
l ' U t l i t d / sabato 21 ottobre 1972 PAG. 9/ spettacol i -arte 
*er i « I racconti di Canterbury » 

Pasolini assolto 
a Benevento 

con formula piena 
II film - ha sostenuto anche il P.M. - va giudica-
to come un'opera d'arte e «non costituisce reato» 

BENEVENTO. 20. 
II regista Pier Paolo Paso

lini. Alberto Grimaldi (procu-
ratore della societa produftrl-
ce PEA) e il dottor Salvato-
re Jannelli (gestore del cine
ma comunale di Benevento) 
sono stati assolti con formula 
piena — « perche il fatto non 
costituisce reato» — dall'ac-
cusa di «oscenlta, offesa alia 
morale pubblica ed alia re-
ligione ». 

II processo per direttissima 
per 11 film / racconti di Call-
terbury era ripreso, ieri mat-
tina, alia prima sezione del 
Tribunale di Benevento, pre-
sente uno solo degli Imputa-
ti. e cioe il dottor Jannelli. 

In apertura di udlenza, il 
dott. Cusani aveva comunicato 
che sono giunti al tribunale 
i verbal! di sequestra del film. 
disposto in parecchle citta di 
Italia su rlchiesta della Pro-
cura della Repubbllca di Be
nevento. II dott. Cusani aveva 
anche informato che era giun-

to sul Racconti di Canterbury 
un dettagliato rapporto dalla 
Questura di Milano, rapporto 
che si sofferma in modo par-
ticolare sul contenuto del 
film. 

II pubblico mlnlstero, dott. 
Jannarone, aveva chiesto di 
vlsionare nuovamente la pelli-
cola incriminata per meglio 
analizzare alcune scene del 
film. Alia richlesta del P.M. 
si erano assoclati 1 difensori 
degli imputati. II tribunale, 
accogliendo la richiesta del 
dott. Jannarone, ordinava 
una nuova proiezione del 
film, a porte chluse. La pro
iezione e avvenuta in una sa-
la cinematografica di Bene
vento. 

L'udienza era ripresa, ap-
punto, dopo la proiezione e 
lo stesso P.M. aveva chiesto 
il proscioglimento degli impu
tati sostenendo che, nel com-
plesso. / racconti di Canter
bury vanno giudicati come 
opera d'arte ed accogliendo, 
cosl, la tesi della difesa. 

Rascel interpreta Neil Simon 

» I I « piccoletto 
si smarrisce 

nella metropoli 
«I I prigioniero della seconda strada », 
nuovo testo dell'aufore americano, rap-
presentato in « prima » italiana a Roma 

«Nessun autore di comme-
die in quest'ultima decLna di 
anni ha tanto scritto per i 
palcoscenici di Broadway 
quanto Neil Simon». La co-
sa. purtroppo, comincia a ve-
dersi. E quella nota nel pro-
gramma del Prigioniero della 
seconda strada, anziche con-
fortarci, ci induce gia alle 
peggiori previsioni. 

Dopo il tentativo «serio» 
della Signora di marzapane 
(rappresentata anche in Ita
lia. l'invemo scorso, con esi-
to disastroso), Neil Simon e 
tomato all'antica vena umo-
ristica e satirica, quella che 
gli suggeri Ie opere di mag-
gior successo, dalla Strana 
coppia a Plaza suite; ma la 
sua mano e stanca, forse per 
11 troppo esercizio. e il risul-
tato stavolta e assai modesto. 

II «prigioniero» di cui al 
titolo si chiama Mel Edison; 
vive in un appartamento nel
la strada di cui sempre al 
titolo. a New York. E soffre 
di tutti 1 fastidi. i problemi, 
gli spaventi, onde sono tur-
bati gli abitanti della grande 
metropoli: i rumori del traf-
fico, la malignita dell'aria, la 
scortesia dei vicini, l'ineffl-
cienza dei servizi gia lo ridu-
cono sull'orlo della nevrosi 
(ha fatto anche la psicanalisi. 
ma senza effetto, e gli e pure 
morto il medico). Poi, nel 
giro di pochi giorni, perde il 
posto. e intanto i ladri gli 
ripuliscono la casa. Mel si 
•wilisce sempre piii, restan-
dosene chiuso a spulciare le 
offerte di lavoro nei giornali 
(ma chi offre lavoro a im uo-
mo di cinquant'anni?), men-
tre la moglie Edna, che ha 
trovato un impiego. manda 
avanti la baracca come pu6. 
Del resto, anche lei rimarra 
poi dlsoccupata. 

