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Autorevoli prese di posizione della critica 

Apprezzato nell'URSS il 
miglior cinema italiano 
Lusinghieri giudizi della « Pravda » e di «Inostrannaia Literatu-
ra » sull'impegno civile e sociale dei nostri cineasti — Sottoli-
neate le difficolta che il sistema impone agli autori progressisti 

Proibito 
a Cayatfe 

di « girare» 
nelle strode 

parigine 
PARIGI, 6 

Andr6 Cayatte ha reso noto 
che le autorita francesi gli 
hanno negato il permesso dl 
girare In luoghl apertl al pub 
blico 11 suo ultimo film, Non 
c'd fumo senza fuoco. « La de-
cislone della polizia parigina 
— ha detto il regista — non 
ha precedent nella storla di 
Parigi e del Cinema ». Un por-
tavoce della polizia ha confer-
mato che ci sono almeno otto 
altri film in lavorazione nelle 
strade di Parigi; tuttavia ha 
aggiunto che la polizia non e 
tenuta a motivare le sue de
cision!. 

II provvedimento contro 
Non c'i fumo senza fuoco fa 
seguito ad un'altra decisione 
senza precedent!, quella di ne-
gargli il finanziamento per il 
film, presa dall'apposito ente 
governativo. 

II film — contro il quale e 
stata messa in atto ogni for
ma di sabotaggio dopo che la 
censura ha espresso un giu-
dizio negativo sul suo conte-
nuto — fa riferlmento al si
stema dl ricattare note figure 
politiche con fotomontaggi 
che mostrano scene compro-
mettenti. Nel caso dell'assassi-
nio dl Markovic, guardia del 
corpo dl Alain Delon e intimo 
amlco di esponenti del regime 
gollista, nel 1968, si parld di 
sistemi del genere. 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA. 8 

Qual e il giudlzio della cri
tica soviet lea sulla attuale 
produzlone clnematografica 
itallana? Quail le opere che 
hanno plu Interessato 11 pub-
blico sovietico? Cercare una 
rlsposta non e difficile, dal 
momento che, proprlo In que-
ste settimane. sono usciti due 
importanti Interventi dedica-
tl appunto alia clnematogra-
fia italiana, al temi affron-
tatl nelle ultime produzioni. 
aH'impegno di attorl e registi 
di differentl generazloni. 

Autori degli scntti apparsl 
sulla Pravda e sulla rivista 
Inostrannaia Literatura, so
no 11 critlco Gheorghi Kapra-
lov e il segretario dell'Unione 
del cineasti. Aleksandr Kara-
ganov. La loro attenzlone e 
rlvolta soprattutto alia pro
duzlone piu recente e alia 
esaltazione del contenuti « po-
liticosociali» dei film del 
maggiorl registi contempora-
nel che si sono distintl per la 
loro critica al sisterna bor-
ghese. 

Interessante, a tal proposi-
to. quanto scrive Kapralov 
sulla Pravda, rlferendosi al 
film dl Damiano Damianl 
L'tstrultoria e chiusa, dimen-
tichi. «II carcere — nota il 
critico — cl viene presentato 
dal regista come una copia 
precisa del mondo borghese, 
amorale, fondato sul denaro 
e sulla violenza La pellicola 
6 forte, tmplacabilen 

«Damianl — prosegue Ka
pralov — pur affrontando te
mi e scene di violenza. rlusce 
a dar sempre una immagine 
concreta della condanna so
ciale ». II giudlzio e quindi 
positivo. Kapralov sottolinea 
poi la ottlma interpretazione 
di Franco Nero e Riccardo 
Cuccioha. 

Altro film del quale parla 
la Pravda. e quello di Luigi 
Zampa Bella, onesto, emigra
te Australia sposerebbe com-
paesana illibata, del quale il 
giornale sottolinea l'interpre-
tazione dl Sordl e della Car-
dinale. « Sia 11 film di Damia-
ni, sia quello di Zampa — 

Conferenza stampa a Testaccio 

II teatro di ricerca in 
lotta per sopravvivere 
II « Teatro Lavoro:, di Valen

tino Orfeo. ncav;ito in una 
cantina sotto il monte Testac
cio (precisamente sita in via 
di Monte Testaccio 58), il 
monte dei cocci, rischia la 
smobilitazione. Per «morosi-
ta » il «Teatro Lavoro » sara 
forse costretto ad interrompe-
re (o abbandonare del tutto) 
le rappresentazioni della Corn-
media divina, lo spettacolo 
sperimentale che Orfeo ha 
tratto dalla Cimice di Maia-
kovski. e che la critica piu 
quahficata ha salutato come 
tra i piii stimolanti degli ul-
timi anni. Per ii momento. il 
« Teatro Lavoro » non pub far 
fronte a una spesa di cento-
mila lire mensHi (e questo il 
costo della cantina) per so
pravvivere, mentre alcune 
compagnie teatrali riescono a 
« vegetare» con sovvenzioni 
di centinaia di milioni. 

