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Contro la RAI-TV 

Gli attori 
continuano 
l'agitazione 

Proclamate per martedi due ore di sciopero 

L'agitazlone degll attori con-
tlnua. Lo ribadisce la SAI (So
cieta attori itallani) in un 
comunicato emesso ieri nel 
quale si fa 11 punto dell'agl-
tazione e si rlcorda che « gli 
attori sono entrati in sciope
ro al priml dl dicembre, es-
sendosi interrotte le tratta-
tive con la RAI-TV sui due 
punti quallficanti dell'occu-
pazione e degli appalti, del 
quail la SAI, che tutela gli 
attori, richledeva una regola-
mentazione. Numerosi sclope-
rl sono stati effettuatl In 
questo mese di agitazlone. 
scioperl che hanno interessa-
to per piu giorni tuttl 1 Cen-
trl di produzione radiofonici 
e televisivi. Tutte le produ-
Klonl — dice 11 comunicato — 
hanno subito fortl rltardi, del 
quali i telespettatori e 1 ra-
dioascoltatori non potranno 
rendersi conto, in quanto tut
te le produzionl radiofoniche 
e televlsive sono registrate 
con molti mesi di anticipo. In 
ogni caso, sono «saltate» al-
cune produzionl. tra cul la 
Fedora, in lavorazione pres-
so gli studl dl Milano. con 
Giulio Bosetti. che e stata 
sospesa e rimandata a data 
da destlnarsi. Lo stesso e av-
venuto per alcune trasmissio-
r.i radiofoniche in preparazio-
ne presso il Centro di Firen-
ze, che dovevano essere man
date in onda nel pcriodo del-
le festivita natalizie. 

« Alcune delegation! di atto
ri — continua il comunicato 
— si sono recate presso i par-
titl, che hanno raccolto la 
richiesta di un incontrn avan-
zata dal comitato di agita-
zione, e cioe il PCI, la DC e 
il PLI. I rappresentanti del-
la DC e del PLI hanno pro-
messo il loro interessamento 
per i problemi che travaglia-
no la categoria degli attori; 
il PCI, inoltre intende ap-
profondire i motivi che sono 
alia radice del dlsagio delle 
categorie dello spettacolo: 
una moralizzazione ed una 
regolamentazione del settore 
degli appalti ed una serie di 
nuovi indirizzi di politica cul-
turale che l'Ente radiotelevi-
sivo deve seguire. 

«L'on. Galluzzi (PCI), vice 
presidente della Commissione 
parlamentare di vigilanza sul
la RAI-TV, ha ricevuto un'al-
tra delegazione della SAI; si 
e informato sulla situazione 
del settore spettacolo della 
RAI, ed ha assicurato un 
prossimo intervento in seno 
alia Commissione parlamen
tare. in primo luogo per una 
richiesta di dati concreti da 
parte deH'Azienda radiotele-
visiva sull'occupazione, sugli 
appalti e sulle trasmissioni 

«La Commissione parla
mentare di vigilanza ha, nel 
frattempo, inviato una lette-
ra al Conslglio direttivo della 
SAI. in cui promette di in-
teressarsi del problema. 

«II Comitato di agitazione 
e il Consielio direttivo stanno 
Intanto vagliando alcuni con-
tattl che si sono avuti con 

l'Azienda, per valutare la 
reale consistenza dei dati 
stessl, e la reale volor.ta po
litica, da parte della KAI. dl 
giungere ad una soddisfacen-
te chlusura della vertenza. 

« Nel frattempo — conclude 
11 comunicato — si sono ag-
giunti altri motivi per la con-
tlnuazione degll scioperl: la 
RAI-TV, Infattl. ha vanlfica-
to e vlolato pesantemente 
l'accordo voce-volto del lu-
gllo 1971, ottenuto dopo una 
lunga serie dl scioperl; in
fattl. la trasmisslone Cosimo 
ric" Medici e stata quasi inte-
ramente doppiata e non 6 sta-
to rispettato 11 prlnclpio se-
condo cui ogni attore chia-
mato ad interpretare un per-
sonagglo, ha 11 dlrltto e 11 do-
vere di fornire una prestazio-
ne completa. e qulndi di dop-
piarsi. Martedi prossimo tut-
tl gli attori impegnati in pro
duzionl radiofoniche e televl
sive, sciopereranno per due 
ore — dalle 10 al!e 12. o dalle 
17 alle 19. secondo I turnl di 
lavoro — con la seguente mo-
tivazione: Protesta per la pa-
lese e spudorata violazlone 
degli accordl contrattuali re-
lativi al voce-volto nella tra-
smlssione del regista Roberto 
Rossellini. prodotta in appal-
to dalla societa Orizzontl 
2000.. dal titolo Cosimo de' 
Medici». 

A giorni una 
decisione per 
« I racconti 

di Canterbury » 
BENEVENTO. 4 

II Tribunale di Benevento 
e tomato questa mattina 
ad occuparsi del film di Pier 
Paolo Pasolini Racconti di Can
terbury; ma dalla riunlone 
del giudlcl non e scatunta, per 
ora, nessuna decisione, e biso-
gnera attendere dunque qual-
che altro giorno. 

