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GLI ATTORI CONTRO IL FASCISMO 

Letta al 
Piccolo una 

dichiarazione 
della 

compagnia 
Dalla nostra redazione 

MILANO, 22. 
Un «Caso Pollinl» in misu-

ra mlnore, ma con protago
nist! gli stessi esponenti del-
la « maggioranza silenziosa » 
di fascistlca lspirazione. si e 
svolto ieri sera nella sala del 
Piccolo Teatro. 

AH'lnlzio della rappresenta-
zione dl Re Lear, l'attrlce Ot-
tavia Piccolo si affacciava al 
proscenio per leggere una di
chiarazione della Compagnia 
(della maggior parte degll at-
tori scritturatl per lo spetta-
colo shakespeariano), che 
esprimeva - condanna per le 
provocazlonl neofasciste e so-
lidarieta con l'attrlce Franca 
Rame, rimasta come e noto 
vittima, recentemente, dl una 
brutale aggressione squadrl-
stica. 

Ottavla Piccolo aveva appe-
no iniziato a leggere, allorche 
qualche persona ha levato la 
voce, segulta pol da altre, 
che si sono messe a fare bac-
cano, battendo i piedi per 
terra: costoro chiedevano che 
lo spettacolo cominciasse. 
«che non si facesse politica», 
che non si creasse disturbo 
a loro «spettatori paganti». 
Dl qui prendevano avvio vi-
vaci battibecchl, e la tensio-
ne e cresciuta. Nel frastuono 
generate, la Piccolo ha co-
munque concluso la sua let-
tura, mentre molti attori si 
erano nel frattempo fatti 
avanti sul palcoscenico, in so-
stegno alia loro college. 

La modesta sortita reazio-
naria era cosl rintuzzata, e 
l'episodio si trasformava in 
una chiara e cosciente dimo-
strazlone antifascista, appog-
giata dalla maggioranza de-
gli spettatori. II Re Lear di 
ieri sera ha avuto quindi una 
edizione partlcolarmente tesa 
e signiflcativamente splendl-
da, nonostante, tra l'altro, che 
l'attore Gabriele Lavla, infor-
tunato, fosse costretto a re-
citare appoggiandosi al ba-
stone. 

Da domani 
un Mese 

di iniziative 
L'assemblea neila sede della SAI — Stilato un 
documento che verra reso pubblico in tutti i 
luoghi di spettacolo — Sottoscrizione per le 
associazioni partigiane — L'adesione degli au-
tori cinematografici e del registi televisivi 

Gli attori itallanl daranno 
vita, a partlre da sabato, al 
Mese antifascista dello spet
tacolo. La importante Inlziatl-
va e stata annunciata, ieri 
mattina, nel corso dl una af-
follatissima assemblea svolta-
sl a Roma, nella sede della 
SAI (Societa attori italianl). 
e alia quale hanno partecipato, 
in rappresentanza dell'ANPI 
(Associazione nazionale par-
tigianl d'ltalia), Glullo Maz-
zon e la medaglia d'oro Ro
berto Vatteronl. 

II Consiglio direttivo della 
SAI ha steso un documento, 
riassuntivo del motlvi e del 
modi della manifestazlone. 
che e stato letto da Anna 
Maestri. Non si e trattato dl 
una scelta casuale. La brava 
attrice ha preso parte attlva 
alia Reslstenza e I suol colle-
ghl le hanno voluto, con que-
sto gesto, rendere omagglo. 

II documento, che da doma
ni verra letto in tuttl i teatri 
e in tuttl I luoghi di lavoro 
dello spettacolo, parte dall'ag-
gresslone fasclsta sublta al-
cunl glornl or sono a Milano 
daU'attrice Franca Rame. 
«Questo squallido episodio 
— dice il testo — e solamente 
un altro anello dell'lntensifi-
cazlone dl atti fasclstl, che 11 
nostra Paese sta subendo. E' 
6confortante, e doloroso. e 
grave, e inconcepibile che in 
un Paese nato dalla Resisten-
zo popolare e democratlca, 
retto da una democratica Co-
stituzione, si sia potuti appro-
dare alia persecuzione perso
nate di chi fa del proprio 
lavoro uno strumento di lotta 
e di coscienza. 