E* davvero paradossale in 
Italia la situazione del teatro 
di ncerca. che rischia la mor-
te osni giorno per la irreperi-
bilita di somme irrisorie, 
mentre >ncombe e trionfa la 
« civilta dello soreco». e tro-
vano sempre piii spazio i ten-
tativi autoritari di condiziona-
re e integrare la libera ricer
ca. Ieri pomenggio. Orfeo 
ha convomto nel «suo» tun
nel operatori cultural i. tea-
tranti. critici c attori. per ten-
tare di ybloccare lnsieme una 
situazione ormai sempre piii 
lntollerabile. 

Pochi critici hanno raccolto 
rmvito. mentre era no nresen-
ti. tra cli altri. Meme P^rlini, 
Mario RICH. Pipoo Di Marca, 
Bruno Gneco. Rodolfo Peco-
rella. Cirla Taio. Piero Pan-
za. Da una conversazione del 
tutto mformale. a poco a po-
co. sono emersi problemi di 
jrrande attualita come la ee-
stione ideologies del temoo li-
bero m un quartiere i=olato 
come Testaccio, il decenfra-
mento culturale. la responsa-
bilita politico-cuKurale delle 
sinistre. le po^sihihta- di liber-
ta crcativa. le « modality » del 
rapporto con il T?atro d' R r 
ma. il ooncolo del rolonial-
smo culturale e del naterrn-
lusmo. il problems noi ta 'e de 
gli spazi tcitrali. Ii oo ,^'bi ,i , ; ' 
deH'autogcstione e dei suoi I: 
miti pratici. Infine. si e anrh" 
affrontato il discorso sul com 
pito delle circosenzioni (i can 
consigli comunque non sono 
ancora stati insediati). e sul 
finanziamento comumle delle 
attivita teatrali sperimentali. 
A proposito del rapporto del 
Gruppi Sperimentali con lo 
Stabile romano. Valentino Or
feo ha voluto sottolineare una 
circostanza di primaria im-
portanza, cioe il fatto che di 
fronte al potere condizionante 
dello Stabile i Gruppi roma 
ni hanno scoperto un'csigenza 
•rofonda di unione mai prima 
#ora awertlta. II dibattito e 
8tato ageiornato a giovedl 11. 
tile 16.30. ancora nel local! 
4*1 a Teatro Lavoro ». 

r. a. 

Teatro 
Sinfonia in nero 
Nell'ambito delle iniziative 

per il decentramento teatrale 
da attuare nei «sobborghi» 
di Roma dobbiamo situare 
questo primo esperimento 
condotto dal Teatro di Ro
ma a Spinaceto. E la «tea-
tralizzazione» di Spinaceto 
e cominciata nel modo piu 
paradossale che si possa lm-
magmare- e stato invitato il 
«Teatro del Sole» fondato 
a Milano da Carlo Formigoni 
e Iva Besson- Formigoi.i, un 
teatro nato all'interno del 
Teatro Stabile di Torino e 
poi a ragione distaccatosene. 

A Spinaceto esso presenta 
Ratata... ta... ta, ovvero Sin
fonia in nero, un'antologia del 
fumetto pornografico e fasci
sts curato da Giancarlo Ca-
belia, che ha tentato di rispec-
chiare nella rappresentaz-.one 
Inequivocabili esperienze per-
sonali come « f umettaro ». 

II nodo da sciogliere, co
munque, al di la delle buo-
ne intenzioni del a Teatro del 
Sole» (di cui fanno parte 
Francesco Babusci, Ruggero 
Cara, ClaudIO Caramaschi, Iva 
Eessoni Formigoni, Babs Fi
scher, Carlo Formigoni, Ric
cardo Gay, Encarnacion Sua-
rez- Otero e Fausto Tomassi-
ni) e sempre la funzione di-
dattica che lo spettacolo as-
solve presso il pubblico dei 
ragazzi, l quali, bombardati 
e sommersi dalla stampa fu-
mettistica, dovrebbero invece, 
a spettacolo finito, compren-
dere appieno la mistificazione 
culturale di quel fumetto 

Ora, questa Sinfonia in ne
ro di Cabella (che, tra l'al-
tro, secondo le parole dello 
stesso autore, non vuole svol-
gere mediante il teatro un 
discorso critico sul fumetto) 
non nesce ad esscre dissa-
crante nella misura in cui 
persiste nel rappresentare la 
materia «naturalistica» dei fu-
mettt attraverso gli stessi mez-
n (o megho) lo stesso linguag-
gio aesteticon) limitatissimi 
della sottocultura dei fumetti. 
II risultato. infatti, non pud 
essere che un bncolage uni-
dimensionale (le situazioni 
esasperatc da una stilizzazio-
ne uniformemente grottesca 
applicata a tutti i livelli), al 
hmite qualunquistico. dove la 
assenza di una reale dialet-
ttca tra le ideologie in gioco 
favorisce soltanto un rlspec-
chiamento « giocoso», e non 
critico, della materia che col-
pisce 1'immaginazione del ra-
gazzo. Per non parlare della 
evidenle differenza semanti-
ca tra il segno statico del 
« fumetto » e quello dinamico 
del teatro, una differenza 
che comporta. naturalmente, 
una dlversa fruizione dei rl-
spettivi messaggi. v l c t t 

aggiunge Kapralov — sono 
fondati su fattl real!; crea-
tl e glrati secondo tutte le 
leggl delle opere artlstlche 
essi sono, contemporanea-
mente, film documentari i«i-
litantt nel miglior senso del-
l'espressione ». 