A un certo punto. entrano 
In campo i parent! di Mel; 
jion Ie figlie, che stanno al-
I'universita e dunque non si 
•edono mai. bensi il fratello, 
Bill, ricco affarista. e le so-
Telle Jessica, Pauline e Ma-
rylou. tre vedove benestanti. 
Edna ha chiesto loro a:uto, 
per far curare Mel. che da 
segni preoccupanti di squili-
brio mentale, o. altemativa-
mente, per consent: re a lei e 
al marito di ritirarsi in cam-
pagna ad allevare polli. L'e-
goismo dei familiari ha am-
pio modo di mamfestarsi, ma 
alia fine Bill decide di ofTri-
re un cospicuo soccorso a Mel. 
che pero lo nfiuta. Edna con-
tinua ad avere il miraggio 
della natura, Mel ha ormai 
focahzzato Ie sue velleita di 
Tivalsa sulla persona deil'in-
quilino del piano di jsopra 
(che lo ha ripetutamente svil-
laneggiato), e medita ven
detta-. 

Nell'adattamento italiano di 
Iaia Fiastri (che non sappia-
mo in qual misura modifichi 
11 testo originale), II prigio
niero della seconda strada e 
poco piu d'una sequela di 
aneddoti e di battute sulla 
condizione dell"uomo medio 
americano. A volte sembra 
che si sia in prossimita di 
una sintesl illuminante. ed 
ccco che invece ripiombiamo 
nella vaghezza e nella vacui-
ta. Di chi la col pa dei suoi 
mali? si chlede il protagoni-
eta. E si risponde: del ge-
nere umano Ora. il genere 
umano e un'entlta dawero 
troppo generale. E generica 

IMl genere umano in ge
nerale. passiamo comunque 
gubito e senza mediazioni al-
fambito domestico. Tutto 
fommato, per come Neil SI
M M «i nrospetta la faccen-

da, potrebbe avere ragione 
Bill, che rimprovera Mel di 
essere un immature causa 
il coccolamento cui da bam
bino, quale ultimo nato, sa-
rebbe stato sottoposto da par
te delle sorelle. Anche que-
sta non pare una grande sco-
perta, n€ tale da conferire 
al testo di Neil Simon un 
timbro di originalita. 

// prigioniero della seconda 
strada si e dato in «prima 
italiana » a Roma, al Sistina. 
per l'interpretazione, nel per-
sonaggio centrale, di Renato 
Rascel, il quale ha curato 
anche la « direzione artistl-
ca», men tre la scena e di 
Richard Sylbert II popolare 
attore se la cava sempre ot-
timamente. riempiendo con il 
proprio estro le lacune del 
copione, che, a tratti, sem
bra mancargli dawero sotto 
i piedi. Tra l'altro. per Ie 
esigenze della situazione. si 
prende due secchiate d'ac-
qua sulla testa (alia fine ri-
spettivamente del primo e del 
secondo tempo) che non sap-
piamo quanti. anche piii gio-
vani di lui, sarebbero dispo-
sti a sopportare. Buone ca-
ratterizzazioni forniscono Ma
rio Carotenuto (il fratello), 
Zoe Incrocci. Nais Lago e 
Nietta Zocchi (le sorelle). 
Mentre Angela Goodwin, nel-
le vesti della moglie. ci e 
parsa. soprattutto dal punto 
di vista vocale. ai limiti del
la sufficienza. 

Cordiali, a ogni modo, Ie 
accoglienze del pubblico, nel 
quale si notavano numerosi 
nomi piu o meno illustri. 

ag. sa. 

