
1 'Un i t a / sabato 6 gennaio 1973 PAG. 9 / spettacol i - ar te 

Olivier legge 
al gala 

londinese la 
lettera di un 
prlgioniero 

greco 
LONDRA. 5. 

La voce deH'antifascismo 
freco e risnonata chiara l'al-
tra sera al Covent Garden di 
Londra, durante lo spettaco-
lo di gala che si 6 svolto, 
alia presenza della reglna e 
di Filippo di Edimburgo, per 
celebrare l'ingresso della Gran 
Bretagna nel MEC. 

Verso la fine della serata 
Sir Laurence Olivier ha in-
fatti letto brani di una let
tera scritta l'anno scorso da 
un patriota greco detenuto 
nelle career! del colonnelli 
(«Nessuno avrebbe potuto 
condensare In cosl poche pa
role — ha scritto ii Times — 
un grido per un'Europa ve-
ramente piu aperta»); poi 
l'orchestra ha eseguito una 
marcia funebre. 

L'ambasciatore greco a Lon
dra e stato naturalmente in-
caricato dai fascist! di Atene 
di protestare ufficialmente 
presso il governo britannico. 
che avrebbe «tollerato» la 
provocazione Forse Papado-
poulos e i suol sgherri avreb-
bero preferito che la serata 
invece che al Covent Garden. 
si fosse svolta a Milano. alia 
Societa del Quartetto, corre-
sponsabile dell'ormai nota 
gazzarra reazionaria contro 
Maurizio Pollini. 

Ritorno di un capolavoro 

La rivalsa del 
proletario Liola 
II grande testo siciliano di Pirandello riproposto a 
Roma da Turi Ferro con il Teatro Stabile di Catania 

Turi Ferro come Liola: un 
sodalizio tra attore e perso-
naggio che e stato collauda-
to, ormai da tanti anni. sul-
le ribalte non solo italiane, 
ma di mezzo mondo. da Mo-
sea a Londra, dall'Europa al-
l'America latina Del capola
voro pirandelliano, Turi Fer
ro cura stavolta anche la 
regla, per lo Stabile di Ca
tania, che propone il suo spet-
tacolo, « in trasferta », al pub-
bllco del Teatro di Roma. 

Film Italian! 

al Cairo 
Dall'8 all'11 gennaio si svol-

geranno al Cairo le «Gior-
nate del film italiano». 

La rassegna, che verra aper-
ta dai film Uistruttoria e 
chiusa, dimenlichi. di Damla-
no Damiani, comprendera 
anche: Oceano dl Folco Qui-
hcl, Gli ordini sono ordini di 
Franco Giraldi e // caso Mat
tel di Francesco Rosi. 

Alia manifestazione assiste-
ra una delegazione della qua
le faranno parte Damiano 
Damiani, Franco Nero, Ric-
cardo Cucciolln e un funzio-
nario di Unitalia Film. 

le prime 
Teatro 

Un ladro 
in Vaticano 

11 pubblico borghese ama 
crogioiarsi nel suo brodo, co
me gli stessi autori borghesi 
(che quel pubblico si merita) 
nei propri testi. Diego Fabbri, 
per esempio, passera tutto il 
suo tempo a leggere e rileg-
gere le sue commedie, il suo 
teatro, quasi tutto edito da 
VaLlecchi in dodici volumi. Dc-
dici volumi! C'e da smarrirsi. 
Lui, no. Diego Fabbri dram-
maturgo cl si muove a pro-
prio agio, e, a volte, ama per-
slno riscrivere le proprie com
medie « aggiornandole » con 
qualche battutina d'attualita: 
tanto, le strutture portanti 
delle commedie. per l'autore, 
sono pervase dello splrito uni
versale. Ecco perche Fabbri 
potra pubblicare una raccol-
ta di saggi intitolata Ambi-
guita cristiana. 

La prima «ambiguita» 6 
la sostituzione del titolo ori-
ginale Lo scoiattolo (quello 
della commedia scritta da 
Fabbri e rappresentata nel 
1963 dalla Compagnia Calin-
dri) con Un ladro in Vatica-
no. Oggi, il pubblico borghe
se e chiamato a rivedere la 
commedia come fosse «nuo-
va» (ben gli sta!). E pud 
anche darsi che Fabbri non 
abbia voluto toccare 11 fon-
do del ridicolo col sopran-
nominare il suo protagonista 
Ed mondo De Cavanis (un la
dro timorato di Dio che apre 
casseforti «religiose» per 
scoprire chissa quali segretl 
« celesti ». mentre invece. qua
le sorpresa. scopre sol tanto se-
frreti di banca) alo Scoiatto-
o», quando a interpretarlo 

