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Luis Bunuel 

premiato 
dai critici 
americani 

Perche i lavoratori si agitano 

NEW YORK, 1 
II premlo della «Society 

nazionale del critici», asse-
gnato ogni anno al mlglior 
film ed al miglior regista da 
ventitre critici cinematografl-
ci di altrettanti quotidian! e 
periodici statunitensi a dlffu-
sione nazionale, e andato per 

t il 1972 a Luis Bunuel ed al 
suo film piu recente Le char-
me discret de la bourgeoisie. 

Gia presentato negli Stati 
Uniti, nell'ottobre scorso, al 
decimo Festival cinematogra-
fico internazionale dl New 
York Le charme discret de la 
bourgeoisie e in programma-
zione in un cinema del cen-
tro dl New York da due mesi 
e mezzo e sta ottenendo un 
conslderevole successo dl pub-
blico e di critica. 

Tra i principali concorrenti 
al premio c'era anche Pianti 
e sospiri dl Ingmar Bergman, 
11 quale ha ottenuto comun-
que una menzione speciale 
per il miglior soggetto. 

II premio per la migliore 
Bttrice protagonista e stato 
assegnato a Cecily Tyson per 
il ruolo sostenuto in Sounder 
e quelle per il migliore attore 
ad Al Pacino, il figlio del Pa-
drino. 

NELLA FOTO: Luis Bunuel. 

Si e sposofo 

Laurence Harvey 
BEVERLY HILLS, 1 

L'attore Laurence Harvey, di 
44 anni, si e sposato ieri a 
Beverly Hills con l'indossatrl-
ce Pauline Stone. 

Questo e il terzo matrimonio 
contratto dall'attore, 11 quale 
aveva divorziato nel febbraio 
scorso dalla sua seconda mo-
glie, Joan Conn. 

Le ragioni 
del malessere 

del cinema 
Gli attorl sono lmpegnatl, 

attualmente, in una dura bat-
taglia con la radiotelevisione; 
flno a qualche settimana 
fa erano in lotta gli ope-
rai delle troupes cinema-
tografiche; anche I dlpendentl 
delle societa lnquadrate nel 
gruppo pubblico hanno incro-
clato le braccla. Che cosa 
•mccede nel cinema itallano? 
Perche un • nuovo cllma di 
t'nslone e rlsorto quando gli 
al.'arl sembrano procedere a 
gor.fle vele? E' comprensiblle 
che si sollevlno queste do-
mande, le quail rlchiedereb-
bero rlsposte clrcostanzlate e 
dettagliate per ciascun setto-
re. Questa volta, perd. anziche 
descrlvere le varie situazionl, 
magarl per metterle a con-
fronto, preferlamo andare alia 
radice del malessere che e 
all'origine delle battaglle sin-
dacali in corso o appena con-
clusesl. 

Dletro ognl rlvendicazlcne 
specifica, rlguardl essa I rap-
portl con la RAI-TV oppure 
11 futuro assetto degll entl 
dl Stato (la tanto ventilata 
ristrutturazione di Cinecltta e 
dell'Istituto Luce), owero lo 
imponiblle dl mano d'opera e 
di tecnici, si scorge l'ansia del 
pane quotldiano, la paura del 
presente e del domanl, la rl-
cerca della certezza del la-
voro. Segno, questo, che le 
case non vanno cosl bene 
come certunl si sforzano dl 
far credere, gludicando con 
il metro delle proprie fortune 
e ignorando le altrul dlffl-
colta. E" da tempo che i sin-
dacati e la stampa onesta e 
democratica parlrno con chla-
rezza e franchezza: non e af-
fatto vero che il cinema Ita-
liano veleggi con il vento in 
poppa; non e affatto vero che 
mamma televislone sia pro-
dlga e asslcuri dl che vivere 
alle categorie interessate a 
questo campo della comunl-
cazione delle Idee e dello 
spettacolo; non e vero che 
l'avvenlre delle azleinde sta-
tali non rlsenta dl alcuna ml 
naccla. 

I,e statistlche dlmostrano, 
da alcunl anni, che nel cinema 
si e stabillzzato H fenomeno 
della sottoccupazlone costante 
e di una dlsoccupazione che 
non accenna a diminulre. La 
prova del nove la forniscono 
i datl relativl al contributl 
che gli imprenditorl versano 
agli istituti previdenzlall: cre-
sce progresslvamente il nu-
mero dl coloro che non rie-
scono a conseguire l'aiiquota 
di giornate lavorative suffi-
ciente per attingere alle pre-
stazlonl assistenziall loro spet-
tantl. Ma non e tutto. Le 
leggi che regolamentano la 
attivita clnematograflca e la 
assegnazione delle provvlden-
ze a favore della cinemato-
grafia italiana spesso e vo-
lentierl vengono eluse In virtu 
dl una serie dl deroghe pre-
dlsposte per svuotare 11 det-
tato legislative Da parte loro, 
le coproduzioni non di rado 

II benvenuto di 
Trincale ai 

redutati del PCI 
II popolare «folkronista» partecipa alle tradi-
zionali teste organizzate dai comunisti Sicilian! 

