ventiquattrenne 
pianista Istvan Lantos, gia 
ben note in campo interna
zionale, che ha sfogglate una 
tecnica trascendentale in pa
gine di Liszt e di Debussy. 

Proiezione 
per il Centro 

Centocelle 
Al cinema Broadway verra 

dato domani mattina, alle 
10, il film II potere di Trettl. 
La proiezione gratuita e sta
te organizzata dal Centro cul
turale di Centocelle, con 11 
patrocinio della VII Clrcoscrl-
zione, nell'ambito delle manl-
festazioni che tendono a pro
pagandas le iniziative prese 
dal Circolo Centocelle in vi
sta dell'apertura di una nuo
va sede piu grande, piu at-
trezzate, piu adatta ad uno 
stretto legame tra il Circolo 
stesso e i democratici della 
zona. 

Mocca i prezzi 
. • REMBRANDT a! listino di agosto 1972 
i n fo rma tev i : ch i a l t r i lo f a ? RAPHAEL ai listino di apnie 1973 

e in piu facilitazioni d'acquisto 
mettetevi subito in contatto con i'organizzazione di vendita roller per 
conoscere direttamente le iniziative e le facilitazioni di acquisto nel qua
dra delle operazioni stagionali roller 

se avete progettato di acquistare un roller fatelo subito! 

un roller e un buon investimento 
roller calenzano firenze t. 888141 

centro informazioni firenze piazza stazione 23r tel. 211738 
filiate di milano piazza de angeli 2 tel. 436484 

filiate di torino lungodora siena 8 tel. 237118 
filiate di roma via asmara 10 tel. 832283 

richiedete I'elenco completo dell'organizzazione di vendita roller in Italia 
o I'indirizzo tie! commissionario piO vicino al vostro luogo di residenza 
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