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Stephanie 

ragazza 
* 

di Kid per 
I'esordio 

nel cinema 

«to grande abbufhta» a COMBS 

Morte per eccesso 
di tavola e sesso 

II film di Forrerj presentato per la Francia 
Stilisticamente ammirevole, I'opera del nostro 
regista lascia meno spazio del solito alle idee 

LONDRA — La giovane attrice Stephanie McLean (nclla 
foto) e da tempo una fra le piu apprezzate «cover girl» 
britanniche, e ha gia deciso di debuttare come attrice cine-
matografica. II primo film di cui Stephanie sara interprete 
si intitola « Kid, il terrore del West », un western che vedra 
nel ruolo di protagonista Terence Stamp 

Mosire d'arte 

L'epitaffio d i Mitaras 

per la Grecia in catene 
Oimitris Mitaras - galleria 
Giulia, via Giulia 148, 

I quadri del quarantenne 
pittore greco Dimitns Mita
ras che ora vengono esposti 
a Roma (con presentazione 
di Mario De Micheli) hanno 
fatto 1'interesse del padigHo-
ne della Grecia alia Bienna-
le di Venezia 1972. E tale 
tnteresse si rinnova nel giro 
italiano che i quadri stanno 
facendo. 

Mitaras dipinge essenzial-
mente due tipi di immagini 
e sempre con effetti plasti-
co-psicologici di ambiguita. di 
tragedia e di allarme. Un ti-
po di immagine e quello dei 
paesaggi greet: spazi desert! 
e sterm:nati con luce di not-
t? bianca, con prospettive al-
l'lnfmito di colonne di tem-
pli infrante e allineate come 
tronchi d'albero; in un qua-
dro la prospettiva e sovra-
6tata d'una antica statua di 
Vittona mozza ancora in p:e-
di e che e la figura emble-
matica di un «grido » o di 
un pianto disperato. L'altro 
t'.po d'immag:ne e quello de 
gli epitaffi e delle composi
tion con fieure umane mes-
se in relazione all'architettu-
ra sreca classica. 

Le figure umane hanno di-
versa funzione pure avendo 

tutte una presenza alia ma-
niera del primo Francis Ba
con pittore di borghesi 

I motociclisti degli epitaf
fi. in cornice greca classica, 
sono dei simboli di violenza 
poliziesca e fascista. I bor
ghesi in nero, in Composizio-
ne di stile jonico. hanno 
I'aria dura e soddisfatta di 
chi ha giudicato e condanna-
to. Nell'Epttaffio di Rttsona. 
invece, i personaggi allinea-
ti contro il muro, assieme a 
due sculture greche, hanno 
opposto significato: come ri-
corda De Micheli Ritsona e 
un nome che ricorre nella 
storia della Resistenza gre
ca e le figure sono quelle di 
quattro dirigenti della R?si-
stenza fucilati. 

Le immagini. va precisato, 
sono volutamente dipmte se-
condo una figurazione ambi-
gua che subito comunica al
larme e ansia per cio che si 
vede — qualcosa d: orrido 
che e stato gia consumato 
oppure che sta per accade-
re — e poi. nella riflessione. 
fa nascere tante domande. II 
pittore. insomma. imposta e 
avvia un discorso che viene 
completato da chi guarda (se 
ha una maturita politica de-
mocratica) 

Dario Micacchi 

Dal nostro inviato 
. CANNES, 21 

Le origin! lontane della 
Grande bouffe risalgono a una 
ventina d'anni fa, quando 
Marco Ferreri, produttore e 
interprete (11 grosso corpo 
chiuso nella corazza di un 
guerriero medioevale) del film 
Donne e soldati di March! e 
Malerba, stuplva Parma coi 
suoi past! pantagruellci. Poi 
venne la « cinghla » spagnola e 
Tumor macabro imparato lag-
giu: Rafael Azcona non lo 
ha quasi mai abbandonato da 
allora, e ha scritto anche 
1'adattamento dell'ultima ope
ra. il cui soggetto, cosl auto-
biografico, e pero interamen-
te del regista. 

Oggi Ferreri si e calmato 
a tavola ma siccome, secon-
do lui. viviamo in un mondo 
dove i sentimenti non esisto-
no piii, alia mancanza tota-
le di sentimenti egli sostitui-
sce la fisiologia pura e sem-
plice, il cibo e il sesso egual-
mente ingeriti in quantita da 
infarto, e fa della Grande ab-
buffata non gia il trionfo 
della vita pagana come in 
Rabelais, bensl una sinistra 
propedeutica alia morte. 

