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Santuccio 
malato: 
rinviata 

al Piccolo 
r«0nera da 
tre soldi» 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 10 

Rinviata la «prima» del-
VOpera da tre soldi di Bre-
cht-Wcill. che doveva aver 
luogo domani sera al Picco
lo di Milano. a causa dl un 
malore che ha colto Gianni 
Santuccio. 

Ieri sera, infattl. a tarda 
ora l'attore, che interpreta la 
parte di Mackie Messer. pro-
tagonista del dramma, ha avu-
to una specie di collasso Si 
era ad una pausa delle pro
ve. Strehler se ne era uscito 
dalla sala, quando Santuccio, 
barcollante. e comparso sul 
palcoscenico vuoto. dicendo a 
mezza voce di sentirsi male. 
Subito soccorso gli e stato 
constatato un forte abbassa-
mento della pressione. Dap-
prima fatto sdraiare su un 
divano di scena (quello del 
bordello), e stato quindl tra-
sportato nello studio di Streh
ler, da dove, sottoposto ad 
una prima rapida visita me-
dica, e stato poi condotto a 
casa. 

La tensione di questi ulti-
mi giorni di prove, l'impegno 
e la responsabilita che grava-
no su Santuccio come inter
prets principale di uno spet
tacolo che richiede dai suoi 
partecipanti il massimo di 
presenza. la snervante routi
ne della ripetizione di battu-
te e di movimenti, fino a tro-
vare quella giusta. voluta dal-
Timpianto dello spettacolo, so-
no tutte cause che hanno pro-
vocato nel noto attore que-
sto stato di estrema prostra-
zione fisica. 

Alle 16 di oggi c'e stato 
un consulto presso Santuccio. 
per stabilire se l'attore fosse 
in grado o no di affrontare 
la « prima » domani sera, gio
vedl: la risposta dei medici 
e stata in questo senso ne-
gativa. e pertanto la data del
la « prima » dello spettacolo 
e stata per il momento rin
viata. 

Concordato il programma di scambi con la Scala 

Cinque opere col 
Bolscioi a Milano 

II complesso artistico sovietico dara complessiva-
mente ventidue rappresentazioni dai 24 ottobre 
al 18 novembre - II teatro milanese sara a Mosca 
nella primavera del 74 - Liubimov invitato a cura
re la regia di una nuova opera di Luigi Nono 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 10. 

II complesso del Bolscioi 
(quattrocento persone. tra ar-
tisti, scenografi e tecnici) si 
esibira alia Scala di Milano 
dai 2-1 ottobre al 18 novem
bre, presentando. in comples-
sive ventidue recite, cinque 
opere: Rttslan e Ludmila di 
Glinka. Eugheni Oneghin di 
Ciaikovski, Kovancina di 
Mussorgski. II principe Igor 
di Borodin e Semion Kotko di 
Prokofiev. A sua volta, la 
Scala si esibira a Mosca. dai 
30 maggio al 25 giugno del-
l'anno prossimo. con cinque 
opere (il programma definiti 
vo sara reso noto prossima-
mente) e due concerti. Que
sto il contenuto dell'accordo 
raggiunto tra i dirigenti del
la Scala (il sovrintendente 
Grassi, il direttore artistico 
Bogianckino e il direttore del
la produzione Oldani) e del 
Teatro Bolscioi, che si sono 
incontrati in questi giorni a 
Mosca. La firma definitiva 
dell'accordo avverra comun-
que a Milano in febbraio. 

Degli incontri avuti a Mo
sca con i dirigenti sovietici e. 
in particolare. con il ministro 
della Cultura, Furtseva. ci ha 
parlato a lungo Paolo Gras
si che. in primo luogo. ha vo-
luto mettere in evidenza il 
valore degli accordi raggiunti 
e il grande interessamento 
dei sovietici per l'attivita del 
teatro milanese. A Mosca, in-
fatti. ogni notizia che viene 
dalla Scala. ogni spettacolo e 
novita destano particolare in-
teresse. e i giornali specializ-
zati sono sempre pronti a da
re spazio alle opere presen-
tate a Milano. Di questo in
teressamento si e fatta porta-

Presto in scena la commedia di Mario Moretti 

Un omaggio alia 
femminilita della 

Papessa Giovanna 
La prima dello spettacolo fissata per il 19 al 
Biondo di Palermo: ma la direzione del tea
tro sembra intenztonafa a disdire I'impegno 

La Papessa Giovanna, la nuo
va opera teatrale di Mario Mo
retti in fase di allesttmento 
presso la Cooperativa K II Col-
lettivo». doveva inaugurare a 
Palermo il 19 gennaio. al Tea
tro Biondo, la o Rassegna del 
10 spettacolo» promossa dai-
l'Ente locale del Turismo. ma 
e stata improwisamente cesti-
nata dai Consiglio di ammmi-
strazione dell'Ente. nonostante 
fossero stati presi precedente 
mente accordi in proposito La 
comunicazione ufficiosa e sta
ta data alia Cooperativa ieri 
mattma. alle ore 11 E' que-
sta la prima notizia che ab-
biamo appreso ieri pomerig
gio alia conferenza stampa in 
detta per l'occasione dalla Coo
perativa a Roma. 

