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5/ e conclvsa la rassegna internazionale 

Pioggia di premi ai film 
del Festival di Mosca 

La giuria ha attribuito il massimo alloro al sovietico « Qu esfa dolce parola: liberfa», all'americano« Oklahoma al 
nalurale»e al bulgaro« Affelto»- Al« Delifto Matteotti » uno dei riconoscimenli special! - Affermaz'oni ifaliane 
con« Pinocchio» e «La morfe in fabbrica»rispeltivame nfe nolle sezioni delle opere per ragazzi e dei documenfari 

Dal nostro inviato 
MOSCA, 23 

Questa dolce parola: 'iber-
tit (URSS) del reglsta litua-
no Vltautas Glalaklavlclus; 
Oklahoma al naturale (USA) 
di Stanley Kramer; Af/etto 
(Bulgaria) dl Dludmll Stal-
cov, hanno avuto, nell'ordlne, 
I «Preml d'orow assegnatl al 
termlne dell'ottavo Festival 
internazlonale di Mosca. I 
« Premi speciall della giuria » 
sono andati, sempre nell'or-
dine, alio jugoslavo Sutjeska 
dl Stipe Delic; al messicano 
Quegli annl di Felipe Cazals: 
all'italiano 11 delitto Matteotti 
di Florestano Vanclnl. 

Tre anche I «Premi d'ar-
gento», cosl distribuitl: al-
YAttentato dl Yves Bolsset 
(Francla); a Copernico dl Cze-
Slav e Ewa Petelskl (Polonla); 
a Fotogra/ia di Pal Zolnay 

(Ungherla). Due premi per le 
migliori lnterpretazlonl ma-
schill: al protagonlsta del so
vietico Gli arboscellt presen-
tato dalla Georgia, e a Ser
gio Corrlerl, lnterprete prlncl-
pale del cubano L'uomo dl 
Maisinicii, e due quelli per le 
migliori lnterpretazlonl fern-
mlnlli: alia vletnamlta Tra 
Glang, 1'attrlce dl 17. paral-
lelo: notte e glorno, e alia nor-
vegese Ingerld Vardund del 
Matrimonto dl Una. 

Inflne, « Diplomi» sono sta-
ti assegnati a Giornt del tra-
dlmento (Cecoslovacchla); Ho
me sweet home (Belglo); Gil 
arboscellt (URSS); Touki 
Bouki (Senegal); Esplosione 
(Romania). Al senegalese 
Touki Bouki dl Djibril DIop 
e toccato anche il premio del-
la FIPRESCI. 

La Giuria del Festival era 
cosl composta: Serghei Bon-

Lirica estiva a Roma 

Flamenco 
e pecore a 
Caracalla 

Rappresentati« Cavalleria rusticana » di Mascagnl 
e il balletto «II cappello a tre punte » di De Falla 

Intorno alia mezzanotte, do-
menlca, si sono verlficate, a 
Roma, nell'ampla zona intor
no alle Terme di Caracalla, 
situazioni alluclnanti. I gitan-
tl che rientravano in citta sul 
tardi (cosl — pensavano — 
c'e meno gente in giro) sono 
fitati aaggreditin da mlgllaia 
di automobili che deflulvano 
da Caracalla. mentre, per ml-
racolo, qualche momento pri
ma avevano evltato. nella stes-

Patron! Griffi 
ha cominciato 
ieri a girare 
«Identikit» 

Ieri primo ciack per Identi
kit, il film del quale Liz Tay
lor e la protagonista assoluta. 

II reglsta Giuseppe Patroni 
Grlffl, e parte della troupe 
si sono recati ieri in un pa-
lazzo dell'EUR, dove e stata 
girata la scena In cul l'assas-
sino della awenente stranlera 
(Elizabeth Taylor), ucclsa a 
Villa Borghese, vlene condot-
to dal commlssario di poll-
zia. Di scena tra gll altrl. 11 
regista-attore Lulgi Squarzlna, 
alia sua seconda esperlenza di 
interpreter la prima risale al 
film di Rosi II caso Mattel. 

Liz Taylor, invece, fara la 
sua prima apparizione sul set 
lunedl prossimo, per prendere 
parte ad una scena ambienta-
ta a bordo di un aeroplano. 
neH'aeroporto di Fiumicino. 
I/attrice e per ora occupata 
nelle prove deU'unlco abito 
che lndossera durante 1'lntera 
lavorazione del film creato da 
un sarto dl alta moda Italia-
no. Si tratta di un abito mol-
to appariscente 

Gil estemi di Identikit, trat-
to. come e noto. dal romanzo 
della scrittrice lnglese Muriel 
Sparck The driver's seat, si 
concluderanno a fine agosto a 
Roma, 

Del cast fanno parte, fra gll 
altrl. Guido Mannari. Maxence 
Mailfort. Jan Barmen e la gio-
vane attrice inglese Mona 
Washbourne. 