Dalla nostra redaiione 
PALERMO. 1 

o Compagno che lu votu / cl 
dasti a lu partita / 'sta granne 
faroigghia / tl da lu benvenu-
tu. / La tessera chi plgghl / 
cchiu forti ora ti fa / plrchl 
chista e la tessera / dl libbir-
ta. . .» . 

Comincia cosl l'ultima balla-
ta di Franco Trincale. il fol
kronista. E' nata ieri sera, 
Jn un famoso e affollatissl-
mo cinemetto dl Cattolica 
Eraclea (Agrigento) dove sei-
aettecento emigrati e i loro 

Ancora gravi 
le condizioni 

di Franco Fabrizi 
ORVIETO, 1 

Permangono gravl le condi
tion! deirattore Franco Fa
brizi, rimasto ferito in un in-
cidente cccaduto la sera di sa-
bato nel press! del casello di 
OrvieU) dell'Autostrada del 
Sole. II professor Adnano 
Tioii, direttere dell'Ospedale 
civile di Orvieto, dopo aver 
vis'tato il ferito, ha dich.a-
rato che «le condizioni gene-
rali vanno mlgllorando le;i-
tamenle: il sensorio si pre
senta piu vigile, rimanendo 
tuttavia un grave stato com-
motivo per cc! la prognosi 
permane riservatas. 

Forse entro oggi sara possl-
blle sottoporre l'attore aglt 
esami radiograficl, per cui 11 
quadro cllnico generale potra 
essere piii sufficientemente va
luta to. 

AU'ospedale di Orvieto con-
tinuano a giungere telefonate 
e telegrammi di amici e col-
leghi dell'attore. Tra gli altrl, 
hanno chiesto notlzic Moni
ca Vitti. Gianni Morandl, Ugo 
Tognazzi. Vittorlo De Slca si 
t recato ieri In ospedale in-

Sittenendoai con la madre 
iraUora. 

familiari, dl ritorno per le 
feste di fino d'anno, si sono 
ntrovati per iniziativa del 
ncstro partito. 

Trincale se le sta facen-
do tutte, queste insolite ma 
tradizionali «feste» che, in 
particolare neH'Agrigentino, 
hanno assunto notevoli di
mension! politiche. E ovunque 
egli porta e mutua i temi di 
un impegno che e identico tra 
i siciliani che sono restati e 
quelli che sono stati costretti 
a fuggire nel «trlangolo indu
strial » o all'estero; ma che 
lega anche la tragedia meri-
dionale agli altrl grand! nodi 
della realta italiana. (Basti 
pensare ai guai che Trincale 
ha passato con la sua balla-
ta per 11 Pinelli). 

In un uomo che tiene tanto, 
e tanto giustamente. al suo 
impegno globale, non pud cer-
to sorprendere la semplicita 
con la quale in Australia co
me a Cattolica Eraclea, egli 
sa dare un carattere acirco-
lare» al suo Impegno. Piutto-
sto un elemento che dawero 
colplsce e la impressionante 
regolarita con cui Trincale. 
sfmttando ogni piega del ca-
lendario e financo 1 fusi orari, 
riesce a non mancare mat agli 
appuntamenti col compagni 
della sua Sicilia. Era venuto a 
novembre, per le elezioni am-
ministrative; e tomato ora 
(stasera e a Palma di Mon-
techiaro) per gli incontri con 
gli emigrati che sono una tra-
dizlonale occasione anche per 
la consegna delle tessere del 
partito per 1'anno che vlene. 

E appunto tra una tessera 
e l'altra e nato, quasi per ca-
so, 11 Benvenuto ai nuovi i-
scritU. Lui, del resto, e a-
bltuato a portare 11 saluto alia 
gente delta sua terra. Prima 
di venire qui e stato In Ame
rica Voleva portare ai Si
cilian! di Iaggiu, un omagglo 
simbolico. un pugno di ter
ra comune. « Ma all'aeropor-
to dl New York me l'hanno 
sequestrata... avevano paura 
che portasse lnfezlonll Terra 
benedetta questa e, gli ho 
detto ai doganirrl. Ma loro 

sono terreno dl avventure fl-
nanziarie, non offrono che 
scarse possibility dl assorbl-
mento del quadri tecnici, delle 
maestranze e del personale 
artistico. Del duecento e piu 
film Itallanl. che si produ-
cono annualmente. solo una 
percentuale non troppo rile-
vante e costltulta da prodottl 
per la cui realizzazlone si 
impiegano operai. specialist! e 
attorl Italian!. Per non dire 
di quel dlmentlcati che, per 
qualche settimana, hanno In-
curlosito 1 quotidian! e 1 ro-
tocalchl della borghesia e dl 
cui certl glornalistl hanno per-
so ormal flnanche la memo-
rla: 1 lavoratori della De Lau-
rentlis, 1 quali contlnuano a 
restare sul lastrico. 

