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Si aggrava la crisi a Santa Cecilia 

L'Accademia 
ha mosso guerra 
al Conservatorio 
Misure discriminatorie del presi-
dente contro insegnanti e student! 

La novlta plu clamorosa del 
concerto dl novlta, tenuto a 
Roma, venerdl scorso, dal New 
Phonic Art nella Sala dl via 
del Grecl (e l'avevamo rileva-
to, In sede dl recenslone, per 1 
nostrl lettori romanl), fu 11 
gesto del maestro Renato Fa-
sano, presldente dell'Accade-
mla dl Santa Cecilia, 11 quale, 
per fare un dispetto al mae
stro Jacopo Napoll, nuovo di-
rettore del Conservatorio (lo 
Istltuto convive con l'Accade-
mia, nello stesso edificlo), a-
veva ordinato al personate di 
sala d'impedire l'lngresso ai 
docentl del Conservatorio. che 
pure si erano regolarmente 
prenotatl per asslstere alia 
manifestazione. 

Nell'lntervallo di quel con
certo, c'era stata un po* dl 
eccltazione per questo singo-" 
lare atteggiamento del mae
stro Renato Fasano (preslden
te dell'Accademia), considera-
to come un gesto Intimldato-
rio, nel confront! del perso-
nale incarlcato di bloccare gli 
insegnanti. nonche provocato-
rio, nei riguardi degli Inse
gnanti stessi. lasclati fuorl del-
la porta soltanto perchfi espo-
nenti di un Istituto che, in 
questo momento. chissS. per
che. 11 maestro Fasano ha in 
antipatia. E. infattl. 11 Fasano 
domenlca scorsa ha lmpedito 
l'ingresso al concerto dell'Au-
ditorio, non solo al docentl del 
Conservatorio, ma persino agll 
allievi. Si badi — e anche que
sto rivela la squislta sensibi-
lita presidenziale — che i due 

Al night 
invsc© che 
ci Bafflhdfld 

PARICI — Olga Georges-Picol 
(nella foto) sara una moderna 
Sheherazade in un film di Mi
chel Lamoine. L'attrice fran
cese interprefera la parte di 
una ballerina di night-club la 
quale, a differenza della pro
tagonists delle « Mille e una 
notte», raccontera le sue fa-
vole non al califfo di Baghdad, 
ma a un ricco c playboy > 

concertl erano tra 1 pochlsslml 
Incentratl su novlta. per cul 
l'Accademla. se non fosse un 
feudo del presldente, doveva 
anzl partlcolarmente curare la 
plu larga parteclpazlone e de-
gll allievi del Conservatorio e 
degll Insegnanti. 

Nel concerto dl domenlca, 
Pierlulgi Urbinl presentava 
pagine poco note di Stravin-
ski (la Cantata dal titolo II re 
delle stelle, risalente al 1911, 
nella quale alcunl scorgono ac-
costamenti alia Scuola dl 
Vienna, nonche Babel, un bra-
no composto nel 1944 e plutto-
sto dl maniera nel rievocare la 
vlcenda della babellca torre) 
e, novlta nei concertl dl Santa 
Cecilia, una antlca Cantata dl 
Boris Porena, su testl dl An
dreas Gryphlus (1616-1664), 
composta una dozzlna dl annl 
fa e straordlnariamente llevl-
tante nell'ansla di una nuova 
tenslone. Senonche. per i gio-
vani del Conservatorio (e Bo
ris Porena rlentra nel corpo 
Insegnante. sicch6 non e en-
trato nemmeno lul e Infattl 
non e aDparso per rlspondere 
agll apolausl), nlente Porena, 
niente Stravlnski e niente IV 
Sinfonia dl Dvorak (non e che 
si esegua SDesso), con la quale 
Urbini brillantemente ha con-
cluso 11 concerto. 

II fatto stesso che dopo un 
anno dall'elezlone del maestro 
Fasano alia carica dl Preslden
te dell'Accademia di Santa Ce
cilia. siamo costrettl ad occu-
parci di simill plcclnerle. auto-
rltarie perd e repressive, dl-
mostra bene da quale superlo-
re visione delle cose sia anl-
mato 11 personaggio. 

II maestro Fasano, con ge-
sti del genere. non soltanto 
sminuisoe la disnita del Con
servatorio di fronte all'opinio-
ne nubblica. al corpo inse
gnante e agli allievi. ma anche 
immiserisre la stessa Accade-
mia. dando a vedere che In 
essa. dooo le dimissioni di al
cunl, siano rimastl ormal I 
comoari o 1 compile! di un 
presldente in vena di bizzar-
rle. E. del resto. come suol dlr-
sl, delle due. una. O 11 presl
dente aglsce dl testa sua, e gli 
accademici che gll fanno coro
na vorranno pure manlfestare 
la loro oplnlone; o il presl-
rente aglsce avendo ottenuto 
l'adesione del oonsesso acca-
demico. e allora appare urgen-
tissimo riprendere ogni inizia-
tiva intesa a chlarire e a de-
mocratlzzare l'Accademla. 

I chiarimenti sono necessa-
rl. In quanto il direttore del 
Conservatorio e anche acca-
demico di Santa Cecilia e fa 
parte, anzl. del Consiglio ac-
cademico. mentre 11 maestro 
Rodolfo Caporali. vice presi-
dente dell'Accademia. e anche 
vice direttore del Conservato
rio al quale l'Accademla fa 
ora la guerra. Occorre saoere 
a quale gioco giocano tuttl 
quest! siffnori. e quail sono 1 
veri Interessl della musica In 
giochl di questo tipo. 

e. v. 