oggi c'e Gino Cervi. 
A proposito di Cervi. recen-

temente impegnato in TV in 
qualche battutina contro la 
musica spennientale in occa-
sione del Festival rossiniano. 
qu^lcuno ne fa una biografia 
escmplare nel programma del
lo spettacolo. Cogliamo. qua 
c la. qualche fiore: «La sua 
recitazione istintiva. antiro-
mantica. orienta Cervi verso 
personaggi borghesi, misurati, 
concreti... Attore versatile, 
dunque. e oomunicativo. Gino 
Cervi e awolto da un alone 
di simpatia che e dono di na
tura. come dono di natura e 
la sua arte. Come lui si na
sce non si diventa». Ecco, 
questo e Cervi, « abituato co-
m'e a ricevere premi e ono-
rif:cenze...», un Cervi forse 
« ambiguamente cristiano », 
ma soprattutto toccato dalla 
Grazia. Come toccato dalla 
Grazia sembra es=ere il re
gista dello spettacolo. Mirio 
Landi (al teatro parrocchiale 
de" Ser\i. si rappresenta un 
altro spettacolo con la sua 
recia...)- «I miei rapporti con 
lo spettacolo sono tuttora af-
fettuosi. direi. nonostante c: 
*i trovi. tanto io quinto hi J. 
• meta strada tra !e nozze 
d'argento e quelle d'oro. Io 
non ho segreti per lui, lui 
non ne ha piu per me..». 

Chi e toccato dalla Grazia. 
e chi conosce tutti i segreti 
del teatro. Forse solo eh at-
tor; a di contomo » (Corrado 
Olmi. Giulio Platone. Franco 
BLsazza. Giuserroe S^areella. 
Didi Perero. Silvia \fonnlli. 
Cristina Jooi. Wainer Verri e 
Enr'io PeIuso> sono dei nds-
graziat; ,>. Comunque. ha dct-
to Cervi al nubb'ico de! Tei-
tro El'.^co c'e -' per t'itt': in 
du'.??nz^ n'T^ria ». F 3iir.ite-
Tl eh app!ajri. 

vice 
Cinema 

I magnifici sette 
cavalcano ancora 

Ci avremmo giurato che i 
iette « magnifici » stessero an
cora cavalcando. anche par
etic I cavalli del cinema non 
si spompano mai. Anche Lee 
Van Cleel - nei pann: di 
uno sceriffo inlransige.nte e 
antilezahUno inel senso che 
crele p;ii nella person lit g.u-
stiz a sommarja che ne- tri-
bun.iln d^ciso a tutto pur 
ill stcrm.narc Ds Toro e la 
l\M banda di stuorator; -- nr.n 
| mai sUnco di interpretare 
f lBrtU, e ^iaato volta., for

se senza volerlo, ha accetta-
to d'interpretarne uno dei piu 
noiosi e puerili. 

C'e, tuttavia, nel film a co
lon di George McCowan dn-
terpretato inoltre da Stefa-
nie Powers, Michael Callan, 
Pedro Armendariz jr.) una 
no vita: Lee Van Cleef 6 tal-
lonato giorno e notte dai suo 
biografo, il quale e convintc 
di immortalarlo in un suo 
romanzo di avventure. 

Prima che Lee Van Cleef 
organizzi la resistenza contro 
De Toro con pallettoni, fuci-
li con cannocchiale, carabine 
della polizia, ecc. ecc, la sce-
neggiatura mette in tutta evi-
denza una battuta detta da 
una donna in nome delle sue 
amiche stuprate dalla furia 
selvaggia del bandito: «Spe-
riamo, sceriffo, che non sia-
no rimaste incinte! », mentre, 
in sottofondo, volano le note 
di Elmer Bernstein. 

vice 
Jazz 

Just Us 
Da bravo session man di raz-

za. il sassofonista britannico 
Elton Dean si e definitivamen-
te precluso le vie del successo 
commerciale e della celebrita 
con questa nuova formazione. 
Just Us, protagonista di un 
esaltante recital, l'al tra sera 
al Piper Club. 

Infatti, in seguito al divor-
zio dai Soft Machine (nono-
stante cio. Dean continua ad 
incidere con Ratledge e soci), 
il simpatico strumentista in-
glese ha fatto ritorno alia chia-
ve espressiva a lui piu conge-
niale, sottraendosi ai trapezi-
stici compromessi che spesso 
vincolano jazz e pop non sol-
tanto in virtii di sincere ricer-
che di linguaggio. Forte di una 
sezione ritmica dawero pode-
rosa. a tratti coordinata da un 
trombone che si adegua a fa-
ticosi conirappunti. Dean si 
esprime con scioltezza nei ca-
noni di un sound difficilmen-
te identificabile: da una parte, 
c'e I'esasperante ricorrere del 
moduli tipici del free, ove si 
evidenzia la ricerca di sono-
rita freak e di « rottura »; dal-
l'altra. i movimenti corali si 
sviluppano negli schemi di un 
fantasioso rhythm and blues 
di ampio respiro armonico. Fa 
sensazione un Eiton Dean non 
piu nelle consuete vesti'di pri-
m'attore. nvolto ad una fun-
zione dialettica in seno all'or-
ganico solido e compatto del 
gruppo e, del resto, trovereb-
be arduo rivaleggiare con ele-
menti della sua stessa statura. 

d. g. 