I candidati volontari al sui-
cidio per eccesso di abbon-
danza (non si vive forse nel
la societa dei consumi. e per
che non si dovrebbe schiatta-
re per il troppo consumare?) 
sono quattro signori tra i qua-
ranta e i cinquanta, due 
francesi e due italiani. indi-
cati coi nomi degli attori che 
li interpretano, i quali si dan-
no convegno nella villa d'uno 
di essi con le provviste del 
caso: quarti di hue. forme di 
parmigiano e tutto i! resto, 
per un «seminario di cull-
naria ». 

C'e Ugo (Ugo Tognazzi), 
chef di cucina divenuto pro
prietary di ristorante: e lui 
che prowede incessantemen-
te alle prime colazioni, ai pa-
sti e alle cene, con manica-
retti sempre piu squisiti e 
sempre piii monumentali. C'e 
Philippe (Philippe Noiret), un 
giudice esperto in gastrono-
mia anche se, per tutta la vi
ta. noon sembra essersi at-
taccato ad altro che al seno 
della vecchia nutrice, la qua
le gli elargisce anche un mo-
desto sollazzo sessuale. C'e Mi
chel (Michel Piccoli), il piu 
colto e raffinato della com-
pagnia. che in televisione si 
occupa di problemi ecologi-
ci e in privato suona il pianc 
e adora la danza classica, ma 
perdera presto la linea. E 
c'e Marcello (Marcello Ma-
stroianni), un pi lota dell'Ali-
talia che invece e il piii im-
bambolato, tutto perso dietro 
a una sua vecchia Bugatti. e 
che mangia a quattro palmen-
ti solo per soddisfare la pro
pria satiriasi. 

E' quest'ultimo, infatti. che 
non si accontenta delle diapo
sitive di donne nude proietta-
te a condimento del banchet-
to, ma reclama quasi subito 
la ->resenza di prostitute per 
un nutrimento piii completo. 
Ne vengono convocate tre, che 
pur essendo professioniste del 
letto non lo sono della cra-
pula, e abbandonano il terre-
no di lotta a poena vedono la 
mala parata. La quarta donna. 
invece. non e una squillo ma 
una maestra: passava di li il 
mattino con gli scolaretti. ha 
assaggiato qualche pietanza, 
ha adocchiato gli uomini, e 
invitata per la sera non si ri-
fiuta, ne si trova a disagio 
con le giovani concorrenti. 

Anzi. in came com'e. fa col-
po immediatamente sul giudi
ce. cui non par vero di tro-
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DISCW 
Segnalazioni a cura 
della Discoteca 
Rinascita di Roma 

v. 

CORSO DI 
LINGUA CINESE 

Os»; ia iingut parlata 
che s: cerca di d:ffondere 
in tutto il terntono della 
Repubb::ca Popolare Cine-
se e quel la che fa perno 
suIUt pronuncia pechines?. 
Per lmpararla viene in 
aiuto !a trascnztone « pin 
yin » Jscans:one foneticai. 

La r:v.5ta •% Le lingue del 
Mondo » (Valmarttna ed.) 
con il numero di maggio 
imz.a un corso di lingua 
cinese m trascnz:one uffi-
ciale <t pin yin» che si 
sviluppera in venti lez.om 
e che sara corredata an
che da due c-assette con 
mc'se le frasi di uso piii 
comunc. 

L'abbonamento speciale 
per i 20 numeri e di 
L 7000 

FISCHIA IL VENTO 
Canti de.la Resistenza 
f Musicassetta Philips 
I. 2 200) 

Dopo li successo dei « 15 
Can:; pohtici italiani » la 
Vedette prtsenta una edi-
zione econom:ca in cassct-
ta tpresto s-ira disponibi-
le anche il disco a L 1 650> 
de: piu prestig:osi canti 
partigiam eseguiti dal Co
rn Tosj.win: di Torino, 
dal Gruppo Folk Italiano 
di P. Castagnino (Saetta) 
e da Piero Buttarelli. 

E LA PARTENZA PER 
ME LA S'AVVIGNA 
'Dtscht del Sole. 
DS 514.16 • L. 3.000 
la musicassetta Philips 
L. 3200) 

Registrazionl original! dal 
repertorio delle sorelle Bet 
tinelli di Ripalta Nuova 
(Cremona). 