In questo quadro, dl nuovo 
non e'e molto, ma e proprlo 
questa partlcolarita a gene-
rare uno stato dl allarme che 
sfocla In una Intensa rlpresa 
dell'lniziatlva sindacale tesa. 
se non altro, a impedlre 11 
peggio, mentre si tenta dl por-
re rimedl paralali agli effettl 
dl una crisi strisciante che 
non esenta neppure le societa 
clnematograflche statall, la 
dove cl si dlchlara In pro-
clnto dl rlstrutturare le vec-
chie lmpalcature ma non cl 
si preoccupa dl aprire nuovi 
spazi produttlvi. 

Questa crlsl strisciante — lo 
abblamo scrltto ripetutamen-
te — non e dl tipo congiun-
turale, ma ha essenzialmente 
un carattere strutturale. An-
tichl nodi arrivano al pet-
tine e ciascuno dl essl e rl« 
conuucibile alia domlnante 
natura speculativa e flnanzla-
rla deH'attivita clnematografl
ca nel nostro paese. A com-
plicare i vizi ereditatl inter-
vengono sempre piu le conse-
guenze del progresso tecno-
logico, per cui, se nel pas
sato i teatri di posa erano 
indispensabili a effettuare le 
riprese, oggi non lo sono piu, 
e se ieri occorrevano compli
cate attrezzature tecnlche e 
lumlnistiche per trasporre su 
pellicola una qualslasi vlcen-
da, oggi basta un nonnulla 
per ottenere effettl fotogra-
flcl spericolatl e inappunta-
bili, con tutto quel che ne 
deriva. Le troupes si assot-
tlgllano, divengono inevitabll-
mente piu aglll, con l'ecce-
zione dei gross! film che ab-
bisognano ad ogni modo di nu-
trlte iquipes. 

Se al progresso della tecnlca 
e della scienza si aggiunge il 
banditlsmo dei produttori, che 
sfuggono agli obblighi legl-
slativi e contrattuali, il dl* 
segno assume conlorni, ancor 
piu precccupantl. 

Airanarchia della produzlo-
ne e alle modifiche dei pro-
cedimenti produttlvi, come al 
solito. il padronato ribatte in-
vocando l'instaurazione dl albl 
professional!, la formazione dl 
corporazioni chiuse, rabollzlo-
ne dl ogni controllo. 

I lavoratori la pensano di-
versamente e pertanto inten-
dono cautelarsi, cercando di 
regolamentare con rigore l'ac-
cesso alle fonti dei loro sal-
tuari e niente affatto favolosi 
introitl. Un naturale latinto 
di difesa li porta a recla-
mare il rispetto della legge 
e talune norme e convenzion! 
che salvaguardino il diritto al 
lavoro. 

Ma tutto cid basta? Pu6 
bastare questo primo passo? 
Non basta, perche le leggi. 
alle quali ci si richiama, fanno 
acqua da ogni lato e sono sta
te approvate per favorire la 
speculazione e l'awenturismo 
nel cinema; non basta per
che, discendendo gli squilibri 
di cui soffre la cinematogra-
fia nazionale da una carenza 
strutturale, e a questo livello 
che bisogna agire e senza 
piu lndugl; non basta, perche 
i produttori italiani. essendo 
operatori finanziari e non In

dustrial!. non sono vincolati da 
alcuna logica economica a 
produrre film; non basta. per
che anche il miglior accordo 
sindacale stipulate a prezzo 
di sacrifici e di dure lotte 
rischia di rimaner lettera 
morta ove non si provveda 
a rimuovere le cause profonde 
del disagio che i lavoratori 
lamentano; non basta, perche 
nessuna prospettiva di sicu-
rez2a si dischiude se il gruppo 
cinematografico pubblico non 
acquista nel contesto della ci-
nematografia italiana il peso 
e 1'incidenza che gli compe-
tono e se non si supera rim-
passe in cu: lo si sta gettando; 
non basta. infine. perchd una 
nuova volonta polltica, rifor-
matrice e rivolta ad affron-
tare in nome e a favore della 
socialita le piaghe che si sono 
accumulate nei decennl. e 
l'unico mezzo indijpensabile 
per voltar pagina sul serio. 

A quale conclusione appro-
dare? Gli accord! contingent! 
sono Importanti, non meno 
della capacita organizzativa e 
combattiva dl most rata nelle 
ultime lotte. e del rafforza-
mento del movi mento sinda
cale unitario. E tuttavia 1 
success! conseguiti. la tenacia 
con cui ancora si lotta de-
vono indurre. al piu presto. 
a una riconsiderazione orga-
nlca del confronto con 11 ver-
sante padronale e con il go 
verno. 

ET necessario Incammlnarsl 
verso 11 cuore della crisi e 
degll affanni di cui soffre il 
cinema itallano: betters! per 
strappare una nuova disci-
plina Iegislativa, per sconflg-
gere la speculazione, per as-
slcurare al cinema itallano 
strutture stablll. sollde e so-
clalmente finallzzate, per Im-
porre alia Democrazia Cri-
stiana, grande protettrice de
gll (nteressi piu dubbi e tl-
morosa dl ogni espresslone 
della culture moderna e di 
ognl forma di llberta che pog-
gi sulla maturazione critica e 
civile del cittadlni, dl invrr-
tlre la rotta flnora seguita, 

m.ir. 