I maglstrati beneventani, gli 
stessi che assolsero lo scorso 
ottobre con formula plena sia 
Pasolini, sia il produttore Gri-
maldl, sia il gestore del cine
ma di Benevento dove il film 
fu proiettato in « prima » per 
l'ltalia, devono pronunclarsi 
sulla restituzione della pelli-
cola sequestrata. 

Contro la sentenza assolu-
toria del Tribunale di Bene
vento si era appellata la Pro-
cura Generale di Napoli, e in 
attesa di questo secondo pro-
cesso il magistrato beneven-
tano si opponeva alia restitu
zione della pellicola sequestra
ta ai legittiml proprietary 

Questa ordinanza e stata pe-
ro di recente annullata dalla 
Corte di Cassazione. e quindi 
gli atti relativi alia richiesta. 
di restituzione della pellicola 
sono stati inviati di nuovo al 
Tribunale di Benevento. per
che riesamini la questione. 

NOVITA LIBRARIA 

Paolo Magrini 
Per una fetta di pane 

Roma. Edizioni Rinascita, 1972 
Pagg. 153, L. 1.500. 

In copcrtina: illustrazione di Carlo levi 

- £ la cronaca quotidians di una vita semplice. di stenti 
• di lavoro. della presa di coscien7a sociale e politica fino 
alio scoppio della seconda gucrra mondiale e a'.l'arrivo 
della cartolina rosa. Magrini narra con uno stile scarno e 
rapido ma awmcente e le sue pagine meritano di essere 
lette specialmente dai giovani ». 

Rinascita 

« La reaita profonda emerge dalla descrizione del mondo 
bracciantile. delle sue condizioni, delle sue lotte alia vigiiia 
dalla seconds guerra mondiale ». 

Paesc Sera 

Novitd di teatro a Roma 

Svela la verita 
il cane parlante 

Uno spettacolo 

al Beat '72 

Meme Perlini 
« » 

E IN VENDITA 
PRESSO LE UBRERIE 

« RINASCITA » 

aggiorna 
i personaggi 
pirandelliani 
« Ma ee e tutto qui 11 male! 

Nelle parole! Abbiamo tuttl 
dentro un mondo di cose; 
ciascuno un suo mondo di 
cose! E come possiamo inten-
dercl, slgnore, se nelle parole 
ch'io dico metto il senso e 11 
valore delle cose come sono 
dentro di me; mentre chi le 
ascolta, Inevitabilmente le as
sume col senso e col valore 
che hanno per se, del mondo 
com'egli l'ha dentro? Credia-
mo d'intendercl; non c'inten. 
diamo mai!», tenta di «spie-
gare» il Padre al Capocoml-
co e alia Figliastra all'inizio 
del viaggio del Sei personag
gi in cerca d'autore verso le 
spiagge assolate e lontane do
ve sono sepolbe le nuove for. 
me di un Teatro Nuovo. Sia-
mo certl che il fulcro intor-
no al quale ruota lo spetta
colo d'esordio di Meme Per
lini sia proprio questa bat-
tuta, oggi ancora inquietan-
te, che riassume tutta la po-
sitlva produttivita dell'ipote-
si pirandelliana sulla neces
sity storica della ricerca spe-
rimentale, espressa in un te-
sto che e il « manifesto » non 
solo della poetica del gran-
de autore. ma anche e soprat-
tutto dell*urgenza di una rot-
tura definitiva con gli stereo-
tlpi del vecchio linguaggio 
« drammatico ». 

Pirandello non ebbe il co-
raggio ideologico-estetlco di 
portare alle estreme conse-
guenze Vintuizione del Padre, 
per cui il «racconto» dei 
« personaggi» non era anco
ra che « l'antefatto» di un 
dramma (« epico » sottolinea 
Peter Szondi) tutto da Inven-
tare. In ultima analisi, il di-
scorso sulla «verita» e la 
«finzione», tipica dl Piran
dello, si risolve nei Sei per
sonaggi nella rappresentazio-
ne della retorica della crea-
zione artistica, onde la com-
piutezza estetica finale dl un 
dramma tradizionale che ter-
mina nella identificazione del
la «realty» con la «fan
tasia ». 

Crediamo che sia stata que
sta la ragione estetica per cui 
Perlini ha preferito cogliere 
dalla complessa struttura se-
mantica del testo un elemen-
to unico ma oggi estremamen-
te vitale: il momento dialet-
tico tra il «vecchio» e il 
« nuovo» che si incama sto-
ricamente nella stessa ricer
ca sperimentale, da lui inte-
sa come rifiuto della conven-
zione verbale per un recupero 
assoluto della liberta imma-
ginativa, in sintesi del Teatro 
come luogo di creazione inin-
terrotta. Ecco che Pirandello: 
chi? si configura come una 
rigorosa metafora sulla neces-
sita che il teatro viva nella 
storia come trasformazione 
delle sue forme: la «lettura 
visivan dei Sei personaggi 
ha luogo su un palcoscenico 
di sabbia nerastra. il terreno 
instabile della societa presen-
te. pronta a inghiottire a per
sonaggi » in cerca di una n u c 
va morality. 