Parole di aspra critica sono 
Invece rivolte a Salome di 
Carmelo Bene. «S1 tratta — 
scrive Kapralov — dl un'ope-
ra di un esteta snob che 6 in-
finitamente lontano dal pro
blemi reall e che si dlverte 
cinicamente con vlolenze e 
oscenita. Bene — continua la 
Pravda — ha creato uno spet
tacolo rlpugnante dove la 
mancanza dl gusto e un nolo-
so gioco con la cinepresa 
vengono spacclati per ricer
ca di lormc nuove di espres-
sione». Tutto ci6 avvlene 
mentre le opere dl artist! pro
gressisti riescono a farsi stra-
da attraverso mille difficolta 
economiche. « Per Bene, inve 
ce — continua l'organo sovie
tico — non vi sono stati im
pediment!, il suo prodotto e 
stato pagato immediatamente 
da coloro che decidono 11 de-
stino dei film ». 

Concludendo. il critico rile 
va che « al cineasti democra
tic! si contrappone un Inte-
ro sistema di produzione ci-
nematografica che si dedica a 
propagandare. In tutte le for
me, l'ideologia borghese e la 
sua morale corrotta: ma, no-
nostante tutte le difficolta. 1 
cineasti progressisti Italian! 
continuano con successo la 
loro battaglia e la loro inda-
gine sull'imputato. cioe sul 
capital ismo ». 

L'altro intervento. come ab-
biamo detto, e di Karaganov. 
II suo ampio saggio e apparso 
sulla rivista che si occupa 
della letteratura straniera e 
che pubblica una rassegna cl
nematografica dal titolo Lo 
schermo e il tempo. Karaga
nov, nel suo scritto, affronta 
tutto Tarco della produzione 
cinematografica italiana, dal
la nascita del neorealismo al 
giomi nostri. La sua e una 
analisi dettagliata e documen-
tata, densa dl citazioni e di 
riferlmenti a colloqui avuti 
con Rossellini, Antonionl, Liz-
zan!. Petri e Gregoretti. 

In particolare, Karaganov 
pone l'accento sulle opere dl 
Petri e di Rosi. rilevando che 
i due registi, con la loro at
tivita, hanno dato un grande 
contributo alio sviluppo di 
una cinematografia Impegna-
ta politicamente e socialmen-
te. Riferendo poi delle loro 
opere, Tautore sottolinea il 
valore di Indagine. della Clas-
se operaia va in paradiso, del 
Caso Mattel rilevando, tra l'al
tro, le ottime interpretazioni 
di Gian Maria Volonte. La ci
nematografia italiana — pro-
segue Karaganov — ci ha da
to altri grandi film e registi: 
ftAbbiamo cosl visto con gran
de interesse Sacco e Vanzetti 
di Montaldo. Qucimada di 
Pontecorvo. II conformista di 
Bertolucci. Si tratta di opere 
di grande valore che dimo-
strano la validita di un forte 
e impegnato movimento cine-
matografico, che si contrap
pone alia ideologia borghese 
e che lotta con serieta con
tro tutti coloro che offrono 
film acritici». 

Oltre agli scritti della Pravda 
e della Inostrannaia Litera
tura, vanno poi segnalate tut-
ta una serie di corrisponden-
ze minori apparse su altre ri-
viste e pubblicazioni di vario 
tipo. La sensazione che si ha 
dalla loro lettura e che da 
parte sovietica si tende a sot
tolineare il particolare mo
mento della cinematografia 
italiana e a valorizzare l'im-
pegno costante dei registi che 
si battono sul piano «politi
co e sociale ». 

Per quanto riguarda, Infine, 
le proiezioni di f'lm italiani, 
va segnalato che dovrebbe 
entrare nel circuito dell'URSS 
il film di Damiani L'istrutto-
ria k chiusa: dimenlichi; s! 
parla anche dell'opera di 
Bertolucci II conformista. che 
e stata presentata a Mosca. 
ma per ora solo agli abbo-
nati della « Casa del cinema ». 