Tuttavia. « II Collettivo » (di 
cui fanno parte il regista Jose 
Qiia™Iio. I'autore Mario Mo
retti. io scenografo Mischa 
Scandelia, e gli atton Anna 
Lelio. Pino Sansotta Marcello 
Bertmi. Maria Cattam. Luigi 
Sales. R'ccardo Parucchftti, 
Euro Bulloni Paola Quattrini, 
Andrea Giordana Antonio 
Pierfedenci e Franco Ftonni) 
Jia deciso di recarsi u^ualmen 
te aU'apertura della Rassegna 
palermitana anche perche og 
gi ci sara una riumone straor 
d:nana del Consiglio di am 
minLstrazione. e. a questo pun-
to. c'e da aspettarsi di tutto. 
Intanto. 1TJNAT. l'orpanizza-
zione capocomicale. ha espres
so la sua solidarieta alia Coo
perativa Per quanto nguarda 
11 testo della Papessa Gwvan 
na, sappiamo di s:curo che e 
stato leito soltanto dai vtce-
presidente del suddelto Con
siglio di amministrazione 

Come ha spiegato Morettt, 
la produzione della Papessa ha 
goduto di una sowenzione del 
1'IDI. e il teste non trae ori 
gme da nessuna opera teatrale 
precedente (o cinematografi
ca) sullo ftesso tema. n£ dal-
l'opera buffa di Alfred Jarry 
Lc Moutardier du Pape, che ha 
per sotlotitoio La Papessa 
Giovanna Le fonti a cui Ma
rio MoretU ha attinto sono 
stenco letterarie. comunque 
pin letterarie che storiche. il 
romanzo di Emmanuel Roydls. 
la Vita dei Papt del Platina 

Per Moretti questa aua nuo 
va esperienza teatrale e una 
occasion? per • riteatralizzare 
il teatro », e non a caso. for 
SB. la stona piu o meno fan 
tastira di Giovanna (che dai 
bosoo 1i Magonza giunj?e sino 
Al -n>!io pontificiot si svol 

Era in un circo. come ha det-
Quaglio. « Giocosamcnte an-

ti-clericale — ha chiarito ln-
fme Moretti — la commedia 
non vuole essere solo una pa-
squinata satirica o un irrive-
rente sberleffo. ma soprattut-
to la divertente e paradassale 
storia di una intelligenza, e 
I'omaggio di un femminista 
convinto a questa intelligenza 
La irresistibile ascesa di Gio
vanna segna il tnonfo della 
"fragile" natura femminile. 
proprio quando la Chiesa da 
poco aveva ufficialmente sta 
bilito che anche le donne han
no un'anima ». 

r. a. 

voce la stessa Furtseva, che 
ha voluto ringraziare la Sca
la « per il contributo dato an
che al Bolscioi ». 

Sempre nel corso dei collc-
qui con i sovietici, i dirigenti 
della Scala hanno poi avan-
zato una serie di proposte che 
riguardano gli scambi artisti-
ci. Si e cosj appreso che la 
ballerina Liliana Cosi — la 
quale ha frequentato al Bol 
scioi la scuola di ballo ed e 
molto popolare in URSS — 
giungera a Mosca martedi 
prossimo per partecipare ad 
una serie di spettacoli che si 
protrarranno per piu di un 
mese in varie citta: nella pri
mavera del '74 giungeranno 
invece a Milano i ballerirri 
Vassiliev e Maksimova, che 
danzeranno alia Scala. Sono 
inoltre previsti scambi bila-
terali fra i due teatri di in-
segnanti di ballo. allievi bal-
lerini. cantanti e maestri. 
Sempre nel quadro delle trat-
tative. i dirigenti della Scala 
hanno chiesto di far parteci
pare ad una serie di concer
ti i solisti sovietici Oistrach. 
Rostropovic. Richter e Ghi-
lels. Hanno poi insistito sulla 
necessita di fare esibire in 
Italia anche i giovani artisti 
sovietici. man mano che 
emergono neU'immenso mon 
do artistico delTURSS. 

Per quanto riguarda infine 
la tradizionale manifestazio-
ne « Milano aperta » e stata 
concordata una tournee del 
teatro di marionette di Obrat-
zov. che si esibira dai 26 feb
braio all'll marzo e dara poi. 
fino al 25 marzo. spettacoli 
in altre citta. 

Nel corso dell'incontro con 
Grassi. abbiamo parlato an
che di un altro programma di 
grande interesse. t Luigi No-
no — ha detto Grassi — sta 
scrivendo un'opera per la Sca
la. la cui regia dovrebbe esse
re affidata al sovietico Liubi
mov. regista del Teatro Tagan-
ka. Ed e appunto con Liubimov 
che mi sono incontrato qui a 
Mosca. dopo aver assistito a 
due suoi spettacoli: Amleto e 
Qui le albe sono tranquille >. 