Milva canta Brecht 

David Oistrach 
colpifo da malore 

a Digione 
DIGIONE. 12 

H vlolinlsta sovietico David 
Oistrach. che questa sera do
veva tenere un concerto a Di
gione e quindi proseguire con 
una sua tournie a Marsiglla, 
Cannes e Nlzza che avrebbe 
dovuto concludersi il 16 feb
braio, e stato colpito ieri sera 
da un malore. 

H concerto di questa sera 
— si apprende — e stato aci-
nullato ed Oistrach e stato 
portato. a bordo di una auto-
ambulanza, nella sua reslden-
za di Parigi. 

FRANCOFORTE — Reglstl, attori, rm*slcistl e crlticl dl moltl paeii hanno dato vita, sabato, 
a Francoforte sul Meno, ad uno spettacolo celebratlvo per II settantacinquesimo anniversario 
della nascita dl Berlolt Brecht. Tra gll itallanl, era preiente Mllva, che ha cantato la < Ballata 
di Jenny del pirati > dall' t Opera da tre soldi *, la stasia «piece > brechtiana che domanl 
va In scena al Teatro Melastailo dl Prato, con la regia dl Strehler e con la cantanie emiliana 
tra gli interpretl. Nella foto: Mllva durante la sua esibizlone a Francoforte. 

L'opera di Mussorgski a l ia Scala 

Boris rinchiuso nella 
t * * • 

gabbia del melodramma 
In evidenza la figura dello zar assassino, mentre passa in secondo or-
dine la grande tragedia collettiva del popolo russo — La regia di Tu-
manov non salva lo spettacolo — Irina Arkhipova da una lezione di stile 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 12 

Da un secolo il Boris Go-
dunov di Mussorgski, tappa 
fondamentale dell'arte mo
derna, sta come una sfida al 
mediocrl — censor!, revlsorl, 
direttori e reglstl — impegna-
ti a ridurlo a dimenslonl tra-
dizionali. La battaglia, come 
s'e visto ora alia Scala, con-
tinua. I suol inlzl risalgono 
al gennaio 1874 quando, per 
dirla con le parole di un te-
stimone alia storica « prima ». 
la censura politlco-muslcale, 
incltata dalle urla del pedan-
ti e spaventata dagli entusla-
sml del glovani, si da a sfron-
dare le parti lmbarazzantl. 

Uno zar pazzo sul trono, 
una rivolta popolare, un fal-
so pretendente sostenuto dal
le armi straniere e dal tradi-
mento Interno, sono gia, a 
quell'epoca, cose - sgradevoli 
nel testo originarlo dl Puskin; 
ma ancora plu lo dlventano 
quando ogni fatto vien poten-
ziato dalla novlta della musi
ca e questa, sfugglta al ripo-
sante cerchlo del gia noto, 
scarica sull'ascoltatore il peso 
espliclto della parola dram-
matlca. 

L'enorme scarica dl novita 
non disturba soltanto i rea-
zionari della corte zarlsta e 
del conservatorio. ma anche 
taluni benintenzionati che, ap-
prezzando la ricca tnvenzio-
ne di Mussorgski, ne lamen-
tano, oltre agli «eccessi». la 
indifferenza alle venerablli 
regole del comporre. Da qui 
11 famoso tentativo di Rimski-
Korsakov che, dopo la morte 
dell'autore, corregge la gram-
matica del Boris e lo riveste 
di una sontuoslta orchestrale 
corrispondente al gusto fine 
Ottocento. L'operazlone e com-
pletata dallo spostamento del
le ultime due scene, facendo 
teimlnare 11 dramma con la 
morte del protagonista e non 
con la rivolta. 

I rimaneggiamenti • prose-
guono nel nostro secolo, e 
ogni direttore prowede a 
snellire l'opera come un ve-
stito troppo abbondante in 
compenso, si allargano le ma-
glle per relnserire arbltraria-
mente una scena musicata e 

Si e conclusa a Roma la Rassegna di musica popolare 

Canzoni di ieri e di oggi 
a confronto al Folkstudio 

Con un recital del s:mpa 
tlco Ole'.:o Profazio. si e con 
clusa l'altra sera <a IV R<=s-
segna di musica popo'.are pro-
m^i3a dal Fo.kstud.o Quindi 
c: tra gruppi e solisti s: sono 
es.b:ii neli'arco di tre setf-
mane sul p.ccolo paJcoscen'.co 
d: via Garibaldi e i consensi 
dei folto pubblico nch:amato 
dairin:ziat:va sono stati fa-
vorevolissimi. E* un momen
to particolarmente felice que
sto. per II piii genuino folk 
che finalmente approda ad 
ample dimensioni d'ascoito 
(spesso. anrhe per Tinterven 
to di quel manipolatori del 
gusto che sono gli industr:ali 
d'.scografici e I programma 
ton della RAITV) r.acqu: 
stando cosi un important* 
rnoo al!':nterno del oanora 
ma dolla cuitura popolare 

La sc-ronria parte della Ras 
se^na ci na ^erme.-.so di r a 
scoitare alcuni autori che di 
sol.to r fu iMo tn<-n.i<?suz!o 
ni come questa e preferism 
no sviluppare la loro rlcerca 
stonco musicale al dl fuori 
delle strutture dello spettaco 
lo, anche quando esse servo-
no a propagandas il folk. 
•tiamo parlando del provoca-

tono Ivan Dalla Mea che col 
tiva il suo «mondo in rivol
ta » ai margini di questa nuo
va realta musicale italiana 
per proporre le sue talvol-
ta angosciose problematichc 
« urbane » come folk d'antici 
pazior.e II suo «d;ario ita-
liano». aggressivo e pungen 
te, ha una sua funzione dina 
mica Insostituibiie per il ba-
gagl'o culturale della musi 
ca popolare. cost come la 
astrazione esistenziale di 
Francesco Guccini conferlsce 
un'tdentita emotlva alle ten 
denze contemporanee. 