Carlo Benedetti 

Nato un 
secondo figlio 

alia Loren 
GINEVRA. 6 

Sophia Loren ha dato alia 
luce questa mattina aH'alba, 
nel reparto ginecologico. del-
1'Ospedale cantonale di Gine-
vra. il suo secondo figlio, un 
maschietto L'attrlce e stata 
sottoposta. per la seconda vol-
ta, al tagho cesareo dal gine-
cologo Hybert de Watteville. 
Sia la madre. sia il neonato 
stanno bene, 

Non st sa ancora quale no-
me vcrra dato al piccolo, an
che perche sia la Loren, sia 
suo marito Carlo Pont! spera-
vano in una femminuccia. So
phia Loren dette alia luce il 
suo primo figlio. Carlo, il 28 
dicembre 1969. nelia stessa cli-
nlca svizzera In quella occa-
sione l'attrice si sottopose ad 
un lungo periodo di aclausu-
ra» net suo appartamento dt 
Ginevra a pocne centinaia di 
metri daU'ospedale dove lavo-
ra De Watteville. Anche per 
questa seconda maternlta l'at
trlce ha trascorso quest! ul-
timl mesl nella casa glnevrlna. | 

Si e chiusa stancamente la popolare teletrasmissione 

A Canzonissima 
trionfa Ranieri 

Gianni Morandi al secondo posto - Iva Zanicchi in testa tra le donne - II bi-
glietto del primo premio venduto a Roma - La « kermesse » canora ha de-

nunciato una stasi inventiva e l'invecchiamento della formula 
Massimo Ranieri, che ha In-

terpretato Erba di casa mia, 
ha vinto Ieri sera l'edizlone 
1972 dl Canzonissima, proce
dendo dl circa cento punt! il 
secondo classlflcato, Gianni 
Morandi. 

Ecco la classiflcp finale: 
1. Massimo Ranieri, p. 252,54 

(del quail 115 dalle giurle e 
137,54 dalle cartoline); 2. Gian
ni Morandi 153,73 (69 - 84.73); 
3. Iva Zanicchi 122,20 (75 -
47,20); 4. Marcella 117.58 (69 -
48,58); 5. Nicola Di Bar! 116.06 
(58 - 58.06); 6. Mino Reitano 
86.05 (41 - 45.05); 7. Orietta 
Bert! 77.96 (31 - 46,96); 8. Ro-
sanna Fratello 73,88 (42 - 31.88). 

Massimo Ranieri, vinto dal-
l'emozione. e stato colto da un 
lieve malore subito dopo aver 
presentato la sua canzone; poi 
si e ripreso benissimo e ha 
festegglato in allegria la sua 
vittoria. 

II biglietto vincente, che fa-
ra avere 150 milioni al suo for-
tunato possessore, e stato ven
duto a Roma in un botteghino 
della Stazione Termini. Gioac-
chino Tonletti, il gestore. ha 
mostrato ai glornalisti la pri
ma pagina del quaderno nel 
quale ha registrato le maz-
zette vendute: vi sono anno
tate le lettere « AV » della se-
rie del blocchetto del quale 
faceva parte il biglietto vin
cente della lotterla di Capo-
danno. II neomilionario lo ha 
acquistato nella prima setti-
mana della trasmissione. 

Anche Canzonissima 72 e 
cosl passata agli archlvi: le 
note conclusive della canzo 
ne vincente — rimasta Incer-
ta fino all'ultlmo momento. 
fino all'ultimo voto — ne han
no decretato la fine, lasclan-
do alle spalle solo la consue-
ta scia di qualche inevitablle 
e fugace polemica sull'esat-
tezza e la giustizia del ver 
detto e scrollandocl di dosso 
la pigra abitudine dell'appun 
tamento del sabato sera con 
Pippo Baudo e Loretta Gog-
gl. E con una schlera, a mano 
a mano piu sparuta, di can-
tanti gia ultra famlliarl, per 
viso e per voce, troppo esclu-
sivamente protesl a racimo-
lare la vittoria finale della se-
rata dl Ieri per poter suscita-
re autentiche passion!. 

Nel complesso, II merlto 
plu rllevante dl questa edizlo 
ne appena conclusa e dl aver 
puntato meno sulla spettaco-
larlta farsesca: 11 che non to-
glie die II copione degli au
tori, nello spazio che gli era 
stato concesso. non sia riusci-
to certo a brillare di una ve
na originale! 

L'acerrlmo confronto fra 
Raffaella Carra e Loretta Gog-
gi e stato 11 Hmite, diciamo 
pslcologico, di questa Canzo
nissima, che ha costretto la 
Goggi piu volte sul binari del
la pri madonna delle due pre
cedent! edizionl. mentre, for
se, Loretta avrebbe avuto 
chances ben maggiorl se si 
fosse fatto appello al suo tem-
peramento. 

Anche Enrico Simonettl — 
benche, con buona volonta, 
avesse rinforzato l'orche3tr* 
affidatagli con intelligent! per
cussionist! brasiliani — solo 
nella puntata di ieri sera ha 
avuto un briciolo di carta 
bianca, essendo. per il resto, 
stato costretto a seguire. su 
base, gli arranglamenti pre-
vistl dalla verslone dlscografl-
ca delle varie canzoni in gara. 

Pel resto, 1'estro e la fan
tasia non sono, per principio, 
cittadini di questa trasmis
sione: persino Gassman non 
ha avuto sempre possibility 
di tradurre davanti ai tele-
spettatori le sue Idee, Alighie-
ro Noschese era stato censu-
rato ed Enrico Montesano a-
veva dOvuto accettare uno 
sketch sulle camerlere dl mar
ca apertamente fascistoide, 
dopo che l'avevano aconvin-
to» a desistere da quello che 
aveva In mente accettando 
l'invito a Canzonissima. 