Gorki inedito dalla 
scena alio schermo 

MOSCA — Negli archivl sovlelicl e stato ritrovato il testo incompluto (dialoghi appena ab-
bozzali, quarto atto non finlto) d'un drammn ignoto di Massimo Gorki, a Yakov Bogomolov »; 
la vicenda s'incentra nella figura d'un ingegnere- idrologo, appassionato ricercatore, II cui 
slancio creativo si scontra con I'arretratezza e I'ostilita della societa del suo tempo (fatti e 
personaggl si collocano agli inizl del secolo). La qualita espressiva e la tematlca dell'opera, 
nonostante la sua forma imperfetta, hanno interassato rapidamente II teatro e II cinema del-
I'URSS. E da «Yakov Bogomolov • e nato dl recente un film, diretto dai veterano Abram 
Room. La foto che pubbllchiamo ne mostra un'lmmagine, con l'attore Igor Kvascia, net pannl 
del protagonista, e I'attrice Anastasia Vertinskala (nota anche al pubblico itallano, come 
Ofelia nell' t Amleio » di Koslntzev e come la prima moglie del princIpe Andrei nel «Guerra 
e pace » di Bondarciuk), che qui e Olga, la consorte di Bogomolov 

Si prova al Piccolo « L'opera da tre soldi» 

Continua con Brecht il 
nuovo corso di Strehler 

Dallo strepitoso successo dello scespiriano « Re Lear» alia vivissima arte-
sa per rimminente spettacolo - II come e II perchi di questa riedizione 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 1 

- Le mosche cocchiere, sac-
centl e jettatorie. che sol-
tanto qualche anno fa dava-
no per conclusa — ostentan-
do supponentl giudizi sugli 
allestimentl del gorklano Nel 
fondo e della brechtiana San
ta Giovanna dei Macelli — la 
«carriera» d! Giorgio Streh
ler, si ritrovano oggi, verosi-
milmente, senza parole ne 
argomenti di fronte all'ecce-
zionale en plein realizzato dai 
regista triestlno con l'ormai 
indiscussa, superlatlva mes-
sinscena dello shakespeariano 
Re Lear e con l'lmminente 
riproposta della brechtiana 
Opera da tre soldi. 

Non staremo qui a recri 
minare sulla buonafede o me
no dl certe awentate valu-
tazioni espresse allora sulla 
fertilita creativa e sulla capa
cita di rinnovamento dello 
stesso Strehler, ma bisogna 
pur ricordare che proprlo 
mentre le citate Cassandre 
davano per liquidato il suo 
a mestiere». se non proprio 
la sua «arte», questo uomo 
di teatro (del quale per tan-
ti memorabill spettacoli do-
vremmo almeno in parte sen-
tirci debitor!) stava ponen-
do mano, coerentemente col 
suo passato, ai progetti piu 
avanzati cbe oggi, ormal con-
cretati. stanno riscuotendo i 
consensi e l'attenzlone che tut-
ti sappiamo. 

Colloquio con 
la collettivita 
I risultatl, d'altronde, si 

toccano con mano: sin dai-
l'inizio dell'assunzione da par

te di Strehler della direzio-
ne del Piccolo Teatro di Mi-
lano, il clima delta sala dl 
via Rovello fu agalvanizza-
ton da una spinta di rinno
vamento che ben presto co-
mlncid a dare i suo! frutti. 
Oggi Strehler. di fronte alle 
crescenti. pressantl richieste 
di un pubblico sempre piu 
consapevole e parted pe dei 
problem! della cui turn, pud 
legittimamente rivendlcare 
uno spazio. un'attenzione. 
una precisa determinazione 
per risolvere adeguatamente 
1'annosa questione della po
lltica culturale cittadina. pro
prio e soprattutto in connes-
sione con le esigenze di gior-
no in giomo piu emergent! 
nella dispiegata azione di ri-
sarcimento culturale che il 
mo vi mento democratico ha in-
trapreso in favore delle mas
se popolari. 

Sul come, effettualmente, 
Giorgio Strehler intende dare 
corpo e- seguito al « dtscorso 
nuovo» <cosi irruentemente 
awiato col suo pressoche e-
semplare Re Lean nella rie
dizione deU'Opera da tre soldi, 
lo stesso regista ha espresso 
In questl gioml le proprie 
scelte in un ample articolo 
nel quale, tra le moite altre 

Arriva il 
« pop-Islam n 

Un nuovo gruppo romano, 
« Euro Universal»,» ha ultima-
to la preparazione del suo pri
mo disco long-playing, con il 
quale Intende propone il 
«pop-Islam», cloe 11 recupe-
ro, nel quadro del fllone pop, 
di valori musicali e tradixloni 
•onora del popoli lalamld. 

cose, si chiede in modo sco- i preoccupazione fondamentale 
pertamente retorico: a Perche 
e'e in me un bisogno demo-
ntaco di fare diverso 11 gia 
fatto? II trovare o il provare 
un nuovo tipo di spettacolo 
sulle spoglie di quello antico 
perche gia usato? Un nuovo 
bisogno figuratlvo? O altro? 
Tutti agguati, in fondo, an
che se possibili e plausibill 
e artLstlcamente valid!. Op-
pure tale attrazlone o ten-
denziallta e il frutto dl un 
contesto storico-sociale intor-
no a me, dentro di me (la 
storia e 11 tempo e il rap-
porto testo-tempo che mi 
splnge a trovare un r.uovo 
modo o forma di colloquio 
con la collettivita)?*. 