Guccini — eletto. purtroppo. 
alfiere dl quel folk revival, 
che i commerciantl dl micro 
solchl varno da tempo annun 
ciando - cl ha offerto una 
grande prova di carattere ac 
cettando rimpegno di contr: 
buiro alia Rassegna disorien 
tando cosi J suol tnfat:cabili 
detrattori che lo tacclano dl 
« venduto a] consumismo» e, 
al cont^mpo. 1 suol snoblstl 
ci estimatori deirultima ora 
che lo conslderano alia stre-
gua dl un «eccentiico can
ta u to re ». 

Nel quadro di una rlcerca 
espresslva legata alle plu re-

centi tendenze di un folk che 
si ripropone di immedlata at-
tualita, palesando una matu-
ra aderenza al suo contesto 
storico sociale. Maria Mont! 
propone 1'attenta veriflca de
gll aspetti tradizionalisti del
la canzore urbana. attraver-
so una chiave di Hnguag?!o 
dlscorsiva. ricca di spuntl 
improwisativi dawero apprez-
zablii. 

Rosa Balistrerj. Ton! Cosen 
u~ Ciccio Busaoca, Alberto 
DAmico. Matteo Salvatore e 
Cat?rina Bueno hanno porta
to alia l-assegna II fondamen 
tale apporto del canto popo
lare inteso nella sua acce-
zlone p'.u comune Testlmonl 
di una cultura per lungo tern 
po emarginata. forti di una 
coscienza sociale dolorosa 
mente acqulsita. questi plla 
stri del folk tradiz!ona!e nan 
no «resuscitato * gll umorl 
della loro terra e la realta 
del sottosvlluppo In sostan-
za. una carrel lata sul canta-
storle dl lerl e dl oggl. Inter. 
pretl di sempre di una cultu
ra che si fa largo tra op-
pressione e ipocrisla. 

d. g. 

poi soppressa da Mussorgski: 
quella deH'lncontro, davanti 
alia chiesa di San Basilio, 
dello Zar e delFInnocente. 

II senso dl tutti questi cam-
blamenti e evidente: smorza-
re la carica rinnovatrlce del 
Bon's riportandolo 11 plu pos* 
slblle nell'amblto del melo
dramma tradizionale. Per 
Mussorgski 11 delirio e la fol-
lia di Boris stanno all'interno 
della tragedia popolare; il 
pianto deirinnocente — chia
ve slmbolica dell'opera — 6 
sulla amadre Russia», non 
sul casi del baritono e del te-
nore. Da Rimski in poi, lo 
accento viene invece spostato 
sulla figura dello Zar, esal-
tata da inopportunl innalza-
mentl dl tono, dall'aggiunta 
della nuova scena, dalla posi-
zione concluslva data alia sua 
morte e dai tagli effettuati 
nelle parti di contorno. II 
dramma singolo tende ad ac-
quistare maggior rlllevo di 
quello collettivo e 11 muslcl-
sta precursore dl Berg rischia 
dl venlr ridimensionato a sue-
cessore di Verdi. 

Tutto cl6, per fortuna, non 
dlstrugge Topera, talmente 
robusta da reslstere a qual-
siasi aggressione, ma non le 
giova. Recenbemente abblamo 
assistlto a Venezia (e ne ab
blamo riferlto) ad un'edizlone 
scrupolosamente autentioa del 
lavoro. II confronto e sin trop
po facile: alia Fenlce si e 
ammirato il grande affresco 
nella sua integrita; alia Scala 
una copia oleografica, povera 
di gusto e di poesia. E questo, 
non solo per le trasformazio-
ni «dl rito», ma anche per 
il modo con cul l'esecuzione 
ha acoentuato la concezione 
melodrammatlca. 

II primo della lunga ae
rie dl errori concatenati e 
la rlpresa della antiquata see-
nografla dl Nicola Benols che 
col suo implanto Ingombran-
te, impone circa un paio d'ore 
di intervalll e spezza il ritmo 
del racconto. Fatto assal gra
ve, perche nella successione 
inlnterrotta delle scene sta 
una delle plu vive e moderne 
intulzioni di MussorgskL 

Un altro errore e stato quel
lo di credere che, affidindo 
la regia a Josif Tumanov. egli 
potesse ricreare uno spetta
colo da Bolscioi senza l'orga-
nizzazione, l'allestlmento, gli 
artist! del Bolscioi. Cosi, eli-
minati i pregi tecnlci dei tea-
tri sovietlci e la forza espres-
siva dei loro cantantl-attori, 
e rimasto soltanto il fondo 
convenzionale di un impianto 
di vecchla scuola: troppe sce-
nette macchletttstiche e. In 
contrapposto, un enfatlec ma-
nierismo drammatico. Boris, 
alia ribalta come un qualsia-
si Germont, intona le sue 
cromanze* e minaccla il cle-
!o col pugni, in gara di esa-
gitazione con Pimen. Dlmitri 
e persino Xenia, ccolomba 
pura». che ticompare al mo
mento della morte in atteg-
eiamento da monumento fu-
nebre liberty. 