Restano, dunque, le canzo
ni e I cantanti. Le canzoni-
Bene, lo stesso Morandi ha 
parlato di stasi inventiva e dl 
Invecchlamento della formula 
di questo spettacolo. 

In effettl. e'e stato. forse, 
un pizzico In meno di platea-
lita, ma nessuna di queste ot
to finaliste contiene una pa-
rola attuale. 

Canzonissima —anche se 
sono Inimediabilmente tra-
montati i tempi dei duelll fra 
Morandi e Villa — continua 
a ripetersi ed anclie le criti-
che ad essa diventano. ogni 
anno, sempre piu owie. Co
me lo e la constatazione che 
il gusto canzonettistlco espres
so da queste otto finaliste 
non coincide con le caratteri-
stiche della stessa produzio
ne da « Hit Parade ». Inutile 
agglungere che. In questo cli-
ma. non esiste la pur minima 
possibilita di dire addirittu-
ra una parola nuova e chi ha 
«osato» qualcosa di di verso 
cl ha subito Iasciato le penne. 

Ci siamo, cosl, trovati di-
nanzi al consueto cli ma ro-
mantico.patetico dl Erba dl 
cosa mia, con la doverosa ve-
natura settecentesca, a II man-
do rambiera cui manca il ne-
cessario spunto di genialita, 
a Pacse. altrettanto mansue-
ta, mentre M'ha stregato tl 
vlso tuo ha cercato, senza riu-
scirci, di emulare la suggestl-
vita di un BattisU. Figlio del-
Vamore e una canzone chia-
ramente greca, senza eccessi-
ve compiacenze, ma non ba-
sta la stilizzazione a redime-
rr. Che dire di E lui pescava? 
Che continui a pescare.- Nel
l'ambito del repertorio della 
Bert! questa canzoncina ha 
toccato il livello plu desolan-
te. Ncppure II Cuore pellegri' 
no pulsa con conviniione. Un 

sorriso e poi perdonami, fra 
tutte queste canzoni, e quella 
che, possiamo dire cosl, plu 
si lascia cantare. Da una can-
tante relativamente « nuova » 
sarebbe stato, perd, leglttimo 
attendersl ancne una melodia 
plu fresca e meno apertamen
te propensa all'applauso. 

A parte, po!, Marcella, nuo
va al gran finale dl Canzonis
sima. 1 cantanti arrivati a 
contendersl la vittoria ieri se
ra sono stati quelli piu o me
no di sempre, e ben sei dl es
si, su otto, erano addlrittura 
quelli delPnnno scorso. 

Ci sono state alcune fast d! 
questa Canzonissima che han
no Iasciato, per un momen
to, pensare ad una specie di 
« ridlmenslonamento » dei can
tanti piu aureolali: ma, poi, 
sommando i votl, questi han
no finito per spuntarla rego-
larmente, alutati o meno, e In 
mlsura varia. dalle cartoline 
delle proprle case. 

Ma, occorre ripeterlo, la 
formula e lo spirito di que
sta « kermesse » non consen-

tono novlta ne grosse sor« 
prese: restano, come demen
ti plu salient!, l'esclusione del 
sempre combattivo Claudio 
Villa e la buona tenuta dimo-
strata da Glovanna. prima, e 
Marisa Sacchetto, poi, due 
cantanti che avevano prece
dent! ancora meno rilevantl 
di Marcella (che vanta l'ottl-
ma vendita dl Montague ver-
di). 

Altra relatlva novlta la rl-
scossa dl Gianni Morandi, sul
la cui fine, come cantante, 
erano in moltl a glurare, al-
l'lndomanl della sua «ma-
gra» al Festival d! Sanremo 
ed al Disco per Testate, men
tre, forse, se e pur vero che 
Morandi, come altri, non e 
plu un « personaggio » che si 
vende a scatola chiusa, e al
trettanto vero che aveva so
prattutto bisogno dl uscire dal 
cliche e di trovare canzoni 
piii valitle. 

Un prato verde, non a ca
so, 6 stata la can/one tra 
le piu belle della sua car-
riera che. dopo la spinta 

NELLE FOTO: Massimo Ranieri, vincitore di Canzonissima, 
e Iva Zanicchi, prima classificata tra le donne 

« II re e nudo » in scena a Bologna 

II potere senza 
camuffamenti 

Lo spettacolo presentato dal« Collettivo»di Par
ma e tratto da un'idea di Andersen e Schwarz 

BOLOGNA, 6 
La aCompagnia del collet

tivo » di Parma presenta in 
questi giorni, alia Ribalta di 
Bologna, II re 6 nudo da una 
idea di Andersen e di Schwarz 
elaborata dal collettivo stesso 
su testi di Flavio Ambrosini. 
Paolo Bocelli, Gigi DeU'Aglio; 
regla di Bogdan Jerkovic, sce
ne e costumi di Bignardi, mu-
siche dl Falavigna. Lo spetta
colo e nella stessa sigia di 
teatro popolare, rozzo e vlo-
Iento con cui e stato concepito 
il precedente, Le cinque pia-
ghe della santa repubblica; 
esso ha un impianto favolLsti-
co, e costruito su una parabo
la, quella dei due artigiani, un 
sarto e un tessitore che si re-
cano nella citta di Monopoli 
e qui vengono incaricati di 
fare un abito per il re che 
si sposa, e gliene imbastiscono 
uno~ invisible. Cioe fingono 
di tesserlo, tagliark), cucirlo, 
mentre in realta nulla fanno 
di tutto cio; con la loro lo-
quela riescono a prendere a 
gabbo il re. la rcgina madre, 
i dignitari di corte (il testo 
ha come sottotitolo L'arte di 
sconfiggere i leccapiedi). 