Materialmente. questa me
tafora sulla creazione (ogni 
tanto. nell'oscurita dello spa-
zio scenico si coglie il volo 
di una bianca colomba) ha 
trovato una splendida incar-
nazione nella struttura com
plessa dello spettacolo ricco di 
suggestion! simboliche. di im-
magini enigmatiche che na-
scono dalla luce, il cui senso 
si rivelava in folgorazioni 
successive e sempre non de-
scrivibili con le parole. C'e 
1'incanto della pura immagi-
nazione e il rigore del con-
trollo della sua espressivita. 
anche se non a tutto» della 
esoressione pub essere imme-
diatamente comnren'tbile. Da 
altra parte, e il prczzo che 
t>aga ogni ricerca sperimenta
le condotta in assoluta pover-
ta dei mezzi. tm prezzo che 
e preferibile a quello che il 
teatro ufficiale paea alia cer-
tezza assoluta nella collauda-
ta razionalita borghese delle 
forme. 

Tutti gli attori del Teatro 
<fLa Mascheran fFranco Bul-
lo. Ivan Gali. Johna Man«:ini. 
Ornella Minnetti. Rosalia Or. 
Franco Piacentini e Edo>>rido 
Zan^'ini) hanno saouto ade-
sruarsi alle necessity stil'sti-
che di un «dramma» che — 
D"*rafrasando una nattuta te-
stuale — I se' oersonaeei «vi-
vi» non nnterono material
mente. allora. internretare. II 
sucreswo e st^to cild's=imo. e 
î replica, a Roma, al «Beat 

72 ». 

vice 

Franco Fabrizi 
sta molto meglio 

ORVIETO, 4 
Sono notevolmente miglio-

rate le condizioni dell'attore 
Franco Fabrizi, ricoverato nel-
l'ospedale di Orvieto in se-
guito all'incidcnte stradale ac-
cadutogli nei giorni scorsi sul-
l'autosirada del Sole. 

I medici. stamani, hanno 
sottoposto l'attore a nuovi ac-
certamenti radiografici al ter-
mine dei quali hanno sciolto 
la riserva della prognosi, giu-
dicandolo guaribile in quaran-
ta giorni. Fabrizi restera per 
ora ricoverato neH'ospedale di 
Orvieto. 

«Storia strana su di una 
terrazza romana», di Lui-
gi De Filippo, con la 
Compagnia di Peppino 

Dopo Fatti nostri (tro attl 
unici, variazloni su un tema 
comune), Luigl De Filippo cl 
riprova, come autore teatrale, 
con questa Storia strana su 

~di una terrazza romana, che 
suo padre Peppino, e la Com
pagnia della quale genltore e 
figlio sono insleme alia testa, 
propone In « prima » assoluta 
al Parloll di Roma. 

La «storia strana» 6 quel-
la dl Luciano, un uomo sul 
quarant'anni, osplte non trop-
po gradito in casa e nella 
bottega del suocero, e intri-
stito dal griglore dl una vita 
mediocre. Un giorno, d'lm-
provviso (cosl almeno egll so-
stlene), Luciano ha sentito 
parlare il suo cane, Scugnlz-
zo, ed a sua volta e rlusclto 
a parlargli. Nella misteriosa 
comunlcazione con l'animale 
(che, per tutti gli altrl, conti
nua sempllcemente ad abbala-
re), Luciano trova una sorta 
di breve scampo; la bestiola 
non gli rlvela infattl solo le 
piccole, sordide verita del pa-
rentl acqulsitl o del vicinl, ce-
late dletro la maschera del-
l'ipocrisia sociale, ma lo scuo-
te dal suo stesso awilito tor-
pore, sebbene non sembri in-
dicargll durature e reall so-
luzionl ai suoi problemi. Lu
ciano lascia il lavoro di corn-
messo, ma non sa, non pud o 
non vuole dedicarsi ad atti-
vita diverse, piu soddisfacen-
tl; e quando si avvede dl es
sere, per quella che viene con-
siderata una pericolosa ma
nia, sul punto dl perdere la 
moglle, rlnuncla al cane e sce-
glie la donna. Scugnizzo smet-
tera di farsi ascoltare da lui; 
ma ecco, e Federico, il suo
cero, che comincia a udire 
quella voce sincera... 

Naturalmente. la splegazlo-
ne del fenomeno in termini 
psicologici e possibile, e 11 
commediografo non manca di 
suggerirla, per via diretta o 
indiretta: e abbastanza chia-
ro che Luciano attribuisce a 
Scugnizzo i suoi pensieri re-
conditi, le sue nascoste rifles-
sioni e Intuizloni. ecc. E il ca
ne parlante assume quasi la 
funzione che hanno i sognl in 
certe opere di Eduardo (si 
pensi a Le voci di dentro). 
Tuttavia, qui, guardando « die-
tro la facciata», il protagoni-
sta (e chi lo ha creato, con 
lui) non scopre molto, al dl 
la dei consuetl Intrighi, delle 
solite tresche, delle usuali me-
schinita. Del resto, il clima di 
un eventuale dramma non fa 
in tempo a raddensarsi. che 
subito precipita e si disperde 
in situazioni farsesche, in ri-
svolti salaci. in intermezzi ca-
ricaturali. Verboso e ripetiti-
vo per quanto attiene al suo 
argomento precipuo, il testo 
si sorregge cosi su scorci mac-
chiettistici (il subdolo corteg-
giatore, la domestica disponi-
bile, il prete di vaghe tenden-
ze omosessuali. il farmacista 
appassionato di Freud, l'inve-
stlgatore loquace e di scarso 
comprendonio), che consento-
no comunque agli attori di 
dar sfogo alle loro risorse. e 
alio spettacolo di giungere in 
porto con un nutrito seguito 
di rLsate e di applausi. 