Convegno 
sulla 
nuova 
grafia 

musicale 
L'Istituto Italo Latino Ame

ricano (IILA), che in questi 
ultimi tempi e andato accen-
tuando la sua presenza in 
campo musicale, si e fatto 
promotore di un'interessante 
iniziativa: quella di un Sym
posium internazionalc sulla 
problemattca dell'attuale gra
fia musicale. Non e cosa da 
poco. Sono, del resto, anni e 
anni che 11 pubblico, alia fi
ne di audizioni di musiche 
nuove, si precipita, incurio-
slto, sui leggli, per vedere 
com'e scritta la musica appe-
na ascoltata. Del pari, sono 
anni e anni che si e prodot-
ta, ed e andata anzi appro* 
fondendosi, una frattura tra 
l'alfabeto musicale tradiziona-
le e un dlverso alfabeto. perb 
accessibile, finora. esclusiva-
mente agll addetti al lavori. 

Non solo per soddisfare 
queste curioslta degli (testra-
nei» a! lavori, ma proprio per 
fare il punto — ed e la pri
ma volta che succede — sul
la situazione della scrittura 
musicale. TULA si e assunto 
il ponderoso incarico di ra-
dunare a Roma compositorl 
e muslcologl dl tre continen
ts in rappresentanza di ven-
tisette Paesi: Argentina, Au
stralia, Austria, Belgio. Bo
livia, Brasile, Canada, Cile, 
Colombia, Danimarca, Fran-
cia, Germania, Giappone. Gua
temala, Gran Bretagna, Italia, 
Messlco, Peru. Polonia, Por-
togallo. Repubblica Dominl-
cana, Spagna, Stati Unlti d'A-
merica, Svezia, Svlzzera, Uru
guay e Venezuela. 

II Symposium, che si svol* 
gera dal 23 al 26 ottobre. e 
stato illustrate, ieri. nel cor-
so d'una conferenza-stampa 
dall'ambasciatore Carlo Per-
rone Capano, segretario gene-
rale dell'IILA. La manifesta-
zione — organizzata in colla-
borazione con vari Enti e di 
un Comitato del quale fanno 
parte Goffredo Petrassi, Fran
co Evangelisti. Daniele Paris, 
Domenico Guaccero. Egisto 
Macchi e Mario Bertoncini — 
si articola in undici relazio-
ni, tutte seguite da dibattiti. 
Interverranno Gino Stefani. 
dellTJniversita di Macerata 
(Prospettive semiotiche in 
musicologia). Jean Jacques 
Nattiez. dellTJniversita di 
Montreal (11 posto della no-
tazione nella semiologia musi
cale), Diego Carpitella. del
lTJniversita' di Roma (Insuf-
flcienza della semioqrafia mu
sicale culta nelle trascrizioni 
etnico-musicali) e via via Ge-
rardo Gandini (Argentina). 
1'americano Robert Ashley, II 
brasiliano Ernst Widmer. il 
Dolacco Boeuslav Scheffer. 
1'americano Kurt Stone, i te-
deschi Erhard Karkoschka e 
Klaus Metzser. con un Discor-
so sulla imvossibilita di scri-
vere musica. 

II Symposium — che si 
svolge nella sede dell'Istituto 
italo latino americano (Piaz
za Guglielmo Marconi, Eur) 
— sara arricchito da una Mo-
stra di partiture moderne e 
da concerti del Gruppo stru-
mentale del solisti di ({Nuo
va Consonanzan. diretto da 
Daniele Paris. Mario Berton
cini e Gianluigi Gelmetti i 
quali presenteranno novita 
dei compositor! della nuova 
avanguardia musicale. 

e. v. 