II terzo errore e tutto di 
Gavazzeni, il quale avrebbe 
desiderato dirigere II Boris 
autentioo, ma si e poi ac-
contentato dl quests rozza 
versione coi suoi inutlll in
sert! e le abbondanti muti-
lazioni. (Manca, tra l'altro, la 
scena del gabinetto di Mari
na, solo in parte ripagata dal
la resurrezlone di Rangoni). 
La scelta, tuttavia, sembra 
soddisfarlo moderatamente e. 
per rimediare, egli si sforza 
di equilibrare Rimski con 
Mussorgski. I risultati resta-
no equivoci: alia fine non ab
blamo ne lo splendore timbrl-
oo della revlslone ne Tango-
sciata traglclta dell'origlnale, 
e gll awenimenti musical! 
scorrono privl di mistero e 
di tenslone. 

Ne la compagnla e in grado 
di compensare le deficienze. 
Al contrarlo. Tolta Irina Ar 
khlpova, che nelle vestl del-
1'orgogliosa polacca offre una 
lezione di stile, tuttl gli al-
tri sembrano, plu o meno, a 
dlsaglo. Persino Nicolal Ghlau-
rov, tante volte apprezzato, 
non ritrova la maesU del ge

sto e l'inclslvlta vocale di un 
vero Boris; forse, da troppi 
annl canta il repertorio ita-
liano. 

II tenore Ruggero Orofino, 
ancor piu estraneo al ruolo 
del falso Dimitri, si trascina 
anonimamente sino alle esu-
beranti esplosioni del duetto 
d'amore. Rloordlamo ancora 
Paolo Montarsolo, un Var-
laam piuttosto carlcato, Pao
lo Washington (Pimen), Aldo 
Bertocci (Sciulski), Giulio Fio-
ravantl, Glampaolo Corradl, 
Lulgi Pontiggla, Florindo An-
dreolli, le slgnore Zllio, Tode-
schi, Zanini, Baglioni, tutti 
come sentissero la parte mala-
mente appicclcata addosso. E, 
In genere, non per colpa pro
pria. Semmal. senza voler in-
tentare process!, per respon-
sabilita della direzione del 
teatro che, dopo aver spreca-
to troppo in spettacoli dl re
pertorio Inutilmente fastosi, 
s'e declsa a fare economie, di 
finanze e di scelte artlstlche. 
su un'opera che avrebbe pre-
teso un impegno serio. 

Rubens Tedeschi 

Le candidature 

per gli Oscar 
HOLLYWOOD, 12 

II padrino ha undici candi
dature a) Premio Oscar che 
verra assegnato tri. due mesi 
a Hollywood. Seguono, per nu 
mero di candidature. Cabaret, 
il musical con Liza Minnelli. 
che ne ha dieci. e L'avventu-
ra del Poseidon che ne ha 
sette. 

Marlon Brando, protagoni
sta del Padrino. e candidato 
all'Oscar quale migliore atto-
re protagonista. James Caan. 
Robert Duval] e Al Pacino. 
altri interpreti del Padrino so
no candidati all'Oscar per il 
miglior attore non protago
nista. 

Fra i candidati all'Oscar 
quali migliori attori protago
nist! figurano anche Michael 
Caine, Laurence Olivier. Peter 
OToole e Paul Winfield. 

Candidate quale migliori at-
trici sono Liza Minnelli, Diana 
Ross. Maggie Smith, Cicely 
Tyson e Liv Ullman. 

In lizza per l'Oscar al mi
glior regista sono Bob Fosse 
per Cabaret, John Boorman 
per Un tranquillo week-end di 
paura, lo svedese Jan Troell 
per Gli emigrantt, Francis 
Ford Coppola per II padrino e 
Joseph L. Mankiewicz per 
Sleuth. 

Nei cinema 
sard vietato 
fumare solo 

ai poveri 
E' stato ripresentato al Se-

nato, e approvato in sede re-
digente dalla Commlssione 
Igiene e Sanlta, 11 progetto di 
legge sul dlvleto dl fumare nel 
pubbllcl locali; 11 testo e quel
lo medeslmo — ma poi peg-
glorato — presentato dal go-
verno nella passata leglsla-
tura e approvato solamente 
dal Senato. 

Gia in occasione della pre-
cedente discusslone avemmo 
modo di sottolineare come 11 
provvedlmento (che vleta tas-
satlvamente 11 fumo nelle cor-
sle degl! ospedall, nolle scuo-
le dl ogni ordlne e grado, su-
gll autovelcoll pubbllcl, nelle 
sale di attesa delle stazloni e 
salvo eccezloni, sul trenl), ap-
parisse del tutto inadegunto 
per quanto riguarda 11 cine
ma, poiche consentlva la de-
roga al dlvleto per i local! 
« dotati di congrui impianti di 
condisionamento dell'aria». 
Tale lnadeguatezza e veriflca-
bile soprattutto sul piano sa-
nitarlo, in quanto nessun ac-
corglmento tecnlco, per quan
to perfetto, pu6 lmpedlre a 
chl e seduto vlcino ad un fu-
matore dl resplrarne lo esa-
lazlonl (e la circostanza e sta-
ta abbondantemente provata 
da recent] stud! basati su cam-
plonature dell'aria dl locali 
dotati di sisteml di asplrazio-
ne teorlcamente efflclentls-
slml). 