Peppino. nella parte dl Fe
derico, offre ancora una vol
ta la misura del suo estro 
comico, ed e specialmente fe-
lice nel dipingere la somiona 
fissazione erotica del perso-
naggio; Luigi De Filippo e Lu
ciano. con proprieta. Gustosi. 
nel contomo, Hilde Maria 
Renzi. Benito Artesi, Elio Ber-
tolotti, Mario Castellani, Aldo 
Alori; Maria Marchi, Delia 
D'Alberti. Armando Marra. 
Vittorio Donati completano il 
quadro generale. La scena. 
simpaticamente mimetica, e di 
Franco Laurentl. 

ag. sa. 

Prima a Ravenna di « A proposito di Liggio » 

L'Antimafia ^ di scena 
* ' » 

in un crudo spettacolo 

Rai v|/ 

controcanale 

Bergman e 
Liv Ullman 
i migliori 

per i critici 
dl New York 

NEW YORK. 4. 
II film Pianti e sospiri di 

Ingmar Bergman e stato vo-
tato come migllor film del 
1972 dal Circolo critici cine-
matograflci di New York. 

II titolo di migliore attore del-
Tanno e andato a Sir Laurence 
Olivier, per l'lntc-rpretazlone 
di Sleuth, men'.re quello di 
migliore attrice e stato asse-
gnato alia protagonista di 
Pianti e sospiri, Liv Ullman. 

NELLA FOTO; Liv Ullman. 

Caruso, Sermonti e Missiroli (che h anche il regi
sta) hanno raccolto una inconfutabile documenta-
zione sul comportamento di noti magistrati e po-
llziotti palermitani - La compagnia presto in Sicilia 

Dal nostro inviato 
RAVENNA, 4. 

Ecco, con A proposito di 
Liggio, presentato qui aH'All-
ghierl in prima nazionale dal
la Compagnia Teatro Insieme 
e dall'ATER, uno spettacolo 
che ci ripropone il tema del 
teatro-documento. Questo — 
a difierenza di altri testl del 
genere — si basa anzi su un 
solo documento, gli atti della 
Commissione parlamentare an-
timafia sulla irrcperibilita di 
Luciano Liggio (come dice il 
sottotitolo), dal quali i tre 
autori, Bruno Caruso, Mario 
Missiroli e Vittorio Sermon
ti, hanno organizzato degli 
estratti, lasciando cadere tut
to c!6 che non avesse attl-
nenza col loro proposito, che 
era quello dl dare, in modo 
inoppugnabile perche fissato 
nello cartelle dell'Antimafla, 
un quadro del modo dl proce-
dere dl parte della maglstra-
tura e dl parte della pollzia 
palermitane nel groviglio del 
caso Liggio. 

Da questo e facile rlsallre 
al grandi interrogatlvi che la 
stessa magistratura democra-
tica si pone apertamente cir
ca il funzionamento della giu-
stizia in Italia, che fino a po-
chisslmo tempo fa era « al dl 
sopra dl ogni sospetto ». Quan-
ti sospetti, invece, addensa 
sul Procuratore della Repub-
bllca dl Palermo, Scagllone. 
su funzionari alti e bassi, il 
fatto provato che essi operaro-
no in modo da lasciare al Lig
gio, 11 boss mafioso dal cri-
minale passato, Topportunita 
di fuggirsene all'estero! 

Bene. Sarebbe stato facile 
« romanzare» la vicenda per 
tirarne fuori la democratica 
morale della necessita dl una 
rlforma radlcale della giusti-
zia. Invece. i tre autori nan-

\ no voluto far parlare I docu-
menti nella loro crudezza. Lo 
.spettacolo (la regia e di Mis
siroli) pone sul palcoscenico 
un lungo tavolo a L. al quale 
sbinno seduti i membri della 
coLnmisslone antimafia (atto
ri $ manichini) che Interro-
gano I loro testl. L'azione tea
trale e dunque una anti-azio-
ne; d>ai loro scranni, gli inter-
roganti rivolgono le domande 
con un testo che e il risultato 
di un minuzioso lavoro di re-
perimeriito e di messa in con-

A Rischiatutto 
vince Giacomino 
A Rischiatutto.ieri sera, nuo-

va affermazione di Domenico 
Giacomino Piovano. il corret-
tore dl bozze di Cirie. poli-
glotta ed esperto in geogra-
fia mondiale. Per la verita, in 
questa seconda prova il neo-
campione e parso a un livel-
lo nettamente al disotto ri-
spetto alia lprecedente. La 
mancanza di awersari in gra-
do di contrastargli il passo 
ha costituito per lui un gros-
so vantaggio: Giacomino non 
ha pero saputo metter a buon 
profitto la circostanza e ha 
vinto infatti tre milioni e 900 
mila lire, contro i cinque mi
lioni e 360 mila acquisiti al suo 
esordio dl fronte ad un av-
versarlo del calibro di Angelo 
Cillo. Egli ha giocato troppo 
avventatamente in talune cir-
costanze, rischiando e perden-
do anche un milione di lire 
su materie di cui — per sua 
esplicita ammissione — non si 
sentiva ferrato e dilapidando 
il cospicuo bottino accumulato 
dopo solo tre domande al ta-
bellone, quando con un Super-