Carattere del 
teatro «epico» 
D'altronde la vicenda del-

l'Opera da tre soldi — scrit-
ta nel 1928 da Brecnt rifa-
cendosi alia Beggar's Opera 
di John Gay. con muslche di 
Kurt Weill, e rappresentata 
lo stesso anno per la prima 
volta in Germania — ci sem-
bra che indichi per se stessa, 
in maniera abbastanza signi-
f icatlva, la non spenta attuali-
ta del « messaggio » del dram-
maturgo di Augusta: «tMa-
cheath (detto Mackie Messer), 
un capo-gangster londinese, 
spesa in segreto Polly, la fi-
glia di Peachum. il fornito-
re dei mendicant! della me-
tropoli. Alia cerimonia di noz-
ze. che si svolge a Soho. tra 
gli invitati e'e Brown, detto 
la Tigre, il capo della poll-
zia. Peachum denuncia Ma-
cheath che viene acciuffato 
in un bordello per la delazio-
ne dl una prostltuta, Jenny 
delle Spelonche. Macheath 
viene rinchiuso in carcere. ma 
riesce ad evadere con l'aiuto 
di Lucy, sua antica amante, 
figlia di Brown. Ripreso, in-
fine, una seconda volta viene 
condannato e portato al pati-
bolo; in extremis arriva a 
salvarlo un messaggero della 
regina che stravolge i'ordine 
logico della vicenda con un 
improwisato lleto fine*. 

Questa, cioe, la progressio-
ne tutta estenore della para
bola brechtiana, la cui «let-
tura» secondo I precisl in
tent! dello stesso Brecht. ma-
nifestamente espressl nei di-
dascalici songs che Inframes-
zano la r&ppresentazione con 
l'inclsivo e pertinente apporto 
musicale di Kurt Weill, e rin-
tracciablle secondo una raxlo-
nale formulazione: «L'opera 
da tre soldi da un quadro 
della soc.eta borghese (e non 
solo di elementt della icppa-
ghat. Questa societa borghe
se ha prcdoUo. per conto 
suo, un ord.ne borghese del 
mondo. ossia una precisa Wel
tanschauung. dalla quale non 
pud in alcun modo prescin-
dere ». 

Infatti, non a caso Walter 
Benjam'n scriveva, nel 1939, 
commentando il particolare 
carattere « epico w della dram-
maturgia brechtiana: «II tea
tro epico si rivolge a degil 
spettatorl interessati, che non 
pensano senza motivo~, Nel-
lo sforso di Interessare il suo 
pubblico, come se fosse un 
pubblico dt specialistl, e tut
tavia niente affatto tramite la 
pura e semplice preparazio
ne specifica, si realizza una 
volonta poMticax .Un'analisl, 
questa di Benjamin, che tro-
va oggi 11 suo piu naturale 
corollario nelle parole del no
te studioso francese Bernard 
Doit quando affenna cha 

primigenia di Brecht «non 
fu tanto dl lasciare ai poste-
rl un'opera d'arte in piO, 
quanto di proporre ai' suoi 
contemporanei, rlcreatl dai-
l'arte, immaginl intelliglblli 
del loro mondo e dei loro 
tempi». 

In altrl termini: a Brecht 
stesso e la sua grande ope
ra devono essere continua-
mente ripensati, rivlssuti, ri-
dlscussl*. E crediamo che 
proprio questo sia il solco 
nel quale Strehler intende 
portare il suo «discorso nuo
vo* su Brecht in generale e 
in ispecie suU'Opera da tre 
soldi quando sottollnea la po-
livalente ambiguita del mes
saggio brechtiano: cAmblguo 
ma volutamente amblguo, co
me scelta metodologlca, ncn 
come incapacita o Insufficien-
za ideologica. Perche VOpera 
da tre soldi rappresenta pro
prio questo giocare 11 sistema 
della society borghese. dall'in-
terno, con alcune sue armi 
(dai pittoresco al patetico, dai 

generico rivoluzionario alia 
canzone)». 

La verifica, comunque, della 
perspiculta di questo nuovo 
appuntamento con Brecht, ma 
forse ancor piu con Streh
ler, e ormai questione di gior-
ni: le prove per l'allestimen-
to deU'Opera da tre soldi 
— dopo la fellce risoluzione 
dell'incidente occorso a Mil-
va, interprete dello spettaco
lo — sono giunte infatti alia 
loro fase conclusiva e l'atte-
sa prima avra luogo presu-
mibilmente intomo all'Epifa-
nia. 