Nel lavoro di elaborazione 
collettiva sono finiti anche nu-
merosi materiali brechtiani: 
ben presente, e, ad esempio, 
la Turandot dalla quale e pre
sa, tra l'altro. l'idea dei digni
tari leccapiedi; In Brecht era-
no i Tui, qui si chiamano 
Saperepote, fusione tra sapere 
e potere, brechtiano e anche 
lo spirito dissacrante con il 
quale la favola procede, in-
terrotta da frequenti canzoni. 
Che hanno, tuttavia, subito 
una riduzione neH'esecuzione: 
il copione dello spettacolo, in 
nostro possesso, appare piu 
complesso e plu lungo di 
quanto non sia la rappresen-
tazlone, che e stata quasi cs-
senzializzata e visivamente 
mossa dalla regla di Jerkovic, 
attento alia comicitA della 
commedla dell'arte come vel-
colo dl un'espTeailviU popo

lare piu che, forse, al mes-
saggio politico in senso stretr 
to che si voleva far passare 
in platea. Messaggio in meta-

. fora, s'intende: il Re della 
favola sta per il potere, e 
una canzoncina dello spetta
colo invita a vederlo. appunto, 
nudo. Scoperto, senza camuf
famenti, senza grandezze. 
aPensa infine tirando quel 
filo I di riuscire a spogliare 
il governo: I e scoprire alia 
fine del filo I della terra il 
re piii moderno: / del capitale 
il girotondo I la piu perfetta 
trama del mondo I monopo-
lismo internazionale I il re 6 
nudo: sembra un maialev. 

L'azione e fatta svolgere su 
larga pedana in declivio: un 
cantastorie si siede fuori di 
essa, e accompagna con la 
chitarra, cantando anche del
le canzoni. Gli interpreti rive-
lano una buona preparazione, 
sia pure con dislivelli; l'effet-
to satirico-politico talrolta non 
arriva perche per fare del 
teatro rozzo, occorre conqui-
stare una rozzezza espressiva 
che questi giovani (studenti, 
intellettuali) non hanno e fa-
ticosamente cercano. Paolo 
Bocelli e il tessitore; Giorgio 
Gennari e il sarto; Walter Le 
Moli e il re; Flavio Ambrosini 
e il ministro degli interni; 
questo e un quartetto di at
tori di buon livello, in parti
colare gli ultimi due. Tiziana 
Rocchetta e la principessa, 
Omella Vannetti e la regina 
madre: ma le due attrioi fan-
no anche dei doppi (una vec-
chia cucitrice. popolane, don
ne di pulizia). cosi come alcu-
n! degli attori. Di tutta que
sta impresa del Re e nudo 
una delle ca% piu interessanti 
r:i pare essere proprio II testo, 
il copione: il quale rivela un 
lavoro drammaturgico intel-
ligente e produttivo. Alia Ri
balta d! Bologna, Ieri sera, 
scarso il pubblico; ma, quel 
poco, lietamente plaudente. 

a. I. 

iniziale del Padrino, abba-
stanza ovvin, gli ha consen-
tito di marciare abbastanza 
slcuro verso la finalissima e 
se II mondo cambiera fosse 
un'altrettamo fellce canzone, 
M o r a n d i vlaggerebbe con 
un piu forte vento in poppa. 

II fatto cne sei su otto dl 
questi finalist! siano stati gli 
stessi dell'anno scorso e che 
alcunl entrino In finalissima 
da varie edlzloni piu che dl-
mostrare la loro inattaccabl-
lita, rivela 1 limltl di Canzo
nissima, la sua totale Incapa-
clta ad aprlrsl a un discorso 
di rinnovnmento, facendo in
vece perno sugll elementi rl-
tualisticl della musica leg-
ger.1. 

Senza, entro questi limit!, 
nulla togliere a chi ieri sera 
ha strappato la vittoria al 
Teatro delle Vittorie, non si 
pu6 che concludere constatan-
do che Canzonissima poco ha 
a che vedere con una «lau-
rea ad honorem», ma nasce 
piuttosto dall'equivoco e dal-
l'artificio alleatl ad una como-
da pigrizia mentale. E" vero, 
I dischl che escono dalla fi
nalissima sono destinati a en 
trare In «Hit Parade». Ma 
non c'6 affatto contraddlzio 
ne. Del resto. cartoline addo-
mesticate e cose del genere 
che senso mal avrebbero se 
il gioco, alia fine, non rendes-
se? E. cosa ormai ovvia, que
sti dischi si vendcrebbero se 
non fossero lanciat! cosl mas-
sicciamente da Canzonissima? 