Jolly e due rischiv si era por-
tato a quota 1.430.000, mentre 
ancora alia cifra di partenza 
si trovavano i suoi svversari: 
il maestro Vinicio Artavelli, di 
Carrara, esperto in • «lirica 
italiana dell'800 » e la giovane 
attrice di fotoromanzi Kosaria 
Castiglia, che aveva presenta
to come materia la storm del
la squadra di calcio del Ge
noa. Dei due solo il maastro 
Arfavelll ha cercato in qwal-
che modo di contrastare il p'as-
so al campione: l'emozione lo 
ha perb tradito al punto d i e 
non e neppure riuscito a rati-
doppiare (la domanda riguar-
dava la Gioconda di Ponchiel-
li) le 110 mila lire con le qua
li si era presentato alle do
mande finali. La Castiglia e 
entrata in cabina con centoml-
la lire ma. sbagliando una ri-
sposta sulla Societa Ginnasti-
ca di Torino, ha finito a quo
ta zero. 

Giacomino invece ha rad-
doppiato con facilita fomendo 
una serie di risposte azzec-
cate sul Lago di Costanza. 

le prime 
Cinema 

Crepa padrone, 
tutto va bene 
Tout va bien, il film piu 

recente di Jean-Luc Godard, 
non pote raggiungere, la scor-
sa estate, le «Giomate del 
cinema itali?no» a Venezia; 
esce ora sugli schermi nostra-
ni quasi di sotterfugio. e col 
titolo reso piu «appe'itoso». 
Avendo quale coliaboratore al 
testo e alia regia Jean-Pierre 
Gonn, il discusso autore fran-
cese ha tentato qui di far con-
vergere varie iinee di tenden-
za, sulle quali si e svilupoa-
ta negli ultimi tre lustri la 
sua attivita: sperimentazione 
di un nuovo linguaggio cine-
tnatografico, in diverse dire-
zioni; corrosione e irrisione 
delle forme canoniche del ci
nema tradizionale; uso « mili-
tante» della maccchina da 
presa. 

Come si sa, Godard si e 
convertito dopo il '68 alle 
idee della « estrema sinistra » 
transaipina. La polcmica an-
ticomunista e antisindacale ha 
dunque largo spazio nelle pa
role e nelle immagini, dagli 
agri colori. di Tout va bien, 
ove si prende spunto dalla 
occupazione d'una fabbrica di 
alimentari, il cui proprietario 
viene « sequestrato » da alcuni 
operal, per contrapporre lo 
slanclo «rivoluzionario» di 
quest! All'« opportunlcmo » del 

quadri della CGT. Dell'occu-
pazione sono testimoni una 
giornalista americana, che la-
vora per la TV, e il suo com-
pagno, un regista parigino 
che, vuoi per crisi interiori 
vuoi per estemi accomoda-
menti, si e ridotto a fare cor-
tometraggi pubblicitari. 

Grezzu, stizzoso, privo di 
fondati motivi nel portare i 

suoi attacchi ai «revisionisti». 
in un clima che dal grottesco 
digrada nella farsa (e c'e an
che il rischio che la figura 
del padrone, interpretata dal-
refficace Vittorio Caprioli, ri-
sulti la piu aumanan) . Tout 
ra bien acqudsta una certa 

densita riflessiva ed espressi-
va quando si tiene stretto al 
problema dei due personaggi 
borghesi. al loro travaglio di 
intellettuali alia ricerca di 
una collocazione non passiva 
nella societa e nella storia. 
Dopo tanto menar colpi alia 
cieca, si awerte anzi un sot-
Ule ripiegamento autocritico: 
i protagonisti. infatti, arrive-
ranno solo, per ora, a «pen-
sarsi storicamente», cioe al 
primo gradino della coscienza 
dialettica e dell'impegno po
litico. 

Jane Fonda, con una reci-
tazione assai fine al lrvello 
della mimica e del gesto (ci 
si ricorda dl Klute), contri-
bulsce alquanto a nobllitsre 
un'opera per troppi aspelti 
artiflciosa e velleitarla. Dd-
screto Yves Montand. 

•9- * • . 

Musica pop 

Gentle Giant 
Sulla scia deU'entusiasman-

te esibizione dello scorso an
no a fianco del Jethro Tull e 
sulla scorta di un successo di-
scografico di grandi propor-
zioni. i Gentle Giant si sono 
ripresentati l'altra sera al Pa-
Iasport romano, per la prima 
volta nelle vesti di vero e pro
prio clou della serata. Di fron
te a quasi diecimila spettato-
ri, il complesso britannico ha 
eseguito, con pregevoli pas-
saggi ed efficaci impasti vo
cal i. le fortunate suites dl 
Three Friends e Acquiring the 
taste. 