II cartellone della Filarmonica 

Musiche nuove 
e antiche in una 
saggia stagione 
II programma presentato dal maestro Mario La-
broca - II regista Hubert Aratym illustra la ripresa 
di «Euridice» prima opera lirica del mondo 

Toscana 

Costituito 
il Comitato 
regionale 

per il teatro 
FIRENZE, 20 

Per iniziativa della Glunta 
regionale toscana. cui aderl-
scono lTJnlone regionale del
le province toscane (TJRPT) 
e la Sezione regionale toscana 
dell'Associazione nazlonale co-
munl d'ltalia (ANCI) e stato 
costituito il comitato regiona
le toscano per il decentra-
mento teatrale (CRTDT). 
L'annuncio e stato dato ieri 
sera nel corso di una confe-
renza stampa. daH'assessore 
regionale alia cultura, Silvano 
FilippelH. e dal presldente 
deirURPT, Luigi Tassinari, 1 
quali hanno sottollneato che 
il comitato tiene conto di 
esperienze fondamentali, qua
li quelle della Rassegna inter-
nazionale dei teatri Stabili, 
del teatro Metastasio di Pra-
to e degli altri teatri comu-
nall. del circuito ARCI. che 
nella loro diverslta hanno cer-
cato tutte un rapporto tra 
pubblico e teatro. 

II CRTDT. per le finalita e 
le caratteristiche istituzionali 
che assume, prefigura 11 Tea
tro regionale toscano e si scio-
gliera al momento dell'entra-
ta in funzione del nuovo Isti-
tuto. il cui statuto — ha det-
to Fillppelli — e ora all'esa-
me della commissione cora-
petente del Conslglio regio
nale toscano. 

II CRTDT. in particolare. in-
tende operare per il decen-
tramento teatrale, capace di 
sollecitare la conoscenza cri-
tica della realta; contribuire 
alio sviluppo della gestione 
sociale degli istituti culturali; 
promuo\-ere l'aggregazione di 
operator! teatrali in Toscana. 
valorizzando 1 gruppi autoge-
stiti in forma cooperativa e 
I gruppi teatrali di base che 
siano collegati da un rapporto 
di collaborazione con gli enti 
local! e le association! popo-
lar! della Toscana; sostenere 
il pluralismo delle motivazio-
nl ideal! e delle ricerche 
espressive degli operator! tea
trali e l'autonomia dei centri 
di iniziativa locale. II CRTDT 
Intende. inoltre. contribuire 
alia riforma dell'organizzazio-
ne delle attivita teatrali at-
traverso tutte le iniziative 
utili ad affermare una nuo
va legislazione, che consents 
il piu largo deoentramento di 
competenze alle Region!. 

Stasera cosi 
Canzonissima 

Terza puntata, stasera di 
«Canzonissima». Alia tra-
smissione partecipera l'attri-
ce Barbara Bouchet, la quale, 
dopo un numero a due con 
Pippo Baudo, cantera When 
in Rome e si esibira in alcuni 
passi di danza. Loretta Goggi, 
dopo aver imitato Renato Ra
scel. sara la protagonista di 
un balletto o agreste » ambien-
tat© in una fattoria al tempo 

della vendemmia. I cantanti 
in gara stasera sono Claudio 
Villa con Tu ca nun chiagne; 
Mino Reitano con L'amore e 
un uquilone; Peppino di Capri 
con Amare di meno; Gino 
Paoli con H tempo; le can
tanti sono Orietta Berti con 
Ancora un po' con sentimen-
to; Marisa Sannia con Un 
aquilone, Anna Identici con 
E quando sard ricca e, infine, 
Marcella con Montagne verdt 

E vtuscenko alia Taganka 
i 

MOSCA — Al ttatro i Alia Taganka», uno dei piu attivi ctntri dalla vita cultural* mosco-
vita, si rapprescnta, con la ragia di Yuri Lublmov, un polemlco tasto dtl poata Evtuscanko, 
«Sotto la pall* dalla Statua dalla Ubarta*. La foto mottra una tcona dallo tpottacolo 

L'Accademia filarmonica ro-
mana ha annunclato, ieri, 11 
suo cartellone con una confe
renza-stampa cui hanno parte-
cipato il maestro Mario La-
broca — nuovo dlrettore artl-
stlco — e Hubert Aratym, re
gista, scenografo e costumlsta 
dello spettacolo che 11 Clemen-
cic Consort, dl Vienna, pre-
senter& mercoledl prossimo. 
al Teatro Olimpico: YEuridice 
dl Jacopo Perl, sul testo dl 
Ottavlo Rlnuccinl. 