Film sul 
Mezzoqiorno 

agli «Incontri 
Silani» 

CATANZARO. 23 
A Camigliatello Silano si 

svolgera dal 30 luglio al 5 ago
sto una settimana del cinema 
dedicata ai film di impegno 
meridionalLstico. La manife-
stazione si inquadra nell'an-
nuale incontro con il cinema 

Eromosso dagli «Incontri Si-
ini»». I film in programma 

sono: 11 gattopardo di Luchl-
no Viscontl; II cammtno della 
speranza di P!etro Germi: Un 
uomo da bruciare dei fratelll 
Taviani e Orsmi: Contesiione 
ti un commissario della poli-
tia al procuratnre delta Re 
pubblica di Damiano Damia 
Hi: Rocco e i moi trntelli dl 
Luchino Viscontl; Policeman 
di Sergio R/KV e TrevtcoTo-
Tina d' Ettor* Scola 

La Sett! mans del cinema. 
erdinata da Luciano Malasol-
ra. si concludera con una ta 
vola-rotonda sull'impeTno de 

CI autori clnematografici sul-
problematics meridional*. 

alia quale partedperanno cl-
sti, critic! e personalita del 

politico 6 cultu rale. 

sa zona, pecore, canl, caval-
11 che rientravano a casa an-
ch'essi. 

Non si sapeva plti con chl 
prendersela. 

I semafori erano spent!. ne 
si vedevano 1 cartelll segna-
leticl con l'lndlcazione di «a-
nimall in liberta ». 
- Che succedeva? Ecco tutto. 
Si era data, a Caracalla, la 

Cavalleria rusticana e, per 
darla in un'edizlone all'aper-
to che piu aperto non si pub, 
si era fatto del palcoscenlco 
un lmprobablle centra di rac-
colta dl cose, dl gente. dl anl-
mall. Le pecore erano parec-
chle, ma non si sono piu con-
tati, a un certo punto, 1 car-
rettl sosplntl a mano e ippo* 
somaro tralnati. C'erano. pol 
— e arrivavano durante 11 
Preludio — ragazzlnl, vendi
tor! ambulanti, un albero 
della cuccagna. La processio-
ne. non uscita dalla chlesa, 
si e dispersa tra le quinte. 
In siffatto t raff I co e andato 
un po' disperso anche il vl-
gore drammatico delta vlcen-
da. 

Le esplosloni melodlche del 
cantantl sembravano un tan-
tino gratuite (si fa per dire, 
che anzl non sono gratuite 
proprio per niente), non pro-
rompentl, cioe. da una tenslo-
ne interna. La coreografia (At-
tllia Radtce) e la regla (Mario 
MIsslroll) tramavano 11 di-
vorzio e, nonostante avesse 
proprio le intenzlonl con-
trarie, neppure Nino Verchl, 
concertatore e direttore, e 
riuscito a far rappacificare la 
orchestra e 11 coro. 

Occorre, tuttavla- dare atto 
della bonta vocale dei cantan
tl: Claudia Parada (Santuz-
za). Gianfranco Cecchele (Tu-
riddu). Walter Albert! (Alfio). 
Adrians Marti no (Lola). Co 
rinra Vozza (Mamma Lucia) 

Piu fortunato e stato Mau-
rizio Rinaldl nel tenere lnsle-
me 11 corpo dl ballo e I'orche-
stra nel Cappello a tre punte. 
Anzl, del famoso balletto dl 
Manuel De Falla che ha com-

Eletato la serata aU'aperto. 
i reallzzazione muslcale e 

sembrata quella che piu ade 
risse anche alia famosa scena 
Ideata da Picasso nel 1919 e 
riprodotta a puntino. 

Per quanto rl guar da 11 re-
sto. e cioe uno stile di ese-
cuzlone. c'e da rimanere per-
plessi. 

Rafael De Cordova, coreo-
grafo e ballerino. ha imposta-
to tutto sulIa sua persona e 
sulla sua specialita, 11 fla
menco. cui. ovviamente. non 
ha potuto convertire. in quat-
tro e quattro otto, ne la pur 
brava Marisa Mattein! ne II 

Sur volenteroso coroo di bal-
>. Inoltre. Gianni Notari ha 

eccessivamente caricato di 
buffonesco Ia figure del Cor-
regidor Ma e ottlma nni 
ziativa di portare il balletto 
aU'aperto (per quanto la dan-
za non sia il refrigerio piu 
deslderabile che possano ave 
re I ballerini, d'estate). 

n corpo dl ballo del Tea-
tro dell'Opera va avanti a 
fasi alteme- ma ha nel suo 
seno forze giovanl. capacl di 
contrlbulre al rinnovamento 
e al rllancio della danza. Fan-
no parte di esso quelle balle-
rine applaudite sabato. fiel 
Palazzetto dello Sport, duran 
te II Festival dell'l/nffd. Mar-
gherita Parilla, Qiuseppina 
Lauri. Antonella BonI, Ales-
sand ra Capozzl e la Zaccarl 
Hanno interpretato pass) dal 
Ia Danza delle ore dl Ponchiel-
li e dallo Schiaccianoci di 
Claikovskl. ma hanno soprat 
tutto dimostrato — II discor-
so andra ripreso — che la 
danza pub uscire dal clrco-
lo chluso del teatro e porsi 
quale componente di una nuo-
va fase della vita culturale a 
Roma e nella Reglone. 