Purtroppo, per6, 1 Gentle 
Giant ci propongono oggi un 
sound molto artificioso, for-
malmente elegante, ma privo 
di spunti musicali genuini che 
dimostra come essi abbiano 
gia acquistato quel manieri-
smo, frutto di una corruzione 
consumistica, che di solito ne
cessita di un ben piu lungo 
«tirocinio». Fenomenl come 
questo portano a una nuova 
involuzione del pop e metto-
no le redini del gioco in mano 
agli astuti discografici con 11 
beneplacito di chi sta sul pal
coscenico e di chi vi slede 
dinanzi, le manl giunte. Amen. 

sequenzlalita, con una fedel-
ta assoluta che risulta quasi 
una sfida. Una sfida e certo 
la lunghezza dello spettacolo, 
che non decampa mai, nem-
meno per un momento, dalla 
slgla che si e scelta, quella 
della documentazlone Inconfu
tabile; che disperatamente in-
siste suH'argomento-base del
la mancata esecuzlone del 
mandato di custodla, che Sca
gllone emise contro Liggio 
appena assolto dal Tribunale 
di Bari, ma con la clausola 
restrittiva (e quanto iavore-
vole al capo mafioso) che es-
so dovesse essere eseguito 
solo nel territorio di Co»-ieo-
ne nel caso che il Liggio vi si 
fosse fatto trovare. 

Davantl alia commissione 
antimafia siedono, di volta in 
volta, Lutrl, vice capo della 
polizia e direttore della Crl-
minalpol; Zamparelli, questo-
re di Palermo; La Ferlita, pre
sidente della prima sezione 
penale del Tribunale di Pa
lermo; Scagllone, Procurato
re della Repubblica della stes
sa citta; De Francesco, vice-
questore vicario di Palermo. 
sovrintendente della polizia 
giudiziaria; Arcuri, viceque-
store; Riela, cancelliere capo 
presso 11 Tribunale dl Paler
mo; Scandariato, commesso 
capo della Questura palerml-
tana. Risposte elusive, retl-
centl, piene di supponenza, 
che invece di aiutare a tro
vare la verita suggeriscono 
scappatole, rivalita meschine, 
meschine riplcche, e un osse-
qulo radicatlssimo per «chl 
sta sopra ». Chi stava sopra a 
tutti era allora, a Palermo, 
Scagllone; e la sua deposizio-
ne prende larga parte del pri
mo tempo. 

Una teatralita fredda, astio-
sa, cruda, disperata, vien fuo
ri dalla messa in azione di 
tutto ci6. In quel quadro sce-
nograflco (di Giancarlo Bi-
gnardi) stanno a fianco a fian
co rimmobilita assoluta dei 
manichini e Tagitazione del 
corpl degll interrogans (tutti, 
naturalmente, personaggi « ve-
ri», dall'on. Cattanel presi
dente dell'antimafia ai nostri 
compagni Li Causi, Malagugi-
ni, Tuccari, Lugnano, Flami-
gnl), che riproducono le fattez-
ze originali dei singoli mem
bri della commissione median-
te maschere di gomma, che 
dl volta in volta si infilano. 
Lo spettacolo e anzi scandito 
dal togliersi e rimettersi que-
ste maschere durante * brevi 
pause: pause dell'azione «rap-
presentata » e pause dell'azio
ne teatrale da parte degll at
tori. sottopostl ad una recita-
zlone, con quei volti di gom
ma. piuttosto difficoltosa. Ma
nichini e maschere, una mu
sica di armonium compassa-
ta e ironica. il tutto ha un 
andamento grottescc-espressio-
nista, ma usato con distacco 
critico. con cattiveria (e la 
«cattiveria» di Missiroli. sua 
sigla registica permanente). 
Anche i chiamatl a deporre 
dalla commissione hanno le 
maschere; e qui la deforma-
zione dei visi. la sottolineatu-
ra della parlata siciliana, i 
tic e le manie impiegati per 
dare una caratterizzazione 
particolare (la repellente sicu-
mera, la viscidita subdola, la 
paura del potente) raggiungo-
no effetti dl notevole efficacia. 

Sono possibili, ci pare, dei 
tagli. La monotematica lun
ghezza dello spettacolo finisce 
con il non giovare alia sua re-
cepibilita, la dove, soprattut-
to. esso si frammenta nelle 
domande o nelle deposizioni 
sminuzzate. Esso ha anche de
gli indugi e delle lentezze nel-
le azioni scelte per veicolare 

l il testo: in certi momenti sen-
, ti dietro alia rappresentazio-
. np un certo rituale autocom-
' .piaciuto. Anche il finale 
ivon ci pare rtsolto appieno; 
d«i tre indicati nel copione. 
e\ stato scelto un quarto, con 
la\ sparatoria del due mafio-
si,\ e la vittima (Scaglione) 
che, allegramente cantando 
il Canto delta magistratura 
(a la- situazione, in sito. e di 
assolt'ta tranquillita ») sprizza 
sangu«? abbondante da tutti i 
fori. 

Per Toccasione, il cast del
la compagnia e stato rafforza-
to; citiamo. nella lunga distri-
buzione. Gigi Angeiillo che fa 
Malagugini (ha un ruolo do-
minante nello spettacolo); Do-
natello F.alchi e Cattanei; 1'ec-
cellente Faolo Bonacelli e Sca
glione. Vincenzo de Toma e 
Zamparelli e anche La Ferli
ta; preciso' e puntuale come 
sempre, Gaenano Campisi e LI 
Causi: Ettore-Conti. esperto in 
comico-grottesvio. e il cancel-
Here capo RieSa; Alfredo Pia
no e uno dei membri della 
commissione (Vincenzo Gat-
to). Ricordiamo ancora Bru
no Alessandro. Manfredi Fra-
taccia. Giancarlo Bonuelia. 
Umberto Verdoni. Sandro Bor-
chi, Renato Trombetta; all'ar-
monium. Pietro Fripo. che ese-
gue musicne di Benedetto Ghi-
glia. I costumi sono dello stes
so Bignardi. DODO un bre-
vissimo giro in EmHiaRoma-
gna. A proposito del caso Lig
gio parte per la SicQia. 

