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Alla Camera un decreto del governo 

Cinema: varate norme 
fiscali favorevoli 

al grosso esercizio 
Incentivo a possibili aumenti di prezzo dei biglietti - Re
spinto emendamento PCI-PSI per agevolazioni più eque 
ROMA — In uno dei c inque 
dec re t i che la C a m e r a ha 
vota to ieri ve ne è uno di 
n a t u r a f iscale nel qua le , al 
Sena to , e r a s ta ta in t rodot ta 
una no rma r i g u a r d a n t e lo 
a l iquote di imposta sui prez
zi dei biglietti c inema tog ra 
fici, f issate nella misu ra del 
20'< pe r i prezzi netti di im
por to fino a 802 lire o nella 
m i s u r a del 21 ' h pe r i pro/z i 
nett i di importo non inferiori 
a l i re 2100. K' ques to , di fat
to, una agevolazione a fa
vore del grosso esercizio . 

Su ques ta modifica intro
do t ta al Senato i deputa t i 
comunis t i e socialist i hanno 
e sp re s so il loro d issenso , 
p r e sen t ando in aula un te 
s to d iverso con il qua le , fer 
nio r e s t ando l 'a l iquota del 
2"o sul prezzo di Hfi2 l i re 
ne t to per biglietto, si p reve
dono due a l iquote : l 'ima per 
i biglietti del grosso eserc i 
zio super ior i alle IMO lire e 

l 'a l t ra per l 'esercizio med.o . 
L ' e m e n d a m e n t o però non è 
s ta to accolto da l governo e. 
messo ai voti in a s semblea . 
è s t a to respinto , 

Della quest ione si e ra già 
d iscusso nella commiss ione 
F inanze e Tesoro, nella qua
le il compagno Giura lnngo. 
pr imo f i rmata r io del l ' emen
d a m e n t o . aveva anzi tu t to 
sment i to il minis t ro delle Fi 
n a n / e Pandolfi d i e al Se 
na to , a sostegno del la nor
ma poi introdotta da l de
cre to , aveva a f f e rma to che 
un o r i en tamen to in tal sen 
so e ra emer so alla C a m e r a . 
( ì iura lougo sottol ineava in 
vece che la no rma non ri 
spe t tava la posi / ione che i 
comunist i e 1 socialist i ave
vano c h i a r a m e n t e assun to 
sulla quest ione. 

L ' emendamen to Pei Psi 
t r a e validità — agg iungeva 
il depu ta to comunis ta — an

che dal fatto che il tes to 
a p p r o v a t o al Senato può cu 
s t i tu i re un incentivo a l l ' au 
men to dei prezzi dei biglietti 
c inematogra f ic i , con la con 
c eguenza di penal izzare an
cora una volta le fasce po
l a r i e i piccoli e medi 
eserciz i , quelli che più ri 
sentono, poi. de l l ' a t tua le cri
si del c inema . 

Le agevola / ioni fiscali a 
t a le imposta — concludeva 
(J iuralongo — ci s e m b r a n o 
oppor tune e già abbas t anza 
ragionevoli . Render l e più am
pie. come è avvenuto a! Se
na to , cost i tuisce un pericolo 
so ced imento agli in teress i 
par t icolar is t ic i di gruppi as
sai r i s t re t t i . Sopra t tu t to in 
ques to momento non s e m b r a 
n e c e s s a r o g ra t i f i ca re il 
g rosso esercizio con un vero 
e propr io rega lo che, prò 
«ab i lmente , va anche molto 
o l t re le a t t e se di chi lo ave 
va solleci tato. 

PRIME - Cinema 

Omaggio ad un intellettuale scomparso durante lo stalinismo 

Rivivono sulla scena 
i giovani di Viktor Kin 
Il dramma, tratto dal romanzo « Dall'altra parte », racconta le esperienze dei 
comunisti nella Russia post-rivoluzionaria - Successo dello spettacolo a Mosca 

Nel lavoro di Wedekind 
« lina morale da cani » 

« Comunione con delitti» 
D a r i o A r g e n t o h a 1 suoi se

g u a c i ; m a il giallo, con t an -
' t i m o r t i , m o l t o s a n g u e e 
"grossi col tel lacci , c h e .sbuca
n o fuori d a m o d e s t e borse di 
c a r t a , sono s e m p r e es is t i t i . 
K t r a l'honor e il mal lo c ' a s 
s ico — quas i a l la A ^ a t h a 
C h n s t i e — si colloca q u e s t o 
Comunione con delitti del
l ' a m e r i c a n o Alfred S u n . 

S i a m o nel New Je rsey , ne l 
1961. E" il g io rno de l la p r i m a 
c o m u n i o n e di K a r e n . m a al
l ' a l t a r e la piccola n o n a r r i 
v e r à m a i . Poco dopo la t ro
v e r a n n o uccisa e semi-brucia
t a in u n a c a s s a p a n c a de l la 
s a c r e s t i a . Di qui p a r t e il f i lm 

c h e vede p u n t a r e t u t t i i so
s p e t t i su Alice, sorel la del la 
v i t t ima , b iml ie t ta a l q u a n t o 
s t r a m b a , b r u t t i n a , p i ena di 
compless i . di gelosie e un po ' 
ca t t ive l l a . 