Conferenzo-stampa 
del Teatro Lavoro 

Si svolge oggi alle 16^0 al 
Teatro Lavoro <v:a Monte Te-
staccio. 58) una conferenza-
stampa. alia quale partecipe-
ranno anche rappresentanli di 
altri collettivi teatrali. per de-
nunciare i sabotaggi e i ricat-
ti economic! cui sono sottopo-
ste le compagnie che voghono 
dare i loro spettacoli al di 
fuori delle strutture ufficiali. 

II cinema e la donna 
al Filmstudio 

A partire da lunedi 8 gen
naio. il Filmstudio (via Orti 
d'Alibert 1-C) presenta una 
« rassegna critica» intitolata 
II cmema di fronte alia don
na: femminismo e misogima. 
II ciclo — che avra inizio 
lunedi con Giochi di notte di 
Mai Zetterling — si propone 
di stimolare un'analisi sul 
ruolo della donna d.etro e 
davanti alia macchina da pre-
sa: martedl 9 gennaio sara 
la volta de! film D€lruire dit-
elle di Marguerite Duras, cui 
faranno seguito La vielle da
me indigne di Rene Allio 
(mcrcoledl 10 gennaio>. Clio 
dalle cinque alle sette di A-
gnes Varda (giovedi 11 gen-
na o>. Out from Under di Ma
rion De Vrise (venerdl 12 gen
naio) e VaggetttiKt donna di 
Rony Depoulos, in program
ma, quest'ultimo sabato 13 
gennaio, a conclusione della 
rassegna. 

Dl Liola. libera forza di na
tura, fecondita prorompente 
dalla terra, lncarnazlone sola-
re dl remoti miti campestri, 
6 stato scritto molto. Per una 
sorta dl rovesciamento dia-
lettico, questa creatura rl-
dente nasce. come si sa, da! 
ben dlverso protagonista del 
romanzo // fu Mattia Pascal: 
«II melanconico essere mo-
derno, dall'occhlo strablco, 
l'osservatore della vita a vol
ta a volta clnlco, amaro, me
lanconico, sentimentale » scrl-
veva Gramsci « diventa Liola. 
l'uomo della vita pagana, pie-
no dl robustezza morale e 
fisica, perch6 uorno. perche 
se stesso. semplice umanita 
vigorosa» Pure, 1 due mo-
mentl dl Pirandello appaiono 
sempre meno scindiblli: an 
che nella lleta. beffarda fa-
vola che 6 Liola («Mandra-
gola agrestcn la definiva Go-
betti) s'introduce, quasi co
me controcanto, la dolorosa 
riflessione dell'autore sulla 
scissa e alienata condlzione 
umana. e con un interesse 
spiccato, raro in lui, verso 
gli asnetti propriamente so-
ciall. di classe. di tale con-
dizione. 

Don Simone, anziano e rlc-
co contadino, smanla di ave-
re un figlio, cui lasciare la 
sua «roba»: ma la giovane 
moglie non glielo da: colpa 
evi dente del marl to, della 
sua senescenza. Liola. Invece, 
lavoratore infatlcabile e nul-
latenente, ha dietro di se 
un codazzo di bambini, suol 
e di varie madri Anche Tuz-
za. nipote di Don Simone. e 
inclnta di Liola. ma non vuo-
le costui come sposo Prefe-
rlsce fare un patto con lo 
zio: dira che il nascituro e 
opera sua; lui rlacqulstera, 
agli occhl del paese. l'orgo-
glio virile, e soprattutto tro-
vera. cosl, un erede Svilla-
neggiata e quasi ripudiata 
(« quasi ». perche alio sposo-
padrone e sempre utile la sua 
subalterna presenza In casa), 
la moglie di Don Simone, 
Donna Mita, cede alia sedu-
zione di Liola, che per lei ha 
del resto un'inclinazione dl 
antlca data. 

Ora anche Donna Mita at-
tende un figlio: Don Simo
ne, felice di una paternita 
creduta vera, e comunque 
consacrata dai matrimonio, 
bramerebbe a questo punto 
che Liola sposasse Tuzza: ma 
11 giovane, adesso, rifiuta. E' 
ben disposto, perd, a prender-
si 11 nuovo fanciullino che 
verra, ad aggiungerlo alia pic-
cola truppa della sua prole. 