c Liubimov — prosegue 
Grassi — e un regista ecce-
zionale. un artista completo. 
Gli ho parlato del lavoro di 
Nono e gli ho illustrato i nr> 
stri piani II regista mi ha 
col pi to con i suoi lavorj e 
con il suo impegno Posso di 
re di aver visto alia Taganka 
un grande modello di teatro 
e di aver toccato con mano 
un modo interessante. vero, 
di farlo E' Liubimov che ha 
ripreso e sviiuppato. qui nel-
I'URSS. la grande tradizione 
di Brecht. Parto quindi da 
Mosca entusiasta Entusiasta 
per aver visto un teatro ca-
ratterizzato da un clima par 
ticolare e dove opera una ve 
ra eomunita teatrale Penso 
quindi che I'idea di presenta 
re uno spettacolo Nono-Liubi-
mov sia oggi giusta e valida. 
sia per la nostra esperienza. 
sia per ouoHa doi sovietici » 

Carlo Benedetti 

c - in breve 
Warren Beatty sara John Reed 

MOSCA. 10 
Warrer Beail) mierprelera U giornaliata amencano John 

Reed in un film di coproduzione :U*io sovietica che sara 
giralo nell'URSS con la regia di Serghei Bondarciuk. 

Reed e farrnvso per il suo libro Diect giorni che sconvol-
sero it mondo. nel quale form un resoconto di prima mano 
della Rivoluzione d Ottobre Bondarciuk ha trovato insoddi-
sfacente una prima sceneggiatura. e non si sa quando sara 
pronta la seconda. in quanto lo sceneggiatore Valentin 
Ieshov. e aramalato. 

Gallo da combattimento per Corman 
HOLLYWOOD. 10 

Roger Corman produrra e dirlgera ll film The cock fighter 
(«II gallo da combattimenlo»), tratto da un romanzo di 
grande successo di Charles Willeford 

Wyler non dirigera piu film ? 
HOLLYWOOD. 10 

II cinema ha forse perduto uno de: piu noti registi. Si 
tratta di William Wyler, il quale ha dichiarato. 
« Porse non faro piu film, ormai mi sono abiiuato ad alzarmi 
taxdi la mattma » D'altra parte, le cointeressenze che Wyler 
ha in alcum film di grande successo lo mettono al riparo da 
preoccupazioni Mnanziarie 

Ancora il pianeta delle scimmie 
HOLLYWOOD, 10 

La sene cinematogralica ©ominciata col Pianeta delle scim
mie non acoenna a flnire Appena ultimato il quarto film, 
gia si e dato li primo giro di manovella al quinto, intitolato 
Battle tot the planet ot the apes (« Battaglia per il Pianeta 
delle scimmie»). 

Protagonists e Roddy McDowall. con Don Taylor regista. 

« La moglie ideale » al teatro-quartiere 
MILANO. 10 

La moglie ideale di Marco Praga nell'edizione allestita 
dalla compagnia stabile del Teatro Filodrammatlci di Milano 
sara rappresentata da stasera fino al 24 gennaio. sotto il ten-
done del teatro quartlere. 

Fra git interpretl Parlde Calonghl, Miriam Crcttl, Bruno 
Portcsan, Riccardo Pradella, La regia e di Lorenzo Grechl, 

Elio Petri 

alle prese 
con il furto e 
la proprietd 

privata 

a La proprieta non e piu un furto a e 11 titolo del film che 
Elio Petri sta girando da alcune settimane a Roma. Per 
questa nuova opera cinematografica I'autore dl a Indagine 
su un cittadino s e della «Classe operaia» ha riunito un 
interessante «cast • di attori Italian!: Ugo Tognazzi, Mario 
Scaccia, Salvo Randone (II quale e stato presente, con parti 
piu o meno important!, in quasi tuttl I film del regista italiano), 
Daria Nicolodi e Flavlo Bucci. Questi ultimi sono due giovani 
alia prima Impegnativa prova cinematografica, e provengono 
entrambi dalla scena di prosa. D'altra parte Petri ha spesso 
attinto, nella scelta degli interpreti dei suoi film, dai nostro 
teatro. Nella foto: II regista (a sinistra) spiega una scena 
a Tognazzi e alia Nicolodi 

Nel « Sindaco del none Sanita » 

II violento 
mondo 

di Eduardo 
Riproposta al Teatro della Pergola di Firen-
ze, con un caloroso successo, la bellissima 
commedia del grande drammaturgo italiano 

Dalla nostra redazione 
PIRENZE, 10 

Un caldissimo successo ha 
sottolineato il ritorno al Tea
tro della Pergola di Eduardo 
De Filippo, che ha riproposto 
// sindaco del rione Sanita. 
Si tratta, come e noto. di 
un lavoro dato per la prima 
volta sul finire del 1960. e al 
centro del quale c*e la sin-
golare e straordinaria figura 
di Don Antonio Barracano. 
un « padrino » (si direbbe og
gi) di modesto livello, attor-
no a cui ruota 11 microcosmo 
di un quartlere napoletano, 
con le sfaccettature dei suoi 
personaggi pieni di problem! 
e di complessi, immersi in 
una sorta di clima conflittua-
le e di violenza che sottinten-
de la ricerca di una vita mi-
gliore. Sta qui. a nostro pa-
rere, la carica piu significa-
tiva del discorso eduardiano: 
non ci troviamo. cioe. di fron-
te alia esposizione di «casi» 
psicologici visti nella dimen-
sione di una esperienza me-
rarnente esistenziale: c'e in
vece dietro di essi il retro-
terra sociale. economico. cui 
turale (o subculturale) di una 
societa per la quale «l'igno-
ranza della gente e una gran 
de macchina da sfruttare» 
Don Antonio, nel suo altez-
zoso Isolamento. intende con-
trapporsi a questa spirale che 
travolge e abbrutisce gli abi-
tanti del quartiere, che 1! of-
fre dtsarmati alia Legge con 
la maiuscola. una Legge che 
pud essere vanificata con le 
testimonianze false, con i ma 
gistrati complacent!, con gli 
awocati retori e avid! di gua-
dagno A questo tipo di leg
ge viene sostituita quella, piii 
genuina anche se brutale, del
la sistemazione diretta, della 
coltel lata data a segno giu-