Tre sorelle campagnole. • 
compagne nella vita e nel 
cantare La durezza de! vi-
vere quotidiano. la fatica 
(una di Ioro e stata per 
molti ann; mondinai. i con 
flitti dei sentimenti. la vio 
'.enza dell'uomo e della so
cieta. la morte: questi so
no i tern- de: 'o"> canto. 
Paolo Pietrangeli 
MIO CARO PADRONE 
DOMANI Tl SPARO 
(Discfu del Sole 
Da 197/99 L 3000 
la musicassetta Philips 
L. 3200) 

La canzone che ha fat
to concscere Pietrangeli e 
stata un grido di rivolta: 
<c Contessa ». 

Ma «Contessa » ha rap 
presentato un momento e 
una occasione per conosce-
re lui e il suo mondo. con 
le sue canzoni (quelle che 
sono entrate ormal nella 
tradizione giovani le e quel
le ineditc che ofTrono una 
sintesi del suo esuberante 
repertorio). 

Documenti original! 
del folklore musicale 
europeo 

ITALIA, vol. I 
I BALLI, 
GLI STRUMENTI, 
I CANTI RELIGIOSI 
(Vedette, VPA 8082, 
Stereo L 3.000) 

E' il primo di una serie 
di quattro volumi che rap-
presentano una raccolta di 
canti e musiche popolan 
reglstrati dal vivo. Questo 
disco, come tutta la serie. 
ha ricevuto l'VIII Premio 
del Disco dai critici disco-
grafiei italiani. L'antolog.a 
e a cura di Roberto Leydi. 

vare una nutrice meno malan-
data della sua. Del resto non 
e geloso e la divide volentie-
ri, una volta partite le altre, 
coi compagni dl tavola. Opi-
ma, curlosa, sensuale. questa 
Andrea, che in Francia e un 
nome femminile (l'attrice, 
bravissima come i quattro ma-
schi, e Andrea Ferreol), re-
sta. 

Resta fino alia fine ossia, 
nel caso specifico, fino al
ia fine dei quattro. 

La quale awiene in quest'or-
dine. Primo il pilota, che do
po essersi prodotto In ognl 
genere dl evoluzione, con 
l'avidita di un Infante priape-
sco, non regge al primo falli-
mento, e sconvolto dagli escre-
menti che invadono la casa e 
muore. statua di ghiaccio nel
la notte di neve, al volante 
della Bugatti. Secondo, il si-
gnorile Michel, che piu man
gia e piii si ingravida di una 
spaventosa aerofagia. e dopo 
aver frastornato a piu ripre-
se la magione di note tutt'al-
tro che pianistiche, cade stre-
mato sull'ultima terrificante 
esplosione. Terzo il cuoco. che 
si uccide da solo su un verti-
ginoso pasticcio di fegato, il 
suo c. polavoro. mentre la 
donna, che lo ha inutilmente 
pregato di fermarsi, gli ren-
de piangendo l'estremo servi-
zio erotico (intanto i cadave-
ri dei primi due occhjeggiano 
dai tngoriferl). Quarto e ul
timo il giudice che, gia dia-
betico, spira all'alba su una 
torta dolcissima in forma di 
mammelle, mentre i macellai 
venuti con la nuova came la 
depositano all'aria aperta 
(l'interno e gia occupato) e 11 
giardino viene invaso dai 
cani. 

Come si era detto nell'arti-
colo di apertura sul Festival, 
La grande abbuffata (come 
sara chiamato in Italia, do
ve si pu6 gia prevedere lo 
scontro) e un po' il rovescio 
del film di Buiiuel sulla bor-
ghesia: la non riescono a man-
giare, e qui si ammazzano 
mangiando. Tuttavia mentre 
11 maestro, con aerea delica-
tezza, rovescia la borghesia 
come un guanto, e dal suo fa-
scino presunto estrae l'orro-
re con una fantasia oniri-
ca di illimitata ampiezza, il 
suo allievo italiano (che mo-
mentaneamente ha trasferito 
in Francia il suo ingegno) 
preme, da cima a fondo, un 
solo pedale. che e quello del 
disgusto Lo preme. va ag-
giunto subito, da vero vir
tuoso del « gioco da camera », 
come aveva gia fatto In Dil-
linger e morto, centrando gli 
attori. i dialoghi e i colori 
della notte e della decomposi-
zione con rara perizia. Ma 
sebbene l'angoscia del suici-
dio collettivo sia graduata 
con tatto. il film risulta pri-
gioniero di una sola idea in-
grandita a dismisura. 