Sauro Borelii 

le prime 
Teatro 

Niente sesso, 
siamo inglesi 

« Se fosse soltanto un "non-
senso programmatico" — scrl-
ve Wltklewlcz teorizzando sul-
lo stile della moderna opera 
teatrale, e distlnguendo lucl-
damente, qulndi, all'lnterno 
del suo momento lingulstlco, 
Yassttrdo dai non-senso — lm-
maginato a freddo. artlflcial-
mente, senza un bisogno effet-
tlvo, non potrebbe probabil-
mente destare nient'altro che 
il riso, cosl come 1 quadri dl 
pggettl dalla forma stravagan-
te creatl da gente che non sof
fre dl vera " Insaziablllta del
la forma", ma che 11 produce 
per commerclo o pour ipater 
les bourgeois ». La dlstinzlone 
dl Wltklewlcz cl sembra di 
capltale importanza per com-
prendere meglio la produzione 
del teatro contemporaneo, e 
non soltanto dl quello speri-
mentale. Infatti, esiste una 
larga fascia dl opere « moder-
ne » dl «successo » che attin-
jjono a piene manl alle forme 
e al llnguagglo del teatro del-
rassurdo. ma soltanto con lo 
scopo dl strappare qualche 
sorriso alia borghesia seduta 
in platea. 

E' questo. senza dubbio. 11 
caso dl Niente sesso, siamo 
inglesi, la commedia di Antho
ny Marriott e Allstair Foot 
che, dopo 11 successo straordl-
narlo che rlscuote a Londra 
da un anno e mezzo, Garlnel e 
Glovannlnl hanno voluto of-
frlre in dono per Capodanno 
al pubblico del Teatro Slstina. 
Niente sesso, siamo inglesi — 
dove si asslste agli equlvocl e 
alle angosce che esplodono In 
una famlglia borghese (lul un 
bancario, e lei sua degna con
sorte) alle prese con un non 
desiderato materlale porno-
graflco (dalle foto alle «mo-
delle » in came ed ossa) — e 
una pochade priva di senso. 
che tenta disperatamente di 
fare 11 verso al «teatro dell'as-
surdo » dl Feydeau. 

Ma del grande autore fran
cese rimangono soltanto le 
briclole. o meglio le scorie del 
suo «assurdo» ingranaggio, 
cioe le entrate e le usclte sln-
croniche, gli equlvocl e una 
certa concitazione linguistica. 
Manca perd la cosa piu impor-
tante: 11 meccanismo Infatti 
non ha alcun rlferlmento con 
la realta politico-sociale dei 
personaggi. 

Che cosa possono mai fare 
degli attori immersi nella 
«giocosita» un po' ridicola 
del contesto? Non possono fa
re altro che interpretare se 
stessi. autogestendo la propria 
arte Lstrionica, mentre il com-
pito della regla e qui soltanto 
quello dl « montare » la gam
ma delle interpretazioni. Tra 
gli attori (Bice Valori, Paolo 
Panelli, Gianni Bonagura, Ali-
da Chel'.i. Gabrlele Tozri,- Erna 
Schurer, Mariama e altrl) 
spicca Johnny Dorelli come 
« autore » dl una personallssl-
ma e grottesca interpretazio-
ne di un cassiere. Ma che sen
so ha l'esibizione individual 
di un cantante che rivela no
tevoli e insospettate doti 
istrloniche? Alia persplcacia 
del pubblico plaudente del Sl
stina l'ardua risposta. Si re
plica. 

vice 

Rai \i/ 

Da Pesaro a Roma 

lo spettacolo 

« Tutta bella » 
Da stasera a domenica, al 

Teatro Lavoro (via Monte Te-
staccio, 58), il Teatro Club Ri-
gorista di Pesaro presenta Tut
ta belia di Nivio Sanchini, con 
Giusy e Annalisa Martinelli, 
Paolo Polidori, Adriano Poli, 
Luciano Pusineri, Nivio San
chini, Osvaldo Serafini, Egi-
ziana Amadia; regia di Ivan 
Sinionlch. Lo spettacolo, nato 
con la collaborazione di conta-
dini e operai delle Marche. 
tratta in forma satirica il te-
ma del neofascismo. Le rap-
presentazioni si terranno. sino 
a venerdi, alb 21.30, sabato e 
domenica alle 17,30. 

Verso la finalissima della Befana 

Per Canzonissima 
alt alle cartoline 
Alt ai voti delle cartoiine 

del pubblico: il regolamento 
di Canzonissima prevede, in
fatti. che siano valid! soltan
to quelli che arriveranno al
ia Rai di Torino entro le nove 
di questa rcattina. Le prefe-
renze che glungeranno dopo 
— e ogni anno sono centmaia 
di migliaia — non saranno 
assegnate a nessuno; non sa
ranno valide nemmenc le 
cartoline che riporteranno vo
ti per due cantanti, come era 
consentito nelle puntate pre-
cedenti. perch6 per la finalis
sima il prescelto e uno sol
tanto. 