«E' degli ultimi glornl 
la campagna dl diffamazione 
che i giornali dl destra stan-

Alle Arti di Roma 

Sulla scena una 
pungente satira 
della pubblicita 

Giustino Durano e il Gruppo Teatro del Popo-
lo confermano in «Incondizionatamente con-
dizionato » la coerenza del loro impegno civile 

La satira della pubblicita, 
e di quella sua forma supre-
ma (per ora) che e la pub-
bliclti televisiva, non ha cer-
to il sapore delle cose nuove. 
Con Incondizionatamente con-
dizionato, Giustino Durano 
ripropone 11 tema, ma lo fa 
cercando d'individuare, sin 
daH'inizio. chi sono i persua-
sori occulti, o anche troppo 
palesi, Interessatl a tramuta-
re il lavoratore, il cittadino, in 
consumatore a tutti i costi. 
Vediamo cosl incombere sul-
la scena, da un palco sopraele-
vato, tre emblematici espo
nenti del potere economico, 
politico e religioso. Tur-
bati per le agitazionl e 
le aspirazionl riformatrici 

delle masse, essi decidono 
di creare, «condizionan-
dolo » dalla nascita, il modello 
dell'uomo giusto per loro, da 
riprodurre poi su larga sea-
la. Da una tipica coppia pic-
colo-borghese scaturira la 
creatura adatta, destlnata a 
diventare un condensate di 
luoghi comuni, un punto di 
Incrocio di parole d'ordine, 
un'eco ossesslva del martella-
mento propagandistico del piu 
diversi prodotti. 

Durano non ha «lnventato» 
nulla, o quasi: il grottesco, 11 
ridicolo, 1'assurdo sono nella 
realta di certe formule re-
clamistiche; basta un acco-
stamento. un'accentuazione, 
una lieve sottolineatura per 
fame awertire tutta l'insen-
satezza. II discorso rlschia co-
munque di essere moralistico 
se, airinquadramento «socia-
le» del fenomeno sommaria-
mente indicate in principio, 
non corrisponde una sua ve-
rifica concreta e continua. 
L'autore-attore-reglsta e 1 
suoi compagni si sforzano, e 
vero, dl cogliere piu in pro-
fondo le radlci dell'allenazlo-
ne: la scena della scuola ha 
ad esempio una sua efficaela; 
e certi scorci, sul disastroso 
stato del aervrai sanitari, sul-
la repressione poliziesca e sul 
tepplsmo fasclsta nelle uni-
verslta, servono a ricordarci, 
sia pure sempre in chlave di 
umorismo paradossale, a qua
il altri « bombardamentl» 
venga sottoposto it clttadino-
tonsumatore, oltn: quelli che 
gfl vengono dal piccolo scher-
mo (e dal grande), dalla ra
dio, dai manifestt nelle stra-
de, dalle' pagine del giornali. 
CM non toglie che la sostanxa 

della rappresentazione rest! 
iimltata all'argomento a pub
blicita», e che nelle variazio-
ni su di esso si abbiano, poi 
! moment! di piu libera estro, 
le occasion! piu pungenti di 
spasso (ma anche di rifles-
sione), le trovate teatral! dl 
miglior qualita. Qui si espri-
me. anche, il versatile talento 
comico di Durano, general-
mente ben coadiuvato dagli 
altri volitivi membri di que
sto Gruppo Teatro del Po-
polo, che nel suo incontro 
col pubblico romano. alle 
Arti, avrebbe meritato miglior 
fortuna; anche alia « prima » 
di Incondizionatamente condi-
zionato, come a quella di Vio-
lenza a senso unico, la gente 
era poca, ma, poca che fosse, 
ha applaudlto con sincere cor-
dialita (le repliche nella ca
pitate proseguono sino a do
me nica). 

ag. sa. 

no conducendo nel confrontl 
dl attori e dl autorl demo-
cratici. Non e'e dlfferenza so-
stanzlale tra persecuzione mo
rale e fisica». 

Si sta tentando — continua 
11 documento — dl attuare 
una gestlone autoritaria della 
cultura e dello spettacolo, ten-
dente ad affossare i rlsultatl 
delle lotte degli ultlml anni 
per la democratlzzazlone del
le strutture pubbllche. 

Di qui la declslone degll at
tori dl scendere In lotta e 11 
loro invito a tutte le forze 
che vorranno parteclpare a 
questa battaglla, ideale e con
creta nello stesso tempo, ad 
aderire alia loro inlzlatlva. 
« Non e uno sciopero che di-
chiareremo — dice 11 docu
mento —. Uno sciopero in 
questo caso si rivolgerebbe o 
contra il pubblico, o contra 
una controparte non glusta. 
La nostra controparte, in que
sto caso. non sono i nostrl 
datori di lavoro, ma tutti co-
loro che per mancanza di co
scienza e di volonta, o per 
una cosciente e voluta, quanto 
retriva vlsione delle cose, si 
trovano ad avallare o — peg-
glo — a ricercare appoggi e 
aiuti tra colore che hanno 
arrecato al nostra Paese lut-
ti. tragedie, sfruttamento e 
oscurantismo ». 

La SAI indice quindi 11 Me
se antifascista dello spetta
colo. nsl corso del quale gli 
attori impegnati in teatro. al
ia RAI-TV, nel cinema e nel 
doppiat;gio apriranno una sot
toscrizione per un Fondo per 
la lotti antifascista; il rica-
vato verra devoluto alle As
sociazioni partigiane, che or-
ganizzeranno, il 25 aprile, una 
grande manifestazione. Natu-
ralmente a questa manifesta
zione gli attori parteciperanno 
in prima persona. 