Un proletario e dunque. alia 
lettera, Liola. E tra le nume-
rose chiavi d'interpretazione 
della commedia c'e forse an
che questa: d'una rivalsa. per 
via di natura. contro le inl-
quita della storia; ma che 
finisce, sul momento, per ri-
badire le catene del lungo 
servaggio. Liola non pud ave-
re nessuna donna stabilmen-
te. come non puo avere la 
proprieta della terra, che e 
di Don Simone e dei suol 
pari; puo perd coglierne 11 
piacere e 11 frutto. E tuttavia 
questo frutto — 1 figli — 6 
destinato a crescere, a tra-
sformarsi in schiere dl uo-
mini diseredati e sfruttatl co
me lui, Liola II quale perd. 
mentre lavora per i padroni 
(e 1 riglioletti gia lo aiuta-
no). canta. E 11 suo canto e 
come una sfida. un messaggio 
che altri raccoglieranno 

Alcunl accenni lllumlnantl 
in questa direzione si possono 
cogliere nel prcsente allesti-
mento di Liola. che nell'in 
sieme si tiene. a ogni modo. 
sulla linea d'un tradiz.onale 
sobno naturali5mo. senza ec-
cessi di colore (anzi. semmai, 
e in partirolare nelle scene 
di Francesco Contrafatto. un 
po' meno nei costumi di Titus 
Vossberg. si avverte una certa 
uniforme tonalita notturna). 
con misurate venature di 
groltesco e cadenze di ballet-
to La ver.-?:one adottata e. 
owiamente. quel la originale 
del 191fi in dialetto siciliano. 
anzi * nella parlata di Gir-
genti, che.. e incontestabil 
mente la piu pura. la piu dol-
ce. la piii ricca d: suoni» 
(Pirandello), magmfico stru-
mento espressivo. di grande 
plasticita. qui tuttavia a t ra t 
ti stemperato e illanguidito. 
pur nel Ie^ittimo mtento di 
rendere ccmprensibile il te
sto a tutti; per contro. e 
propno alle battute piu 
« strette n neil'idioma isolano 
che eh spet ta tori reaeiscono 
con masgior calore.. Merito 
anche d'un sapiente gioco mi-
mico e gestuale. col quale gli 
interpreti. e in primo piano 
Turi Ferro. accompaenano il 
discorso 

I] Liola del bravissimo at
tore appare. in questa edizio 
ne 1973. forse un tantino me
no sansuigno di come lo rl-
cordavamo. piu intellettual-
mente sorlsUcato; e cio in 
parziale contrasto con quella 
pra^oettiva proletana cui cl 
si riferiva sopra. Umberto 
Spadaro e un Don Simone di 
corposa evidenza. e intona 
con notevole efficacia il mo-
tivo della «roba» Nel folto 
gruppo delle attricl. Ie meno 
giovani sembrano avere la 
mezlio Sono Franca Manetti. 
Floria Marrone. Maria Tolu. 
da tempo nei « quadri» dello 
Stabile catanese; ad esse si 
affianca. senza strldore. Ave 
Ninchi Fioretta Marl e, con 
dLscreto imueto. Tuzza. Ida 
Carrara e Donna Mita Anto 
nietta Forlanl. Enza Nobill. 
Mirisa Capizzl. I piccoli Gu 
elielmo P?rro. Rocco Spadaro. 
Agatino Minardi concorrono 
al risultato complessivo, e di-
v'dono con gli altri I cordiall 
applausl Liola si replica al 
l'Argentina. 

Aggeo Savioli 

CANZONISSIMA: stasera il gran finale 

Verra dalle giurie 
il voto che conta 

II pubblico ingannato due volte, sul piano del tifo mu-
sicale e su quello dei premi - Si profila un duello Ra-
nieri-Morandi, ma Nicola Di Bari non e fuori gioco 

Canzonlsslma e cosl giunta 
al gran finale che. sul rlsvol-
to del numerosl mllionl in 
premlo fra il pubblico. decre-
tera questa sera a quale de-
gll otto finalist! — quattro uo-
mini e quattro donne — spet* 
tera la palma della vittoria. 

I cantantl sfileranno In or-
dine alfabetlco. Una prima 
classifies sara fornita dai vo-
tl espressi dalle cartollne del 
pubblico. Quclla definltlva, 
tuttavia. sara integrata In ma-
niera determlnante dai voto 
delle venti glurle della rtAI, 
1 membri delle quali, onde evi-
tare Influssi, non sapranno, al 
momento del voto. quelll e-
spressl dalle cartollne. 

L'anno scorso, Massimo Ra-
nlerl venne disarcionato pro-
prlo nella serata del 6 gen
naio da Nicola Di Bari, In 
virtu del voti delle giurie. Ed 
anche stavolta potrebbe veri-
ficarsl un rovesciamento del
le posizioni. Una formula ma-
tematlca, Infatti. riduce la ci-
fra dei voti delle cartollne: 
tale formula tiene presente il 
numero complessivo dei voti 
riportatl da tutti gli otto fina-
listi. cifra che verra rappor-
tata a quella dei voti effettivi 
di ogni cantante. Vale a dire 
che spariranno diversl : ri 
per cui si awlclneranno mol
to le cifre del pubblico e le 
cifre delle giurie. 