E' un'impressione di soffo-
camento quella che il film 
lascia e vuol lasciare, un 
labirinto senza uscita che, per 
quanto ravvivato da folate di 
umorismo, a poco a poco vie
ne colmato come un pozzo ne
ro. Pub darsi che. entro que-
sti limiti fissati dalla mono
mania delle funzioni fisiolo-
giche, il racconto attinga un 
suo orrore cupo e letale; ma. 
dilatato oltre le due ore. cer-
tamente esso rigurgita di ri-
petizioni e attinge. come forse 
la sintesi ha potuto gia dir» 
abbastanza, presto il livello 
di guardia. 

Di nessun peso l'altro film 
in concorso, il canadese La 
morte di un boscaiolo di Gil-
les Carle, regista del Que
bec. La protagonista, la dav-
vero bella ragazza (Carole 
Laure) che diviene in un 
night di Montreal la prima 
cantante western in topless, 
sempre cercando di scoprire 
chi era suo padre e se e an
cora vivo e dove (sapra la 
storia della sua fine da un 
boscaiolo che ne fu testimo-
ne, al termine di una ri-
cerca in gruppo nella regione 
delle foreste), si chiama Ma
rie Chapdelaine. come la pro
tagonista di un noto roman-
zo di Louis Hemon filmato 
quarant'anri fa da Duvivier, 
con Madeleine Renaud gio-
vanissima e Jean Gabin nel 
ruolo. se la memoria non ci 
mganna, di Francois Paradis 
(altro nome che ritoma nel 
film odierno). Era la prima 
vo'.ta che si vedevano i bo-
schi del Canada, e mcanta-
vano. 

Ugo Casiraghi 

Consorzio per 
Tacquedotto dal vivo 
per la Yalle d'Orcia 
e la Val di Chiana 
PIEVE Dl SINALUNGA 
PIAZZA REPUBBLICA 8 

PROV. Dl SIENA 
Questo Consorzio comunica che 

verra indetta una Iicitaz;one pri-
vala per I'amdamento dei lavori 
di costruzione di un pozzo sul 
veriante settentnonale dell' A-
miata, profondita prevista cir
ca .100 ml. 

Le imprese intercssate a par-
tecipare alia gara dovranno 
inoltrare domanda in carta bol-
lata da L. 500 a questo Consor
zio entro il giorno 1-6-1973 com-
preso. Si fa salva la facolta in-
s!ndacabi!e dell'Amministrazione 
di accoglicrc o meno detta do
manda. 

Le imprese dovranno essere 
iscritte all'AIbo Nazionale dei 
Costruttori Cat. XI lcttera F per 
un importo • non inferiore a 
L. 50.000.000. 

L'importo dei lavori a base 
d'asta e nrcvisto in L. .11.900.000. 

I lavori saranno affidati alia 
Ditta che avra offerto il massi 
mo ribasso. 

IL PRESIDEXTC 
(Aw. Emerico Sparacio) 

Dibattito sui 
mezzi di 

comunicazione 
di massa 

Domani alle ore 21, al Cen
tra di cultura «4 Venti 07», 
si svolgera un pubblico dibat
tito su « Informazione e mez
zi di comunicazione di mas
sa: ruolo e situazione attua-
le». Le relazioni introduttive 
sarano tenute da Ivano Ci
priani e Italo Moscati. E' que
sto il primo di una serie di 
incontri settimanali che con-
tinueranno fino alia meta dl 
giugno, dedicati al tema ge
nerate del rapporto tra in
formazione e democrazia, con 
particolare riferimento alia 
gestione e all'uso dei mezzi 
audiovisivi. 

L'iniziatlva, aperta alia par-
tecipazione di tutti i cittadi-
ni, si propone come momen
to preliminare ad un semlna-
rio sul tema «Rai-TV: espe-
rienze di produzione di base 
e riforma », che si terra alia 
fine di giugno al «4 Venti 87». 

Hanno gia assicurato la Io
ro collaborazione 1'aggiunto 
del sindaco e i gruppi consi-
liari di PSI, PRI, PCI e PSDI 
della XIV Circoscrizione; le 
sezioni di Monteverde Vec 
chio di PSI, PCI, PSDI e PRI; 
le Federazioni provinciali del 
PCI e del PSI; la Federazione 
nazionale dei Metalmeccanici; 
il Gruppo aziendale del PRI, 
la cellula del PCI e il nucleo 
del PSI della RAI; il Consi-
glio sindacale di zona; L'ARCI; 
l'ENARS e il Comitato pro-
motore per il decentramento 

In scena a Firenze 

Tra gli operai in 
lotta agli albori 
del socialismo 

«I distriittori delle macchine» di Toller 
allestito per il circuito regionale in una 
efficace edizione curata da Valoriani 

nai yi/ 

controcanale 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 21. 