«Reggio Calabria* 

domani pomeriggio 

al Teatro Belli 
' Domani pomeriggio, alle 18. 
al Teatro Belli (piazza San-
t'A poi Ionia) verra presentato 
Reggto Calabria, rinteressante 
documentario realizzato dai 
collettivo Baldueci-D'Ottavi-
Tat6Volonte. 

Alia proiezione seguira un 
dibattito al quale partecipe-
ranno Leo Canullo. segretano 
della Camera del Lavoro di 
Roma, e Gian Cesare Plesca. 
redattore di Paese Sera, 

La manifestazione e orga-
nizzata dalle sezioni del PCX 
e del P3I di Trastevere. 

sto Anche Don Antonio vie
ne da un'esperienza violenta, 
ed e in rapporto a questa 
amara vicenda giovanile che 
— da anal fa beta che conosce 
la vita — ricompone la tes
situra di una sua filosofia 
volta a creare un'atmosfera 
distensiva fra i popolani del 
quartiere, cercando di impri 
mere loro una coscienza pro-
tesa ad obbiettivi piu alti e 
piu nobili. 

II salotto di Don Antonio 
diventa percio il rifugio per 
i due anvci che si sono presi 
a revolverate (il medico del 
rione e da trenfannl al ser-
vizio della causa comune), 
del figlio che ha litigato col 
padre bottegalo e che ha la 
* femmina » in stato interes
sante. dello strozzlno. che vie
ne costretto a rendere le tre 
centomila lire estorte a un 
padre di famiglia. dei figli 
legati al padre da un affetto 
ridondante. della moglie az-
zannata da un cane irriduci-
bile Su questa fauna dolo-
rante domina la figura di Bar
racano. e la sua paziente ope
ra riesce a ricomporre le ma-
gagne piu gravi Ma poi egli 
stesso incorrera in una col-
tellata a tradimento. che lo 
portera alia morte: una mor-
te che avviene, contradditto-
riamente, nello scenario fe-
stoso e al tempo stesso lugu-
bre di una tavola imbandita, 
con tutt ' intorno sotto ll pe
so delle loro colpe. delle loro 
sneranze. di una riscattata 
onesta gridata dai medico. 
che non stilera piu il solito 
certificato contrafTatto. Dira 
che Barracano e stato uc-
ciso 

Una grande lezione di tea
tro. che e mirabilmente emer-
sa per la regia dello stesso 
Eduardo. cosi misurata e ple
na di sfumature. e soorattutto 
per una interpretazione di 
grande livello umano e arti
stico. che ha awinto il foltis-
simo pubblico Eduardo e sta
to un Barracano perfetto. li-
npare- nella sua ascluUezza 
ha saputo fomirci i risvolti 
di una pervm^litft ricca dl 
umori e di ansie — le risa-
tine compre*se *» quasi bl-
sbigliate co^titulscono un ca-
pitolo a parte — ostacolata da] 
senso di vuoto che la cir-
conda. dalla sofferta consa-
pevolezzi della inanitft di una 
battaslia solitaria Tl oubbli-
co ha salutato la fine dello 
spettacolo — malsrrado l'ora 
tarda — eon prolungate ova-
zioni Eduardo rimarra a Fi-
renze quasi un mese Tnsieme 
con lui vanno rlcordati* Gi-
no Marlngola. Franco Anerl-
sano. Luca Della Porta. An-
eellca Iopollto. Nunzla Fumo. 
Linda Moretti. Nino Formico-
la. Tommaso B'anco Gigl 
Ammirante, Isa Daniel! 

In scena a Roma « Alpha Beta » 

Un dissidio 
coniugalea 
tempo pieno 

La commedia dell'inglese Whitehead rappresentata da 
Alberto Lupo e Valeria Yaleri con la regia di Salerno 

Alpha Beta: «lo dlco Al
pha, tu dlci Beta». Nel ti
tolo, e nella battuta relativa, 
si condensa molto schematl-
camente 11 senso della com
media dell'inglese Edward An
thony Whitehead, che si rap-
presenta a Roma, al Qulrl-
no. dopo aver vlsltato alcune 
grand! citta Itallane, e in at-
tesa dl toccarne altre. I tre 
attl del testo coprono lo spa
zio di died annl, ma 11 re
gista Enrico Maria Salerno 
ha voluto che si sussegulsse-
ro senza lntervalli, forse ad 
accentuare l'affanno di que
sta « straziante maratona » co
niugale. 