Come dlclamo in altra par
te dl questa paglna, sta per 
avviarsi a Roma un convegno 
sui problemi delle nuove gra-
fie musicali, ma non 6 che 
sla gia tutto risolto cid che 
concerne i vecchi sisteml dl 
scrittura musicale. Lo stesso 
Aratym (un esperto di riesu-
mazioni. gia noto per quel 
Ludus Danielis — sacra rap-
presentazione medievale — al-
lestlto in un Festival dl Spo-
leto e anche a Roma. aWAra 
Coeli per conto della Filarmo
nica), un tantino emozionato 
per avere a che fare con la 
prima opera lirica del mondo 
(Euridice fu rappresentata a 
Firenze. in Palazzo Pitti. il 6 
ottobre 1600). si e soffermato 
sulle question! connesse alia 
realtzzazione strumentale del-
l'opera. 

Euridice. infatti, ci e perve-
nuta per intero ma la parti-
tura contiene soltanto le parti 
vocali. con indicazioni del 
basso continue Si tratta. 
quindl. di realizzare la parte 
del basso, rifacendosi alle 
usanze antiche sulle quali non 
poco incidevano le dlsponibi-
lita strumentali del momen
to. Ma la compagnia di Rene 
Clemencic dispone non soltan
to di strumenti antichl (chi-
tarroni. liutl. violoncini. violo-
ni e tromboni rinascimentali. 
dei quali uno costruito a No-
rimberga nel 1557). ma an
che. diremmo. di voci antiche. 
Cioe, dl cantanti dotati di un 
particolare timbro vocale. ca
pace di rievocare le antiche 
esibizioni. Orfeo e interpreta-
to da un contratenor — Ze-
ger Vandersteene — la cui 
voce spazia tra la gamma di 
un tenore basso e quella di 
un soprano. Per !a coreogra-
fia, ci si atterra a' dati sto-
rici. ma, per il resto. Aratym 
vuole piuttosto inventare che 
riprodurre situazioni sceni-
che. D'altra parte — dice — 
11 mito di Orfeo e sempre at-
tuale. si svolge continuamente. 
se si pensa che l'uomo giunge 
alia liberazione passando atr 
traverso il mlstero della 
morte. 

II maestro Mario Labroca 
ha poi illustrato il seguito del 
cartellone. Si — si e gia avuto 
II concerto inaugurale. con 
musiche di Mozart, eseguite 
mercoledl scorso, ma esso 
rlentrava nel quadro dell'ac-
cordo culturale italo-olandese. 
Dopo l'^uridfce. saranno dl 
scena all'Olimpico, dal 7 al 10 
novembre, !e Stelle del ballet
to sovietico. Vedremo i piu 
noti ballerini dellUrss: quel-
li del Bolscioi di Mosca. dei 
teatri Korov e Maly di Lenin-
grado. e di numerosi altri 
oentri. 

Una novita e da quesfanno 
lo spostamento dei concerti 
dal giovedl (che era una tra-
dizione per la Filarmonica) 
al mercoledl, giorno reso di-
sponibile anche per la cessa-
zione del concerti del merco
ledl sera da parte dell'Acca-
demia di Santa Cecelia E di 
mercoledi in mercoledl. si.an-
dra avanti fino al 30 maggio 
1973. 

Notevole e la partecipazio-
ne del pianisti (nell'ordine di 
apparizione: Lazar Berman. 
Maurizio Pollini. Giuseppe La 
Licata, Dino Ciani, Vladimir 
Askenazy, Rudolf Serkin e 
Cristoph Eschenbach), ma si 
cerchera di ottenere da essi 
programmi escludenti il re-
pertorio piu battuto. 

I violinisti sono soltanto 
due: Majumi Fujikawa, ac-
compagnata al pianoforte da 
Bruno Rigutto. e Uto Ughi. in 
«duo» con Bruno Canino. 

Due sono anche i Quar-
tetti: quello di Tel Aviv e 
YAeolioh Quartet, inglese. nuo
vo per Roma. 