Come primo gesto significa
tive una forte delegazione di 
attori parteciperfc sabato, ven-
tinovesimo annlversario del-
l'eccidio delle Fosse Ardeati-
ne, alia manifestazione che si 
svolgera a Porta San Paolo. 
AU'inlziativa hanno immedla-

tamente dato adeslone e ap-
poggio l'ANAC e l'AACI (le 
associazioni degli autori ci
nematografici), i sindacati 
FILS-CGIL, FULS-CISL e UIL-
Spettacolo, 1'ARIT e la RRTA 
(associazione registi televisivi 
e registi radiotelevlsivl asso-
ciati), 1TJNAT (1 rappresen-
tanti dei teatri a gestlone pub-
blica, privata e cooperativi-
stica). 

Sono intervenuti nel dibatti-
to Giulio Mazzon, Giovanni 
Arnone, Enzo Bruno, Ugo Pir-
ro, Fulvio Fo, Giacomo Col
li. Sandra Piombo. 

Moltissimi. come abblamo 
detto. i presenti, tra cui: Ugo 
Tognazzi. Mariangela Melato, 
Francesca Romana Coluzzi, 
Mario Maranzana, Massimo 
Foschi, Carla Tato. Bruno Ci-
rino, Haria Occhini, Flavio 
Bucci, Mario Valdemarin, Ma-
risa Fabbri, Ludovica Modu-
gno. I registi Ettore Scola, 
Mario Monicelli, Franco Gi-
rald! e tanti tanti altri, tra 
cui molti giovanL 

Chi non ha potuto essere 
presente ha Inviato la sua 
adesione per telefono o per 
telegramma. Impossibile cltar-
li tutti: ricorderemo Federico 
Fellini, Giuseppe Rotunno, 
Duccio Tessari, Mino Guerrl-
nl, Arturo Zavattini, Nino 
Manfredi, Vittorio Gassman, 
Franco Brusati, Luciano Tovo-
li, Giorgio Capitani, Vittorio 
De Seta, Gino Bramieri, Lul-
g! Perelli, Giancarlo Giannl-
ni, Paolo Villagglo, Carla Gra-
vina, gli attori dello spetta
colo L'opera da tre soldi del 
Piccolo di Milano, Franco En-
riquez a nome del Teatro di 
Roma, gli attori dello Stabile 
di Genova, Gian Maria Volon-
t& e Giuliano Montaldo a no
me della troupe del film Gfor-
dano Bruno. 

il fitolo di campione a Cinzia Salvafori 

D'Urso battuto 
a Rischiatutto 

Una giovane di diciotto an
ni, timida e prudente, ha spo-
destato Antonio D'Urso, il 
maestro di Solofra che da 
quattro settimane era cam
pione di Rischiatutto: si chia-
ma Cinzia Salvatori, e roma
na ma vive a Rimini, dove 
frequenta il terzo anno del 
llceo classico e ha risposto a 
domande sugli autorl tragic! 
greci. Ieri sera ha vinto due 
mllioni e 300 mlla lire ma 
non ha entusiasmato: conqui-
stato un modestissimo van-
taggio inlziale, e riuscita, con 
molta fortuna, ad imbroccare 
poi quattro a rischi», uno do-
po I'altrc. Dopo di che, ha 
effettuato sempre puniate ml-
nime togliendo a D'Urso qua
si tutte le carte in gioco. In 
cabina, come al sollto, 11 mae
stro di Solofra non ha avuto 
difflcolta: ha risposto ad una 
domanda suite elezioni per la 
commlssione interna della 

FIAT, nel '55, e se ne e andato 

a casa con un altro mil lone 
e mezzo (1.560000, esattamen-
te, che portano II totate del
le sue vmclte a 21 milion! 
260 mlla). 

Cinzia Salvatori ha dovuto 
rispondere a una lunga e com-
plicata domanda rlguardante 
la tragedia lone e se l'e cava-
ta con eccezionale dislnvoltu-
ra. H terzo concorrente, il 
milanese ventenne Sergio 
Roedner, studente di fllosofia 
e conoscitore di Freud, ha 
avuto qualche probteroa con 
le dlecl domandine di awio 
(ne aveva contestate tre, e su 
due avevano dovuto dargli 
ragione); sfortunato durante 
la gara, in cabina si e vlsto 
contestare anche una delle ri-
sposte alle domande final!, 
per cui ha perso pure le 220 
mila lire con le quail, fatico-
samente, era glunto In finale, 
dopo essersl rtsoltevato da 
zero. 

