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Generoso 

(ma perche?) 

lo Stato con 

i produttori 
E' stato pubbllcato In que

st! giorni il bilancio di pre-
visione dello Stato, un gros-
so volume in cul sono Indi
cate le spese che la pubblica 
ammlnlstrazlone dovra fare 
nel 1973. Tra le molte osser-
vazloni che e possibile de-
durre dalle molte clfre che 
compalono nel llbro alcune 
sono riferlbill all'andamento 
del cinema. 

Plu preclsamente e pos
sibile comparare la spesa che 
l'erario si addossera per il 
sostegno dell'industria del 
film con gll introiti derlva-
ti dalPlmposlzione fiscale sul 
biglietti d'ingresso. 

Da anni le categorle ecc~ 
nomlche che operano nel 
settore non perdono occa-
sione per denunciare «l'ini-
quo trattamento» riservato 
dai pubblicl poteri al cine
ma: e una lunga teoria dl 
lamentazioni culminate nel 
provvedimento di sgravio fi
scale varato lo scorso autun-
no dal governo dl centra-
destra. Si noti, per inciso, 
che a questa regalia ha fat-
to eco un sensibile aumento 
nel prezzo del biglietti pro-
prio in quel locali, «prime 
vision!» e proseguimenti, In 
cul la riduzione d'imposta ha 
toccato in valore assoluto le 
punte pia alte. 

Sulla base delle clfre con-
tenute nel documento uffl-
ciale della nostra finanza. l'e
rario prevede di destlnare 
al cinema privato — attra-
verso i rontributi alia produ-
2ione nazionale. i premi di 
qualita. le somme corrisposte 
alia speciale sezlone dl credl-
to cinematografico della Ban-
ca Nazionale del Lavoro e 11 
fondo per la cinematografia 
— piu dl vent! millardl. 

Non e poco ove si tenga 
conto che a questo esborso 
vanno aggiunti altri otto mi-
liardi destimti alia cinema-
tografia pubblica e che que-
st'ultima agisce quasi sem-
pre come pura e semplice 
«cassa di risonanza» delle 
scelte operate dai privati. 

A fronte di queste spese vi 
e un prellevo fiscale che — 
citiamo i! servizio informa-
zionl della Presidenza del 
Consiglio — nel 1971 ha dato 
un gettito di cinquanta mi-
Hardi. Tale clfra comprende 
1 prellevi fiscal! sugll incassi 
d I tutti i film, nazionali e 
stranieri, mentre le agevola-
zioni erariali riguardano la 
sola produzlone italiana o 
«italianlzzata». Rapportato il 
prellevo aireffettlva inciden-
za del nostra cinema sul to-
tale degli incassi si arriva a 
circa 25 miliardi. Ne questa 
cifra entra realmente nelle 
casse dello Stato. Infatti si 
devono ancora conteggiare 
gli abbuoni agli esercenti che 
si concretizzano In uno stor-
no a loro favore di percen-
tuali, variamente graduate, 
dei dirittl erariali prelevatl 
all'atto della vendita di ognl 
singolo biglietto 

In deflnitiva nel 1971 il fi-
sco ha incassato, tramite la 
imposizione speciale sugll 
introiti dei film itallani. cir
ca diciassette miliardi. Per 
quanto riguarda l'anno in 
corso la situazlone e ancor 
piu sbilanciata, in quanto il 
gia accennato prowedimpn-

to di detassazione causera 
una sensibile riduzione de
gli introiti a fronte di un 
esborso che, essendo propor-
zionale alia mole degli incas
si e stante la continua lie-
vitazione dei prezzi, si pre-
senta progressivamente cre-
scente. 

Non e, dunque, improprlo 
parlare del cinema come di 
una industria «sowenziona-
t a» ed e del tutto legittimo 
chiedersi su quali basi venga 
attuato un cosl generoso 
«intervento». Secondo lo 
Jpirito delle leggi che rego-
lano la materia le ragioni 
dell'aiuto pubblico dovreb-
bero ricercarsi nel valore cul-
turale e sociale dello stru-
mento cinematografico. nella 
sua capacita di contribuire 
aH'ampliamento d e l l a co-
scienza e conoscenza neue 
cjassi popolari. Per verifies, 
re se cio avvenga realmente 
basta scorrere l'elenco dei 
film di maggior succe?so: si 
capisce allora come questo 
obiettivo non sia neppure 
sfiorato. Quale valore cultu-
rale, sociale. promoz'onale o. 
piu semplicemente, « civile» 
pud attribuirsi alle centinaia 
di milioni regalatj a film co
me: Malizia, Piu forte ragaz-
2i. Alfredo Alfredo, Anche 
gli angeli manaiano fagioli, 
Joe Vtdachi, _.E poi lo chia-
marono il Moqmfico'* 