Al p r i m o m o r t o n e segui
r a n n o a l t r i e s e m p r e la pi
s ta segu i t a da l la polizia ri
po r t e r à sulle o r m e del la ra
gazz ina . F i n o al l 'epi logo che . 
n a t u r a l m e n t e , n o n s t a r e m o a 
r a c c o n t a r v i . 

Ma ciò che s e m b r a a v e r in
t e r e s s a t o il regis ta n o n è 
t a n t o l ' in t reccio del gial lo, 
q u a n t o l ' i m p i a n t o psicologico 
e le reazioni dei var i perso
n a g g i v a r i a m e n t e impl ica t i 
ne l l a f accenda . Pa r t i co l a r 

m e n t e felice è a n c h e lo spac
c a t o che viene p r e s e n t a t o al
lo s p e t t a t o r e : u n a provinc ia 
a m e r i c a n a f a l s a m e n t e disin
vol ta e. in rea l t à , pe rben i s t a 
e piccolo borghese in cui tu t 
to può avveni re . 

T u t t o s o m m a t o un 'occasio
n e n i e n t e m a l e per 1 pa t i t i 
di un ce r t o gene re di cine
m a . A n c h e gli a t t o r i , poco 
n o t i , sono scel t i , quas i t u t t i , 
con per iz ia : da L inda Mil ler 
a Mi ldred C l in ton . P a u l a 
S h e p p a r d , Niles Me Mas te r , 
R u d o l p h Wil l r ich . Li l l ian 
R o t h , Michae l H a r d s t a r k . 

m. ac. 

PRIME - Musica 

Campanella alla Filarmonica! 
I n t u t t o t r e n t a , m a già d a 

u n a dozzina d ' a n n i in p i ena 
a t t i v i t à . Miche le C a m p a n e l 
la . p i a n i s t a i n t e r n a z i o n a l m e n 
t e a f f e r m a t o ( h a o t t e n u t o 
d u e vol te il G r a n P r e m i o 
de l l 'Accademia Liszt. di Bu
d a p e s t . pe r le sue in t e rp re 
t a z i o n i l i s z t i ane ) . è s t a t o pro
t a g o n i s t a . mercoledì , d ' u n o 
s p l e n d i d o conce r to a l T e a t r o 
o l impico , dove h a s u o n a t o 
p e r l 'Accademia f i l a rmonica 
r o m a n a . 

E ' s t a t o s t r a o r d i n a r i o , nel
l a p r i m a p a r t e , il c l ima fan
t a s t i c o . diffuso sul la m u s i c a 
d i S c h u m a n n iNovelletta op. 
21 n. 1. Toccata op. 7. Stu
di sin/onici op. 13). a l imen
t a t o p e r a l t r o con r az iona le 
« sp i e t a t ezza » t ecn ica , m i r a n 
t e . ci è s e m b r a t o , a d enu
c l e a r e d a u n o s c o n t a t o a m 
b i t o r o m a n t i c o il p resen t i 
m e n t o del la mus ica c h e si 
s a r e b b e c o n t r a p p o s t a a ce r t i 
fervori pass iona l i . Esempla
r e in ta l senso è a p p a r s a la 

Toccata, p r o i e t t a t a in sono
r i t à c h e s a r e b b e r o s t a t e c a r e 
a Prokofiev. 

Negli Studi, è e m e r s a la 
s a p i e n z a c o s t r u t t i v a dell ' in
t e r p r e t e . c a p a c e di avvolgere 
le var iaz ioni in u n o s lanc io 
u n i t a r i o . 

Al c e n t r o del p r o g r a m m a fi
g u r a v a la t e rza Sonata op. 23 
di S k r i a b i n : e qui il C a m p a 
ne l la h a t occa to un ver t ice . 
con la felice in tu iz ione di 
t r a m u t a r e in p a l p i t a n t e in
t e n s i t à il t u m u l t u a n t e e « dia
bolico » p i a n i s m o del compo
s i to re . 

L 'ebbrezza di u n o s c a t e n a 
m e n t o a l la Liszt — c o v a t a 
da l p i an i s t a fin dal l ' in iz io — 
h a inf ine t r o v a t o spaz io in 
p a g i n e di W a g n e r e di Gou-
n o d . t r a s c r i t t e a p p u n t o d a 
Liszt . c h e h a n n o sosp in to la 
coda del conce r to verso t ra 
g u a r d i v i r tuos is t ic i . t a g l i a t i 
d a l C a m p a n e l l a con assolu
t a b r a v u r a . Un t r ionfo . 

e. v. i 

Nona rassegna 
di musica 
popolare 

al Folkstudio 
R O M A — E' in iz ia ta m a r t e d ì 
a l Fo lk s tud io di R o m a la no
n a R a s s e g n a di mus ica popo
l a r e i t a l i ana . Il consue to ap
p u n t a m e n t o a n n u a l e , c h e si 
p r o t r a r r à pe r qu ind ic i g iorn i . 
h a vis to qua l e ospi te de l la 
p r i m a s e r a t a G i o v a n n a Mar i 
n i . Q u e s t a se ra s a r a n n o 
di s c e n a le « t a m u r r i a t e » ed 
I c a n t i de l G r u p p o del S a n -
nio . D o m a n i , il « C a n z o n i e r e 
de i G i o r n i C a n t a t i » di Tr ie
s t e c o n c l u d e r à la p r i m a set
t i m a n a . 