Danielo lonio 

reai vi/ 

I biglieffi 
fortunati 

Ecco i biglietti vincenti i 
primi otto premi della lot
terla di Capodanno che so
no stati abbinati ieri sera 
agli otto finalisti di Can
zonissima: 
— AV 45082 (venduto a Ro

ma) abbinato a Massimo 
Ranieri; ~ 

— C 05033 (venduto a Bari) 
abbinato a Gianni Mo
randi; 

— FS 12355 (venduto a Ro
ma) abbinato a Iva Za
nicchi; 

— AP 43801 (venduto a Mi
lano) abbinato a Mar
cella; 

— E 96305 (venduto a Bo
logna) abbinato a Nicola 
Di Bari. 

— BL 57416 (vendulo a Mo-
dena) abbinato a Mino 
Reitano; 

— CO 64097 (venduto a Ve
rona) abbinato a Orietta 
Berti; 

— CD 99981 (venduto a Fi-
renze) abbinato a Ro-
sanna Fratello; 

Sono poi stati cstratti ventl-
cinque biglictli che hanno vinto i 
premi di « seconds serie a. Eccoli 
(tra parenlesi I'imporlo della win-
cita)s 

9) CR 04858 • venduto a Ro
ma (lire 40 milioni); 10) CE 
08481 • Firenzo (39 milioni); 
11) AD 19359 - Trapani (38 
milioni); 12) DL 11946 - Bre
scia (37 milioni); 13) ET 34881 
- Roma (36 milioni); 14) Cl 
61229 - Milano (35 milioni); 
15) Z 93572 • Roma (34 mi
lioni); 16) CN 07509 . Roma 
(33 mimtioni); 17) FA 30614 • 
Napoli (32 milioni); 18) S 63900 
- Roma (31 milioni); 19) CU 
12645 • Milano (30 milioni): 
20) CB 00880 • Pisa (29 mi
lioni); 21) CE 74333 - Torino 
(28 milioni); 22) EG 13985 -
Napoli (27 milioni); 23) BB 
55433 • Trapani (26 milioni); 
24) BL 57636 - Modena (25 mi
lioni); 25) EE 43563 • Napoli 
(24 milioni); 26) AO 63958 • 
Ravenna (23 milioni); 27) DL 
13944 - Roma (22 milioni); 28) 
DN 21S67 - Roma (21 milioni); 
25) Bl 85836 - Varesc (20 mi
lioni); 30) EG 62556 - Roma 
(19 milioni); 31) BU 38087 -
Como (18 milioni); 32) CP 
84500 • Milano (17 milioni); 
33 ) U 19548 • Maccrata (16 
milioni). 

Ed ecco I'clcnco dei 67 biglietti 
che hanno vinto il premio di conso-
lazione di 10 milioni: 

DC 16454 (venduto In provia-
cia di Milano); DT 27563 - (Ro
ma); EP 35447 • (Bologna); D 
44836 • (Gorizia); U 50492 -
(Rema); AB 20309 - (Napoli); 
CZ 38111 - (Padova); CC 83442 -
(Milano); AU 08139 - (Brescia)i 
AA 63666 - (Parma); CO 15557 -
(Roma); M 74581 - (Liiorno); 
A M 62805 - (Genova); AU 26756 
• (Grosscto); FN 61414 - (Forl i ) ; 
BO 19090 - (Catanzaro); AR 
87654 • (Avellino); CR 52944 • 
(Pavia); CB 83144 - (Modena) j 
CT 47871 - (Milano); E 22284 -
(Maccrata); F 00487 • (Imperial; 
DM 79042 • (Roma); DZ 68379 -
(Lecce); AN 31980 - (Ban); AD 
74485 • (Milano); AD 00867 • 
(Ressio Calabna); DB 99328 • 
(Como): R 10721 - (Milano); 
F 05530 - (Massa Carrara); AB 
17674 • (Modena); T 59596 • 
(Milano); A 50295 - (Roma); 
P 16499 - (Napoli); BU 83544 • 
(Napoli); BO 65932 - (Regsio 
Emilia); CA 83101 - (Savona); 
FM 12792 - (Perugia); FG 84731 
• (Bologna); AT 85070 • (Reggio 
Emilia); AC 05983 - (Pesaro); 
AF 623S3 • i No vara); CH 51717 
- (Genova); BU 74996 - (Milano); 
DF 91624 • (Torino); CS 43130 -
(Ressio Calabria); CN 83390 • 
(Milano); FD 02745 • (Roma); 
EE 22716 • (Roma): DM 34294 
- (Roma); CA 24647 • (Fireiue); 
AO 09882 • (Genova); FS 25958 
• (Roma); FT 24010 • (Roma); 
AC 18651 - (Sassari); V 13610 -
(Milano); CH 76333 • (Milano); 
E 87791 - (Pordenone); CS 500SC 
• (Brindisi); EA 67221 - (La Spo
i l s ) : CL S0500 • (Maceraia); 
BF 14574 - (Novara); CC 82051 -
(Milano); DO 59691 - (Milano)t 
Z 27045 • (Catania) i H 06456 • 
(Padova); CN S502S - (Bari) . 

oggi vedremo 
PUCCINI (1°, ore 21) 

Va In onda questa sera la prima puntata dl uno sceneg-
giato televlslvo di Dante Guardamagna o Sandro Bolchi de 
dicato alia vita dl Giacomo Puccini. II lavoro televisivo 6 am 
bientato nell'ultimo decennio del secolo scorso, quando la 
grande stagione del melodramma Italiano sembra avviarai 
ad un dlgnitoso tramonto. 