• . V. 

darciuk (presldente); membrl: 
Aleksei Batalov (URSS), Ju
lio Bracho (Messico), Pau-
lin Vleyra (Senegal), Jerzy 
Hofman (Polonla), Antonin 
Kachlik (Cecoslovacchla), Re
ne Clement (Francia), Gina 
Lollobrigida (Italia), Karoly 
Makk (Ungherla), Kurs Maet-
zlg (RDT), Toshlro Mifune 
(Giappone), George Stevens 
(US A), Tolomush O k e e v 
(URSS). Chrlsto Chrlstov 
(Bulgaria) Kama! el Sheikh 
(Egltto). Quindicl giurati, 

dunque, e diclotto premi uffi-
clall: una buona proporzione, 
non c'e dubbio. Fuori di scher
zo, si deve sottolineare una 
volta di piu che, dlstribuen-
do medaglie in tanto gran 
numero, quasi fossimo alia 
fine dl una battaglia sangui-
nosa e non dl una paciflca 
gara, non si evltano, anzl si 
accrescono, le sopravvaluta-
zloni e le Ingiustizie. 

Nessuno dei tre film laurea-
ti con un « Premio d'oro » me-
ritava tanto. In particolare, 
credlamo che non si possa e 
non si debba rlflettere, cosl 
meccanicamente e goffamen-
te, 11 nuovo clima del rappor-
ti fra URSS e USA nel ver-
detto di una giuria cinema-
tografica, rlservando ai due 
Paesi, quasi per 11 dlritto dl 
precedenza assoluta, 1 prlmi 
postl nella llsta. 

Polche la nostra poslzlone 
risolutamente crltlca verso 1 
premi e le giurie dl stampo 
tradizionale e nota, vogllamo 
aggiungere che, anche accet-
tando le regole del gioco, 11 
trattamento fatto al Delitto 
Matteotti risulta abbastanza 
sorprendente in senso nega
tive All'opera cinematografl-
ca dl Vancini sono state af-
fiancate due altre rievocazio-
nl storiche, ma assai inferio-
rl per dlgnlta formale e per 
tenslone problematica, Que
gli anni, che 11 reglsta messi
cano Cazals ha dlretto sulla 
base di una scenegglatura del
lo scrittore Carlos Fuentes, 
celebra la rivoluzlone di Be
nito Juarez. Con un certo de
cora iconografico e alludendo 
mlsuratamente alle moderne 
lotte contra l'lmperialismo, 
tuttavla non rlesce a vlncere 
il rlcordo del vecchlo Con-
guistatore del Messico dl Wil
liam Dieterle che affronta gli 
stessl tern! e personaggi. 

Sutjeska e un drammatico. 
angoscloso ed esaltante mo
mento della guerra dl llbe-
razlone dei popoll Jugoslav! 
quando, nel magglo '43. fu 
rotto 1'accerchlamento dl pre
ponderant! forze tedesche 
(nonche itallane e bulgare) 
e vennero condottl in nalvo 
mlgllaia dl partigiani feritL 
Alutato dall'operatore Toml-
Slav Pinter, che padroneggla 
lo schermo largo a color!. 11 

Giovedi si apre 

a Bordighera il 

salone 

dell umarismo 
BORDIGHERA, 23 

II ventiseieslmo Salone In
ternazlonale deU'umorlsmo si 
inaugurera giovedi al Palazzo 
del Parco di Bordighera. Que-
ste le sezioni del concorso al 
quale hanno gia aderito umo-
ristl dl oltre quaranta nazk> 
ni: salone deU'umorlsmo, di-
segno umorlstico. disegno 
umoristico a tema fisso (que-
st'anno il tema obbligatorio 
e « Femmlnlsmo o antifemmi-
nlsmo»?). libra umorlstico. 
letteratura illustrata, humor 
comics (libra a fumettl). let
teratura per ragazzi (testo 
inedito). uroorlsmo e pubbll-
cita, umorismo Involontario. 

reglsta Delic ha costruito uno 
spettacolo non privo di sug
gestion^ ma costellato dl so-
luzlonl convenzionali e scon-
tate per quanto riguarda la 
tipologla degll erol anonlml 
di quella epopea, mentre 1'eroe 
piu famoso, Tito, campeggia 
nella vlcenda attraverso la 
preoccupata lnterpretazlone 
dl Richard Burton come una 
statua semovente e parlante, 
quasi un oracolo. 

Ignoralo colpevolmente dal
la giuria, il cileno La terra 
promessa dl Miguel Littln, ul
timo tra 1 concorrentl scesi 
in campo, ci ha portato !a 
testimonianza di una cine-
matografla glovane e ancora 
alia rlcerca della propria Iden
tity. ma gia plena dl fervo-
re. Realizzato in collabora-
zlone con Cuba. La terra pro
messa risente dell'influsso di 
quel cinema e del migliore ci
nema brasiliano (da cui vle
ne, tra l'altro, il bravo diret
tore della fotografia, Alfon
so Beato). II racconto drara-
matizza la lotta dei conta-
dlnl — occupazione dl terre 
dei grandi proprietari assen-
teisti, creazione di comuni 
agricole — che. nell'anno 1933, 
presero allmento da una pur-
troppo brevisslma esperlenza 
dl governo democratico, pol 
stroncata dall'esercito. La ter
ra promessa ha 1'andamento 
e la cadenza anche muslca
le di una ballata popolare; 
nel contrapporre 1 slmboli 
della religioslta plebea Intrl-
si di splrito rivendlcatlvo, e le 
lmmaglnazion! di una Chlesa 
che e tutfuno col potere del 
rlcchl, cosl come In tuttl gli 
aspettl piu colorlti e fantasio-
sl della sua narrazione, 11 regl
sta si rivela debltore special-
mente di Glauber Rocha, ma 
non sempre egli riesce a rac-
cordare adeguatamente la rl
cerca figurativa, tlmbrica e 
rltmica, con l'articolazione del 
contenuto soclale e politico. 
Certi paralleli col presente, 
con le prospettive attuali del
la battaglia democratlca e ri-
voluzionarla nel Cile, posso-
no essere inoltre oggetto dl 
discussion! e sicuramente lo 
saranno quando 11 film (da-
to qui a Mosca. in o prima» 
mondlale) apparira s u g 1 i 
schermi del paese. E' comun-
que importante che i clnea-
stl client si stiano incammi-
nando su una strada non fa
cile ma giusta: quella di un 
rapporto dialettico con le bat-
taglie del loro popolo, ieri e 
oggi, e che si sforzino di ac-
quisire il linguaggio adatto 
a questo scopo. 