M a r t e d ì 31 si r i p r e n d e con 
P a o l o P i e t r a n g e l o cui f a r à 
s e g u i t o il recital del Canzo
n i e r e P iceno . La r a s s e g n a si 
c o n c l u d e r à , s a b a t o 4 febbraio , 

Dalla nostra redazione 

MOSCA — Due giovani co
munisti — Bezais e Matveev 
— vengono manda t i , nella 
Russia post-rivoluzionaria del 
1921. in missione a Khaba-
rovsk. ne l l ' es t remo oriente 
sovietico. Il periodo è diffici
le. duro, pericoloso: nelle zo
ne più spe rdu te de l l ' immenso 
paese è a n c o r a in corso la 
lotta t r a « Bianchi » e « Ros
si » ed è quindi più che mai 
nveessar io m a n t e n e r e un col
legamento con le organizza
zioni di par t i to o rma i isolate 
dal cen t ro . Sui due giovani 
g rava cosi un compito es t re
m a m e n t e impor tan te . Il viag
gio, a t t r a v e r s o la Siberia 
scossa dal la g u e r r a civile, è 
lungo e lento. Ed è appunto 
in questo periodo che si sno
da la vicenda u m a n a dvi due 
personaggi , tipici r appresen
tanti della pr ima gene ra / ione 
r ivoluzionaria, dest inat i a su
p e r a r e prove e difficoltà im
pegnando tut ta la loro forza 
e pass ione . 

La s tor ia è avvincente , 
pr iva di demagog ia . A rac 
contar la ora sulla scena sono 
gli a t tor i del tva t ro moscovi
ta <r Maiakovski » ( reg is ta 
Komratov) che si esibiscono 
nel « Pa lazzo di cu l tura •» del
lo « Stabi l imento indust r ia le 
delle l inee au tomat i che >. 
L 'avvenimento ha un suo 
significato pe rchè ol t re al ri
cordo del le lotte, degli entu
siasmi e delle difficoltà dei 
primi anni del potere sovieti
co. si to rna a p a r l a r e , con 
commozione, de l l ' au to re della 
s tor ia : il g iovane intel let tuale 
sovietico Viktor Kin scoili 
parso negli anni delle r e p r e s 
sioni s ta l in iane . 

Kin. che si e ra messo in 
luce con una se r ie di articoli 
sulla Pravda e sulla Kamso-
mulskaia Pravda, s c r i s s e in 
fatti nel 1928 il romanzo inti
tolato Dall'altra parte (<rPo 
tu s toronu ») che provocò 
subito una ondata di interes
se e d ' a m m i r a z i o n e e a l qua
le si r i fa oggi il t e a t ro . 

Il l avoro e r a in un ce r to 
senso autobiograf ico . Il gio 
vane Kin si r iconosceva in 
Bezais . ne viveva le azioni e i 
pensier i , soffriva con lui e 
con lui d iven tava uomo e 
combat ten te . Il successo del 
libro fu notevole. Il t ea t ro , in 
quel periodo, se ne occupò 
a m p i a m e n t e (al « 3MXAT » il 
d r a m m a t u r g o Serghiei K a r 
tasciov ne presentò una pri 
ma vers ione) e il c inema, pe r 
ben due volte, si impegnò a 
r a c c o n t a r e le v icende dei 
giovani r ivoluzionari . Kin. in
tanto . segui la sua s t r a d a di 
g iorna l i s ta : p r i m a come cor
r ispondente della T a s s a 
Roma negli anni da l '31 al 
'33. poi a Pa r ig i fino al 1936. 