Dopo dodici puntate le car
toline inviate sono state cir
ca qulndici milkmi, e perci6 
quest'anno dovrebbe essere 
battuto il record che risaie al 
1998 con circa venti mllioni 
di cartoline: in base ai voti 
del pubblico delle ultime set-
timane, e prevlsto che per gli 
otto cantanti finalist! ne sia
no state mandate, infatti, cir
ca cinque mllioni e mezzo e 
la «punta» masslma verreb-
be perclo superata. Ed ecco 
11 numero delle cartoline dl-
viso anno per anno: 1967: 
13.741.133; 1968: 19AM.4M; 
1969: 16.210.963; 1970: 16.796^44; 
1971: 17.4M.9B4. 

Come si sa, in base a una 
formula maUmaUca, U «o» . 

oggi vedbremo 
L'ETA' DI COSIMO DE' MEDICI 
(P, ore 21) 

Va in onda stasera la seconda parte dell'£7<4 di Cosimo dt' 
Medici realizzata per la TV da Roberto Rossellinl. Al centro 
dello sceneggiato e — come i spettatorl avranno potuto ren
ders! conto nella prima parte — lo scontro — In un'epoca dl 
trapasso — tra Cosimo, ricco hanchlere, e gli arlstocratlci 
della Signoria fiorentina, minacciati nel loro potere. Natural-
mente il livello del lavoro dl Rossellinl e eccellente — sia dai 
punto di vista figuratlvo, sia da quello evocatlvo e storico —, 
ma riteniamo molto difficile (almeno basandoci su quello 
che abblamo visto l'altra volta) che 11 suo messaggio possa 
essere receplto con immediatezza e anche con una qualche 
utilita dallo spettatore d'oggi. Vedremo se dalla puntata dl 
questa sera emergeranno nuovi elementi atti a modificara 
questo nostro gludizio. Tra gli lnterpretl del Cosimo de' Medici 
rosselllnlano sono Marcello Falco, Virginlo Gazzolo, Sergio Ni-
colal, Mario Erplchini, Tom Felleghy, Marino Mase e Lincoln 
Tate. 

OCEANO CANADA (1°, ore 22) 
Arriva sul video — questa sera e in programma la prima 

puntata — Oceano Canada, l'inchiesta filmata nella quale 
Ennio Flalano, il noto scrlttore recentemente scomparso, ha 
condensato Impression! e immaginl raccolte durante un viag-
gio di set mesi nel vastlssimo paese nordamerlcano. « Met4 
avventura e meta documentario »: cosl venlva defmito Oceano 
Canada dallo stesso Flaiano, il quale si era avvalso della col
laborazione del regista Andrea Andermann, suo compagno nel 
viaggio che si e concluso verso la fine del settembre 1972. 

TEATRO DIECI (2°, ore 22,20) 
Alberto Lupo e Maria Giovanna Elml presentano questa sera, 

nella terza puntata degll Amici di Teatro 10, Astor Piazzolla, 
il musicLsta argentlno che e stato definite 11 « mago» del nuo
vo tango, un tango riproposto in uno stile classicheggiante cha 
nulla ha piu del tradizionale ballo popolare dl Boca. 

L'orchestra — che ha accompagnato Piazzolla nella recenta 
tourne~e Italiana — e composta di due violini, una viola, un 
violoncello, un contrabbasso, una chitarra elettrlca, un piano
forte e una batteria. 

plesso dei voti del pubblico 
sara equiparato al valore del
le cinquecento preferenze che 
sono a disposizione, per la 
finale del 6 gennaio, dei ven-
ticinque componenti di cia-
scuna delle venti giurie dislo
cate in tutta Italia. Un anno 
fa Massimo Ranieri ebbe il 
massimo punteggio dai pub
blico (906.846 cartoline). ma 
fu poi superato da Nkola Di 
Bari grazie a! favor! delle giu
rie (122 punti) e la classifica 
fu questa: primo Dl Bari con 
195,77 punti; secondo Ranieri 
con 181,97; terza Iva Zanicchi 
con 152,25; quarta Orietta 
Berti con 128,97; quinto Clau-
dio Villa con 122.60; sesto Mi-
no Reitano con 88,88; settima 
Rosanna Fratello con 73,18; 
ottava Ornella Vanonl con 
60,93. 

La cantante che ebbe 11 vote 
piu alto dai pubblico fu 
Orietta Bert! (569.533 carto 
line), oltre 130 mlla piu della 
Zanicchi. Sel cantanti su otto 
della finale dl quest'anno so
no gli stessi dl un anno fa 
(non e'erano Gianni Mo rand i 
e Marcella). 

Per 1 cantanti flnalistl, dun-
que, da oggi non si vota piu; 
ma U vendiU dei bigliettl 
della lotteria dl Capodanno, 
continua, In pratlca, flno alia 
mauina d«U'BpUaaU. 

programmi 
TV nazionale 
12,30 Sapere 

aProfili dl protago
nist!: Roosevelt». 