Torniamo brevemente al no
stro cinema che, sebbene scar-
samente riconosciuto a Uvei-
lo dl premi, ha attirato, an 
che nelle proiezioni fuori con
corso, il pubbllco delle gran
di occasion!. Un successo sl-
gnlflcativo, tra gli altrl, han
no ottenuto Trevico-Torino di 
Ettore Scola (che e piaciuto 
molto ai latlno-americani e 
verra acquistato per la dl-
stribuzlone a Cuba, in Cile e 
nel Peru), e La torta in cielo 
di Lino del Fra, applaudito. 
quest'ultlmo. da platee di gio-
vanlssimL 

Nella competizlone destuia-
ta al film per ragazzi, del 
resto (presiedeva la giuria 
Serghei Mikhalkov e 1'ltalla 
era rappresentata da Gianni 
Rodari), il massimo alloro e 
toccato al Pinocchio dl Lul
gi Comencinl, con viva soddl-
sfazione anche di Oeppetto, 
cioe di Nino Manfred!, venu-
to qui a rltlrare 11 premio, 
ed entuslasta degll incontri 
umanl • avuti in questa sua 
prima escursione moscovita. 

Altra affermazione italiana 
nel concorso per 1 documen-
tari, dove Morte in fabbrica 
di Ugo Gregoretti e Wladimir 
Tchertkoff si e piazzato. in-
sieme con opere della Colom
bia e della RDV. in testa alia 
classifies. 

Verra in Italia 
a fare il faraone 

Aggeo Savioli 

PARIGI — Laurent Terzieff (nella foto) e In partenza per Roma, dove, dalla prossima set
timana, parteclpera alia lavorazione del film televisivo su Mose, dl cui e protagonlsta Burt 
Lancaster. II bravo attore francese Interpreter^ la parte del faraone Menephtah 

L'opera di Verdi a 117Arena di Verona 

Simon Boccanegra nella 
prigione della solitudine 

L'ottima compagnia di canto efficacemente diretta da Nino San-
zogno — Ne la regia di Enriquez n6 le scene di Wakhevitch 

contribuiscono per6 all'approfondimento del dramma 

Dal nostro inviato 
VERONA. 23 

Con una settimana di ritar-
do 11 bimon Boccanegra di 
Giuseppe Verdi, orlginalmen-
te preparato per l'inaugura-
zione aella stagione Veronese, 
e finalmente apparso all'Are-
na. Anche in questa occasio-
ne la pioggia ha fatto la sua 
comparsa, con un improwl-
so acquazzone che ha Inter-
rotto la tecita una mezz'oret-
ta; ma poi, dopo il fuggi fuggi 
e il rlentro, tutto e filato fe-
Ilcemente flno alia fine tra 
vivissimi applausi, come si 
conviene a un'opera che, tra 
le riscoperte verdlane degli 
ultlml annl. occupa un posto 
cosplcuo. 

Qualche tempo fa, nel di-
cembre del '71. alia Scala con 
la eccezionale regia di Stre-
nler, il Boccanegra fu per 
moltl una rivelazlone. Ora e 
arrivato, per la prima volta, 
all'Arena e nonostante le dif-
flcolta dell'amblente l'amml-
razione non e stata mlnore. 
Se fosse leclta una gradua-
toria porremmo 11 Boccane
gra un paiso dietro 11 Don 
Carlo, con cui ha in comune 
11 tragico tema delTisolamen-
to del potente, chluso nella 
prigione della porpora; cro-
nologicamente 11 dramma del 
doge genovese precede e se
gue, nelle aue stesure, quello 
del re di Spagna; stilistica-
mente, lo scambio e duplice. 