Rient rò a Mosca e il 3 no
v e m b r e 1937 fu a r r e s t a t o . Ac
cusa to di e s se re un « nemico 

del popolo » s c o m p a r v e vit t ima 
delle repress ioni s t a l in iane . 
« Aveva 34 anni q u a n d o morì 
—- ha sc r i t to nel 1969 su 
.Votij Mir la moglie Cecilia 
Kin. oggi una delle più at ten
te i ta l ianis te dell 'L'RSS — e 

posno di re che fu un degno 
r app re sen t an t e della giovane 
intellighenzia comunis ta , del
la generazione di Matveev e 
Bezais. che cost i tuivano lo 
sfondo dora to del P a r t i t o e 
della Repubbl ica sovietica ». 
Del l ibro Dal l ' a l t ra parte e 
de l l t va r ie versioni t ea t ra l i si 
tornò a p a r l a r e dopo la r iabi
litazione postuma di Kin. av
venuta nel 1955. L 'opera 
r i appa rve al lora in l ibrer ia e 
fu come se fosse to rna ta a 
vivere nuovamente , con il 
suo l inguaggio ch iaro e vero. 
Dimostrazione evidente che 

e r a possibile s c r ive re un li
bro sulle v icende u m a n e del 
la r ivoluzione senza s c a d e r e 
nella demagog ia e nella re to 
r i ca . Il t e a t r o tornò ad occu 
pa r s i di Matveev e di Bezais 
m e n t r e un g ruppo di au tor i 
— da Sklovski a Ka tan jan , 
d a Mar sc i ak ad Arbuzov e 
tan t i a l t r i — presen ta rono li
na « racco l ta » di r icordi su 
Kin con il titolo signif icat ivo 
Sempre da questa parte. 

Ora è la volta di Mosca 
con gli a t tor i del « Maiako 
vski ». La piece to rna a par
l a r e degli anni « dur i », del la 

Recital di Claudio Villa 
al Teatro Tenda a Strisce 

ROMA — Domani a l le ore 21 
e domenica alle ore 18. Ciau 
dio Villa t e r r à un reci ta l al 
Tea t ro Tenda a Str isce , suila 
via Cristoforo Colombo. Si 
t r a t t a di una re t rospe t t iva cu 
canzoni del famoso c a n t a n t e . 
comprenden te anche il reper

tor io romanesco , introdot ta da 
un piccolo numero di c a b a r e t 
con A pò e (ligi Saban i . Vii 
la si a v v a r r à per l ' accompa
g n a m e n t o musica le di bas i re
g i s t r a t e . m a anche di un or
gano . di una ba t t e r i a e di una 
c h i t a r r a (Libero Tosan i ) . 

vita di una intensa genera 
zinne di giovani comunisti 
s t re t t i t r a la mor sa degli av 
venimenti e le passioni della 
vi ta . Rivive così l ' impegno di 
Bezais , la sua a t t iv i tà nelle 
condizioni più difficili e pe
ricolose. Si r icos t ru isce a pò 
co a poco la t r aged ia interio
re di Matveev . che compren
dendo di e s s e r e o rmai di o-
s tacolo alla lotta e a l l ' a t t iv i tà 
dei compagni (ha perso una 
g a m b a in segui to ad una 
g r a v e fer i ta) si impegna con 
tu t te le forze per f a re anche 
lui * qualcosa », pe r d a r e il 
suo contr ibuto di mi l i tante , 
di r ivoluzionario, di uomo. 
Mor i r à così ucciso dai bian
chi men t re c e r c a di diffonde
r e manifest i e volantini r ivo
luzionari . Il successo della 
piece è notevole. E la Kom-
sumolskaia Pravda — il gior
nale dove Kin sc r iveva negli 
anni de l suo esordio g iorna
listico — ne pa r l a ampiamen
te r i levando il va lore del l 'au
tore . l ' impegno umano di 
« a t t ivo pro tagonis ta del suo 
t empo v. 

Carlo Benedetti 

Adriana Mart ino in un momento dello spettacolo 

Adriana Martino 
con bravura 
e con rabbia 

Piedone va in Africa 
e trova il piccolo Bodo 

% -* 

Vi" 

"<SA 

Bud Spencer e Zulù Bodo in « Piedone l ' a f r icano » 

R O M A — Si c h i a m a Bodo. h a 
c inque a n n i , il piccolo zulù 
c h e a f f i anca B u d S p e n c e r 
ne l nuovo film, de l la se r i e 
del pol iziot to « b u o n o ». che 
r isolve t u t t o a furia di pu
gni e s g a n a s s o n i . 

Piedone l'africano — gira
to p r e v a l e n t e m e n t e ili Africa 
— è d i r e t t o d a S t e n o e usci
rà sugli s c h e r m i a P a s q u a . 

Ier i m a t t i n a , nel corso di 
u n a confe renza s t a m p a . :1 
regis ta h a p r e s e n t a t o il cast 
ai g iorna l i s t i . O l t r e al ner is -
s imo Bodo e a Bud S p e n c e r . 

! d a n n o u n a m a n o a risolvere 
l ' i n t r i ca t a v i cenda — si fa 
pe r d i r e — Enzo C a n n a v a l e . 

! D a g m a r L a s s a n d e r , W e r n e r 
i P o c h a t h e J o h n S t e w a r d s o n . 

L ' in t r ecc io è s e m p l i c e : il 
s o h t o c o m m i s s a r i o dì pol iz ia . 