Frank e Norma, marito e 
moglie, non fanno che dila-
niarsi. II pensiero corre, ine-
vitabllmente, a Strindberg, a 
Danza dl morte. ma numero-
si sono ancora gli esempl che 
si potrebbero oitare. Di orlgl-
nale, fino a un certo punto, 
c'e che Frank e Norma ap-
partengono a un ceto medio 
dl recente estrazione prole-
taria; sono, per cosi dire, bor-
ghesi d! complemento. nei 
quali un vago rigore morale 
di stampo operaio sopravvi-
ve al fondo delle seduzlonl 
e suggestion! esercitate dalla 
« civllta dei consuml ». In piu, 
il personaggio maschile si di-
chiara cattolico (come il gio-
vane autore), ed anche agli 
ancestral! tabu custoditi dal
la Chiesa romana attribuisce 
la sua incapacity di liberarsi 
del tutto di quell'ormai lo-
goro legame matrimoniale. 

Nel primo atto, Frank e 
fedele alia moglie, ma senza 
gioia, anzi brontolando; nel 
secondo, la trad! see in abbon-
danza, ma restando. sulla ba
se di un mutuo patto. in ca
sa. quasi come ospite. per non 
turbare troppo 1 due figlio-
letti ( che non si vedono mal: 
la loro presenza tuttavia in-
combe); nel terzo, Frank se 
n'e andato a vivere per con-
to suo, ha un'amante fissa, 
viene dl quando In quando a 
trovare I ragazzl. vorrebbe 11 
divorzlo dopo la separazione 
Ma Norma non Intende per-
derlo completamente: non 
sembra gia piu amore, 11 suo, 
bensl rabbiosa, estrema rlven-
dicazione d'un diritto di pro
prieta. Norma ricatta Frank: 
si uccldera. insieme con I due 
ragazzl, se lul non accetta dl 
tornare. Su questa aiinaccia, 
e suU'angosciata perplesslta 
dell'uomo. si chiude lo spet
tacolo 

II limite piu vlstoso del la
voro teatrale e nel llnguag-
gio che, almeno a giudicare 
dalla impegnata traduzione di 
Franco Brusati. Whitehead 
mette in bocca al protagoni
st i. a Frank soprattutto: ben 
che infiorato d! parolacce e 
scurrilita (ma tali cose, del 
resto. sono d'uso corrente pro
prio tra gli Intellettuall). que
sto eloquio e in vari momen-

ti letterariamente rafflnato. ca 
me dl chl non sia tanto con 
dizionato dai mass media nel 
Paccezione peggiore del fermi-
ne (ad essi fa rlferimento una 
n o t a del drammaturgo). 
quanto da una inaudita dif 
fusione della cultura e dello 
spirito critico. La forbitezza 
verbale e il dlstaccato umo-
rismo di cui fa spesso sfoggio 
Frank sono nella sostanza da 
assegnare In stretta mlsura 
al suo creatore; e Introdu-
cono un elemento dl smacca 
ta contraddizione in quello 
che voleva e poteva essere. 
per divers! aspetti. uno stu
dio di ambfente sociale La 
stessa socialita della sltuazio-
ne. In definitiva. sfuma nel ge 
nerico, nell'indistinto Mentre 
la tiplcitA del personaggio 
femminile e posta molto in 
dubbio dalla monotonia quasi 
clinica delle sue reazionJ e dei 
suoi atteggiamentl. 

La regia dl Enrico Maria 
Salerno e corretta. decente. 
senza voli; a prescindere da t 
l'idea peregrina di far vest!re 
e truccare gli attori a vista. 
nelle fas! di passaggio da un 
atto al successlvo. La scena 
e di Giulio Coltellaccl. Gil In
terpret! sono Alberto Lupo. 
piu convincente nei toni ru-
vidi. bruschi. che quando me-
dita e riflette. e Valeria Vale-
ri. cui la parte non fornlsce, 
causa runiformita della qua
le si diceva. grand! occasion! 

«- l . 

« l l mondo di 

Rabelais » in un 

nuovo teatrino 
Una nuova «cantina> si e 

aperta nel cuore della capi
tate in via Cavour 108 «Al 
Cenacolo» e il nome del pic
colo teatro, ricavato nei sot-
terranei di un pesante fab-
bricato umbertino corroso 
dallo smog. Due significati. 
almeno, ha la parola «cena-
colo». la stanza in cui Gesii 
consumo 1'ultima oena, e 11 
luogo in cui si riuniscono ar
tisti. letterari, pensatori di 
tendenze affinl II Gruppo 
« Teatro-Arte ». diretto da Lu
ca Verdone, naturalmente 
crede al « cenacolo» nella se
conda accezione, e lo ha inau-
gurato airinsegna di Rabelais. 
II mondo di Rabelais — ri-
duzione. adattamento e tra
duzione dai Pantagruel di Lu
ca Verdone, che I anche at
tore e regista dello spettacolo 
— e la prima prova di un 
gruppo di giovanissimi (Carlo 
Verdone, Pierluigi Ferrari, 
Mirella Mazzeranghi, Daniela 
Ferrari e Glauco Call), e co
me <csaggio» ha rivelato di-
lettantismo e ingenuita inevi-
tabili. Tuttavia, quello che 
conta e il valore dell'iniziati-
va e come essa sapra svilup-
parsl nel tempo. 