Biennale: 
completato in 
commissione 

I'esame 
dello Statute 
II progetto di legge per 11 

nuovo statute della Biennale 
di Venezia e stato ieri ap-
provato dalla Commlssione 
Pubbllca Istruzlone della Ca
mera e la prosslma settima-
na passera all'esame dell'as-
semblea. 

Negll ultlml articoli appro-
vati ieri, viene sanclta la 11-
quldazione della riglda rlpar-
tlzlone, finora eslstente, del
la Mostra nelle quattro se-
zloni: cinema, teatro. arti fi
gurative e muslca. In conse-
guenza, sara 11 Consiglio di
rettivo a stabillre, sulla ba
se del suo programma qua-
drlennale, quanti e quali deb-
bano essere i direttorl. 

La maggioranza ha rifiuta-
to di accogliere le proposte 
del PCI, sostenute dai com
pagni Glannantonl, Ralcich e 
Tessari. tendenti a sottrarre 
al condizionamento esercltato 
dal mercantl d'arte le ven-
dlte delle opere d'arte figu
rative: 11 relatore Rognoni, in 
lmbarazzo, ha tentato una 
impossibile difesa dl princi
pio delle sue posizlonl, pol ha 
concluso dlcendo che del pro-
blema si rlparlera In aula. 

Rlassumendo, 1'inlzlatlva co-
munlsta nella Commlssione 
P.I. della Camera e valsa a 
conqulstare alcune significa
tive modlflche del . testo gla 
approvato dal Senato. e. In 
partlcolare: 1) raffermazione 
che le flnallt& precipue del-
l'Ente non sono soltanto quel
le deU'esposizione e della do-
cumentazione. ma anche quel
le della sperimentazione e pro-
duzlone permanent! e dell'ar-
tlcolazione interdisclpllnare; 
2) la partecipazlone agll or-
ganl di direzione della Bien
nale delle forze slndacall; 3) 
il riconoscimento al Consiglio 
direttivo del diritto dl elegge-
re 11 presidente (facolta che 
nel testo del Senato era ri-
servata al govemo). 

Va per6 notito che alcune 
di queste modifiche. anche se 
la loro portata non pu6 esse
re sottovalutata. sono nell'in-
sieme incomnlete. in quanto 
la maggioranza ha respinto 
proposte prloritarie tendenti 
ad assicurare la presenza at
tlva e diretta negll organ! 
dlrigenti della Biennale, delle 
associazioni degli artisti, del 
critici, degli autori e dei sin
dacati di categoria. 

Sugli schermi il film di Costa-Gavras 

Nell' Amerikano il turpe 
volto delNmperialismo 
La storia di un agente statunitense al servizio dei regimi ditta-
toriali dell'America Latina — Combinati in un riuscito equilibrio 
azione e riflessioni, resoconto giornalistico e dibattito di idee 

Titolo originate: Etat de 
si&ge, Stato d'assedio. Titolo 
della verslone Itallana: 
L'amerikano. Una yolta tanto, 
il mutamento e in meglio. 
L'amerikano, dunque, con la 
k, come In uso tra 1 critlcl 
plu vlvacl della polltica dl 
Washington: quella k evoca 
infattl la slgla del KuKlux-
Klan, la famlgerata organlz-
zazione razzista s fascista 

Reglsta del film, che appa-
re in questi glornl sugli scher
mi della penisola, e il fran-
co-greco Costa-Gavras, l'au-
tore d! Z e della Confessione; 
sceneggiatore il nostra Fran
co Solinas. Le rlprese sono 
state effettuate nel Cite, il 

quale ha offerto a! realizza-
tori (come sottolineava lo 
stesso Costa-Gavras) plena 11-
berta e strutture adeguate, ma 
la vicenda clnemato?rafica si 
svolge In un paese latino-
americano non esattamente 
Identlficato, e che pero e, 
con tutta evidenza, '"Urusuay. 
In Uruguay, nel 1370, il cit
tadino statunitense Dan A Mi-
trione fu rapito dal tupama 
ros e soppresso dopo lunghe, 
infruttuose trattatlve \olte a 
ottenere, in camblo della re-
stituzione del prlglonlero, la 
liberazlone dl numerosl dete-
nuti politic!. 

Qui, nell'Amerikano, Mltrlo-
ne diventa Philip Michael San-

prime 
Musica 

Charles Bruck 
alia Filarmonica 

II programma del concerto 
diretto da Charles Bruck l'al-
tra sera all'Olimplco, compren-
deva due novlta per Roma. La 
prima era la Serenata per 16 
strumenti e voce femminile di 
Franco Donatonl, una specie 
dl meditazione sul mistero del
la nascita, artlcolata, grosso 
modo, in tre episodi ptinolpa-
11: dopo un sottlle gioco tlm-
brlco, che vede coagularsi at-
torno al pianoforte le vocl del-
l'arpa, del mandolino, della 
chitarra e della celesta, l'ln-
gresso dei legm porta a un 
tutti, sul quale si irmesta, in-
fine, 11 soprano a cantare una 
lirica dl Bob Dylan. La Sere
nata non e prlva dl qualche 
lungaggine, ma nell'lnsieme 
risulta efficace: l'altra sera e 
valsa a procurare all'autore, 
presente in sala, il cordiale 
plauso del pubblico. 