, P i e d o n e , s e g u e n d o u n ' i n d a g i -
• n e su u n t ra f f ico di d r o g a . 
> lasc ia Napol i pe r l 'Africa. A 
. J o h a n n e s b u r g i n c o n t r a Bodo, 
; c h e lo a i u t e r à a r i so lve re 
• l ' i n t r i ca to caso , e lo s e u u i r a 
| poi. in I t a l i a . T r a i d u e . :n-
, fa t t i , è n a t a u n a s i m p a t i c a 
ì amic iz ia . 

Bud S p e n c e r , in r i spos t a al

le d o m a n d e dei g io rna l i s t i , 
h a t e n u t o a s o t t o l i n e a r e il 
c a r a t t e r e evas ivo del fi lm. 
d e s t i n a t o s o p r a t t u t t o a i r a 
gazzi. in cui « la violenza è 
u s a t a in ch iave c o m i c a » «egli 
non a d o p e r a m a i a r m i e i 
suoi cazzot t i n o n p r o v o c a n o 
n e p p u r e u n ' e s c o r i a z i o n e i ; 
q u a n t o al la d roga , c h e costi
tu i sce il filo c o n d u t t o r e del
la pell icola, a f f e r m a c h e è 
« u n a p iaga soc ia le e c h e s p e 
r a di p o r t a r e , col fi lm, il s u o 
piccolo c o n t r i b u t o , p e r c h é il 
p r o b l e m a v e n g a r i s o l t o » 
<s:c! i. 

ROMA - - Due chiacchteie. \ 
con Aditami Martino, puma ' 
che lo spettacolo incominci \ 
Lo spettacolo, diciamo. "Iif ' 
si ieplica iiU'< Ennio Fittili > 
7io ». sede del Teatrino Ji Ho 
ma. e che, con il titolo *d'nu 
inaiale da cani», rumisi e i 
esperienze cabarettistiche di i 
Frank- Wedekind. 

Perché Wedekind" ' W'ede- j 
kind, peiche ho voluto esteti- , 
dere al rctioterta cultura.e . 
tedesco la ricerca sulla lan 
zone politica, avviata tette. 
otto anni la, in deaerale, e '• 
poi ristietiu a Brecht e ai J 
suoi musicisti, in paiticoiaie. ' 
La pe'.le del p r o l e t a r i a t o n ' 
sale al VJ70. ed era una pri- j 
ma ricerca di canzoni di un 
certo tipo, dai tempi della j 
Rivoluzione Francese a oggi... , 

Meglio d i r e m m o « a ieri >. J 
Non si è un po' affievolito. > 
oggi, l ' impulso di d a r eh ina- ' 
no alla c a n z o n e come a una ' 
arma'* j 

— .\'e! senso della canzonr i 
non sostenuta sempre da un ' 
fondamento culturale, direi i 
di si: qualche cosa è venni t 
meno o. comunque, si e ino , 
dificuta in questi ultimi in- I 
ni. Del resto, ì! mio secondo • 
programma di canzoni, seir- ! 
pre di un ceito tipo. cob« ' 
«là un più preciso caiullere. I 
Xon per nulla c'erano ili r icz- \ 
:o Brecht e la canzone te \ 
desco, politica, degli unni j 
Venti. 

— A p p u n t o . 11 caba re t In
t i t o l a to Conosci il paese do- , 
ve fioriscono i cannoni, no 
tevole a n c h e per la respon- , 
sabi l i tà di d a r e u n a s is tema- | 
/ i one alle mus i che . i 

— Certo, ma la faticala , 
venne soprattutto con il sue- i 
cessilo recital, mirante a re- J 
cuperure un importante imi ' 
sicista. brechtiano anche !u:. ' 
ina un po' dimenticato, cioè . 
Hanns Eisler. E c'è. voi. \ 
sempre l'impiesa della Ini < 
duzione ritmica dei 'etti.. \ 

— Infa t t i , è un. r i schio > 
Spesso, pe r es igenze di ri*-- ' 
mo. si p e r d e la forza ongi - ' 
n a r i a di c e r t e immag in i , di ! 
ce r t e inve t t ive Però fu un ! 
successo quel rec i ta l : Signor , 
Brecht, lei clic è un tecnico. < 
ci dia ti suo parere. Ma. a i 
proposi to , non è u n a contrae! j 
d iz ione q u e s t o recupero di • 
u n a i r ad iz .one . così ampia - ' 
m e n t e a r t i co la to , c h e non ; 
po r t a poi a u n a f ior i tura ori . 
g inale di qualcosa di a n a [ 
logo, che r i f le t ta la n o s t r a , 
società , il nos t ro t empo , i , 
nos t r i p rob lemi? i 

— Non è una contraddi' \ 
zlone. Un tentativo, del re- j 
sto. lo abbiamo fatto con '• 
Il pad ig l ione del le m^rav-:- ; 
s'.ie. Ricordi'' Erano tetti di • 
Maurizio Ferrara, di Forte j 
braccio 'tolti dai corsivi quo '. 

tiduini che appaumo w< • "Jni-
lìx>. di Dmia Minami, ri
flettenti situazioni del no 
stro paese, testi con "itisi 
che di Benedetto Gli glia . 