U Boccanegra nasce nel 1857 
alia Fenice. con scarso 
successo Oopo 1 trlonfi po-
polari del Rtgoletto. del Tro-
vatore e delta Traviata, Verdi 
e alia rlcerca di un linguaggio 
nuovo canace di esprimere eld 
che era soltanto intuito nel 
Nabucco e nel Macbeth: 11 
dramma politico, il contrasto 
tra la passione e Ia ragion di 
stato. / Veepri siciliani. pre-
sentati a Pahgi nel '55, sono 

discoteca 
// canto 
gregoriano 

Parlare di canto gregoriano 
signiTira parlare delle origini 
ilclia mu:ica occidenlale, si-
gnilica ri»alire a forme niii.*i-
eali che fiorirono in Europa 
anlcriormente alia nascila del
la polifonia, e quinili nei se-
coli delPallo McJioevo. I I can
to gregoriano e un canlo e«clu-
si\ainente melodico su tesli sa-
cri lalini, tisati per le esigen-
ze della vita lilurgica, in chic-
sa c nei conventi. I I sapore 
inconfondibile delle sue me-
lodie e dalo dalPoso del siMe-
ma dei • modi ». scomparsi 
posleriormenie, Tandamento 
ritmico e di eslrema flessibili-
la e ignora le sitddivisioni re-
golari che saranno impaste piu 
tardi dalla polifonia. Del gre
goriano si sono con^crvati fino 
ad oggi cenlinaia e cenlinaia 
di canli, inni. antifone, seqnen-
se, graduali e cosi via, che te* 
stimoniano I'enorme ricchezza 
di questa muaica, anche se og
gi essa appare sempre on po1 

uguale a se stessa al nostro 
orecchio abituato a un'enorme 
varieta di t imbri , armonie e 
forme. 

Uno del pochissimi cori che 

coltivano i l gregoriano in Ita
lia e quello della cappella pa-
pale di San Francesco d'As-
sisi. che ha inciso per la Deut
sche Grammophon. sollo la di-
rezione di Alfonso Del Fcrra-
ro, due dischi in cui i l grego
riano c rappresentalo accanio 
a ana scella di laudi (cantt 
posteriori al gregoriano e da 
esso naii, di intonazione piu 
popolare e su tesio italiano. 
ad andamento • responsoria-
le ». cioe col coro che si aher-
na ai verselli canlati dal soli-
sta). I due dischi sono nlili 
per chi voglia introdursi nel 
clima sonoro. austero ma non 
privo di fascino. deiPanlica 
masica sacra, anche se i l coro 
di ASSIM non e paragonahile 
per bravura ad allri cnmples-
si d'ollralpe e slupt«ce in par
ticolare la pronuncia disinvol-
lamente « ilalianizzata a dei 
lesli lalini. 

La nascita 
della polifonia 

Con la nascita della polifo
nia t i arricchiscono le forme 
e le possibility della musics 
che rimane ancora in larga mi-
sura di impronta lilurgica. 
Una acatola di due dischi pub-

blicata dalla Tclefunken si in-
titola « Ars antiqua >, ed e de
dicata in gran parte quindi a 
quella grande scuola omoni-
ma di musica polifonica fiori-
la presso iN'olre Dame di Pa-
rigi tra i l X I I e i l X I I I sccolo. 
In un'efficacissima esecuzione 
affidata al complesso Capella 
Anliqua di Monaco di Bavie-
ra (che solto la guida di Kon-
rad Ruhland ulilizza una quin-
dicina di voct e numerosi slrn-
menli caralleristici delPepoca), 
ascoltiamo an'intelligenle scel
la di pezzi sacri — mottelti, 
responsori. organa, conductns. 
sequence, ecc. — che presenta 
una straordinaria varieta tim-
brica e formale. grazie anche 
al fascino particolare che eser-
cilano sulle noslre orecchie le 

.sonorila di sirumenli scompar
si come i cornet I i . il cromor-
no, le campanelle e I'organo 
anlico. e Temissione vocale dei 
soliMi che tiene riportala a 
quella che si pen*a fo««e I'im-
postazione usala a quei tempi. 
Una pubblicazione che, non 
diversamenle dalla precedente. 
ci awictna alle fonli della ma
sica euro pea, rivelandocene i l 
fascino e la variela a distanza 
di oltre sctte secoli. 

9* m' 

un primo rudimentale tenta-
tivo in questo senso; il Bocca
negra e 11 secondo e Verdi ne 
e tanto convinto da trascura-
re la funzlonalita librettlstica 
che per lui, finora, e stata 
un imperativo categorlco. La 
storia non ha ne capo ne co

da: il Boccanegra. eletto doge 
di Genova, perde una figlia 
bambina e la ritrova, venti-
quattro anni dopo, sotto le 
spoglie di Amelia Grimaldl; 
il suo migliore amlco tenta 
di rapirla, il suo nemico, Ga-
briele Adorno, la salva, ma 
crede che 11 doge voglia fame 
l'amante. Tuttl, compreso 11 
noblle Flesco, che ignora di 
essere il nonno della bimba 
persa e ritrovata, congiurano. 
Alia fine, 11 povero Boccane
gra muore awelenato, la ve-
rita viene a galla e Gabrlele, 
sposo di Amelia, regnera su 
Genova. 