Esempi come quell! citati 
mettono in risalto I'oggetti-
va asocialita di un meccanl-
smo che. ammantato di re-
boanti dichiarazioni di prin-
cipio. tiene sostanzialmente 
bordone alia speculazione e 
all'affarismo. II govemo di 
centro-sinistra, insediato in 
questi giorni. e stato prodigo 
di promesse sul contenimen-
to della spesa pubblica. par 
ticolarmente in quelle voci 
che mascherano forme di pu-
ro e semplice spreco. La leg-
ge sulla cinematografia. gia 
nata inadeguata, ha subito 
con il tempo un logoramen-
to che ne ha sbiadito anche 
i pochi punti originariamen-
te positivi. 

II nostro partito ha predi-
sposto da tempo un organico 
progctto indirizzato a l i a 
creazione di spazi liberi che 
diano respiro alle possib'.lita 
creative del cinema, elimi-
nando ogni parassitismo. Tra 
I tanti appuntamentl cui il ! 
movimento democratico at- | 
tende la compagine guidata 
da Rumor c'e anche questa 
plccola, ma non trascurabl-
le, veriflca di ctbuona volon-
t a politica ». 

Umberto Rossi 

II capolavoro di Puccini a Verona 

Boheme all'Arena in un 
clima di delicata poesia 

La regia di Giancarlo Sbragia e le scene e i costumi di Vittorio Rossi 
hanno superato tutte ie insidie di una esecuzione dell'opera alPaperto 
La Scotto e Pavarotti ottimi protagonisti sotto la direzione di Peter Maag 

Dal nostro inviato 
VERONA, 6 

Luciano Pavarotti e Renata 
Scotto — forse un poco anche 
Puccini — hanno riempito 
lersera l'Arena dl Verona si-
no all'ultlmo angollno. Mez-
z'ora prima dell'lnlzlo era gia 
tutto ricolmo e, sotto un cle-
lo llmpldissimo, la folia va-
riopinta si preparava, con le 
tradizlonall candeline in ma-
no, a salutare l'opera. Una 
autentlca festa popolare per 

uno spettacolo che, diciamo-
lo subito, e stato 11 mlgliore 
della stagione dal punto di 
vista dell'esecuzione e del-
l'allestimento. 

Troppo spesso, nelle manl-
festazionl dell'Arena, come 
nella mitlca cltta di Maha-
gonny, «manca qualche co-
sa»: se c'e il buon direttore, 
manca il reglsta, se arriva 
questi scompare lo scenogra-
fo, e via dicendo. Per la 
Boheme c'e tutto. e se qualco-
sa dlfetta e coal poco che non 

Salva la vita 
al f idanzato 

LONDRA — Laurene Humphries (nella foto), attrice dicianno-
venne, interprets accanto a Michael Caine il suo primo film 
important e, c Drabble » (che in Inglese signifies bagnarsi, in-
zaccherarsi). Si tratta di un giallo sul soli to fraffico di droga: 
Laurene sostiene la parte della giovane fidanzata di Caine, 
al quale, con tutta la sua Innocenza, salvera piu volte la vita. 

le prime 
Cinema 

L'appartamento 
del 13° piano 

Come documento sociologico 
sulla repressione franchista e 
sui risultati che un regime 
fascista raggiunge manipo'.an-
do la coscienza dell'uomo e 
dell'artista, il film a colori 
dello spagnolo Eloy Iglesia. 
L'appartamento del 13- piano 
(con Vicent Parr-a, Emma Co
hen. Pernand Polack e Charly 
Bravo), e sconvoigente e sti-
mola tristi nflessioni sulla 
vio.enza ideologica di un si-
stema che riesce a fare accet-
tare come vera e reale la « mo
rale » della dialettica misti-
ficata. 

II film di Iglesia — la sto-
ria di un sottoproletario. Mar
cos, « macellaio» in un mat-
tatoio, che finisce per ricrea-
re con naturalezza nella sua 
squallida baracca l'« ambien-
te» del suo lavoro, scarman-
do una dopo i'altra sei per-
sone perch^ testimonl dei suoi 
assassinii — contiene tutu gli 
elementl per una parabola so
ciale contro il franchismo. 
Eppure. la regia ha struttu-
rato tutti questi frammenti 
reali in un racconto « giallo» 
che tesse l'apologia del regi
me poliziesco, e persino la ne-
cessita della repressione au-
toregolamentata. Pur nell'in-
verosimlglianza della 7icenda, 
afflora dalle Immagini il sen-
timento della morte (motivo 
caro alia cultura spagnola, e 
ben altrlmentl rappresentato 
In Viva la muertel dl Arra-

bal) e della miseria, ma l'in-
digenza economica e soprat-
tutto spirituale di Marcos e 
una « putredine» che soltan-
to le «classi alte n (si veda 
la comprensione del giovane 
amico di Marcos, spettatore 
impassibile del massacro) e 
Ie autorita deilo Stato posso-
no esorcizzare e « risolvere». 