— Kia lui s t e w ) . .ni u r i 
ad a c c o m p a g n a i ti al p .a . io 
fo r te , a lcuni Inan i en in > 
« d i v e r t e n t i » . e tu in te ies 
i a n t e il Padiglione a n c h e ». : 
la svol ta d a t a a l l ' a r t icolaz io 
n e dei tuoi spe t taco l i . P r . 
m a Usavi le cos idde t te > o i 
si .). l ' a c c o m p a g n a m e n t o a'k ', 
s t r a t o Mil qua e ti u w i i V . 
Dal Padiglione delle menu : 
gite t u t t a l 'esecuzione e un 
m e d i a l a , d i r e t t a , a v a n . a j 
gio dello .spettacolo K' v-.i.i 
i n t a t t i , a n c h e con ques to -.» 
bare l di Wedekind" le :nu->. 
c h e sono .state c l a h o i a ' c :ia 
Benede t t o Cìh:»ha per ma 
nofor te a .sci m a n i Bencdei 
lo. infa t t i , .suona - e ,-a.i 
t i cch ia — con S t e t a n o Mi 
e l i d e t t i e An ton io S e d i ! 

— - Ed e (indie una bella 
impiega, pei l'intera • he i • 
i e stabiliti Ini il tei. •/ '<» 
clic suona e chi tante Mi 
lolevi sap' / e < p-iclie ili He 
dekutd >. Patite Iti it^iope 
tu di un filone, peialtio. ma 
affiontato in Italia se i m; 
spoiadicamente. olite • m 
colmare dei vuoti cult in t\ 
ha comportato l'esigeum t • 
estendere la ricerca. ./: - ' 
moline natili mteiess- Co 
me il recital con music/:- m 
F.isler ha portato ad • vpr.i 
fondu/tenti della tigniti i-
questo compositore, coi) W'e 
dekind. scrittore, cnnlaul'i 
re. attore, tìiummaturqo <d't 
un suo dramma Berg :ia-,*r 
ti libretto dell'opera L i n i ' . 
capita bene a illuminare In 
cultura tedesca tra i due «» 
coli, anche sotto il profilo d 
un cabaret capace di -rìtTCC 
ciarsi con la storta. nttra'C' 
so la satira, il grotte;' o. 
l'ironia, la labbia 

— Una « lez ione > dunc| iK' ' 
- - Anche- la canzone :t,i 

liana è rimasta in un >im 
bito populista o rozzo. ? non 
affronta pi olitemi in ino.i" 
così provocatorio Wedek i,d 
sconto sette mesi di tortez 
za per una canzone: qui 'r 
il rischio di finire con '•' 
canzone di consumo, cn-
non e cultura... 

Ma lo spe t t aco lo inroin. i i 
eia Lo a b b i a m o v s t o . .-d ; 

di p n m ' o r d i n e E' l 'ul i ima 
t a p p a di un luntro c a m m i n o 
svol to d a A d r i a n a M a r t i n o 
m a è a n c h e la p r e m e s s i a 
u n nuovo discorso, o al la r: 
p resa di un a n t i c o d i s c j r . o 
sui r appor t i t r a a r t e e M> 
c le tà . t r a c u l t u r a e ooli 'I 
ca . Si replica a n c o r a ta-«'ra 
e d o m a n i , al le ore 21. do 
men ica . al le ore 17 

e. v. 

Jazz: anche i club specializzati dividono il pubblico 

Quando si fa musica nel ghetto 
Caratterista 

d i molt i f i lm 

E' morto 
a Londra 
l'attore 

Leo Genn 
L O N D R A — E' m o r t o i c n in 
u n o speda l e londinese , a l l ' e t à 
d i 72 a n n i , l ' a t t o re d r a m m i 
t i c o e c a r a t t e n . s t a d: c e n i ; 
n a i a d i film Leo G e n n . P n 
m a del d e b u t t o in t e a t r o , nel 
1930. Leo G e n n aveva eser
c i t a t o !a profess ione di av
voca to . Nei 1934 e n t r ò a far 
p a r t e del l 'Old Vie Company-
d o v e vi r i m a s e fino al 193ò 
I n t e r p r e t a n d o t r a l ' a l t ro ope 
r e di S h a k e s p e a r e e d i S h a w . 
D o p o la g u e r r a la s u a a l t ; 
v i t a si svol.se s o p r a t t u t t o nei 
c i n e m a a n c h e se spe.s^o ri 
t o r n ò in t e a t r o c o m e nel 
1953 por i n t e r p r e t a r e perso 
n a g g i d: r i l ievo c o m e la par
t e d i B u c k i n g h a m nel l 'En
r ico Vili. 

L'esord io sul lo s c h e r m o av
v e n n e nel 1936: nel dopogue r 
r a . c o m e si è d e t t o , la sua 
a t t i v i t à c i n e m a t o g r a f i c a si 
a c c e n t u ò . T r a i film c h e in
t e r p r e t ò r i c o r d i a m o : Dieci 
giorni a Parigi: La fossa dei 
serpenti. Quo tadis. Berretti 
TOSSI. L'amante di Lady Chat-
terley. J'accuse. il giorno più 
lungo, 55 giorni a Pechino e 
Étoby Dick. 