Tutte queste assurdita sono 
compensate, agli occhl di 
Verdi, dalla monumentale fl-
gura del Boccanegra, sovxa-
no e padre, in lotta col pa-
trlzl e col proprio cuore. Su 
questo 11 compositore punta 
tutte le carte, senza aweder-
si della lllogica mascolanza, 
nel dramma e nella musica, 
di vecchie e nuove situazioni, 
di cabalette logore e di reel-
tativi nuovissimi. Dovranno 
passare altri dieci anni prima 
che la materia, resa assai piu 
omogenea e stilisticamente 
compatta, si coaguli nel Don 
Carlo. Poi vengono VAida, la 
Messa, 11 progetto dell'OfeUo, 
e Verdi come per rifarsi la 
mano prima del capolavoro 
shakespeariano. riprende il 
Boccanegra e con l'aiuto poe-
tico dl Arrigo Boito, lo riela-
bora profondamente. VI ag-
giunge. tra l'altro, la famosa 
scena del consiglio in cui 11 
doge fa da arbitro tra popola-
ni e noblli. Scena che, assie-
me ad altrl ampi tltocchi, da 
maggior rilievo al personag-
gio politico del Boccanegra, 
accentuando il dramma della 
regalita (c Anche 1'acqua del 
fonte e amara ali'uom che re-
gnai ) che nella prima stesu-
.ra era rimasto piu Intuito che 
svolto. 

Nel 1881, alia Scala questo 
secondo Boccanegra ebbe un 
successo trionfale. ma poi 
venns trascurato. flno alle re
cent! rivalutazioni. I motivl 
sono chlari: 11 rifacimento e, 
in alcune parti, all'altezza del-
YOtello. ormai in arrivo; 
mentre in altre la sal-
datura con il vecchio non 

si compie perfettamente: nel
la musica come nel libretto, 
che le cure del Boito rendo-
no, se e posslblle. ancor piu 

dissennata Piu si ascolta que-
st'opera piu cresce da un lato 
rammirazione. e dall'altro Ia 
delusione di fronte ai momen-
ti altissimi e all'assieme com
pos! to. 

Ci6 fa del Boccanegra un 
kavoro particolarmente diffi
cile da reallzzare, soprattutto 
In un ambiente vasto come 
1'Arena dove il meglio dei 
dramma — Ia sofferta intimi-
ta del protagonista, Ia sua 
tragica solitudine tra congiu-
re e velenl — rlschla dl sper-
dersl tra la fastosa esteriori-
ta della -cenografia. la folia 
delle comparse e, non ultimo, 
11 dlluirsi dell'orchestra all'a-
ria aperta. A quesU perlcol! 
I'edizrone odierna contrappo-
ne un'ottima compagnia dl 
canto, capace di richlamare 
su dl se tutte I'attenzlone, rin-
saldand<> II tessuto sonoro e 
drammatico. 

Non occorre inslstere sul-
l'alto llvello dl Piero Cappuc-
cilll, 11 migliore protagonlsta 
che oggi at possa avere, per 

rilievo vocale e autorita sce-
nica; di fronte a lul il Fiesco 
di Bonaldo Gialotti si impone 
come autorevolissimo con-
traddlttore; Katia Ricclarelli 
da il meglio di se — per la 
soavlta e la erazia delle emls-
slonl, trionfanti pur negli 
enormi spazi del 1'Arena — 
nella patetlca figura dl Ame
lia; Carlo Cossutta, infine. e 
uno stupendo Gabrlele Ador
no: una vera rivelazlone, per 
l'ampiezza della voce, l'impe-
to gagliardo e 1'intelligenza 
stilistica, senza neppure una 
lncertezza, un minlmo appan-
namento; insomma, un sor
prendente tenore, specialmen-
te col tempi che corrono. 

Completano molto bene la 
compagnia il vigoroso Carlo 
Meliciaiil (Paolo), Giovanni 
Foiani. Aronne Ceroni e Ada-
Una Grigolato. Con quest! de
menti e con un'orchestra ben 
preparata, Nino Sanzogno non 
ha avuto difficolta ad equill-
brare con precisione 11 setto-
re musicale, muovendosl con 
discrezlone tra le difficolta di 
una partitura tutt'altro che 
facile. 

Nell'ambito spettacolare 11 
criterio e, in sostanza, quello 
della piacevole funzlonalita. 

Giorgio Wakhevitch si limita a 
costrulre una Genova trecen-
tesca, imponente e vistosa, 
senza approfondire il dram
ma e senza disturbare il mo-
vimenta 1 suoi costuml si in-
quadrano bene e, se non pec-
cano per varieta, non offen-
dono nemmeno. In questa cor
nice, la regia dl Franco En
riquez si limita a pochi toe-
chi esteriori, con le entrate e 
le uscite d'obbligo delle mas
se, le sollte bandiere alia 
Wallmann, rimmancabile sea-
lone per la discesa finale; c'e 
perfino un galeone ancorato 
nel bel mezzo dl una piazza 
di Genova, 

Aveado cosl realizzato un 
autentico prodigio nautico, 
Enriquez non si e preoccupato 
ne di caratterizzare popolanl 
e nobili nella gran scena del 
consiglio, ne dl offrire un mi-
nimo dl coerenza ai perso
naggi; tanto per fare un esem-
pio Gabrlele, nella stanza del 
doge, spia, ascolta e non ln-
tende nulla: forse e sordo. 
Comunque sia, l'assleme, a 
suo modo, funziona. Lo spet
tacolo c'e, Ia reallzzazione del-
rallestimento, curate da Co-
lonnello. e ben curate e il 
pubblico vastissimo e genero-
so che gremisoe 1'Arena non 
chiede di piu, anche se — a 
nostro awiso — qualcosa dl 
piu sarebbe giusto dargli. 