E' una vecchia storia che si 
ripete e che ripropone il sen
so di una gara apparentemen-
te affidata alle decision! del 
pubblico, mentre poi. In effet-
ti, una minoranza dl giurati 
puo modificarne sostanzlalmen-
te l'esito. D'altra parte, le car
tollne « interessate » sono no-
toriamente molte. Ce ne fu 
rono. l'anno scorso. addirlttu-
ra munite di tagliandi falsi. 
La RAI preferl. a quell'epoca, 
stendere un velo di silenzlo 
sul fatto: adesso. pero. c'e 
tanto di denuncia alia Procu
re della Repubbllca. Oltre due 
milioni furono, pare, le car-
toline false (anche se la RAI 
ha tentato, con un comunica-
to, dl mlnlmizzare l'entita del 
fenomeno): 11 che significa 
che sono stati adulterati sia 1 
risultatl sul piano della com-
petizione canora, sia I premi 
assegnati dalla lotterla. 

In altre parole, 11 pubblico 
vlene regolarmente ingannato 
due volte da Canzonissima, 
una sul piano del suo tlfo 
musicale, l'altra, sia pure in 
modo Indlretto. su quello del 
premi. 

Tornando al gran finale di 
questa sera, a differenza degli 
anni scorsi. 1 risultati relativi 
alle cartollne saranno resi no-
tl solo nel corso della tra-
smissione. Circolano. owia
mente. le classiche Indiscre-
zloni che. peraltro. non lascia-
no adito a sorprese. in quan-
to Massimo Ranleri, con la 
sua Erba di casa mia, condur-
rebbe con un certo margine 
di vantaggio sul diretto ri va
le Gianni Morandl. che ha por-
tato in finalissima II mondo 
cambierh Iva Zanicchi sareb-
be in testa nel camDo fem-
minlle, dopo un iniziale boom 
di Marcella, la giovane can
tante che costitulsce un po' 
la no vita di questo finale e 
che ha avuto piu fortuna di 
altre due vocl « minori». che 
si erano messe In buona lu
ce nelle fasi precedents Ma-
risa Sacchetto e Giovanna. 

E' probabile che il duello 
Ranierl-Morandi rimanga 11 
motivo dominante fino all'ul-
timo momento, cloe fino al 
voto delle venti giurie spe-
ciali. 

Nicola Di Bari. quindi, pud 
ambire. si direbbe. solo a una 
nuova dimostrazione a suo fa-
vore di questi ultimi giurati. 
mentre Mino Reitano. Rosan-
na Fratello e la plurifinalista 
Orietta Bert! sembrano desti-
nati a stare alia finestra. 

Oltre che dai risultato fi
nale per il primo posto. la sor
presa. per6. potrebbe anche 
venire dalla graduatoria fem-
minile: se esigue si direbbero 
Ie possibility di una vittoria 
di Iva Zanicchi o di Marcel
la. quest'ultima. in virtu pro-
prio del fatto di essere un 
personaggio meno abusato dai 
video, potrebbe convogliare 
su di se Ie simoatie delle ven
ti giurie e ottenere 11 premio 
di consolazione di a prima 
donna». scavalcando la Za 
nlcchl. 

Quanto alio spettacolo vera 
e proprio. dopo i rapidi pre-
amboli di Pippo Baudo e di 
Loretta Goggi, avra immedia-
tamente luogo la Dasserella 
desl-' otto cantanti finalist! in 
ordine. come si e detto. al-
fabetico: Orietta Berti. Nica 
la Di Bari. Rosanna Fratello. 
Marcella. Gianni Morandi. 
Massimo Ranieri. Mino Rei 
tano e Iva Zanicchi. 

II sarto Cardin 

ferifo mentre 

giro un film 
MACEIO. (Brasile), 5 

II famoso sarto parigino 
Pierre Cardin e rimasto leg-
germente ferito mentre gira-
va la scena di un film, una 
coproduzione franco brasilia-
na, nel Nordeste del Brasile. 

Cardin e caduto da cavallo, 
essendosi I'animale imbizzar-
rito a causa di un incendio. 
Malgrado una dLstorsione alia 
caviglia Cardin ha deciso di 
ripetere la scena. 

II film. Intitolato Joana, a 
Francesco, ha come principale 
intcrprete femmlnile Jeanne 
Moreau ed e diretto dai regi-
sta brasiliano Carlos Dlegue*. 

Mentre le giurie esterne vo-
teranno, sul video avra luogo 
la panoramica abituale del 
funzionari addetti agli abbi-
namenti fra biglletti e can
tanti, presente Marlcllna Can-
null. 

Seguiranno quarantaclnque 
mlnuti reglstratl: II balletto 
di Liliana Cosl da Cenerento-
la di Prokofiev, uno sketch 
« riassuntivo » del due presen-
tatori, un balletto Ispirato a 
Roma, 1'orchestra di Enrico 
Simonetti che verra flnalmen-
te messa in grado dl dimo 
strare le sue qualita in Can
zone su quattro note, ancora 
un balletto, stavolta dedicato 
alia Sicllia, sedici imitazioni, 
« dulcis in fundo », della Gog

gi (dalla Vltti alia Pavone). 
Collegamento, quindi, con le 

citta cui fanno capo le varie 
giurie esterne: Milano (pre-
sentratrice Maria Grazia Pic-
chettl); Napoll (Giuliana Ro
meo), FIrenze (Anna Maria 
Gamblnerl). Torino (Rosanna 
Vaudettl); Roma (Gabrlella 
Farlnon). Non 6 esclusa. pe
rd, la sostituzione della Gam
blnerl con Enza Sampo. 