I GRANDI DELLO SPETTACOLO 
(2°, ore 21,20) 

Comlncla questa sera una trasmissione dedicata al plu 
grandi personaggl dello stage Internazionale. II primo servl-
zio della serle vede protagonlsta Liza Minnelli 

programmi 

TV nazionale 
11.00 
12.00 
12.30 
13,30 
14.00 
15.00 
16.45 
17.45 
18.00 
18,10 

19.05 
19.20 

20,10 
20,30 

Messa 
Domenica ore 12 
II gioco del mestierl 
Telegiornale 
A come agricoltura 
Sport 
La TV dei ragazzi 
90° minuto 
Telegiornale 
Gil ultimi cento se
cond! 
Spettacolo dl giochl 
con Ric e Gian. 
Prossimamente 
Campionato Italiano 
dl calcio 
Telegiornale sport 
Telegiornale 

21,00 Puccini 
Primo episodio 

22,10 La domenica spor-
tiva 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18.40 Campionato italiano 

di calcio 
19,20 Un capricclo 

Commedia In un 
atto di Alfred De 
Musset 

21,00 Telegiornale 
21,20 I grandi dello spet

tacolo 
«Liza Minnelli al-
l'Olympia ». 

22,20 Tre culture diverse 
Viaggio negh USA 

23,10 Prossimamente 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO, ore: 8, 
13, 15. 17. 20. 23; 6 ,51: Al-
manacco; 7,05: Maltutino tnu-
cale; 7,20: lo e gli autori; 
8.30: Vita nei campi: 9: Musica 
per archi; 9,30: Messa; 10,15: 
Salve ragazzi; 10.45: Folk 
jockey; 11.35: II circolo del ge-
nitori;12,15: Via col disco!; 
12,22: Vetrina dl Hit parade; 
12.44: Made in Italy; 13.15: 
Gratis; 14: Carosello di dischi: 
15,30: Tutto il calcio minuto 
per minuto; 16,30: Pomenggio 
con Mina; 17.28: Batto quat-
tro; 18,15: Invito al concerto; 
19,15: Intervallo musicale; 
19,30: Serata di gara; 20,20: 
Ascolta, si fa sera; 20,25: An-
data e ritorno; 20,45: Sera 
sport; 21,15: Teatro stasera; 
21,45: Concerto; 22,15: II 
turno; 23,15: Prossimamente. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO, ore: 7,30, 
8,30, 9.30. 10,30, 11,30, 
12.30, 1S.30, 17,30, 18.30, 
22,30, 24: 6: II mattiniere; 
7.40: Buonglorno; 8,14: Tre 
motivi per te; 8,40: II mangia-
dischi;-; 9,14: Una musica in 
casa vostra; 9,35: Gran Varleta; 
11 : Mike di domenica; 12: An-
tcprima sport; 12,15: Passeg-
giando tra le note; 12.30: Can

zoni dl casa nostra; 13: II 
gambcro; 13,35: Alto gradi-
menlo; 14: Supplcmenli di vita 
rcgionale; 14,30: Come e st
ria questa musica Icygcra; 15: 
La Corrida; 15,40: Le piace 
il classico?; 16.30: Domenica 
sport; 17,30: Supersonic; 
18,35: Bollcttino del marc; 
18,40: Canzonissima '72; 
19,05: L'ABC del disco; 19.30: 
Radioscra; 19,55: Canzoni sen
za pensieri; 20,10: II mondo 
dell'opera; 2 1 : La vedova e 
sempre allcgra?; 21,30: La 
breve stagione del Grand-Opera; 
22: II giraskctches. 

Radio 3° 
9,30: Trasmissioni spcclsli; 10: 
Concerto di apcrtura; 1 1 : Con
certo dell'organista Marcel Du-
pre; 11,30: Musiche di danza 
e di scena; 12,10: Conversazio
ne; 12,20: Itincrari opcristici; 
13: Folk europco; 13.30: In
termezzo; 14,30: Recital del 
Quartetto Amadcus; 15,30: I 
vecchi; 17,30: Rassegna del di
sco; 18: Cicli Icttcrari; 18,45: 
Fogll d'album; 18,55: II Iran-
cobollo; 19,15: Concerto di ogni 
sera; 20,15: Passoto e presente; 
20,45: Pocsia nel mondo; 2 1 : 
II Giornale del Terzo - Setle 
arti; 21.30: ' Club d'ascolto; 
22,20: Musica luori schema. 
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