Rubens Tedeschi 

Rinviato 

il concorso 

« Alberto Curci» 
NAPOLI, 23 

II quarto Concorso Interna
zlonale di violino band I to dal
la fondazione «Alberto Cur 
ci a per il novembre 1973 in 
Napoli e stato rinviato al no
vembre 1974, in seguito alle 
difficolta insorte per la mor
te del fondatore. 

II nuovo presldente e 11 
consiglio desiderano che 11 
Concorso si svolga nelle con-
dlzlonl del tradizionale pre-
stlglo. 

R S I yTy 

controcanale 
NERONE DOMESTICO — 

La nuova serie II mondo dei 
Romani, che va in onda la do-
menlca pomeriggio per la « TV 
dei ragazzi», avrebbe soprat
tutto Jo scopo dl narrare la 

, storia romana in stile disin-
volto, presentandone i prota-
gonisti «come uomini vivi e 
veri, spogli dei paludamenti 
leratici con i quali la storio-
grafia ufficiale e solita oppri-
merli»: questo, almeno, di-
chiarava il Radlocorriere, an-
nunciando il ciclo. 

E, in realta, nella terza pun-
tata. dedicata a Nerone, que
sta intemione emergeva abba
stanza chiaramente, sia nella 
struttura del racconto, sia nei 
dialoghi. Nerone, vagando per 
le sale della Domus aurea, rie-
vocava i fantasmi di Agrippi-
na, di Poppea, di Paolo di 
Tarso, di Seneca, della regina 
britannica Boudicca, e, pole-
mlzzando con loro, si difende-
va dalle accuse rivoltegli e 
offrivz la sua versione dei fat-
ti di cui era stato, insieme, 
artefice e vittima. 

Lidea di vestire metafori-
camente (e talvolta anche di 
fatto) gli tceroiu del passato 
di abiti borghesi e di presta-
re loro una sensibilita tutta 
moderna non e nuova: basta 
ricordare le opere teatrali di 
Gide e di Giraudoux, che, nei 
primi anni del Novecento com-
parvero sulle scene parigine 
per far poi il giro dei teatri 
di tutta Europa. In quel cast, 
tuttavia, Vintenzione degli au
tori era esplicitamente quella 
di servirsi di avvenimenti e 
personaggi storici per soste-
nere una « morale » nuova, an-
ticonformista, sia pure nei li-
miti dell'orizzonte borghese: 
una « morale» che faceva de-
liberatamente perno sull'anti-
rettorica, sul pacifismo, sul 
pessimismo contrapposto al-
I'ottimistica visione del apro-
gresso». Operando raffinate 
esercttazioni di stile, gli auto
ri, insomma, miravano a dis-
sacrare miti e convenzioni che 
non solo la storiografia uffi
ciale ma anche la « morale» 
contemporanea tendeva ad ac-
creditare e a mantenere. 

Non mi sembra, a giudicare 
da quanto abbiamo visto, che 
Corrado Sofia, autore di que

sto ciclo, abbia nutrito ambi-
zioni del genere. I suoi intenti, 
semmai, sono piuttosto dida-
scalici e, del resto, se cosl non 
fosse, egli non avrebbe inti-
tolato la serie II mondo dei 
Romani. Insomma, ci pare che 
Sofia abbia pensato di espor-
re la storia di Roma, pura-
mente e semplicemente, in 
modo «attraente».' 

Ma, a questo punto, c'e da 
chiedersi se la strada da lui 
scelta sia stata la migliore. Al 
di la delle trovate narrative, 
infatti, c'e la sostanza della 
materia trattata: e qui, ci pa
re, non c'e molta differenza 
da quel che narrano i testi 
scolastici. 

In questa puntata, ad esem-
pio, si citavano gli avvenimen
ti che caratterizzavano Vim-
pero di Nerone: ma in modo 
tale che, ancora una volta, tut
to appariva come una conse 
guenza delle idee e delle azio-
ni, degli errori o, peggio. delle 
« stranezze » degli « eroi». Non 
si avvertiva il piu lontano ten-
tativo di analizzare le reali 
componenti del processo sto-
rico, la rete dei rapporti eco-
nomici. sociali, culturali en-
tro i quali i personaggi agi-
vuno e gli avvenimenti prende-
vano corpo. Che cos'era, dun
que, questo «mondo dei Ro
mani »? Un universo nel quale 
si perdevano e si vincevano 
battaglie, si liberavano e si 
bruciavano schiavi, si incen-
diavano citta e si conquista-
vano paesi solo perche un im-
peratore vanesio, decadente e 
un po' folle tentava di far ri-
vivere i fasti dell'antica Gre-
cia, mentre i cristiani affer-
mavano una diversa concezio-
ne del mondo? Non ci sembra 
che valesse la pena di smitiz-
zare gli «eroi» per arrivare 
a questo. In fondo, siamo sem
pre alia vecchia solfa: solo 
che la si suona in chiave « do-
mestica » (vedi le battute stiz-
zite di Nerone contro la ma-
dre e la moglie) anziche" con 
tronfia solennita. 

Ma non e affatto dimostrato 
che, di per s6, la storia in 
pantofole sia piu istruttiva e 
utile di quella narrata dagli 
accademici in toga. 

g. e. 

oggi vedremo 
RACCONTI ITALIANI (1°, ore 21) 

Per la serie Racconti italiani, va in onda stasera questo see-
neggiato televisivo tratto dal racconto Rumore di Giuseppe 
Cassieri. Ne sono Interpret! Giulio Bosetti, paola Mannoni. 
Giorgio Cholet, Elisa Ascoli Valentino, Francesco Paolo D'Ama-
to, Armando Brancla, Mario Laurentlno, Claudia Caminito, 
Gin Maino, con la regia di Dino Partesano. 