II gatto 
di Brooklyn 

aspirante 
detective 

II Gatto di Pinocchio ha tra-
dito l'antica amicizia con la 
Volpe per tentare un nuovo 
sodalizio con Luigi Pistilii. «la 
volpe della metropoli» nel 
film a colori «cgirato» da 
Oscar Brazzl. e corredato di 
canzoni scritte e cantate dallo 
stesso Franco Franchi. Per la 
verita, la nuova coppia ci e 
apparsa subito male assorUta, 
meno «comica» della ormai 
immeritatamente « gloriosa » 
Franchi/Ingrassia. Se Franchi 
ripete I suoi versacci infor-
mali, Luigi Pistilii cerca pa-
teticamente di far ridere o-
stentando un'aria compassata, 
mentre la sua maschera tra-
gica, indelebile, fnistra senza 
pieta. metro per metro, ogni 
disperato tentatlvo. Insomma, 
Pistilii e Franchi. pia che 
aspirant! detectives, si rive-
lano aspiranti attor comici: 
ma tra 11 « fare » ed 11 a dire » 
c'e di mezzo il mare. 

r. a. 

val la pena di sofisticare. La 
serata, quindi, e stata fell-
clsslma con qualche intempe-
ranza dei solitl loggionlsti che, 
per entusiasmo, hanno inter-
rotto Pavarotti a meta della 
«gelida manina» e beccato 
stupidamente la lettura di una 
paginetta di Murger (tratta da 
La vie de Bohime) messa a 
far da Intermezzo tra I pri-
ml due atti. Raglon per cui 
qualcuno, tra la folia, ha grl-
dato energicamente «pubbli
co bestia» restituendo il dl-
sturbo. 

L'espressione e un po* for
te e generalizzata. L'Arena ha 
dlecl volte 11 pubblico della 
Scala e quindi ha anche, in 
proporzlone magglorata, 11 

gruppo fastldioso dei «loggioni-
sti»: termine che non indica 
1 frequentatori deH'ultlma fl-
la, ma quel gruppo dl nemlci 
della musica sovente riunlti 
in associazione, il cui unico 
scopo, nella vita teatrale, e dl 
subissare dl applausl 11 can-
tante favorito e dl flschl quel-
lo concorrente. Costoro sop-
portano a fatlca persino l'ope
ra, in cul esistono altri per-
sonaggl che cantano tante no
te inutili (il loro ldeale sa-
rebbe una romanza in tre attl 
fatta tutta di si e do sopra il 
rigo); figuratevl se sono dl-
sposti a sorblre un'aggiunta 
in prosal Non per questo. tut-
tavla, vanno insultatl, perche 
non e colpa loro se rivelano 
un comportamento deplorevo-
le. Essi sono soltanto II ter-
mometro della situazione del
la musica in Italia, II frutto 
bacato di una politica di sot-
tosvlluppo culturale che ha 
radlci troppo lontane perche 
si debba Indagarne qui. 

Non e infatti della situazio
ne generale che dobbiamo 
parlare, ma della Boheme, 
opera glustamente popolare. 
E anche opera delicata per 
1'eleganza della costruzlone e 
la preziosita della scrlttura. 
AU'aperto e sempre un po' a 
malpartito, specialmente nei 
primi quadri in cui il gusto 
tipicamente pucclnlano della 
macchietta, della minuta de-
scrizione amblentale, ha bi-
sogno di un raccoglimento fa
cile a disperdersi in un'Arena. 
Qui il rimedio e venuto da 
Peter Maag, un direttore che 
unisce l'intelligenza della mu
sica a quella della tecnlca e 
dell'ambiente, riuscendo a ca-
librare il suono e a restituire 
l'orchestra pucciniana presso-
ch6 intatta. 

La compagnlo, come abbian 
detto, ha i suoi punti dl for-
za in Pavarotti e nella Scotto: 
non occorre dire con quanta 
preziosita abbiano cantato 
ambedue, garegglando non so
lo negli acutl, ma nelle mez-
ze voci, nei pianissimo, dan-
do ai personaggi la fragile 
intimita propria di Puccini. 
Mario Serenl, un Marcello do-
tato di bella voce e di gusto, 
Elena Zilio, Musetta garbatls-
sima, sebbene lmpegnata al 
limlte delle sue posslbilita, 
hanno formato la gradevole 
seconda coppia. Gianni Maf-
feo (Schaunard) e Ivo Vinco 
(Colline) completano grade-
volmente 11 quartetto del « mo-
schettlerl»; molto bene anche 
le celebrl tre macchlette: Be-
noit (Giorgio Tadeo). Alcin-
doro (Angelo NosotU), Par-
pignol (Giamplero Venturoli) 
e gli altri. 