Si sapranno, a questo pun-
to, i risultatl delle votazioni 
espresse dalle cartollne del 
pubblico: quindi verranno fat-
te le somme con I voti delle 
giurie. 

Drmiele lonio 

I cantanti e le 
canzoni in gara 

Orietta Berti: «E lui pescava»; 
Nicola Di Bari: « Paese >; 
Rosanna Fratello: « Figlio del-

i'amore »; 
Marcella: t Un sorrlso e poi 

perdonami »; 
Gianni Morandi: « II mondo 

cambiera »; 
Massimo Ranleri: a Erba dl 

casa mla »; 
Mino Reitano: «Cuore pelle-

grlno »; 
Iva Zanicchi: « Ml ha strega-

lo il vlso tuo ». 

I due grand! favorlti di a Canzonissima»: Gianni Morandi e 
Massimo Ranieri 

reai yi/ 

controcanale 
« IL MESSAGGIO DEL VIET
NAM)) — Nel suo terzo nu
mero, n Stasera», ha presen-
tato un documento di ecce-
zionale valore, umano e po
litico: una breve intervista 
di Pham Van Dong registra-
ta da Furio Colombo ad Ha
noi circa un mese fa. Elimi-
nando la formalita delle do-
mande e delle risposte, il pri
mo ministro nord-vietnamita 
si e rivolto diiettamente agli 
italiani, facendo alcune os-
servazioni sulla necessitd che 
i popoli intreccino tra loro 
paciflci rapporti, in tutti i 
campt, e che la fraternita 
travalichi le frontiere; sot-
tolineando I'intreccio di vita 
e di guerra, di vita e di lotta 
che caratterizza i giorni di 
ctascun vietnamita da un 
quarto di secolo, un intreccio 
cost stretto che ormai non 
e" piii possibile distinguere i 
momenti diversi. Ma, nel 
contempo, Pham Van Dong 
ha ripetuto che i vietnamiti 
sono ottimisti, hanno flducia 
nei popoli e nella loro co-
scienza, percht sanno che la 
storia sveglia la coscienza e 
apre gli occhi degli uomini, 
presto o tardi. E ha conclu-
so dichiarandosi contento 
deU'incontro, della possibilita 
di indirizzare queste parole 
al nostro popolo. 

Sono slate — come giusta-
mente Colombo ha rilevato, 
nelle poche parole introdut-
tive — riflessioni a voce alta, 
che il dirigente del Vietnam 
ha formulato con accenti se-
reni e intensi, dai quali tra-
spariva chiaramente tutta la 
eroica decisione, la forza di 
questo piccolo popolo che da 
anni tiene in scacco il piii 
grande e spietato e attrezzato 
Stato imperialista mai esisti-
to. Forza, saggezza, generosi-
ta: miliom di italiani hanno 
potuto constatare diretta-
mente con quale spirito i viet
namiti — al Nord ma anche 
al sud, nelle campagne e nel
le citta, come combattenti 
nella boscaglia o come con-
tadini nelle risaie o come cit-
tadini solto le bombe — w-
vano I'intreccio quotidiano 
tra vita e guerra. traendone 
insieme I'implacabile decisio
ne di conquistare I'indipen-
denza e la liberta per il loro 
paese e un'altrettanto prolan-
da convinzione della possibi
lita dt conquistare la pace e 
un mondo nuovo, nel quale i 
rapporti tra i popoli siatto 
radicalmente mutati-

Milioni di italiani hanno po
tuto capire che cosa significhi 
I'esprcssione che, in questi 
anni, tante volte il movimento 
operate e democratico ha ado-

perato: il Vietnam e la co
scienza dell'umanita, oggi. 
Hanno potuto leggerlo sul vol-
to scavato e intelligente di 
Pham Van Dong, oltre che 
nelle sue parole: in quel vol-
lo che sembrava scolpito nella 
roccia eppure era straordina-
riamente mobile, e che espri-
meva Vintima, straordtnaria 
capacita di questo popolo di 
crescere continuamente, nella 
sua dimensione politico e uma
na, attraverso I'esperienza piii 
atroce che si possa immagi-
nare. A momenti, Pham Van 
Dong scoppiava in una risata 
fresco e cordiale, quasi incre-
dibile nella sua forza comu-
nicativa: quasi volesse, lui, 
confortare e rassicurare i suoi 
interlocutori. Appena una set-
timana dopo. sul Vietnam del 
Nord sarebbero riprese a ca-
dere, con I'intensita di un'apo-
calisse, le bombe dalle super-
fortezze inviate da Nixon. Tut
ti, crediamo, ascoltando il 
primo ministro nord-vietnami
ta avranno pensato a quelle 
bombe — e a quelle che an
cora oggi cadono a sud del 20° 
parallelo — e avranno misu-
rato la incolmabile distanza 
che esiste tra la ci villa del co~ 
munista Pham Van Dong e la 
cieca barbarie dell'imperiali-
sta della Casa Bianca. 