Al centra della vicenda e un intellettuale quarantenne il 
quale, esaurito da un lavoro stressante, decide di trascorrere le 
vacanze al mare Insieme con sua moglie nella villa del padre 
di lei. Da qui il racconto prende vita attraverso' un'acuta 
introspezione psicologica, tendente a « sezionare» le slmboliche 
nevrosi dei protagonisti. 

LE FARSE TOSCANE (2°, ore 21,15) 
Comincla questa sera un nuovo ciclo, curato da Belisario 

Randone, dedicato alle farse regional!. Oggi verranno presen-
tate due farse toscane: La villana di Lamporecchio di Lulgi 
Del Buono e Un bambino per commissione di Tommaso Ghe-
rardi Del Testa; la prima con la Tegia di Eros Macchi, per 
l'lnterpretazlone di Ave Ninchi. Franco Scandurra, Corrado 
Olmi, Giampiero Becherelli e Gastone Pescucci; la seconda, 
diretta da Carlo Di Stefano, con Paolo Poli, Lucia Poli, Gianna 
Giachetti. Luciano Melani e Manlio Busoni nelle vesti di 
protagonisti. 

IL SOGNO (1°, ore 22) 
Le interpretazioni e il titolo della prima puntata di un nuovo 

programma realizzato da Paolo Mocci e dedicato ai fondamen-
tali significati oniric! dei sogni, universalmente rlconosciuti, 
con 1'avvento della psicanallsi, quali inestimabili chiavi per 
una profonda comprensione umana. La trasmissione prende 
dunque in esame la storia dell'interpretazlone dei sogni dalle 
prime anallsl di Sigmund Freud ad oggi. 

programmi 
TV nazionale 
18.15 La TV del ragazzi 

aCapitan tempestaa 
Film. Regia dl Cor
rado LTErrico. In
terpret!: Carla Can-
diani, Adriano Rl-
moldL. 

19,45 Teleglomale sport • 
Cronache Itallane 

2040 Teleglomale 
214)0 Racconti Italiani 

« n rumore » di Giu
seppe Cassieri. 

22.00 II sogno 
22,45 SPORT 

Da Summonte: te-
lecronaca diretta 
dell'incontro dl pal-
lacanestro Itallav 
URSS. 

23,45 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Teleglomale 
21.15 Le farse toscane 
22*30 Vado a vedere H 

mondo, capisco tut
to e tomo 
<cA pranzo con 11 
gurus. Prima pun
tata. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - O n 7, 
9, 12, 13, 14, 17. 20 • 23| 
«,05: Matnrtiao m«ical«j C,51i 
A I M M C C O I S.30: Camenii 9: 
V M N M • * l mud; 9.15: Vol 
•4 tot 10,45: • La l a b i f »i 
11,30* Quarto oroaraouoa; 
12.44: I I sooaaiorlcarta; 13,20: 
Oltiaw a aatonoaata; 14,10: 
Coraia preforaaxialoi 15s far 
vol monmn 17.05: II glraaoan 
1«,55: Qoaata Haaolfj 19,25: 
lamia, , etoa paaalooat 20.20: 
L'aawro matko; 21.55: Musi
ca fotkleriatica defla Cscoalo-
vacehiat 22,20: Anuata a ri-
tomo, 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ora; 6.30, 
7.30, «.30. 10.30. 12.30. 
13,30, 16,30, 17,30, 16^0. 
19.30 a 22,30: 6: II matttnSa-
ra: 7^0: Buoafliomo? S.14: 
Cowplaial tf'ostata; 6^0: Corn* 
o uorcM: 6,54: Suowi o colorlt 
9^5i L'arta « anaaHara. 9.50: 

< Madamin a; 10.10: Un 
per restate; 10,35: Special ou
st: Niao Taraato; 12,10: R**io-
mlii 12y49: Alto eredimcatoj 
13^5: Ruowtloiao eooo frau 
co Ccrrl o vol?: 13^0; Come 
o perctt; 14: Su 41 elrij 15* 
« Una storia coaraoe a; 15,45: 
Cararai; 17^5: OHerta spedalot 
19,55: Superestate; 20,10: Aa> 
data e ritomo; 20,50: Saptraa 
nie; 22.43: Masica Haiti a. 

Radio 3° 
ORE - 9.30: •envenoto In Ita
lia; 10: Coocarto; 11: Cmtato 
di A. Scarlatti; 11.40: Mosicka 
italiane; 12,15: La nnrsica nol 
tauipoj 13.30: Intermezzo; 
14,30: The dreaai of Gerontios; 
16,15: Arcahrio del disco; 
17^0: roafi ralburn; 17.40: 
Jazz dassico; 1»: Mnsicbe 61 
Mia tartoks I t ^ O : Masica ley-
eera; 16.45: L'ospeuale in Ita
lia; 19,15: Concerto serate; 21 : 
Giernale del Terzo: 21.30: Raa-
aeena Premio Italia; 23,03: U-
bri ricerotl. 
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