Inoltre, la deroga introduce 
una pericolosissima discrimi-
nazione In sede economica, 
mettendo ancor piu in condi-
zionl d'inferlorita 11 piccolo 
esercizio che, proprio a causa 
del ristretto margine d'utile 
che lo contraddistingue, appa
re del tutto incapace dl fron-
teggiare 11 nuovo svantaggio 
che gll derivera dall'essere co-
stretto a far applicare una 
legge proprio mentre i grandl 
locali dei circuiti delle prime 
vislonl potranno usare il «di-
ritto al fumo » quale espedien-
te reclamistico. Cid finira per 
allargare ancor piu il divarlo 
tra concentrazionl d'esercizlo 
e sale perlferlche e rurali. 

Queste ultime, nonostante 
ospitino il sessanta per cento 
degli spettatori e raccolgano 
l'ottantacinque per cento del
le sale, ottengono gia oggi 
meno di un terzo degli incassi 
global!, nello stesso tempo in 
cul i locali di prima visione 
incamerano il trenta per cen
to degli incassi con poco piu 
del tre per cento delle sale e 
meno del died per cento del 
pubblico. 

Ma il testo e stato ancora 
peggiorato, dato che 11 gover-
no ha accolto un emendamen-
to del democristlano Arcudi 
il quale, sulla scorta di una 
richiesta avanzata dall'asso-
clazlone degll esercenti, ha 
escluso dal divieto i locali 
dotati di congrui a sisteml dl 
ventilazioneh (in luogo dl 
quelli dl condizionamento del
l'aria prevlsti nella stesura 
originale). 

L'installazione di sisteml di 
ventllazione — la cui effica-
cia nell'eliminazione del fumo 
e quasi ineslstente — richie-
de, si, investlmentl lnferiori 
a quelli richlestl daH'utilizza-
zlone di condizionatori, ma 
resta sempre incompatibile 
con i bilanci delle sale perife-
riche e rurali. 

Inoltre appare Ipocrita e 
del tutto risibile 1'osservazio-
ne di parte governativa, se
condo cui il provvedimento 
nel suo complesso awantag-
gerebbe gli spettatori dei ci
nema popolari. che potrebbe-
ro vedere i film senza respi-
rare indeslderate esalazioni di 
catrame e nicotina! 

La verita e che si tratta di 
un altro regalo del governo 
Andreotti-Malagodi, dopo quel
lo della detassazione indiscri-
mlnata. 

La prossima presentazione 
in a aulas del provvedimen
to sul fumo vedra, dunque, 
ancora una volta impegnate 
le forze della sinistra in uno 
scontro in cui gli interessi di 
parte dovranno misurarsi 
apertamente con le proposte 
di quanti chiedono che i pub-
blici poteri si pongano real-
mente al servizio della collet-
tivita. 

Umberto Rossi 

le prime 
Cinema 

Rai yj/ 

controcanale 

«L'uomo dall'altra 
parte» coproduzione 

sovietico-svedese 
MOSCA, 12 

E' uscito in questi giorni a 
Mosca un nuovo film di co
produzione sovietico-svedese 
intitolato L'uomo dall'altra 
parte. Ulustra un episodio 
deU'inlzio della rivoluzione. 
quando Lenin decise di ordi-
nare mille locomotive in Sve-
zia. Diretto da Yuri Egorov, 
il film e interpretato da Via-
ceslav Tikho.iov. Bib; Anders-
son e Igor Yasulovic. 

r in breve 
Oenuncia a Zurlini archiviata 

MILANO. 12. 
II giudlce istruttore del Tribunale di Milano, dottor Mitolo, 

in accoglimento della richiesta deU'awocato Gianni Massaro 
neirinteresse della Titanus e dl Valerio Zurlini, ha ordinato 
l'archlviazlone del procedimento penale relativo al film La 
prima notte di quiete di Valerio Zurlini. 

II giudlce Istruttore, su conforme richiesta del Pubblico 
Mlnlstero, dottor Caizzl, ha escluso che nel film possa rawi-
sarsl oscenlta alcuna ed ha comunque affermato la rile-
vante validlta artistica deU'opera. 

La scomparsa di Maurice Escande 
PARIGI, 12. 

All'eta dl 81 annl si e spento a Parigi Maurice Escande.. 
per lungo tempo uno dei plu apprezzati attori della Comidie • 
Francaise e, dal 1960 al 1970. amministratore generate della 
stessa celebre compagnla. Come attore assolse con successo ' 
tuttl I moll e recltd in lavori sia classic! sia modern! (da 
Corneille a Jean Cocteau ed Henri De Montherlant). Fu 
anche attore dl cinema (partecipando ad una settantina di 
film) e, ripetutamente, regista di commedle e tragedie, oltre 
che insegnante dl arte drammatlca. Era nato a Parigi 11 14 
novembre 1892. 

Afferra il tempo 
Dal 1968 al 1970, il regista 

itallano Antonello Branca ha 
compluto un viaggto all'inter
no del Partito delle Pantere 
Nere nogli Stati Uniti, cavan-
done una documentazione dl 
prima mano sull'azlone e sul 
programma dl un raggruppa-
mento politico che, creato per 
la essenz'ale necesslta del-
l'« autodifesa» dei neri, si e 
poi sforzato di elaborare, sia 
pure fra contrast! e contrad-
dlzionl, una sua originale vi
sione della lotta antlcapitali-
stica e anbimperialistica. del-
l'alleanza tra gll sfruttati «di 
colore» e gll sfruttati bian-
chl. Un solo attore professio-
nlsta, Norman Jacob, si muo-
ve tra personaggl reali, legan-
do le tesbimonlanze «dal vlvo»>. 
o lllumlnando con sketches da 
« teatro di strada » e altre Ini-
ziative « provocatorle » la si-
tuazlone e le tension! della 
socleta amerlcana. 