H Commiato per soprano e 
orchestra da camera di Luigi 
Dallapiccola — l'altra novita 
— e strutturato secondo un 
preciso disegno simmetrico: 
si tratta di cinque sezioni. al 
centra delle quali e. nella ter-
za, una lirica su testo — sem-
bra — di Brunette Latin!, pre-
ceduta e conclusa da due bre-
vi episodi orchestral!, mentre 
ci sono anche un'apertura e 
un epilogo ne! quali la voce di 
soprano interviene soltanto 
con drammaticl vocalizzi. Inol-
tre, 11 quarto e il qttlnto bra-
no non sono altro che repli
che a a specchio » (cioe. tette 
alia rovescia) rlspettivamente 
del secondo e del primo. Al-
l'ascolto si awerte un forte 
senso di ordine conrpositivo. 
ma non rartificio. si che le 
rasionl dell'lntensa poetlca dl 
Dallapiccola si affermano e si 
esplicitano senza ostacoli. 

Interprete delle due novita 
e stata un'eccellente ed espres-
siva Marjoire Wright H pro
gramma era completato dal 
Concerto «Dumbarton Oaks* 
di Stravinsk! e daHa Kammer-
musik n. 5 di Hindemith. che 
ha visto. nel ruolo di sollsta, 
la viola di Dino Asciolla, ac-
clamat'ssimo e costretto ad 
esegulre un brano fuorl pro
gramma. 

Inutile dire che il pubblico 
— proprio sparuto, purtroppo 
— ha oalorosamente festeg-
giato anche gli orchestrali 
della Camerata stnimentate ro
mana e, soprattutto. Charles 
Bruck. che ha tenuto in pu-
gno con grande autorevolezza 
le sort! della interessante se-
rata. 

vice 
Teatro 

II concilio 
d'amore 

' E* certamente paradossale 
la circostanza che ancora oggi 
si pens! o si creda che si pos-
sa fare « scandalo » con la pu-
ra programmazione dl un te
sto irriverente, quando lnvece 
lo scandalo pud nascere so-

Ijrattutto dalla « forma» del-
a sua rappresentazione e non 

dalla semplice comunicazlone 
del suo astratto c oontemrto ». 

E diciamo questo anche per 
ribadlre che la forma speri-
mentale di una rappresenta
zione finlsce pol sempre per 
evidenziare proprio quel « con-
tenutin che si vorrebbero co-
munlcare. Altrimenti, al cade 
nel plu riposante consumismo 
contenutlstlco. 

Cosl, pub accadere che II 
concilio d'amore (Das Lieoes-
konzU, 1894) dl Oscar Panizza 
(1853-1921), la famosa a tra
gedia celeste in cinque atti» 
che procurb al suo autore un 
processo per aoltraggio alia 
rellglone a mezzo stampan e 
la condanna a un anno di re-
clusione, si trasformi in una 
reclta parrocchiale dove la be-
stemmia si placa nella battuta 
dl spirito. 

Gla presentato in forma pri 
vata nel novembre 1971 al Tea
tro La Fede. 11 concilio d'amo
re lo ripropone, al Clrcolo cul-
turate «Spazio Uno», ancora 
una volta, 11 reglsta Romano 
Degli Amidei, con gli attori 
Sylvano Bussotti, Rita Corra-
dini, Romano Degll Amidei. 
Carla de Santis, Massimo Fe-
dele. Rosso e Alessandro Va-
goni, tutti riuniti sotto l'egida 
dell'« Opera Sylvano Bussotti». 
La totale svirilizzazione della 
a tragedia » di Panizza — dove 
il dato autobiografico (la « ma-
lattian che perseguito Tauto-
re fino alia morte) trascende 
in ogni istante il suo momen-
to naturalistico per rivelare 
violentemente la sostanziale 
assurdita deU'esistenza umana 
abbandonata a un peccato ine-
vitabile e a una punizione in-
giustiCcata — e poxtata a ter-
mlne dalla regia (morbida-
mente preoccupata di offrire 
un'immagine grottesca del pa-
radosso!) e dalla insipienza 
della reoitazione (pensate un 
po' alia Madonna interpreta-
ta da un travestito, tanto per 
non andare controcorrente„.). 