per ben figurare. Applaudltls-
slmi comunque entrambi, fre-
quentemente (e con loro, alia 
fine, anche Salerno); battima-
nl scrosciantl, in modo parti
colare, quando marito e mo
glie se le danno di santa ra-
gione: 11 clima del teatro, per 
qualche minuto, e camblato 
In quello di uno stadlo, e, se 
non ci sono state grida d'ln-
citamento, poco mancava. Ul-
teriore, superflua dimostrazio-
ne che il pubblico delle « pri
me » non capisce niente, o 
quasi niente. 

ag. sa. 

le prime 
Cinema 

L'assassino... 
e al telefono 

Le malattie della psiche 
dilagano sugli schermi italia-
ni, goffamente strumentalizza-
te per costruire assurdi fu-
metti gialli. E' la volta di 
questo L'assassino... e al tele
fono, cronistoria di un ma-
chiavellico complotto che ha 
per scopo l'occultamento del 
premeditato omicidio di Pe
ter, un attore fiammingo di 
grido. Ma, se la vittima «im-
mediata» e costui, ben peg
giore sorte tocca a sua mo
glie Eleanor, «inopportuna» 
testimone oculare. A dirla co
si, la trama sembrerebbe piut-
stosto lineare, e invece il 
film spazia da una congiura 
all'altra, coinvolgendo (chis-
sa come) persino le «sette 
sorelle» petrolifere. Siamo in 
pieno caos e, ben presto, nu-
merosi personaggi flniranno 
col soffrire per la loro incer-
ta identita, pessimamente or-
chestrati da uno spartito nar-
rativo che fa acqua da ogni 
parte. 

In questo caso, il « maestro » 
Alberto De Martino dirige a 
modo suo (pessimo), contrac-
cambiato in egual misura dal
la melodrammatica Anne Hey-
wood. II solo Telly Savalas si 
salva nel parapiglia generale, 
anche perche si vede poco e 
parla ancora meno. Colore su 
largo schermo. 

vice 

Musica pop 

Vinegar Joe 
Guidato da quel simpatico 

folletto che e la giovane can-
tante Elkie Brocks, il gruppo 
britannico Vinegar Joe ha 
tenuto un piacevole recital, 
I'altra sera al Piper Club. 

Tipica formazione di secon-
d'ordine. Vinegar Joe ha im-
presso il suo nome in tutti 
gli storici meeting del rock 
stage inglese, da Wight in 
poi- Soltanto adesso, dopo 
un lungo gregariato. il com
plesso varca i confini nazio-
nali per imporre il suo fre-
schissimo show un po* ovun-
que, riscuotendo un mentato 
successo. Forse non c'e gran
de personality nel recital di 
Vinegar Joe. ma il gruppo 
spazia con notevole disinvol-
tura dai rocA: piu aggressivo 
alle tipiche ballad di ispira-
zione coutry dimostrando una 
versatilita non comune. sin-
tomo di una dignita profes-
sionale che, spesso, pud sur-
rogare una vena musicale 
non proprio eccelsa. 

I Nomadi 
Nonostante l'incalzare del

le «nuove leve», torna con 
pieno diritto sul palcoscenici 
rock nostrani una delle for
mazione che meglio seppe 
contribuire airincremento del
la musica pop in Italia: i No
madi. Sere fa, al Piper 
Club, un folto e curioso pub
blico ha accolto il gruppo con 
applausi calorosi. accompa-
gnando a viva voce numerosi 
brani — che in passato eb-
bero un grande successo — 
di Francesco Guccini: Noi 
non ci saremo. Per fare un 
uomo, Dio & morto. 

Ora, pero, Guccini fa storia 
a se; egli e uno dei nostri 
cantautori piu affermati, men
tre i Nomadi pagano un prez-
zo esorbitante per aadeguar-
si ai tempi n e si vedono co-
stretti a modificare sensibil-
mente la chiave espressiva 
scelta, forzandosi nei canoni 
di un <cmelodico rockn di 
«graziosa» fattura. Peccato, 
perche, nel panorama pop 
italiano. I Nomadi ci avevano 
sempre offerto una piacevole 
nota di genuinita musicale 
e di impegno contenutistico: 
le sofisticazioni di mercato 
hanno colpito ancora. 

d. g. 

raai yi/ 

controcanale 

Da domani 
al Tordinona 
lo spettacolo 
di Vasilicd 

Interrotte temporaneamente 
le rappresentazioni al «Beat 
'72», Le 120 giornate di So-
doma dl De Sade-Vasilic6, lo 
spettacolo che in questa sta-
gione sperimentale romana 
ha riscosso un grande succes
so dl pubblico e dl critlca, rl-
prende da domani sera ve-
nerdl le programmazionl al 
Teatro Tordinona. 