La fisionomia della stagione 
filarmonica — e'e lo sforzo 
di essere present! in tutti i 
settori della musica — si com
plete con altri spettacoli (Pi-
ramo e Tisbe di Johann 
Adolph Hasse, che a Londra 
fece la concorrenza a Haen-
del, e l'esibizione dello Scapi-
no Ballet di Amsterdam), con 
due concerti sinfonici (uno 
diretto da Ettore GracLs che 
presentera pagine moderne, 
l'altro affidato a Carlo Ma
ria Giulini, interprete della 
Quarta di Schubert e della Set-
ttma di Beethoven). 

Si avranno poi, I concerti 
dei Virtuosi di Roma, del 
Rheinisches Kammerorchester 
Koln, deU'Ensemble Contraste 
di Vienna, dell'orchestra di 
Nuova Consonanza. 

La produzione moderna e 
discretamente rappresentata. 
Si ascolteranno. infatti, com-
posizioni di Schoenberg. di 
Petrassi, di Franco Donatoni, 
Aldo Clement!. Luigi Dallapic-
cola e Luigi Nono. Un cartel
lone, pertanto. ben dosato e 
contemperante le diverse 
esigenze degli appassionatl 
i quali. peraltro. hanno gia 
quasi esaurite le disponibili-
ta dei post! in abbonamento. 
Per gli student! sono previste 
Ie consuete agevolazioni, com-
presa quella di poter assistere 
alle vane manlfestazionl con 
cinquecento lire. 

• . V. 

La stagione si apre il 6 novembre con «Re Lear» 

lllustrata da Strehler 
I' attivita del Piccolo 

Dopo Shakespeare, verran-
no l'« Opera da tre soldi» 
di Brechf, « Barbablu» di 
Dursi e «Perche proprio 

a me?» di Lunari 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20 

Re Lear dl Shakespeare (dl 
cui sono gia da tempo In cor
so le prove e che avra la sua 
prima il 6 novembre prossi
mo); YOpera da tre soldi di 
Brecht in una nuova edizlone; 
Barbablu dl Massimo Dursi e 
Ma perchS proprio me? di Lui
gi Lunari saranno i quattro 
spettacoli della stagione 1972-
'73 del Piccolo Teatro. 

Lo ha annunciato, nel cor
so dl una singolare conferen-
za stampa, Giorgio Strehler 
nella platea afTollatisslma. Pre-
ceduta da alcune «riprese» 
per la TV, questa conferenza 
stampa ha avuto l'andamento 
di una conversazione all'aml-
chevole fatta da uno Strehler 
in gran forma. In un perfet-
to completo nero dl foggla 
brechtlana. Egli e arrlvato a 
parlare del programma sta-
gionale del Piccolo Teatro, di 
cui a partire da quesfanno, 
come si sa, e diventato dlret
tore unlco, dopo una lunga 
premessa colloquiale, nella 
quale ha Illustrato alcuni del 
crlterl di lavoro del Piccolo 
Teatro. Seduto ai bordl del 
boccascena, Strehler ha intrat-
tenuto piacevolmente l'udito-
rio con acute osservazioni sul 
lavoro collettivo. sul clima 
operoso che si e instaurato in 
teatro tra lui e i suoi collabo
rator! : ha detto di credere in 
un rilancio dell'attivita e del
le funzlonl del teatro pubbll 
co. rilancio che comunque do-
vra avere la neressaria du-
rata e profondita. 

Pieno d! fervoroso slanclo ha 
illustrato alcune delle novita 
tecniche che. a partire da que
sfanno. accompagneranno e 
faciliteranno il lavoro al Pic
colo: una di queste l'aveva 
11 alle sue spalle: un apparec-
chio televisivo a circuito chiu
so dal video del quale il pub
blico di cronisti. di critici e 
di invitati ha potuto vedere 
la registrazione di alcune pro
ve del Re Lear. 

Un'altra «novita» dl que
sfanno sono le prove aperte: 
e al proposito Strehler ha 
aggiunto che circa un migliaio 
di persone di ogni eta e dl 
entrambi i sessi ha approfitta-
to di questo fatto per assistere 
alia nascita del Re Lear, ad al
cune delle sue fas! di costru-
zlone. 