Ora, II concilio d'amore e 
una « profana rappresentazio
ne », una «commedia male-
detta», come la definisce lo 
stesso personaggio di Gesu, 
una parabola sull'atroce de-
stino deU'uomo: la Sacra Fa-
miglia — per arginare losce-
nit& sessuale degli uomlni — 
invia sulla Terra il Diavolo 
(un servo di Famiglia„) a pro-
pagare 11 morbo della sifilide, 
cioe una «malattia» capace 
<di impestare rumanita sen
za deteriorarla irrimediabll-
mente», affinche ranima pos-
sa essere ancora suscettibile 
di redenzione. 

In questa lontananza tra il 
C;ek> vuoto e la Terra, pic-
cola e solitaria. e'e un'antici-
pazione dell'angoscioso univer-
so kafkiano. dove rumanita 
e tenuta perermemente sotto 
«processo». La tragicita del 
Concilio d'amore e tutta in 
quella lucida paradossalita 
che vede H Sacro mescolarsi 
crudelmente al Profano, per 
cui la corruzione finlsce per 
nascere nel Cieli e crescere sul
la Terra. La regia ha prefertto 
insistere suite note scordate 
e monotone del divertissement 
d! vecchio stampo. e la dissa-
crazione pareva rlvolgersi sol
tanto contra la stessa rappre
sentazione. Displace soprattut
to che la nuova gesttone di 
« Spazio Uno » sia stata lnau-
gurata in condizloni cosl infe-
licl. Ma non sono manoatl gli 
applausi, e si replica. 

, vice -

Cinema 
Baciamo le mani 

Tratto dal romanzo omoni-
mo di Vittorio Schlraldi e di
retto dallo stesso romanziere. 
Baciamo le mani non vuole 
appartenere ad aloun filone 
(secondo la pubblicita), men
tre poi si aggiunge a grossi 
caratteri a Dove finlsce il Pa-
drino comincia...». Filoni e 
oontraddizloni a parte, Bacia
mo le mani (a color!) inizia 
con l'assassinlo del figlio di 
un mafioso all'antlca. Stefano 
Ferrante, felice consorte di 
Mariuccia (Agostina Belli, che 
poco dopo cederi alle proffer-
te d'amore del fratello del de-
funto). Chi lo ha ucciso a tra-
dimento e Gaspare Ardizzone 
(John Saxon), un violento. un 
fanatico e parolalo, uno specu-
latore edilizio, insomma un 
mafioso che aspira a diven
tare un a capo famiglia» mo-
demo: solo i apicciolis con-
tano, e con i picciol! si com-
prano la politica e la filosofia. 

Don Ferrante (Arthur Ken
nedy), invece, appartiene alia 
vecchia guardla, agli anziani, 
a colore « che hanno freddo », 
mentre « ! plcciotti hanno le 
teste calde, che sventura! ». E 
ancora, dira un altro mafioso 
airantica giunto dairAmerica 
in Italia per sistemare le cose 
e il Kcontrastov pacificamen-
te: « Sono sempre i vecchi che 
devono togliere le castagne 
dal fuoco». E poi, ancora. il 
figlio piu giovane dl Don Fer
rante, invece in proclnto di 
partlre per rAmerica, dira: 
«Chi decide di vivere fuori 
dalle teggi dello Stato e un 
fuorilegge ». 

In cotanta «dialettica». il 
punto di vista di Schlraldi 
forse non e determinante. e 
tuttavia non possiamo fare a 
meno di dire che le sue sim-
patie vanno tutte alia mafia 
degli anziani. ed b una simpa-
tia venata di decadente pate-
tismo fumettistico . 

vice 

Lezione-concerfo 
sul conto popolare 

Per iniziativa dell'Istituto di 
storia delle tradizioni popolari 
e dell'Istituto del Teatro del-
I'Universita di Roma, si svol
gera domani alle ore 12. pres-
so il Teatro deH'Ateneo. una 
lezione-conoerto della Nuova 
compagnia di canto popolare. 
Seguira un dibattito. 

Freddie Hubbard 
domani sera 

al Piper Club 
Reduce dal Festival del jazz 

di Bergamo, il trombettista 
Freddie Hubbard dara un con
certo straordinario domani 
sera al Piper Club con il suo 
quintette, del quale fanno par
te il prestlgioso sassofonlsta 
Junior Cook e il pianista 
George Cables. Un'appunta-
mento jazz di alto livello, in 
attesa che si lnauguri il nuo
vo locate romano «Jazz Inn» 
che sembra destlnato a sosti-
tuire 11 glorloao « Blue Note ». 

tore, funzionario dell'AID 
(« Agenzia per lo svlluppo in-
ternazionale », legata all'«Al-
leanza per 11 progresso»), in 
sostanza agente dei servizi 
speclall degli USA, Incarica-
to delTaddestramento delle 
polizie dei reglml dittatona-
li o, comunque, foitemente 
condizionatl dalla Casa Bian-
ca, sparsl nel Nuovo Conti-
nente, e in altri. Addestramen-
to in che cosa? Nella lotta 
controrivoluzionaria, nella re
pressione, nella tortura so
prattutto. 