Arturo Lazzari 

d . g . 

« Lo schioccianoci» 
domani per 

gli scolari romani 
Lc schiaccianoci, il popola-

re balletto di Ciaikovski, ver-
ra dato gratultamente per J 
ragazzi delle scuole romane, 
11 giomo della Befana, alle 
ore 17 al Teatro deiropera, 
Protagonisti dello spettacolo 
sono Ellsabetta Terabust e Al
fredo Raind; dlrlge Carlo 
Frajese. I blgliettl d'lnvito 
per gli oltre duemlla posti 
della sala sono stati dlstribui-
tl nelle scuole e negli IstltutL 

IL VlAGGIO DEI PUPI — 
Curioso , programma questo 
«La terra promessa» che ben 
pochi telkspettatori avranno 
visto, dal \ momento che era 
collocato in alternativa al 
« Rischiatutio ». Curioso e per 
alcuni versh interessante, an
che se, secwdo noi, non riu
scito. 

L'idea di partenza era fe-
conda. Una compagniu di pupi 
siciliani, che rappresentano in 
modo tradiziomile un lavoro 
scritto oggi, «II Mosen, viene 
invitata per un giro negli Sta-
tt Uniti. E parte con la spe-
ranza di scoprire la «Terra 
promessau: verso questa e 
spinta sia dal mito che I'Ame-
rica ha sempre incarnato per 
gli emigranti (specialmente 
siciliani), sia dall'argomento 
biblico che i pupi si drovano a 
mettere in scena. Ma <Ji'impatto 
con la reaita, gia durante il 
viaggio in nave e poi negli 
Stati Uniti, e duro &• scon-
certante. La «terra pfomes-
sao ha il volto dell'oppressio-
ne e del razzismo, dell'ipocri-
sia e dell'incomprensione; 
nella « terra promessa » I'aspi-
razione alia liberta e alia f/iu-
stizia sembra non avere nem-
vieno radici. Solo sottraendosi 
al giro ufficiale e cercando un 
incontro diretto con la gentc. 
comune, con gli oppressi, gli 
immigrati poveri, i neri, i 
pupari cominciano ad avverti-
re la possibilita di un collo-
quio. Ma molti interrogativi 
restano ancora insoluti. 

L'idea e nata da una espe-
rienza reale, compiuta da Pino 
e Fortunato Pasqualino, pupari 
siciliani di stampo particolare 
(Pino trasporta il sale attra-
verso la Sicilia e muove i 
pupi; Fortunato insegna filo-
sofia e scrive i testi dei dram-
mi: e il loro teatro e colto): 
ma non e stata realizzata, ci 
sembra, in modo da portare i 
telespettatori a rivivere per 
loro conto quell'esperienza e 
a trarne motivo di riflessione. 
I brani migliori ci sono parsi 
quelli nei quali la cronaca del 
viaggio era piu fresca e diret
ta: certe riprese delle rappre-
sentazioni, Vintervista alia TV 

americana, certl squarci della 
reaita d'Oltreoccano. Ma era-
no brani che avevano scarso 
respiro. E perfino qui, poi, si 
avvertiva la difficolta del re
gista Paolo Gazzara a cogliere 
i fatti e a penetrarli, a resti-
tuirli al telespettatore attra-
verso immagini c suoni. 

Nelle sequenze sceneggiatc, 
poi, I'artificio rendeva il di-
scorso stentato e, insieme, 
troppo didascalico. 

D'altra parte, la preoccupa-
zione di rimanere fedele alia 
parabola del «Mos6», lia 
spinto Fortunato Pasqualino a 
sovraccaricare il documenta
ry di riflessioni generali e di 
dialoghi allusivi: sicche, alia 
fine, il programma ha ri-
schiato di trasfonnarsi in una 
sorta di lunga conferenza con 
illustrazioni e divagazioni. Ai 
telespettatori non & stata of-
ferta, in pratica, alcuna pos
sibilita di operare una sco-
perta con i propri mezzi: sta 
perchd le osservazioni dei pro
tagonisti erano solo a tratti 
suffragate da elententi di cro
naca, sia percM proprio le 
parti piii interessanti, cioe 
gli incontri con la reaita, so
no state le piu labili. 

Una fedelta cosl ostinata al-
Vallegoria biblica inoltre, non 
poteva 7ion confinare in qual-
che misura il discorso nel 
limbo dell'astrazione: spunti 
come quello del confronto tra 
violenza e non violenza, 
avrebbero potuto acquistare 
corpo solo in una dimensione 
che fosse stata anche diretta-
mente politica e che avesse 
tenuto conto della comples-
sita del movimento e della 
lotta attuale delle minoranzc 
negli Stati Uniti. I colloqui 
col rabbino e con Abernati 
hanno assunto anch'essi una 
patina simbolica e si sono 
quindi sovrapposti alia reaita 
anzicM evidenziarla. Insom-
ma, nel complesso, un das-
sico esempio di sproporzione 
tra le premesse e Vapprodo. 

g. c. 

oggi vedremo 
SPORT (2°, ore 17) 

Va in onda questo pomerigglo. in ripresa diretta dall'ippo-
dromo romano di « Tor di Valle» la telecronaca del « Premlo 
Birbone», corsa «Tris», handicap di trotto sulla distanza del 
doppio chilometro. 