VI sono, nel film, pagine dl 
clnema-verita che non hanno 
perso il loro smalto: l'agghiac-
ciante descrizione dell'adde-
stramento della Guardla Na
zionale degli USA, sorta di 
milizia fascista; o 11 dramma
tico racconto. fatto da Elaine 
Cleaver, deH'aggresslone poll-
ziesca che porto al ferlmento 
dl suo marlto Eldrldge, o al-
rassassinio del diciassettenne 
Bobby Hutton, uno del fonda-
torl del Black Panther Party. 
E vl si esprimono proposte, 
Indlcazioni che mantengono la 
loro validlta. Nel guardare 
Af ferra il tempo (« Seize the 
time »: e anche II titolo dl una 
delle canzoni che, composte e 
interpretate da Elaine Brown, 
Intesiono la suggest! va colon-
na sonora) non si potTa sfug-
glre tuttavia airamam consi-
derazlone della crlsl che ha 
investito da anni il movimen-
to, con lacerazioni anche vio-
lente. contrapposlzioni di li-
nee, dispersionl di forze, men
tre la repressione governativa 
persiste dura e spietata. II 
« tempo » da « afferrare » per 
condurre la lotta alia vittoria 
appare dunque sempre piu 
lungo e doloroso. 

Af ferra il tempo si prodetta 
(ancora oggi) al Parnese d'es
sai, nel quadro della rassegna 
di opere cinematografiche Ine-
dite, a cura dell'AIACE roma-
na: ci son voluti piu di due 
anni (l'anteprima Italiana si 
ebbe alia Mostra di Pesaro. 
nel settembre 1970) perch^ 
questo film, al pari dl altri 
anche maggiormente « datatlw. 
trovasse 'un'avventurosa via 
d'uscita. 

ag. sa. 

Al Belli 
e tomato 

Cuore di cane' 
Al Belli, la compagnla coo-

perativa che agisce stabil-
mente nel piccolo e simpati-
co teatro trasteverlno ripro
pone Cuore di cane, spetta
colo gia dato con vivo suc
cesso durante la passata sta-
gione. La libera riduzlone 
del romanzo breve (o raccon
to lungo) dello scrittore so
vietico Michail Bulgakov e 
stata curata, come si sa, da 
Viveca Melander e Mario Mo-
retti. che hanno fatto uso 
anche dl motlvi tratti da al
tre opere dello stesso autore. 
nelle quali si esprime pure 
un atteggiamento critico (ma 
non necessariamente ostile) 
nei confronti della realta na-
ta dalla rivoluzione d'otto-
bre: Cuore di cane si riferi-
sce. In particolaxe. al contro-
verso periodo della NEP. 

L'edizione scenica attuale 
del testo differisce per qual-
che aspetto da quella prece-
dente; ne ha curato la regia 
lo stesso Antonio Salines, che 
e nel contempo uno degli in
terpreti principall e che. in-
sieme con la sempre agile e 
spiritosa Magda Mercatali, 
assicura comunque una certa 
« continuity » della rappresen-
tazione rispetto al primo alle-
sti mento. E' mutato l'mter-
prete del personaggio del-
l'uomo-cane, che era l'ottimo 
Flavio Bucci e che ora e Ro
berto Bonanni; sono cambia-
ti quelli di contorno: comple-
tano infattl il quadro. stavol-
ta, TJbero Sansovini, Daniela 
Gara. Maurizio Romoli. II 
pubblico ha accolto con molta 
coi-dialita la «rlpresa» di 
Cuore di cane; le repliche so
no previste sino a domenica 
25 febbraio. 

La fine di 
Mussolini in 

un film 
di Lizzani 

Un film su Mussolini, Im-
pemiato sulla figura del dit-
tatore fascista. sari, diretto 
da Carlo Lizzani. 

Le riprese cominceranno nel 
luglio prossimo; il film sara 
intitolato Gli ultimi qualtro 
giorni di Mussolini. II regi
sta conta di terminarlo pri
ma del Natale del 1973. Gli 
esterni sono prevlsti nei luo-
ghi in cui Benito Mussolini 
trascorse, appunto. gli ulti
mi giorni della sua vita, com-
presi tra il 23 e il 28 apriie 
del 1945. 

H soggetto e di Pabio Pit-
torru; la sceneggiatura di 
Pittorru e Lizzani. I\ titolo 
scelto da Lizzani sta ad in
dicate la sua intenzlone di 
narrare, in chiave rigorosa-
mente storica, l'epilogo di 
una tragedia che ebbe per 
protagonist! Benito Mussoli
ni e contemporaneamente 
l'ltalia. 

n film, pur volendo essere 
corale. proporra costantemen-
te la presenza del dittatore 
in oltre un ventennlo di vita 
Italiana attra verso alcunl 
flashback realizzati con ma-
teriale di repertorio. 

Nel prossiml giorni Carlo 
Lizzani partlra per Los An
geles, dove si incontrerA con 
Rod Stelger, Tattore ameri-
cano al quale il regista si 
propone dl affldare 11 ruolo 
dl Mussolini. 