I TEMPI CAMBIANO — Un 
documentario che conquista il 
primo posto al Premto Italia 
— oggi, forse, il piu accrcdi-
tato tra i festival internazio-
nali di televisione — dovrebbe 
costituire una indicazione di 
qualita, dovrebbe essere • un 
esempio da imitare. Ma un fe
stival e sempre un festival, 
per quanto accreditato; e i 
festival televisivi non sono af-
fatto migliori degli altri. For
se sono addirittura peggiort. 
Innamitutto ogni programma 
televisivo va giudicato in rap
porto a tutti gli altri, che cia-
scuna televisione trasmette al
meno nell'arco di un anno: il 
« discorso » che fluisce dai vi
deo si articola nel tempo, e 
ha poco senso isolare in esso 
un programma che ha occu-
pato una sola ora su migliaia. 
D'altra parte, i programmi che 
ogni orgamsmo televisivo pre
senta, scelti tra centinaia di 
altri, servono spesso soltanto 
da richmmo per il mercato in-
ternazionale, per gli scambi 
tra le lelevisiom dei vari pae-
si. E le giurie, infine, giudica-
no c premiano secondo crtteri 
burocrutico • diplomutici, che 
non hanno molto a che fare 
con le auientiche qualita dei 
prodotti presentati. 

Eravamo tutti uno, il docu
mentario prodotto dalla TV 
commerciale inglese e ora tra-
smesso dalla RAI-TV, e risul-
tato il primo del suo «gene-
re » al Premio Italia del set-
tembre scorso: ma, nonostan
te alcune sue qualita, non era 
un buon documentario. II re
gista Ken Aston ha indagato 
m un vecchio quurtiere popo
lare di Londra, ha intervistato 
la gente, avendo spesso la pa-
zienza e la cura di lasciarla 
parlare a ruota libera, ha rcgi-
strato parole e immagini di 
un mondo che va scomparen-
do: I'intenzione, a giudicare 
anche dai titolo, era quella di 
rievocare lo «spirito» dei 
tempi nei quali la Londra po
polare, la citta dei cockneys 
esisteva come una comuntta 
solidale per gli uomini che 
I'abitavano. 

E, infalti, per tutta una par
te, il documentario viveva di 
questa rievocazione, ora no-
stalgicamente accorata. ora al
legro, ora francamente amara: 
i tempi del lavoro duro, della 
miseria nera, nei quali la fa
me spingeva i ragazzi a tenta-
re la via della voxe e 15 perso
ne avevano in comune un ga-
binetto, e la « vacanza dei po-
verin era la raccolta del lup-
polo in autunno, ma nei qua
li, anche, la gente si aiutava 
reciprocamente, un ceto pote

va sentirsi autonomo, tutti si 
dtvertivano con semplwita e le 
case di tutti erano aperte a 
tutti. Oggi? Da una parte, la 
miseria esiste ancora e, per 
molti versi, non b meno nera: 
Ken Aston ce lo ha mostrato 
con onesta nelle sequenze de
dicate agli slums e ai topi che 
infestano le abilazioni, tra le 
piii forti del documentario. 
Dall'altra, molte famiglie si so
no trasferite in case nuove, 
dove certo si vive meglio dai 
punto di vista materiale, ma 
la gente e costretta all'isola-
mento e ha come unico amico 
il video. 

Una situazione scgnata da 
stridenti contraddizioni, dun-
que: prima si stava peggio, 
ma si vtveva anche meglio; 
oggi si sta meglio, ma si vive 
peggio. Approfondendo la na
tura di queste contraddizioni 
e ricercandone le cause, il re
gista avrebbe potuto dare un 
senso al suo discorso. Invece, 
egli si t limitato ad accumu-
tare imprcssiom, dimostrando 
certo la sua capacita di co-
gliere la gente nella sua spon-
taneita, ma anche, a volte, ri-
cercando I'cffetlo suggestivo, 
perfino il «colore» (che, nel
la versione italiana, c stato ac-
ceniuato da un doppiaggio 
troppo red tato). 

Cosi, la dialettica apparente 
tra vecchio c nuovo, tra me
glio e peggio, tra passato e 
presente. si e rtsolta, in realta, 
in una fmta dialettica, 7iel con-
sueto modo di procedere con 
un colpo al cerchio e un altro 
alia botte. Nel finale, I'alter-
nanza degli opposti gindizi, po-
sitivi e negattvi, ha scoperto 
del tutto la convcnzionalita 
dell'indagine. Ci siamo resi 
conto che, in fondo, dei cock
neys avevamo conosciuto po
co: eravamo in realta rimasti 
ai margini del luogo comune. 
E un luogo comune, infatti, 
era la frase che suggellava il 
documentario. « £ ' giusto che 
i tempi cambinou. Che, nel 
suo ovvio fatalismo, non signi-
fica nulla. 

Ha fatto bene, comunque, la 
RAI-TV a dare questo docu
mentario: in ogni modo e be
ne che i telespettatori italiani 
abbiano anche, di tanto in 
tanto. una visione di quel che 
si produce all'estero. Speria-
mo, in questo senso, che altri 
documenlari. tra quelli pre
sentati al Premio Italia, ven-
gano trasmessi: perche". tra 
quelli che abbiamo visto. ce 
n'era qualcuno che valeva di 
piu di «Eravamo tutti uno». 

g. c. 

oggi vedremo 
STORIE DELUANNO MILLE 
(1°, ore 21) 

Va In onda questa sera la prima puntata di uno scen=:g-
giato televisivo scritto da Tonino Guerra e Luigi Malerba e 
realizzato dai compianto Franco Indovina. Storie dell'anno 
mille, di cui viene presentato in TV la versione originaie (un 
«riassunto», infatf, e stato da molto tempo distribuito nei 
circuit! cinematograflci Italiani), narra di tre soldati di Ven
tura, Fortunato, Pannocchia e Carestla, i quali, dopo essere 
scam pa ti ad una sanguinosa battaglia. si ritrovano affamati 
e disperati come cani randagi. Franco Parentl, Carmelo Bene 
e Giancarlo Dettori sono 1 tre protagonisti. 