Questa verita, a poco a 
poco, vien fuori dalle conte
station! cui i tupamaros sotto-
pongono !1 sequestrate, dalla 
documentazione suhiaccian-
te che essi stessi forniscono 
all'opinlone pubbllca, attra-
verso i loro comunisati, e che 
ha clamorosl echi sulla stam-
pa, in, Parlamento, mentre il 
governo appare dlvlsd, iricer-
to tra la «manlera fortes e 
il compromesso. SI profila 
una crisi politica, aperta a 
molte soluzioni, non escluso 
un ulteriore spostamento a 
destra. La cattura d! alcuni 
giovanl dirigenti rivoiuzionari 
indebolisce, a ogni modo, l'or-
ganizzazione clandestina di 
reslstenza, e vanifica qualsia-
si posslbilita di aceordo. E 
Santore sara ucciso, mentre 
altri rapiti verranno rilascia-
tl, perche assai meno eclpe-
vol! di luL Qualche tempo 
dopo, vediamo, dalla scalet-
ta dell'aereo, scendere un 
nuovo inviato degli Siati Uni-
tl: varle pala d'occhi lo scru-
tano con attenzione. 

Articolato In un incastro di 
situazioni che conver^ono nel-
l'unltarleta del discorso cen-
trale, L'amerikano riesce ad 
equilibrare, piuttosto felice-
mente, azione e nflessione, 
resoconto giornalistico e di
battito d'idee (gli autori si 
sono fondati su indagini di-
rette e su una copiosa bibllo-
grafia, e il loro impegno la-
scla poco spazio all mvenzio-
ne pura). Vero e che la sug-
gestivita dell'a mgranaggio », 
la sua eleganza vorremmo di
re. rischia di distrarre lo 
spettatore meno accorto dai 
nodi problein.itlei; fra cui 
primeggia 1'interrogativo sul
la funzione, l'utllita e i limi-
ti della a guerriglia urbana»: 
il movimento dei tupamaros 
e guardato con calda simpa-
tia, con solidarieta, ma an
che con un certe distacco 
critico (ed e rilevata lesl-
stenza di altre forze e forme 
di opposizione, e di contrad-
dizioni interne al «sistema»). 
Quel che risulta con torn-
pante chiarezza 6 la porta
ta dell'intervento nordameri-
cano neU'America Iatlna, il 
carattere aggressivo e oppres
sive di tutta una jolitlca, nel 
cui quadra si collocano le 
pur pesanti responsabilita in-
dtvidualL Sotto questo aspet-
to, 11 film ha un'indubitabile 
efficacia, per la sintesi che 
offre, in eloquent! immagini 
di sapore quasi documenta-
rio, delle atrocl «tecnlche» 
adoperate dai servi e dagli 
agenti deirimperialismo. La 
motivazlone «ideological che 
il Santore fomisce del pro* 
prio «lavoro» potra appari-
re agll occhi di qualcuno, 
per contra, come una for-
zatura propagandistlca da 
parte degli autori. Ma chi ab-
bia udito le squallide dichia-
razioni rese dai pilot! statu-
nitensi prlgionieri ad Hanoi 
(in Vietnam 73 ad esempio) 
potra testlmoniare, a sua vol
ta, come la realta superi, ta-
Iora, la plu malizlosa fanta
sia. 

Alia bonta del risultato 
complessivo concorre Tves 
Montand, che, mortiflcando 
te> sua naturale cordialita, e 
incrudetendo il suo viso per 
via dl trucco, dlsegna un ri-
tratto gelldo e spletato del 
personaggio dell's Amerika
no ». Un ottlmo Renato Sal
vatori, O.E. Hasse, Jacques 
Weber, Jean-Luc Bideau, 
Maurice Teynac danno vita al
le altre figure dl maggiore 
spicco. Fotografla a colori di 
Pierre William-Glenn, ccllabo-
ratore alia regia Christian De 
Chalonge, muslca di Mikis 
Theodorakis. 

Aggeo Savioli 
NELLA FOTO: una scena del-

I'Amerikano. 

Rai ^j 

oggi vedremo 
ORE 13 (1°, ore 13) 

Come stimolare l'lnteresse delle giovanl generazlonl per 
la natura? E' questo 11 tema affrontato oggi dalla trasmisslone 
curata da Dlna Luce e Bruno Modugno. Nel corso del pro
gramma, verra presentato un Interessante servizio realizzato 
a B&lgherl, ove molte specie dl animal! vivono in liberta, a 
diretto con tat to con i visitatori: 11 filmato dara modo dl ap-
profondire l'argomento, sollecltando le testimonlanze dirette 
dl alcuni giovanl presenti in studio. 