I registi del quattro coplon! 
In cartellone saranno: Strehler 
stesso per i primi due (Re 
Lear e Opera da tre soldi), 
Lamberto Puggelli (Barbablu) 
e Enrico D'Amato (Ma perchi 
proprio a me?), n testo di 
Barbablu. scritto ormai cin
que o sei anni fa. vedra. cosl. 
finalmente le luci della ribal-
ta dopo che numerosi grup
pi teatrali l'avevano messo in 
cartellone e poi erano stati 
Impossibilitati a farlo per 
varie ragioni. 

La staeione 1972-73 vedra an
che il ritorno di un classlco 
del Piccolo Teatro. cioe AT-
tecchino servitore di due pa
droni di Goldoni che sara pro-
dotto nell'ambito dell*Estate 
d'arte milanese e che poi an-
dra in tournie a Salisburgo e 
in Giappone. Sara anche pro-
dotta una ripresa della Lulu 
di Wedekind. lo spettacolo di 
Patrice Chereau che la scor-
sa stagione ebbe tanto succes
so: lo spettacolo andra in 
tournfe a Parigi. al Festival 
del Theatre des Nations. An
che per i settanta attori. che 
comnorranno le compaenie d*»l 
Piccolo Teatro. Strehler ha 
avuto simpatiche parole: vi si 
ritrovano vecchi nomi delle 
comoaCTiie d**l nassato del Pic
colo. come Tino Carraro. Va-
lentina Cortese. Franco Gra-
ziosi. Giulia LazOTrini. Gianni 
Santuccio. e nomi nuovi come 
Giuseppe Pambleri, Gabriele 
Lavia. e cosl via. Tra gli altri. 
Gianrico Tedeschi. Carlo Ca-
taneo. Renato De Carmine, 
Adriana Innocent!. Tino Scot-
ti. ecc. 

Un rapporto di collaborazio
ne si e instaurato tra Piccolo 
Teatro e Scala. Gli abbonati al 
primo potranno assistere ad 
uno di tre soettacoli del car
tellone della Scala: La condan-
na di Lucullo di Brecht-Des-
sau. il Ballet du XX siecle. una 
serata di balletti. 

Un'edizione scenica del noto 
libro di Gianni Rodari Tan-
te storie per qiocare sara 
prodotta per Ie scuole. H prez-
zo del biglietti — vi sara da 
quesfanno al Piccolo un posto 
unlco — sara di L 3000 per s>\\ 
spettacoli del venerdl. sabato 
e domenica pomerie°io: gli 
altri giomi sara di 2000 lire. 
Continuera la collaborazione 
con la consults sindacale. con 
la quale sono preventivate 
ben nove rappresentazionl in 
luogo delle tre degli anni scor-
si. 

Bocciato dalla 

censura un 

fi lm di Boorman 
Un tranquiUo weekend di 

paura, il piu recente film del 
regista americano John Boor-
man, il cui titolo originale 
e Deliverance, e che e tratto 
daH'omonimo romanzo di 
James Deckey, e stato 
bocciato in prima istan-
za dalla censura. Trat-
tandosi a suo giudlzio di 
un'opera d'autore, la casa di
s t r i b u t e e statunitense ha ri-
flutato di apportare alcuni ta-
gli, operati 1 quali sarebbe 
stato concesso al film il visto 
di censura con il divieto ai 
mlnori dl anni IB. 

Clitennestra 
alia Sorbona 

PARIGI, 20 
La stagione 1972-1973 del 

Teatro delle Nazioni si e 
aperta con 1' Orestiade di 
Eschilo. nell'allestimento del 
«Teatro Cooperativa Tuscola-
no». per la regia di Luca 
Ronconi. Lo spettacolo, redu
ce dalla rassegna del teatro 
di ricerca di Belgrado e dal 
Festival della prosa di Ve-
nezia (in quest'ultima occa-
sione se n'e reso ampio conto 
sul nostro giornale, si veda 
VUnita dell'8 ottobre) avra 
ancora una decina di repliche 
nel grande anfiteatro della 
Sorbona, dove, alia « prima », 
l'altra sera, ha riscosso uno 
strepitoso successo di pubbli

co. Piu sfumate le reazionl 
della stampa; ma calorosa, in 
particolare, la recensione del 
Monde. A Parigi, Ronconi e 
una parte dei suoi attori sono 
gia molto noti da tempo, per 
l'applauditissimo Orlando fu-
rioso e per il discusso XX. 