INCONTRO CON SELLANI 
(1°, ore 22) 

La trasmlssione che va In onda stasera e dedicata al mae
stro Sellan), che si eslbisce solo al piano oppure accompa-
gnato da Bruno Tommaso e Bruno Biriaco (rlspettivamente 
al contrabbasso e alia battena) per l'esecuzione di brani « clas
sic! » come Tribute to someone, Yesterday, Frolly. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,20) 
Domenico Giacomo Piovano, neo-campione In carica da 

due settimane, affrontera questa sera la signora Ludovica 
Rosanna Seggiaro Passerin, la quale si presenta per r:spon-
dere a domande sulla musica leggera dai 1965 ad oggi. e 
ll giovane geometra emiliano Fernando Bellesia, esperto di 
architettura barocca. 

L'APPRODO (2°, ore 22,35) 
A conclusione del clclo di servizi dedicatl al rapporti tra 

i'artista e il potere politico, la rubrica di lettere ed arti ha 
in programma questa sera un dibattito suH'argomento, cioe 
una specie d! consuntivo scorta degli elementi forniti in 
questa carrellata di fatti e di personaggi. 

programmi 

TV nazionale 
9,45 

12.00 

12.30 
13,00 
13.30 
14,00 
15.00 

17,00 
17,30 
17,45 
18.45 
19.15 
19.45 

scola-

di Inau-
dell'anno 

Trasmtssioni 
stiche 
Cenmonia 
gurazione 
giudiziario 
Sapere 
Nord chiama Sud 
Telegiornale 
Cronache italiane 
Trasmissioni scola-
stiche 
L'allegro prigionlero 
Telegiornale 
La TV dei ragazzl 
Sapere 
Turno C 
Telegiornale sport • 

Cronache italiane 
20.30 Telegiornale 
21.00 Storie dell'anno 

mille 
Primo episodio 

22.00 Incontro con Sellanl 
Presenta Enzo Jan-
nacci. 

22.50 Prima visione 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
18.30 Protestanteslmo 
18.45 Sorgente di vita 
21.00 Telegiornale 
21.20 Rischiatutto 
22^5 L'approdo 

«L'artista e il po
tere ». 

Radio 1° 
GlORNALE RADIO, ore: 7, S, 
12. 13, 14. 15. 17. 20. 2 1 , 
23; fi: Mattotino musicale; 
6 ,41 : Almanacce; 6.46: Come 
• Perche; 8,30: Le canzom del 
mattino; 9.15: Vol ed io; 10: 
Speciale C.R.j 11.30: Via CM 
ditto!; 13.15: II gioredi; 14> 
Quarto pro9ramm»; 15,10: Per 
vol giovani; 16.40: Programme 
per I raganii 17.05: 11 giratole-, 
19.10: Italia che lavors; 19.25: 
11 gioco delle parti; 20.20: An-
data • ritorno-, 21,15: Tribttna 
politlca; 21.45: La civilta delle 
cattedrali; 22.15: Musica 7; 
23,20: Concerto del « New 
York Chamber Solisti ». 

Radio 2" 
GlORNALE RADIO, ora: 6.30. 
7.30. t , 3 0 . 9,30. 10.30. 
11.30, 12.30, 13,30. 15.30. 
16.30, 17.30. 18.30. 19.30, 
22.30. 24; 6: I I mattinierei 
7,40: •uongiomot 8,14: Musica 
espresso; 8,40: Suonl • color! 
deH'orchestra; 8,59; Prima 41 

spendere; 9.35: I I Tentaglio; 
9,50: II Signore di Ballantrae; 
10,05: Canzoni pe* tutti; 
10,35: Dalla rostra parte; 
12,10: Trasmissioni regtonali; 
12.40 Alto gradimento; 3,50: 
Come e perche; 14: So di girt; 
14,30: Trasmissioni regional!; 
15: Panto interrogative; 15,40: 
Cararai; 17,30: Speciale G.R.; 
17,45: Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 
20.10: Formato Napoli; 20.50: 
Supersonic; 22.43: Colomba; 
23.05: Touiour* Paris; 23.25: 
Musica leggera. 

Kadio 3° 
10: Concerto di apertura; l i t 
L i Radio per le Scuole; 11,40: 
Musiche italiane d'oggi; 12,15: 
La musica nel tempo; 13: Inter-
mezzo; 14.30: Concerto sinto-
mco; 16: Liedertstica; 16.30: II 
•enzatitolo; 17,20: Fogli d'ah 
bum; 17.35: Appuntamento con 
Nuiuio Rotondo; 18i Notizia 
del Terzo; 18.45: Pagina aper
ta; 19,15: Concerto di ogni 
aera; 20; L'idiota; 2 1 : II Clot-
nale da! Terzo - Setta arti. 