La sorpresa, gradita, e ve-
nuta tuttavia dall*altra par
te: allestimento e regia. Di-
ciamo a sorpresa» perche — 
dopo il Boccanegra e La Gio-
conda — le speranze eran po-
che. Puccini, si vede, ha di-
ritto a maggiori riguardi. Bea-
to lui. Certo e che lo sce-
nografo - costumista Vittorio 
Rossi e il reglsta Giancarlo 
Sbragia nan dato alia Bohe
me una cornice che non solo 
non disturba, ma aiuta a com-
prenderla. Rossi ha disegnato 
una Parigi a vecchia », dai ton! 
un po' spenti. riuscendo a 
creare un clima di poesia in-
tima anche nella dispersione 
degli spalti dell'Arena; inoltre, 
con ammirevole funzionalita. 
la trasformazione. nel giro di 
tre o quattro minuti. della 
soffitta di Marcello nello 
smagliante Quartiere Latino. 
e una prova di straordinaria 
abilita da parte sua, del di
rettore deirallestimento. At
ti lio Colonnello. e dei rea-
lizzatori. 

Quanto a Giancarlo Sbra
gia, ha portato qui la sua espe-
rienza e il suo acume di uo-
mo di teatro. II testo lTia cer
to favorito con la 6truttura 
di commedia bene equilibrata 
in cui tutto funzlona da solo. 
Ma va detto che Sbragia non 
ha cercato dl sopraffare l'ope
ra, limitandosi a piccoli toc-
chi intelligent! per caratteriz-
zare i personaggi, equilibran 
do con finezza il movimento 
scenico e, naturalmente, riser-
vando la parte spettacolare al 
Quartiere Latino, dove ha po
tato lasciare senza danno la 
briglia sul collo della fanta 
sia. Un'ottfma regia. Insom
ma, in ogni senso, accoghen-
do senza scandalo anche la 
lettura dei brevi testi di Mur
ger che son forse superflui, 
ma non dannosi. Toglieremmo 
invece, se e lecito un piccolo 
suggerimento. le scarpe alle 
beghine che salgono zoccolan-
do le scale della chiesa men
tre Rodolfo e Mlml attaccano 
lo squislto duetto; <e pantofo 
le di feltro fan meno ru-
more! 

Del successo abbiamo det
to: vlvlssimo, con intermlna 
bill e calorose chlamate dopo 
ognl atto e qualche entusia-
stlca esplosione a soena aper-
ta fin troppo sonora. Ma pa-
zienza: all'Arena, in fondo, 
tutto e feeta. 

Rub«ns Tedeichi 

Secondo 
film 

di Anna 
regista 

PARIGI — Anna Karlna (nel
la foto) si e ormai dedicata 
Interamente alia regia. At-
tualmente sta preparando II 
suo secondo film, c Big ba
by » (che In italiano potreb-
be tradursi a II bambino-
ne >), il cui primo giro di ma-
novella e previsto per I'au-
tunno. 

In Italia 

la pianista 

Nikolaieva 
MOSCA, 6. 

La pianista e compositrice 
sovietica Tatiana Nikolaieva, 
insegnante al Conservatorio 
di Mosca. compira una tour* 
nie di concert! in Italia. 

Tatiana Nikolaieva e rite* 
nuta dalla crltica sovietica 
una eccezionale interprete 
delle opere dl Bach: ella ha 
esegulto dl recente a Mosca 
un ciclo di otto concert! com-
prendenti tutte le piu signi
ficative composizioni pianlsti-
che dl Bach. 

Tatiana Nikolaieva e nata 
In Ucraina e alia fine degli 
anni '40 ha terminate gli stu-
di al Conservatorio di Mo
sca. sotto la guida di Ale-
ksandr Goldenweiser. La pia
nista raggiunse fama interna-
zionale nel 1950 con il primo 
posto conseguito al Concorso 
a Bach n di Lipsia. Un anno 
dopo le veniva conferito il 
premio statale dellTJRSS per 
la sua attivita concertistlca e 
per la composizione di un 
Concerto per pianoforte e or
chestra. Nelle sue composizio
ni dominano le opere per pia
noforte, tuttavia di recente 
ella si e cimentata in un al-
tro genere, componendo il 
poema sinfonico Borodino. 