UN'ESPERIENZA — Mi pa
re sia giusto sottolinecre in-
nanzitutto, dopo la trasmis-
sione della prima puntata di 
Dlaiio dl un maestro di Vitto-
rio De Seta, I'assoluta ecce-
zionalitd di questo teletiir.i nel 
quadro della produziovs della 
RAJ-TV. Per la prima volta. 
infattl, un regista ha scelto 
dl filmare una <<8torla» ca-
landosi direttamente nella real
ta e cercando di viverla i7i-
sleme con i suoi personaggl, 
per verificame giorno per gior-
no il significato. I protagoni-
sti del Dlario di un maestro 
sono autentici ragazzi di bor-
gata e nel telefilm interpre-
tano se stessi; il maestro e 
un attore Bruno Cirino, ma e 
un attore che ha imparato a 
fare il maestro ed e stato co-
stretto ad affrontare, durante 
la lavorazione del telefilm, i 
problemt e le difficoltd che 

{ nesentano ad un viaestro nel-
a realta, momento per mo

mento. E la vicenda, poste al-
cune premesse, e stata costrui-
ta sulla scorta di quel che an-
dava accadendo veramente di-
nunzi all'obiettivo. 

Quello a cui abbiamo assi-
stito in questa prima puntata 
e a cui assisteremo nelle pros-
sime settimane e, dunque, una 
autentica esperienza che si ve
riflca sotto i nostri occhi. E 
qui sta innanzitutto il valore 
del telefilm. La cui formula si 
colloca a mezza strada tra 
quella del famoso Specchio se-
greto di Nanni Log e le se-
quenze di cronaca — invero 
assai rare per la nostra TV — 
contenute in inchieste come, 
tanto per citare un esempio 
pertinente, Dentro la scuola 
di Sanna e Tuzii. Rispetto a 
Specchio segreto ci sono due 
differenze: tutti sapevano, du
rante ta realizzazione di Dia-
rio di un maestro, che si stava 
girando un film; e, d'altra par
te, lo scopo dell'esperienza 
era quello di analizzare un 
problema (quale rapporto esi-
ste oggi, tra la scuola e la vi
ta?) rivivendolo dall'interno, 
in tutta la concretezza della 
realta. Rispetto all'inchiesta 
di cronaca, poi, qui c'6 la vo-
lonta di registrare non sol
tanto una situazione di fatto, 
ma anche il possibile processo 
dt trasformazione di questa 
situazione. Alia fine del tele
film, infatti, i ragazzi del mae
stro D'Angelo non saranno piu 
quelli che abbiamo visto in 
questa prima puntata: attra-
verso I'esperienza compiuta in-
sieme con il maestro-attore e 
con il regista, avranno acqui-
stato un diverso rapporto con 
la scuola, una diversa coscien
za, almeno per certi aspetti. 
E questa loro reale trasforma
zione sara avvenuta sotto i no
stri occhi: s\ che anche noi. 

in un certo senso, avremo par-
tecipato al mutamento. 

Questi, almeno, sono i pro
positi e le possibtlita del Dla
rio di un maestro: ed e per 
questo che si tratta di un te-
lefilm eccezionale, che testi-
monia, tra l'altro, del grande 
potenziale rappresentato da 
un mezzo di comunicazione 
come la TV. Naturalmente. ri-
mane adesso da vedere come 
e in che misura De Seta sia 
riuscito a realizzare I'espe
rienza e a permetterci di vi 
verla. Essenziate, ad esempio, 
a questo proposito, sono le 
scelte compiute dal regista per 
« provocare » i ragazzi e veri 
ficarne le reazioni e, appunto, 
la possibile presa di coscienza. 
Essenziali sono, insomma. i 
contenuti che gli autori han
no deciso di dare all'esperien 
ze: ma di questo si parlera 
meglio dopo aver visto alme 
no un'altra puntata. Dopo que 
sta prima parte, invece, mi 
sembra un'osservazione vada 
subito fatta. Dopo aver scelto 
la strada che lio detto, la stra 
da dell'esperienza diretta, De 
Seta ha Varia, momenti, dr 
volersi tirare indietro. Regi 
stra i fatti autentici nel mo 
mento in cui accadono, mo 
poi, a volte, ce li offre tol 
tanto sullo sfondo, portando 
in primo piano il racconto del 
maestro in prima persona, c 
quindi passando di nuovo al 
discorso indiretto. Perche"? In 
questo senso, la visita del mac 
stro alia borgata e alle abita 
zioni dei ragazzi da « recupe 
rare » ha perduto di peso e di 
valore: mentre avrebbe dovu 
to essere un momento fonda 
mentale del racconto, proprio 
per I'importanza che Vambien 
te fisico e sociale ha nel rap 
porto tra scuola e ragazzi 
D'altra parte, lungo tutta l< 
puntata, mi pare, il commen 
to fuori video, le riflessioni n, 
prima persona del maestro 
hanno rischiato di prevaricarr 
ta cronaca diretta dell'espc 
rienza. Che si rifletta sui fatti 
che accadono e giusto: ma 
perche" questa riflessione sia 
anche nostra, bisogna che i 
fatti ci siano mostrati con cu 
ra ed evidenza, con il neces 
sario respiro. La sequenza del 
l'« esplorazione» dei ragazzi 
e del maestro nella borqata 
peraltro molto bella, avrebbe 
meritato di essere protungatn 
e resa piu penetrante. Guai 
se it rapporto tra cronaca e 
commento si rovescia a favo 
re di quest'ultimo: guai se ad 
dirittura la cronaca viene ado 
perata solo come materiale 
« di animazione », come sotto 
fondo al discorso del maestro-
I'intera impresa verrebbe mu 
tilata. 

g. c 

oggi vedremo 
DEDICATO A UN PRETORE 
(1°, ore 21) 

Va in onda questa sera la terza ed ultima puntata dello 
sceneggiato televislvo di Dante Troisi e Dante Guardamagna 
Anna Mancuso, la donna-pretore protagonista della vicenda. 
si reca a Roma dove incontra Vlncenzo, il giovane magi 
strato suo compaesano che piu volte le aveva chiesto di spo 
sarlo. Tra i due si stabillsce immediatamente una netta diver-
genza di opinionl circa l'impostazione della loro professione. 
mentre l'uomo intende l'attivita del giudice come una rigida 
applicazlone dei codici della legge. Anna e alia ricerca di 
un'interpretazione della regola che tenga conto del!*ambiente 
sociale ed umano entro il quale opera l'individuo sotto accusa. 