Certo, anche noi, come 
Pham Van Dong, siamo lieti 
che la TV italiana ci abbia 
dato la possibilita di questo 
incontro diretto. Ma non pos-
siamo fare a meno, come ita
liani, di notare che un simile 
documento avrebbe meritalo 
di essere valorizzato al massi-
mo, di essere trasmesso nelle 
ore di maggiore ascolto, con 
una iniziativa adeguata al suo 
eccezionale valore. La RAI-TV, 
invece. Vha tenuto per tin cer
to tempo da parte e non lo ha 
nemmeno collocato in apertu-
ra di «Stasera». Anzi. lo ha 
fatto precedere — forse in no 
me della consueta, bolsa e ipo-
crita obtettivita — da un bre
ve servizio di Tito De Stefano 
che tentava di esporre * le ra-
gioni di Van Thieu». Quasi 
che il messaggio di uno dei di 
rigenti del popolo vietnamita 
potesse esser messo sullo stes
so piano delle disperate ma-
novre di un fantoccio degli 
americani (del quale Nixon si 
serve come alibi) per conser-
vare il suo corrotto, feroce, 
odiato potere. 

Anche per questo verso, pe
rd, crediamo, torna utile Vap-
pello che uno degli ercdi di 
Ho Chi Minh ci ha rivolto da 
Hanoi: teniamo sveglia la no
stra coscienza, giudichiamo e 
traduciamo il nostro giudizio 
in azionc. 

9-«-

Gemma e 
Spencer 
ongeli 

e killer 
«Moltl dlcono che ho co-

minciato a "fare il reglsta" r i' caso e, In un certo senso, 
vero. Sono stato per anni 

operatore alia macchina e dl-
rettore della fotografla: ho 
avuto 1'occaslone di collabora-
re alia reallzzazlone dl un 
mucchio di western e, alia fi
ne. non ne potevo piu di assl-
stere a scene dl vlolenza gros-
solane e raccapricclantl. In 
un primo momento, ho voluto 
mettere In evidenza un certo 
distacco da quella che poteva 
essere la mia parteclpazlone 
al film, gia stando dietro la 
macchina da presa. e cosl, 
quasi automaticamente, e na-
ta in me la demlstificazione 
lronica del western " all'italia-
na " turpe e violento... ». 

Queste dlchlarazion) auto-
biografiche spiegano la nascl-
ta del fantomatlco personag
gio di E. B Clucher (al se
colo Enzo Barbonl). regista 
della superfortunata serle dl 
«Trlnita», ora di nuovo sul 
set, alle prese con una satira 
dell'America del proiblzionl-
smo. II film si intitola Anche 
gli angeli mangiano fagioli 
(c'e qui un rlferimento ad al-
meno uno de! capolavori del 
« cinema gangsteristico » sta-
tunitense, Angeli dalla faccia 
sporca dl Michael Curtlz; 
mentre 1 fagioli suonano un 
po' come un «omaggio» a 
Trinlta) e ne sono interpretl 
principali Giuliano Gemma e 
Bud Spencer: 11 primo fa l'in-
serviente In una palestra, 11 
secondo e un camplone di 
« catch », noto come « l'uomo 
del mlstero» perche combat-
te con un cappuccio in testa. 
I due protagonist! (goffi, sim-
paticl e claltronl come la con-
suetudine orma! impone) ven-
gono assunti quali killers da 
un boss della mala newyorche-
se: e da questo momento non 
faranno altro che cacciarsi 
nei guai, sempre al centro di 
paradossali disawenture. 

La chlave umoristica e quel
la ormai ben nota: Anche gli 
angeli mangiano fagioli (rea-
lizzato in parte nel New Jer
sey, in parte nel teatrl di po-
sa di uno stabllimento roma-
no) nasce all'Insegna dl un 
successo scontato, secondo 
quanto stanno a testimoniare 
gli Incassi dei precedent!, ana
logic prodotti. E. quindi. non 
ha bisogno di nessun augurio. 

d. g. 

Gui dirigera 
« l Vespri» 

a Torino 
TORINO. 5 

Vittorio Gui dirigera / Ve-
spri siciliani, che 11 10 aprile 
inaugureranno il nuovo Tea
tro Regio di Torino. II de-
cano dei direttorj d'orchestra 
italiani (e nato, infatti. nel 
1885), ha accettato l'lmpegna-
tivo incarico soltanto dopo le 
insistenze dei dirigenti del 
teatro torinese Regista del-
Popera verdiana sara. com'e 
noto, Maria Callas. 