Le « precisazioni» del Presidente 

Santa Cecilia: 
quattro verita 

diverse tra loro 
C'e una «coda » alVAndan-

te con moto, che ha caratte-
rlzzato, in questi ultimi gior
ni, la vita daU'Accademla di 
Santa Cecilia e della Gestio-
ne autonoma del concert!. E* 
una «coda» del presidente, 
ma innocua e priva dl senso 
che II maestro Renato Fasa-
no ha aggiunto o.\YAndante 
dl cul dlcevamo, prima che 
la Sinfonia arrlvl alio Scher
zo e al Finale col fuoco. 

Questa «coda» presiden-
zlafe si configura in una let-
tera al giomale, la quale si 
riferlsce al nostro articolo 
del 29 lugllo (Piu decisa la 
lotta a Santa Cecilia) e vuole 
esser pubblicata per tema che 
da esso possa aderivare nei 
lettori una visione distorta e 
falsata degli avvenimenti». 

Le battute della «coda» 
suonano cosl: 

«7/ Consiglio accademtco 
dell'Accademia nazionale di 
Santa Cecilia, nella seduta del 
giorno 16 luglio u.s., presenti 
i Signori: Renato Fasano pre
sidente, Mario Zafred, Guido 
Agosti, Jacopo Napoli, Renato 
Parodi, Pirrotta, Vignanelli 
Ferruccio, Aprea Tito, Remy 
Principe, ha assunto alia una-
nimitd la seguente delibera, 
alio scopo di sanare una si
tuazione anomala atttnente il 
personate amministrativo e 
di servizio dell'Accademia». 

«VISTA la legge B2-1946, 
n. 56, concernente il contri-
buto della RAI all'Accademia 
quale contributo per l'orche
stra stabile: 

CONSIDERATO che tale 
contributo e erogato per leg
ge in favore dell'Accademia 
e quindi deve essere inserito 
nel relativo bilancio; DELIBE
RA di iscrivere nel bilancio 
dell' Accudemia, apportando 
le relative variazioni per quan
to concerne Vesercizio finan-
ziario 1973, I'onere per il man-
tenimento del personate am
ministrativo e di servizio, 
considerato che tale personate 
svolge con carattere di conti-
nuita le mansioni inerentt a 
tutte le attivita istituzionali 
dell'Accademia, comprese quel
le riguardanti I'attivita dei 
concerti». 

all giorno 24 luglio u.s. tt 
Consiglio accademico si e riu-
nito nuovamente d'urgenza, in 
seguito alle critiche che tale 
delibera aveva provocato da 
parte dei dipendenti dell'Ac
cademia ». 

all Presidente dell'Accade
mia, come da suo dovere sta-
tutario, ha comunicato ai 
giornali d'informazione i de-
liberati del Consiglio in pari 
data, precisando che'il prov
vedimento hi questione era sta
to preso dal Consiglio 'e non 
dal Sovrintendente Direttore-
Artisttco che per legge e non 
per nomina ministeriale, e il 
Presidente dell'Accademia'. Ta
le precisazione era una di 
chiarazione del Presidente 
stesso (com'6 stato puntualiz-
zato ai giornali che avevano 
pubblicato il comunicato) di 
cui si ribadisce I'integrale ri-
spondenza a verita ». 

Questa la a coda », e 1 lettori, 
dopo che avranno visto 11 Pre
sidente rlmangiareela tutta, 
avranno anche ben chiaro da 
quale parte si incoraggi una 
visione delta realta distorta 
e falsata. 

In merito alia legittimita 
della Delibera comportante 
variazioni nei bilanci dell'Ac
cademia e della Gestlone con
certi, non ci pronunciamo. Si 
tratta di un « ramo» affatto 
particolare e c'e da augurarsi 
che, al sens! dell'art. 15 dello 
Statuto accademico, 11 Consi
glio abbia preso «gli accordl 
con lo Stato e con 1 compe-
tentl Enti pubblicl». Se cid 
e previsto in tempi normali, 
maggiormente dovrebbe esse-
se fatto In tempi straordinari, 
con la gestlone affidata a un 
Commissario 

Al fini di tranquillizzare ul-
teriormente i lettori, 11 pre
sidente vorra, dunque, far 
sapere attraverso quale tappe 
si sia giunti al traguardo di 
quella Delibera (ma egli la 
condivlde?), dalla cui respon-
sabilita cerca di sganciarsi, 
dichiarando che non lui, ben-
si i Consiglieri dell'Accade
mia hanno assunto il prov
vedimento. 

Dice di aver convocato 11 
giorno 24 luglio nuovamente 
il Consiglio. ma non dice che 
le persone che vi partecipano 
sono altre da quelle elencate 

per 11 Consiglio del giorno 16, 
e che sono, anzi, esclusivamen-
te quelle che poi lo hanno 
pubbllcamente accusato di 
aver manipolato, a piu rlpre-
se, il comunicato che, preso 
dal «dovere statutario», il 
presidente aveva trasmesso 
al giornali. 