C'era u n a volta la s t a g i o n e 
felice del jazz come « risco 
p e r l a » g iovani le e fenome
n o di m a s s a , usc i to a p r e n 
d e r a r i a nel le piazze in bar
ila a: teorici di un ascol to 
pr iv i leg ia to . Quel lo pe r in ten
dere : . del le g r a n d i a d u n a t e 
es t ive , dei sacch i a pelo, del
le c a r o v a n e i t i n e r a n t i m a a n 

c h e quel lo del Fes t iva l del le 
Nuove T e n d e n z e , dei c o n c e r t : 
polit ici dei musicis t i c h e sa
l u t a n o a pusrno ch iuso . 

T u t t o q u e s t o p a r e n o n i r ò 
vi ogci più r i s con t ro ne i da 
t : di f a t to . R i s p e t t o a i 30 mi
la sriovani a l segu i to di Uni 
br ia J a z z "7t> le cifre e i 
n u m e r i de ; g iorni nos t r i i 150 
s p e t t a t o r i pe r S u n R a a Ro
m a o : lOo per Lev K o n n z 
a Mi lano , s e m b r a n o MI tr s e ri re 
ne l conf ron to , u n r i t o r n o a; 
conce r t i <- pe r pochi i n t imi v 
m e n t r e gli s tess i d a t i regi
s t r a n o . di p a n passo, lo slit
t a m e n t o nei su s i i de l p u b 
bl.oo 

« Al te ri pò del boom — ri
c o r d a G u i d o Mazzon. usc i to 
a p p u n t o in quel c l ima c o m e 
l eade r t r o m b e t t i s t a di u n ag-
i-'iierrilo q u a r t e t t o - - si cerco 
di mettere in relazione i "mo
di" del free. derivati della 
protesta nera con il nostro 
retroterra culturale dt me
diterranei: si voleva fare un 
jazz "informale", cioè senza 
forme rigide, eppure autono
mo. nostro e non appreso a 
memoria. Si infrangeva nella 
sostanza per la prima volta. 
l'equazione jazz divertimento. 
come era stata cucinata per 
anni nel circuito tradiziona
le: i giovani dal canto loro 
ne coltero la portata ideale. 
la aperta provocazione alla 
musica di consumo ». 

« Quello a cut assistiamo 
adess-o — spiega a n c o r a Maz-
?on - e solo un momento 
di riflusso. Gli esclusi di 

I jazzisti Guido Mazzon e Gcrry Mul l igan 

",Vj;ore Tendenze" stanno 
prendendosi una rivincita. Se 
il jazz pero non "attecchisce" 
è anche a causa di molti no
stri errori che pesano m que
sto senso: troppo spesso si e 
ricorst all'immagine dei bravi 
rivoluzionari, da contrappor
re a quella dei molti, malia-
gì campioni della musica di 
eia>:one Xon poche tnnoia-
zioni tecniche o espressive. 
estranee quindi a tale sche 
ma declamatorio, furono e-
margmate come semplici e-
sercitazioni formali, in se pri
ve di significato ». 

Oss i a : l ' appoggio del pub
bl ico r i m a n e in mol t i cas i 
c i r cosc r i t t o a d u n consenso 
idea le , so l idar i s t ico , ad esem
pio r i s p e t t o a l la causa ed a l 
la l o t t a degli a f r o a m e r i c a n i . 
C a d u t i q u i n d i i p resuppos t i 
« et ici » del l ' ascol to , c o m e è 
di f a t t o a v v e n u t o in vas t i s t r a 
t i g iovani l i , si t o m a a prefe
r i r e ch i s u o n a « g radevole »: 
cosi p u r e p e r la p a t t u g l i a d i 

a u t o r i d u t t o r i che già h a ten
t a t o la u n a p p r o p r . a z : o n e » di 
G e r r y Mul l igan 

Il j azz pe rde i n t a n t o lo 
s m a l t o del la nov i tà , la « nuo
va o n d a t a » p res to i n f r a n t a 
in c e n t o t endenze , s t e n t a A 
calars i ne l <> poli t ico » effet t i 
vo o megl io ad o rgan izzars i 
— sa lvo r a r e eccezioni — m 
u n a pol i t ica cu l tu ra le" m a n c a 
n o gli spazi e le s t r u t t u r e 
che ne g a r a n t i s c a n o l 'acces
so quo t id i ano , i past i e le sa le 
che le c o n s e n t a n o di conso
l idarsi a l di fuori d i u n a ri
s t r e t t a ce rch ia di e s t i m a t o r i . 
Le c o m p e t o n o invece il van
to de l l ' anomal i a , il sospe t to 
de l l ' in te l l e t tua l i smo, il vezzo 
dello snob i smo. 