13.00 I corsarl 
«II giudizlo ». 
Telefilm. Regia di 
Claude Barma. 

13,30 Telegiornale 
17,00 Le avventure dl Ca-

landrino e Buffal-
macco 

17,30 Telegiornale 
17.45 La TV del ragazzl 
18,45 La fede oggi 
19.15 Sapere 

Prima puntata di 
« U mlto di Char
iots. 

19^5 Telegiornale sport • 

Cronache Italians 
20,30 Telegiornale 
21,00 L'eta dl Cosimo de' 

Medici 
Seconda parte. 

22,00 Oceano Canada 
Prima puntata. 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 Quel rissoso, Irascl-

bile, carissimo Brac-
clo dl Ferro 

21,35 lo compro. tu com-
prl 
Sesta puntata 

22,20 Gli amici dl Teatro 
10 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: O n 7 , 8 , 
12, 13, 14, 15. 17, 20 , 2 1 , 
23; 6: Mattutino muticcle; 
6,27: Corso pratico di lingua 
spagnola: 6,42: Almanaccos 
6,47: Coma a perche; 7,45: 
Ieri al Parlamento; 8,30: Le 
canzoni del mattino; 9: lo • gli 
autori; 9,15: Vol ed lo; 10: 
Speciala CRj 11.30: Via col 
disco; 12,44: Made In Italy; 
13,15: Megavillisgio; 14,05: 
Quarto programma; 15,10: Per 
vol giovani; 16,25: Programma 
per i ragazzi; 17,05: I I girasole; 
18,55: Intervallo musicale; 
19.10: Italia che lavora; 19,25: 
Concerto in miniature; 2C,15j 
Ascolta, t i fa sera; 20,20: An-
data e ritorno, presenta: Mar-
cello Marches!; 21.15: AUira. 

Radio 2° / Sv 
GIORNALE RADIO: Ore • * ' ' K. 
7,30, 8 .30, 9.30. 10,30, 11.30. 
12.30. 13.30. 15.30. 16.30. 
17.30, 18,30. 22.30. 1\; 6: I I 
tnattiniere; 7,40: Buongiorno 
con Joan Baes e Michele; 8,14: 
Tre motori per te; 8,40: Suoni 
e colori dell'orchestra; 8,59: 
Prima di spendere; 9,35: Una 
muslca in casa vostra; 9,50: 
II signore di Ballantrae; 10,05: 
Canzoni per tutti: 10.35: Dalla 
vostra parte; 12,10: Trasmissio-

nl reglonalii 12 ,40: Alto gta-
dimento di Renzo Arbore • 
Gianni Boncompagni; 13,35: 
Passeggtando tra le nota; 
13,50: Come • perche; 14: Su 
di girl; 14,30: Trasmissioni re
gional!; 15: Punto interrogativo; 
15.40: Cararai; 17.30: Speciale 
GR; 17.45; Chiamate Roma 
3 1 3 1 ; 19,30: Radiosera; 19.55: 
Canzoni senza pensieri; 20 ,10: 
Radioschermo presenta: Un film 
alia settimana; 20,50: Super
sonic; 22,43: Colomba; 23 ,05; 
La staftetta; 23 .20: Musica leg-
eera. 

Radio 3° 
Or* 9.30: Trasmissioni specia-
l i ; 10: Concerto di aperture; 
l i t Concerto barocco; 11,40: 
Muslche italiana d'oggi; 12,15: 
La musics nel tempo; 13 ,13: 
Intermezzo; 14,20: Listino Bor» 
sa di Milano; 16.25: Archivio 
del disco; 17.20: Fogli d'album; 
17.35: Jazz oggi; 18: Notilie 
del Terzo; 18,30: Musica log
gers; 18,45: Cosa cambia nel 
Mezzogiomo; 19,15: Concerto 
di ogni sera; 20,05: Seconda 
Settimana di Musica Barocca; 
2 1 : I I Giornale del Terzo - Set-
te arti; 21,30: Festival Inter* 
nazionale di musica contempt* 
ranea di Royan 1972; 22 ,30: 
Discografia. 

In occasione del 50° anniversario della fondazione della repub> 
bliche socialiste sovietiche, gli Editor! Riuniti pubblicano, 
esclusivamente par le organizzazioni del partito, una edizione 
economica fuori commercio del volume di John Reed 

I DIECI GIORIMI 
CHESCONVOLSERO 

IL MONDO 

ViT'O' che nuest opera <osse diffusa m -r i i 'om d' f s c ^ f s ' a " 
(• fossf? ! rddotta m TijTtf ie '""iQ.:e percbe c i s a da un gu^iriM 
fS^ttO ft stracd!'ia , ' |SmprTte wi\.o di fd!!i chp ' lanro tarTa im 
r) i ' i , i r i ; , i por corr i i rpndf 'P la t-\ riUi-'ione pro ' r ta ' ia a diita 

-.1 df! R'o'etanato 
I E M N 

La lederazroni sono inritate a prenotare il volume presso la aeztona 
stampa e propaganda delta dtrezione del PCI, via dalle B v M f h a 
Oscure. 4 • 00186 Roma. 
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