E qui, se la « coda » gli la-
scia un po' di fiato nella stroz-
za, il presidente dovra pur 
dire quale articolo dello Sta
tuto prevede l'lnvio al giorna
li dei comunicati accademici e 
quale comma dl questo arti
colo autorizza la dlscrimlna-
zlone tra gli organi di stam-
pa. Solo alcuni giornali, in
fatti, hanno avuto il comu
nicato e sulla base dl quanto 
da essi pubblicato si capisce 
bene che il presidente (co-
raggio, voglia citare anche 
l'altro articolo che l'autoriz-
za a tanto) ha inviato ai gior
nali testi diversi, che, a loro 
volta, divergono da quello 
concordat© nella rlunione del 
24 luglio (che non cono-
sciamo). 

// Tempo del 25 luglio pub
blica che 11 provvedimento e 
stato adottato dal Consiglio 
accademico « e non dal sovrin
tendente • direttore artistico 
che per legge, e non per nomi
na mutevole, e il presidente 
dell'accademia ». 

11 Messaggero del giorno 26 
dice, invece, che il provve
dimento e stato adottato dal 
Consiglio accademico «e dal 
Sovrintendente • direttore ar
tistico che per legge, e non 
per nomina ministeriale, e il 
Presidente dell'Accademia ». 

II a mutevole», come si 
vede, e diventato « ministeria
le » (ma le due parole non 
significano nulla, perche tut
ti 1 presidenti sono mutevoli 
e la nomina, in ognl caso, non 
a ministeriale, ma e sanzio-
nata da un decreto del Capo 
dello Stato). 

Inoltre, mentre nella prima 
versione il Fasano si estromet-
te dal Consiglio, nella secon
da figura tra I responsabili 
del provvedimento. 

Adesso, nella a coda » che si 
6ta sciroppando, il presidente 
torna ad estromettersi dal 
Consiglio (il che e inammlssl-
bile). preferendo la nomina 
«ministeriale» al posto di 
quella « mutevole ». Afferma, 
poi, che tutto cio risponde a 
verita. Deus dementat coloro 
che vuole perdere. 

Parla dl «dovere statuta
rio», ma proprio non ha i 
numeri (i numeri, dicia-
mo, degli articoli), e ci 
displace che il numero che 
dobbiamo . ricordargli sia 
11' 17, contenente robbligo, 
per il presidents, di dare ese
cuzione alle deliberazionl del 
Consiglio. 

Non sappiamo quanto de-
coro tutte queste faccende 
diano all'Accademia e se tut
to rientri nei compiti istitu
zionali dell'Ente, ma sappia
mo che esistono articoli suf
ficient! a radiare gll accade
mici che vengono meno alle 
«leggi del decoror. E non 
siamo propensi a credere che 
il decoro abbia qualcosa da 
spartire con chi «ribadisce 
I'integrale rispondenza a ve
rita » di cose che sono diver
se tra loro (cfr. i due gior
nali citati. la lettera del pre
sidente, la precisazione dei 
consiglieri) almeno quattro 
volte. 

e. v. 

Max Von Sydow 
in un film 
nella parte 

di Don Milani 
La vita di Don Lorenzo Mi

lani sara portata sullo scher-
mo in un film, intitolato Un 
prete scomodo, le cui riprese 
cominceranno il 10 settembre 
a Sant'Andrea di Barbiana, 
nel Mugello. Successivamen-
te il regista, Pino Tosini, con-
tinuera la lavorazione a San 
Donato in Calenzano, sem
pre sull'Appennino toscano, e 
quindi alle terme di Sant'An-
drea Bagni 

Ad interpretare la parte di 
Don Milani. Pino Tosini ha 
scelto lo svedese Max Von 
Sydow. 

E venuta per farsi tentare 

« Laicia star* II gatto • pansiamo a lavorara > stmbra dirt II regista Dantiano Damianl at-
I'attrica Lisa Harrow, mantra i l gira t II sorriso del grande tentatore». Lisa e neozelan-
dtso: valMa attrice dalla Royal Shakaspaara Company, osordisca sullo schtrmo con questo 
film. 

reai yj7 

controcanale 
EROE O FURFANTE? — Do

po rocambolesche fughe, aero-
batici duelll, romantici abboc-
camenti d'amore, brillanti 
comparse alle corti d'Austria e 
di Russia, il Barone Von 
Trench & finito nella quinta 
puntata del teleromanzo tede-
sco, che narra le sue avventu-
re, in tma fetida cella, inchia-
vardato al muro con un colla-
re di ferro. Ma possiamo es
sere tutti sicuri che nella 
prossima puntata trovera U 
modo di evadere: i protagoni
sti di vicende come questa 
del Barone Von Trench non 
mitoio.no mai nel fondo di una 
prigione, Semmai nel letto di 
una bella donna o sul campo 
di battaglia. 