MARIA MADDALENA 
(2°, ore 21,20) 

Va In onda questa sera l'adattamento televislvo del dram-
ma di Frledrlch Hebbel Maria Maddalena, diretto da Claudlo 
Fino ed lnterpretato da Leda Negroni, Germana Paollerl, 
Plerlulgl Apra, Umberto Cerlanl, Glanrlco Tedeschi, Franca 
Mantelli, Plero Sammataro. 

Scritta nel 1844, Maria Maddalena si colloca fra le mi
glior! opere del drammaturgo tedesco Friedrich Hebbel, per 
l'intenslta drammatica che l'autore riesce a conferire al con-
trasto tra l'lntranslgenza dl una morale spletatamente forma-
listica e la forza dell'amore. La tragedia matura sullo sfondo 
dl una societa borgheso ammalata dl contraddlzlonl, denun-
clate nel testo attraverso 11 violento impatto con la realta, 
rappresentato con grande vigore espressivo. Hebbel conferisce 
al suoi personaggl un ruolo fortemente emblematlco: Mastro 
Antonio, l*uomo che finlsce per «non caplre plu il mondo» 
perche accecato dalla dlsumana spietatezza con la quale ri-
mane fino in fondo aggrappato al culto fanatico dei dogmi 
della «sua» societa; Clara, sua figlla, condannata perche ha 
sbagllato nel concedersi al suo uomo per amore; Federico e 
Leonardo, due cinici che si contendono il possesso dl un es
sere umano. 

program mi 

TV nazionale 
9,30 Trasmissloni scola-

stlche 
12,30 Sapere 
13.00 Ore 13 
13,30 Telegiornale 
14.00 Una lingua per tutti 

Corso di francese. 
15.00 Trasmissloni scola-

stiche 
17,00 La gallina 
17,30 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 
18,45 Spazio musicale 

19.15 Sapere 
19,45 Telegiornale sport -

Cronache itallane 
20,30 Telegiornale 
21,00 Stasera 

Settimanale d'attua-
lita a cura di Carlo 
Fuscagni. 

22,00 Adesso musica 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.20 Maria Maddalena 

dl Friedrich Hebbel. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: ore 7, 8. 
12, 13. 14, 15, 17, 20. 2 1 , 
23; 6,05: Mattutino musicale; 
6,411 Altnanaeco; 6,46: Come 
e perche; 7,45: Ieri al Parla
mento: 8,30: Canzoni; 9: Spet
tacolo; 9,15: Vol ed ioj 10: 
Specials GR; 11,20: Settimana 
corta; 12,44: Made in Italy; 
13,15: I tavolosi: Dorl» Day; 
13,27* Una commedla In tr*n-
ta minuti; 14,10: Zibaldone 
italiano; 15,10: Per vol 9I0-
vani; 16,40: Onda werdei 
17,05: I I girasole; 18,55: In-
tervallo musicale; 19,10: Italia 
cha lavora; 19,25: Itlneraii 
opcristiei; 20 ,20: Andata • rl-
torno; 21,15: Concerto; 22,25: 
Orchestra trarie. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: ore 6.30, 
7,30, 8.30. 9,30, 10,30, 
11 ,30 . 12,30, 13.30, 15,30, 
16,30. 18.30. 19.30. 22.30. 
24; 6: I I mattiniere; 7.40: 
Buongiorno; 8,14: Tre motivi 
per te; 8.40: Melodramma; 
9,15: Suont • colori; 9,35: 
Una musica In casa wostra; 
9 ,50: «Capitan Fracassa a; 

10,05: Canzoni per tutti; 
10.35: Dalla wostra parte; 
12,10: Regional!; 12,40: Al
to gradimento; 13: Hit Parade; 
13,35: E' tempo di Caterina; 
13,50: Come e perche; 14: Su 
di giri; 14,30: Regional!; 15: 
Punto interrogativo; 15,40: 
Cararai; 17,30: Speclale GR; 
17,45: Chiamata Roma 3 1 3 1 ; 
19,55: Canzoni senza pensie-
r i ; 20 ,10: Buona la prima; 
20,50: Supersonic; 22,43: 
« Tua per sempre, Claudia »; 
23,05; Buona norta fantasma; 
23,20: Musica logger*. 

Radio 3° 
Ore 9,30» Radloscuola; 10: 
Concerto; 1 1 * Radioscuola; 
11,40: Musiche Itallane; 12,15: 
Musica nel tempo; 13,30: In
termezzo; 14,30: Disco in v»-
trina; 15,15: Concerto; 15,45: 
Musiche dl Mozart; 17,20: 
Classe unica; 17,35: Fogli d'al-
bum; 17,45: Scuola Materna; 
18: Notiziario del Terzo; 
18.45: Piccolo pianeta; 19.15: 
Concerto serale; 20,15: Diagno-
sl e terapla del dolore; 2 1 : 
Giornale del Terzo; 21,30: Tut-
to II mondo e attore; 22,25: 
Parliamo di spettacolo. 
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