L'Orestiade, che dall'll no
vembre sara a Roma, ha qua
li interpreti principal! Glauco 
Mauri, Massimo Foschi, Ma
risa Fabbri, Mariangela Me-
lato, Anna Nogara, Barbara 
Valmorin, Maria Grazia Ma-
rescalchi, Miriam Ascevedo, 
Liu Bosisio, Anita Laurenzi, 
Marzio Margine. Nella foto: 
Marisa Fabbri nelle vesti di 
Clitennestra. 

le prime 

Cinema 

L'avventura 
e Favventura 

Un film come questo di 
Claude Lelouch pub essere 
deflnito soltanto demenziale, 
Per essere indulgent!, potrem-
mo qualificarlo tra i piii in-
genuamente reazlonari e qua-
lunqulsticl dell'ultlmo cinema 
francese. L'avventura & l'av
ventura — interpretato da 
Lino Ventura, Jacques Brel, 
Charles Denner, Charles Ge
rard e Aldo Maccione, e pre-
ceduto da un distico quale 
«Godetevl la vita...» — e 
proprio una «fabbrica» dl 
idiozie, dove la catena dl 
montaggio non sembra mai 
aver fine. « Girato » anonima-
mente a color! da Lelouch — 
attraverso le awenture satl-
rico-crlmlnall di cinque gang
ster «llberl» perche hanno 
scoperto il grande gioco della 
politlca mondiale — tenta dl 
mostrare, appunto, il «ba-
raccone» traballante della 
polltica e delle Ideologic le 
quali non sarebbero conforml 
alle rlspettlve vrassi. 

I cinque «eroi», dopo un 
corso di addottrinamento po
litico. decidono di aggiomar-
si, e di arricchirsi sfruttando 
le « contraddizloni» del «si
steml politic!» che sarebbero 
sul punto di sprofondare nel 
caos: assistiamo, cosl, a ra-
pimentl, ricatti, lotte rivolu-
zionarie e no condotte in A-
merlca Latina, il tutto go-
vernato daH'interesse, dalla 
speculazlone e dall'opportu-_ 
nismo. Si parla molto a van-"* 
vera dl marxismo, si mostrano 
guerriglieri torturatori, e al 
condisce l'insieme con la sal-
quattro soldi, trampollno di 
sa acida di un morallsmo da 
lancio per i nostri «eroi» 
che, secondo Lelouch, potreb-
bero anche essere del «poe-
ti», cioe campion! di «chia-
rezza ». 

vice 

Si apre stasera 

isi Testaccio 

un nuovo teatro 
Nel cuore del popolare 

quartiere dl Testaccio, al 
«Monte dei Cocci», si apre 
stasera un nuovo teatro. VI 
inizia la sua attivita il collet
tivo «Teatro Lavoro», che 
rappresentera Commedia di-
vina, una libera elaborazione 
di Valentino Orfeo, dalla Ct-
mice di Maiakovski. Gli inter
pret! sono lo stesso Valentino 
Orfeo (che cura anche la re
gia), Pilar Castel. NIcoletta 
Costabile, Pino Lorin, Lucia-
na Iannace, Sergio Guidarelll, 
Roberta Flagelli, Roberto 
Milana. Scene e costumi del 
gruppo. Ennio Calabria ha 
disegnato il bozzetto per il 
manifesto dello spettacolo. 

CAMPAGNA 
ABBONAMENTI 1973 

1' Unit a 
in otnaggio 
agli abbonat i 
2 volumi 
GRAMSCI 
SCRITTI POLITICI 

TARIFFE D'ABBONAMBNTO ANNUALS BBMBBTBALB 
•OSTENITORB 
7 NUMBBI 
6 NUMBBI 
5 NUMBBI 

5O000 
27.500 
23.700 
20.000 

14.400 
12.400 
10.500 