Eppol come si pttb immagi-
nare che questo noblle gene
roso e atletico non si incontrl 
almeno ancora una volta con 
la sua adorata Amalia, che 
non e mai riuscita a dimenti-
carlo? I romanzi di avventura 
sono obbligatoriamente intes-
suti di colpl di scena: ma, ge-
neralmente, si tratta di colpi 
di scena facilmente prevedl-
bili. Anzi, si pub forse dire 
che buona parte del diverti
mento consista proprio nel 
pregustare I'immancabile con-
clusione delle situazioni a 
sorpresa. 

Sembra che nella Germania 
federate alcwii autorevoli sto-
rici abbiano criticato questo 
teleromanzo diretto da Fritz 
Umqelter per gli studi della 
Baviera e prodotto in colla-
borazione da ben quattro enti 
televisivi (italiano, austriaco, 
francese e tedesco occidenta-
le). E' stato scritto che lo see-
neggiatore Leopold Ahlsen ha 
fatto male a dar credito alle 
memorie del Barone Von 
Trench e a raffigurarne il 
protagonista come una specie 
di eroe pre-romantico, un ca-
valiere senza macchia e senza 
paura, innamorato della liber-
ta: nella realta, infatti, questo 
nobile settecentesco fu sol
tanto un furfante, mistificato-
re e parassita. A noi, per la-
verita, una simile critica, an-
corch& giusta, appare un tan-
tino ingenua: sappiamo bene 
come non ci sia da aspettarsi 
alcutia serieta storica da serie 

televisive del tipo dl questa. 
E, del resto, non ci pare pro
prio che gli autori delle Av-
venture del Barone Von 
Trenck abbiano tentato di dar-
ci, attraverso la narrazione 
delle vicende del loro prota
gonista, un quadro, sia pure 
approssimativo, della societa 
e dei costumi dell'Europa al-
I'epoca delle monarchie asso-
lute. Tutto, qui, e convenzione, 
come al solito: una convenzio

ne che si cerca di rendere 
<tautentica» solo grazie agli 
abiti fastosi, agli ambienti e 
ai paesaggi. 

Ci sembra, piuttosto, che 
nel presentarci il Barone Von 
Trench sotto specie di eroe 
immacolato, tutto di un pen-
zo, gli autori abbiano sbaglia-
to i loro calcoli soprattutto in 
ordine alto scopo che si pre-
figgevano: che era quello, sup-
poniamo, di offrire ai telespet-
tatorl qualche ora di svago. 
Questo ufficiale biondo e vo-
litivo, che attraversa I'Euro-
pa col cuore in mano e non 
si concede mai il lusso di pen-
sare, nemmeno tra un salto 
e una stoccata, risulta. alia fi
ne, piuttosto stttcchevole. B' 
uno sciocco, e, inevitabilmen-
te risulta anche noioso. Si 
pensi della sua mancata fuga 
nel bosco deserto o alia sua 
paura dinanzi ai contadini 
che lo rincorrono per ringra-
ziario di averli liberati da un 
bandito: ma che razza di eroe 
& questo, senza un solo seat-
to di intelligenza, di allegria, 
senza alcun autentico spirito 
di avventura? Se gli autori lo 
avessero rappresentato come 
un imbroglione, un furbo av-
venturiero teso a sfruttare le 
debolezze altrui, avrebbero 
forse sortito un risultato ml
gliore, e ora sappiamo che sa-
rebbero anche rimasti fedeli 
alia verita storica. 

Ma il fatto e che troppo 
spesso in televisione si pensa 
al pubblico come a una mas-
sa di bambini incantati: ai 
quali non si pub che fornire 
«il buon esempio». Anche 
quando si narrano le avven-
ture di un qualsiasi cortigiano 
ansioso di far carriera. 

g. c. 

oggi vedremo 
PAUL TEMPLE (1°, ore 21) 

Comincia questa sera una nuova serie dl telefilm che hanno 
per protagonista Paul Temple, l'investigatore britannico che la 
RAI-TV ha «promosso» di grado, concedendogli il privilegio 
della collocazione centrale il martedl sera, data la penuria di 
programmi e di idee in questa stagione. II telefilm di stasera 
si intitola Un pacchetto di diamanti ed e lnterpretato da 
Francis Matthews. Ros Drlnkwater, Robert Urquhart, Gerald 
Sim, Peter Halliday, Geoffrey Chater, George Neen e Barry 
Jackson, con la regia di Douglas Camfleld. 