Cosa è c a m b i a t o in fondo 
nei locali di Jazz? In c h e mi
s u r a ci s: è a p e r t i a l nuo
vo? P e r c h è il jazz-club h a 
s e m p r e f a t i ca to a coinvolge
t e il pubbl ico dei g iovan i , dei 
n o n specia l is t i , degli « u l t imi 
a r r i va t i »? 

Con i ragazzi — a ss icura 
"pat ron" ' Vann i , t i t o l a re de ! 
Capol inea - - abbiamo sempre 
instaurato dei buoni rapporti-
in genere tengono ad a<col-
tare di preferenza le j a m 
sess'ion serali dei nostri mu
sicisti. pui'Oz'o che i concer
ti occasionali die pure or
ganizzo con i grossi j a z z m e n 
d i paesaggio Perche co-,ta di 
meno e con la stessa cifra 
saltan fuori andie le Inet
te per la cena ». 

<. Il piezzo del concerto - -
r icorda pe ro B a r a z z e t t a . l'en-
ciclopedico sagg io — stabili
sce, già di per se. l'invitato. 
Un eleiato costo del biglietto 
taglia fuor:, ovviamente, in 
primis proprio ti giovane. Le 
6.000 lire per Chet Baker o 
anche le 3.000 lire di alcune 
esibizioni al Capolinea, equi
valgono a spartire il prodot
to musicale tra pochi ama' 
toh ». 

Ci si a f f ida a l lo ra al vec
ch i aficionadot ne l conce r t i 

veri e p r o p r i ? P e r c h è 11 jazz 
« d i p u n t a » r.on t rova u n ri 
s c o n t r o p a r a e o n a b i l e al di 
xieland. a l trest coast o al 
be bop d a passeggio c h e t a n 
to r i co r rono? 

'• Quello che proprio man
ca da noi — insis te Mazzon 
- - >o/io poi i ntioii in cui il 
musicista possa spigare *e 
stesso senza iincoh di or
dine "digestivo' tome nei 
n i g h t ? In (ier-':ania ^i può 
ascoltare musica improi t i*a 
ta ani'te in un club, datanti 
ad un boreale di birra In 
Italia, questo e forse po^-ih» 
le solo nel circuito delle h: 
hl;o!e< :.e cor.unah. c'ne pure 
orgun. zzano se ts intere* 
santi \ 

" Abbiamo bn*<n!o a tutti 
gli usi i — fa eco Emanile'. .-. 
C o n t i del "Gioco del la p a r - i " 
— al circuito tradizionale co
me a quello "alternativo- eoo 
perntiio". ne**uno pero con
cede ai "r.on garantiti" la 
po<.-ibi:ità di lerificarsi col 
pubblico Ì>. 

O l t r e a; l i m . u o m e t t i v i , ine
r e n t i ai cost i , a n c h e a n a c r o 
nisrn: ri'c.^n: t ipo e c r . t c n 
c i . n v a l . J a t ; da l la sola ab i tud i 
ne . ". si-ulano ,\ le diff icolta d d 
loca ie j azz . e o e d. un a m b i ' o 
p . c c m o . a d ap r i r s i v e r - o '.o 
e s t e r n o II e iovane . i n t a n t o . 
se n e è a n d a t o , m mol t i ca
si. s b a t t e n d o la po r t a 

« In una certa misura — 
p r o s e g u e E m a n u e l e — / ' "ine-
ducazione", per con dire, del 
pubblico e coltivata: a chi ge
stisce coni iene che t gusti 
stano cristallizzati, che certi 
suoni, in realtà spontanei e 
diretti, continuino ad essere 
recepiti come stucchev-oli ». 

R i m a n e i n s o m m a l ' appas
s iona to . r i m a n e l ' ambien taz io
n e s i m p a t i c a e l ' o r ches t r i na 
c h e s u o n a i m p e r t e r r i t a . 

Fabio Malagnini 

^•CCL-^-c 

MADESIMO ! S. CATERINA 
i VALFURVA 
! 

dal 4 all'11 marzo t dal 25 febbraio al 4 marzo 

; Suora partecipazione L. 110.000 i Quota partecipazione L. 85.000 
Supplemento singola L. 14.000 | Supplemento singola L. 10.500 

Ì I 

settimane bianche 
LE QUOTE COMPRENDONO: p-rroilirrertc 
e p*rj o~« corrotta rell'»'bergo Arcom 
di V«d«s mo • hotel Cepa-r-» di Ssiia 
Care'ir.»; sultmwio'e in carrtre ocpp e 
con fervili; IVA 9 per ce'.to 

LE QUOTE NON COMPtENOONO: le he-
vs-de ai pasti; ii iraiocrro; g'i imp a-!: di 
rita'ita; garage; e>tre periodali in gerere 

Per informazioni e prenotazioni 

UNITÀ VACANZE 
20163 MILANO 
VIALE FULVIO TESTI, 73 
Tel**. «4.23.557-«4.31.140 

http://svol.se