LA TV DEI RAGAZZI (1°, ore 17,45) 
Per la consueta rubrica pomerldiana dedicata ai giovani, va 

in onda oggi Ol/fo sposo mattacchione, un lungometraggio di
retto da Gordon Douglas e interpretato dalla celebre coppia 
Stan Laurel-Oliver Hardy. I due comici statunitensl sono qui 
alle prese con spassose gags alle quali da pretesto il matrimo-
nio dl Hardy con un'assillante megera. E' l'ultimo periodo di 
Stanllo e Ollio, una specie di grottesco «neorealismo familia-
re», dopo le trovate surrealiste degli anni '30. 

SAPERE (1°, ore 19,15) 
La quotidiana rubrica d'informazione dedica stavolta una 

serie di servizi a Charlie Chaplin: I'interessante iniziativa pre-
vede una densa filmografia del grande cineasta, nonche l'ana-
lisi dettagliata delle progressive evoluzioni del personaggio 
Chariot. 

STASERA (1°, ore 21) 
Per la nuova rubrica di Carlo Fuscagni, « Stasera», va in 

onda sul primo canale un altro «pezzo» sul Vietnam del 
Nord girato dalla equipe di Furio Colombo che ha gia tra-
smesso alcuni servizi spesso pregevoli nelle scorse settimane. 
Si tratta, questa volta, di una conversazione a Hanoi con il 
Primo ministro della RDV Pham Van Dong che si e svolta 
ed e stata registrata 1*11 dicembre scorso, cioe alia vigiiia 
della proditoria aggressione distruttiva dei bombardieri di 
Nixon. 

OMAGGIO A EDUARDO 
(2°, ore 21,15) 

In omaggio a Eduardo De Filippo, la televisione manda in 
onda stasera la messa in scena di uno dei testi piu famosi del 
grande commediografo napoletano. Si tratta di Ftlumena Mar-
turano, in una delle migliori edizioni, che vede protagonisti lo 
stesso Eduardo De Filippo e Regina Bianchi. 

programmi 
TV nazionale 
12,30 
13 

1330 
17 
17,30 
17,45 

18.45 
19.15 

Sapere 
Ore 13 
Seconda puntata. 
Telegiornale 
Buffalmacco 
Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
«Da Natale all'an-
no nuovo » - « Ollio, 
sposo mattacchione». 
Film. 
Spazio musicale 
Sapere 
«Vita di Chariot». 

19,45 Telegiornale sport * 
Cronache italiane 

20.30 Telegiornale 
21 Stasera 
22 Omaggio a Gioaccm-

no Rossini 
23 Telegiornale 

TV secondo 
17,00 Sport - Ippica 
21 Telegiornale 
21,15 Omaggio a Eduardo 

«Filumena Martu-
rano» di Eduardo 
De Filippo. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: Ore 7, 8 , 
10, 12, 13. 14. 15. 17, 20 , 
2 1 , 23: 6: Maltotino musicale; 
6.46: Com* • perch*; 7.45: 
Ieri al Partamento; 8,30: Lo 
caiuoni del tnaltino; 9,15; Voi 
ed io; 11,30: Settimana corta; 
13,15: I favolMh Glenn Miller; 
13.27; Una cemmedia in trenta 
mimrth 14: L« mosit&e del * i -
Snor X; 15.10: Per voi sfovani; 
16,40: Proflramma per i ragazzi: 
Abracadabra; 17,05:11 sira»o-
le; 19,10: Italia che lavora; 
19,25: Opera lei mo-po»ta; 
20.20: Andata e rttomo; 21,15: 
Concerto •infoniccn 23,20: 
Flash. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: Ora 6.30. 
7.30, 8,30, 9 ,30, 10,30. 11,30, 
12,30. 13.30, 15.30. 16.30, 
17.30. 18.30, 19.30, 22,30, 
24: 6t I I mattiniere; 7.40i 
BdOAfliomo con~.| 8,40: Cal-
lerla dal mtlodratniM; 9,35t 

I I Tentasllo; 9,50: I I signor di 
Ballantrae; 10.05: Canzoni per 
tutti: 10,35: Dalla rostra par
te; 12,10: Trasmissioni regio
nal!; 12,40: Alto gradimento; 
13: Hit parade; 13,50: Come 
e perche; 14: Non ai «a mai; 
14,30: Trasmissioni regional]; 
15: Panto interroaatrfO; 15,40: 
CararaJ; 17.4S: Chiamate Re-
ma 3 1 3 1 ; 20,10: Bnona la pri
ma!; 20,50: Supersonic; 22,43: 
Colomba; 23.05: Boonanotta 
fantasma. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto del mattino; 
l i t Musica seria; 12,15: Musi
ca nel tempo; 13,30: Intermw-
ro; 14,30: I I disco in vetrina; 
15,15: Concerto del pianista 
Rudolf Serkin; 16,15: Compo
sition! corali di Johannes 
Brahms; 18: Notizia del Teno; 
18,45: Piccolo pianeta; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 20,15: 
Chrllte extraterrestrii 20.45: I I 
cinema Italiano degll annl »•»-
eanta; 2 1 : Giornala del Tera* • 
Setts artU 

- J ^s -^ 