LA FARSA NAPOLETANA 
(2°, ore 21,15) 

L'interessante programma di Belisario Randone dedicato al 
panorama del teatro dialettale italiano presenta questa sera 
una farsa napoletana: La fucilazione di Pulcinella di Giacomo 
Marulli. 

Ne sono Lnterpreti Nino Taranto, Anna Maria Ackermann. 
Emilia Sciarrino, Isa Daniell, Gennaro Di Napoli, Carlo Taranto, 
Gennarino Palumbo, Giacomo Furia, Franco Javarone, Virgilio 
Villani, Antonio Allocca, Nicola Di Pinto e Francesca Belli. 
con la regia dl Gennaro Magliulo. 

IL SOGNO (1°, ore 22) 
Quando gli occhi si muovono rapidamente e il titolo della 

terza puntata del programma realizzato da Paolo Mocci. Attra
verso le esperienze di alcuni ricercatori, la trasmissione di sta
sera mostra come gli occhi vivono il sogno, con gli stessi movi-
menti del linguaggio visuale conscio. L'esperimento illustra 
alcune caratteristiche fondamentali dei meccanismi fisiologici 
e psicologici del sogno, traendone alcune conclusioni che per-
mettono di ipotizzare la validita scientiflca della scoperta dl 
una dimensione onirica. 

programmi 
TV nazionale 
10.15 Programma cinema

tografico 
(Per la sola xona dl 
Messina) 

18.15 La TV del ragazzl 
• L'lncanto della fo-
restaa. 
Documentario. Regia 
dl Alberto Anclllotto. 

19^45 Telegiornale sport • 
Cronache italiano 

20,30 Telegiornale 
21.00 Paul Temple 

«Un pacchetto dl 
diamanti a. 

22,00 II sogno 
c Quando gll occhi 
si muovono rapida
mente >. 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21,15 La farsa napoletana 

«La fucilazione dl 
Pulclnella». di Gia
como MarulU. 

22,30 Vado a vedere II 
mondo. capisco tut
to e torno 
• Bali per sempre a. 

Radio 1° 
GIOKNALE RADIO - O m 7, 
8 , 12, 13. 1 « . 17 . 2 0 • 23 j 
6.0S: Mattntino rnnlcaM; 6.511 
AlflOMacco: 7.45s L* Cownl»-
tioni pariMrtfrtari: 8.30: C»«J©-
nl; 9-. 45 o 3 3 p m * * # r l j 
9.1 Si Vet ed to; 10.40: T o m : 
11.30: Quarto programma: 
12.44: I I sttdamericaiitat 13.20: 
Ottimo • abbontfante; 14,10: 
Cortia prtfarcnziaie; I S : Per wot 
aiovanh. 17,05: I I girasoM: 
19.10: Onena Napolfc 19.25: 
Memento mosicale; 20,20: L'eP-
sir d'amore; 22.20: Andata • 
ritorno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ora: 8 ,30, 
7 .30. 8,30, 10.30. 12,30. 
13,30, 16.30, 17.30, 18,30. 
19,30. 22,30; 6: I I mattiniere; 
7,40: taoneionio; 8,14: Com-
plessl vTeatatoi 8,40: Come • 
parent; 8,54: Soonl « colori; 
9,35: L'arte 41 arranjlarej 9 .50: 

Madamin; 10,10: Un di»co POT 
I'aatata; 1 0 3 5 : Special o t j i : 
12,10: ReaMoali; 12.40: Atto 
tradimeoto; 1 3 4 5 : Baontiorao 
•one Franco Cem • vot? 13,50: 
Com* • perche; 14: So di aJrii 
14,30: Reiionalit 15: t a Cer
to** di Parma; 15.45: Cararait 
17,35: Offerta apeciale; 19.55: 
Snperestate: 20.10: Andata a tt-
torao; 20,50: Saperaoniq 
22,43: Musica lenera. 

Radio 3° 
ORE • 9.30: Betnrennto in Ita
lia; 10 : Concerto; 1 1 : I ceo-
certi di Albinoni; 11,40: Mast-
cbe italiane; 12,15: La mosics 
nei tempo-. 13.30: Intermeaoi 
14,30: Israele in Ejitto: 16.10: 
Archhrio del disco; 17,20: Fofti 
d'albmn; 17.3S: Jaza claasicoj 
I S : Concerto-. 18,30: Moaiea 
lettera; 18.45: Storia a ie«-
genda della Costa Asntrra; 
19.15: Concerto scrale; 2 1 : I I 
Giornale del Teno; 21.30: Rao-
acgna Premio Italia; 22.30: U 
brl HcevatL 
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