Questi i 
Globi d'oro 

I soci della stampa estera 
In Italia hanno designato, at
traverso referendum, 1 vinci-
tori del premi Globl d'oro 
per 11 1972-73. annualmente de-
dicati ad opere. autori ed at-
tori del cinema italiano. 

I Globi d'oro sono stati 
cosl assegnati: 

Miglior film (ex-aequo): II 
caso Mattei di Francesco Ro
si e Questa specie d'amore di 
Alberto Bevilacqua. 

Migliore attrice: Anna Ma-
gnani per l'interpretazlone 
di Correva I anno di grazia 
1870 dl Alfredo Giannetti. 

Migliore attore: Gian Maria 
Volonte per l'interpretazione 
della Classe operaia va in pa-
radiso di Elio Petri. 

Regista rivelazione dell'an-
no: Vittorio Gassman per Sen
za famiglia - Nullatenenti cer-
cano affetto. 

Attrice ed attore rivelazione 
dell'anno: Mariangela Melato 
e Giancarlo Giannini per le 
interpretazion: di Mimi me-
tallurgico ferito nell'onore di 
Lina Wertmuller. 

Ci scrive 
il tenore 
Milano 

// tenore Giuseppe Milana 
ci ha inviato la seguente let
tera che volentieri pubbli-
chiamo: 
« Gentilissimo direttore, 

con rlferimento alle precl-
sazioni connesse al mio caso 
(sono 11 tenore Giuseppe Mi
lana, interprete della Lucia di 
Lammcrmoor, replicata il 21 
dicembre 1972. al Teatro d€l-
l'Opera di Roma), pubblicata 
sutt'Unita del 29 dicembre 
1972. desidererei chiarire al-
meno questo: il giorno 20 di
cembre, alia vigilia della re-
cita. ho partecipato a una 
prova di compagnia. presen-
ziata anche dai rappresentan 
te dei Sindacati della catego-
ria Artisti Lirici. 

«Dopo questa prova, sono 
stato rieonosciuto idoneo a 
canta re, e lo stesso direttore 
d'orchestra, piu tardi. tele-
fonandomi, mi raccomandd di 
riposare e di presentarmi 
tranquillo alia recita dell'in-
domani. 

«E* da ritenere. pertanto. 
che ogni altro Intervento nei 
miei confront!, durante la re
cita, che ho dovuto Interrom-
pere dopo 11 secondo atto, 
costitulsce un fatto grave (so
no agli inizl della carriera). 
contro 11 quale, del resto. 11 
Suo giomale aveva preso po-
slzione. e di cid Le sono molto 
grato. 

a La rlngrazlo deU'ospitaltt*. 
Giuseppe Milana». 

Ecco i viaggi 
deHamicizia 

per il'73 

• Mosca e Leningrado 

8 giorni in aereo da Roma e 
Milano 
Partenze: dall'8 gennaio tutti i 
lunedi 
Partenze gennaio, febbraio, 
marzo, aprile, ottobre, dicembre 
Partenze maggio, giugno, lu-
glio, agosto, seltembre 

L. 125.000 

L 145.000 

• Omaggio a Lenin 

8 giorni in aereo da Milano a 
Mosca ed Ulianovsk 
Partenze 16 aprile; 6, 13, 20 
e 27 agosto L. 145.000 

• L'Ucraina 

8 giorni in aereo da Milano a 
Kiev e Zaporoze 
Partenze 27 luglio; 3, 10, 17 
e 24 agosto L. 115.000 

3 Kiev e Stalingrado 

8 giorni in aereo da Milano 
Partenze 8, 15, 22 e 29 luglio; 
5, 12, 19 e 26 agosto; 2, 9, 16 e 
23 setiembre L 110.000 

• L'URSS in treno 

Programma per i giovani com-
pagni e per gli iscritti alia FGCI 
16 giorni da Venezia attraverso 
Budapest, Kiev, Leningrado e 
Mosca 
Partenze di aprile 
Partenze di agosfo e setiembre 

L 100.000 
L 105.000 

• 1° maggio a Mosca 

8 giorni in aereo da Roma e 
Milano 
Partenza 25 aprile L 130.000 

• 7 novembre a Mosea 

8 giorni in aereo da Roma e 
Milano 
Partenza 1° novembre L. 125.000 

• La Repubblica Democratica 
Tedesca 

10 giorni in autopullman gran 
turismo da Verona visitando 
Suhl, Weimar, Karl Marx Stadt, 
Lipsia, Meissen, Berlino, Dresda 
Partenze 9 e 30 luglio; 6 e 13 
agosto L 110.000 

• La Romania 

8 giorni in aereo da Milano vi
sitando Bucarest, Sinaia. Brasov, 
Ploiesti 
Partenze 8, 15, 22 e 29 aprile; 
6, 13, 20 e 27 maggio L 75.000 

• L'Ungheria 

7 giorni in treno da Venezia 
e Budapest, attraverso Vienna 
Partenze 29 luglio; 5, 12, 19 e 
26 agosto L 50.000 

Informazioni, programmi detta-
gliati, i&crizioni presso tutte le 
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