Al suo ritorno nella cittadina del nord ove Anna svolge 
la sua attivita di pretore, il giovane medico incaricato della 
perizia relatlva al primo caso che le venne sottoposto chiede 
di riaprire le indagini perche sussistono nuovi elementi di 
giudlzlo... 

ALLO POLICE! (2°, ore 22,10) 
Per la nota serie di telefilm pollzieschl transalpini — di-

rett! da Daniel Lecomte e Interpretati da Guy Trejan, Per 
nand Berset e Simone Bach — va in onda questa sera 
La principessa. H telefilm narra di due giovani fidanzatl i 
quali. per caso, Intercettano la conversazione di tre rapi-
natorl che stanno preparando un furto in grande stile 
I ragazzi, perd, non riescono ad awertire in tempo la 
polizia e una preziosa statuetta viene asportata dalle vetrin? 
del Louvre senza difficolta dal malviventi. I due giovani. 
perd, non si scoraggiano, e decidono dl indagare per proprio 
conto. 

prog i a mini 

TV nazionale 
9.30 TrasmissionI scola-

stiche 
12,30 Sapere 
134)0 Oggi disegni animati 
1330 Telegiornale 
14.00 Una lingua per tuttl 

Corso di francese 
15.00 TrasmissionI scola-

stiche 
17,00 Ma che cos'e questa 

cosa 
1730 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 
18,45 La fede oggi 

19,15 Sapere 
19.45 Telegiornale sport 

Cronache italiane 
2030 Telegiornale 
21,00 Dedicato a un pre

tore 
Terza parte 

2230 Oceano Canada 
Qu:nta ed ultima 
puntata 

23,10 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
2130 lo compro tu compri 
22,10 Alio police 

« La principessa ». 

Kadio 1° 
CIORNALE RADIO, ore: 7, 8 , 
12, 13, 14, 15, 17, 2 0 , 21 « 
23; 6: Mattutino muticaie. 
6,27: C o m pralico di lingua 
spainofa; 6,42: Almanacco, 
6,47: Come e perch*; 7.45: I en 
a* Pariamento; 8.30: Le canzoni 
tfat HMttino; 9: Spettacolo; 
5,15: Vol «4 io; 10: Specials 
GJL; 11,20: Settimana corta; 
12,44: Matfe in Italy; 13,15: 
Mami l l—aio; 14: Quarto pro-
•ramma; 15,10: Par «e« siovanit 
1C.40: Se la Uwntano cosi; 
17.05: I I eiratole; 18.55: Inter-
«*Ho assicale; 19,10: Italia che 
lavora; 19,25; Concerto in mi-
niatora; 20,20: Andata • ritor
no; 21,15: Don Paaquale. mini-
c« di Caetano Oonixetti. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO, ore: 6.30, 
7.30. 8,30. 9.30, 10,30. 11.30. 
12.30. 13.30. 15.30. 16,30. 
18.30. 19.30. 22.30 e 24; 6: 
II oaattlaierei 7,40: Booitelor-
no; 9,14: Tre nwthri per te: 
8,40: Sooni e color! dell'or-
c*e*tra: 9t Prima di •pendere-. 
9,35: Una matica in caaa ro
stra; 9,50: Fanfaa la Tulip* 
dl Plerra Cilwa V t k e n 10,05: 

Canzoni per tutti; 10,35: Dalla 
vostra parte; 12,10: Trasmia-
sioni regional!; 12.40: Alto 
gradimento; 13,35: Passeggtan-
do tra le note; 13,50: Come e 
perche; 14: Sa dt gin; 14,30: 
Trasnmsioni regionali; 15: Pan
to interrogatnro; 15,40: Cara-
rat; 17.30: Special* CR; 17.45: 
Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 19,55: 
Canzoni senza pensiert; 20 ,10: 
Radioschermo; 20,50: Super
sonic; 22,43: Emiliano Zapata; 
23,05: La starfetta; 23,20: Mu
sica leggera. 

Kadio 3° 
Ore 9,45: Scaola Matema; 10: 
Concerto di apertora; 1 1 : La 
Radio per le Scuolej 11,40: 
M osteite italiane d'oggi; 12,15: 
La musica nel tempo; 13,30: 
Intermezzo; 14,30: Sedecta. re 
di Cerusalemme di Alessandro 
Scarlatti; 16.20: Archivlo del 
disco; 17,20: Classe unica; 
17,35- Jazz oggi; 18: Notizie 
del Terzo; 18,45: I centri sto-
ricl italiani; 19,15: Concerto 
di ogni sera; 20.15: Musiche 
tradizionali giapponesl; 2 1 : I I 
giomate del Terzo • Sette arti; 
21,30: Festival internazionale 
di musica contemporanea dl 
Royan 1972; 22.10: Discogra-
fla; 22.45: Librl ricevutl. 