Nell'attuale ritonio d'inte-
resse verso I'opera dramma-
tica di Ernst Toller, si collo-
ca con un accento particola
re questa edizione dei Distriit
tori delle macchine, allestita 
dal Teatro della Convenzio-
ne di Firenze e destinata, nel
la citta e nella regione, al 
pubblico delle case del popo-
lo, delle societa di mutuo soc-
corso, dei circoli culturali. / 
distriittori delle macchine fu 
scritto ncH'invemo 1920 '21, 
dentro 11 carcere dove Toller 
scontava la pena inflittagli per 
la sua partecipazione alia Re-
pubblica dei Consign in Ba-
viera, brevemente fiorita nel 
1919. La vicenda e situata a 
« Nottingham. Inghilterra, in-
torno al 1815» ed evoca In 
lotta disperata quanto primi-
tiva degli operai tessitori con
tro l'introduzione delle appa-
recchiature meccaniche. dalle 
quali si temeva una minac-
cia all'occupazione, non cer-
to accompagnata da una di-
minuzione dello sfruttamento, 
gia bestiale. Accostatosi, do
po gli iniziali slanc! roman
tic!, a una concezione scien-

Al Maggio fiorentino 

E sempre valida 
«La sentenza di 
Giacomo Manzoni 
L'opera propone ancora con forza, a tredici 
anni dalla sua creazione, il tema del rappor
to tra strutture socialj e strutture musical! 

Nostro servizio 
FIRENZE. 21. 

Tredici anni dopo la prima 
assoluta di Bergamo dove fu 
presentata al Teatro delle 
Novita. La sentenza di Gia
como Manzoni ha avuto il 
suo esordio fiorentino sotto 
la direzione di Mario Gusel-
la, con la regia di Roberto 
Guicciardini, le scene e i co-
stumi di Lorenzo Ghiglia e 
con Liliana Poli. Giuseppe 
Baratti. Tullio Pane, Claudio 
Strudthoff, Giuseppe Zecchil-
lo e Gianfranco Casarini co
me interpreti principali. 

II breve Iavoro di Manzoni, 
nato da un'idea di Franco 
Fortini successivamente svi-
luppata in forma scenica da 
Emilio Jona. vedeva impegna-
to il musicista milanese. allo
ra appena ventisettenne. a rea-
lizzare gli intenti della scuola 
post-weberniana nella duplice 
direzione. formale e contenuti-
stica, della cosiddetta seria-
lizzazione totale e di un im-
pegno ideologico del compo-
sitore di fronte ai problemi 
della societa. Da un punto 
di vista estetico. si trattava 
anche di superare le stesse 
posizioni adorniane nel senso 
di una ultericre mediazione 
marxLsta per approdare an-
ziche al rinvio della prassi a 
un autentico rapporto dia-
lettico fra individuo e collet-
tivita. 

II serialLsmo pait-weber-
niano. filtrato attraverso la 
Iezione dallapiccoliana. si ar-
ricchisce in Manzoni di strut
ture ritmico-armoniche deci-
samente diverse dalla scuola 
di Schonberg come lo spez-
zettamento continuo delle 
voci. 1'uso ritmico estrema-
mente libera e la costante 
ricerca timbrica legata alia 
struttura del materiale Deci-
samente Iontano da tentazio-
ni melodrammatiche che pu
re sembrano suggerite da un 
testo abbastanza tradizionale 
fripartizione a classica B in 
arie. duetti. ecc > le inten-
zioni di Manzoni sembrano 
ricollegarsi piuttosto al clima 
• didatticoB ed etico della 
Gebrauchskunst di Brecht e 
Weill, pur senza il sapore 
deiraspra ed aperta polemi-
ca fra T musica d'uso » e mu-
sica d'avanguardia. 

Anzi. in Manzoni. la pole-
mica sembra comporsi nello 
sforzo di ridurre la serie a 
un codice aperto alia comu
nicazione e alia socializzazio-
ne. Per questo 1'opera ci pa
re tutt'altro che invecchiata 
riproponendo al contrario. il 
tema della funzione della mu-
sica oegi e del coaseguente 
rapporto fra strutture sociali 
e strutture musicali. 

La regla di Guicciardini ha 
rlsolto con sobrieta e sempli-
cita. i problemi contenutl nel 
testo basato sull'apparente 
ambiguita «cinese» di una 

emettere («Non v'e luogo a 
condanna ne ad assoluzione ») 
nei confront! di Sun-Te, rea 
di aver sacrificato il proprio 
marito per un partigiano ri-
fugiatosi nella sua povera 
casa di contadini durante gli 
anni della recente invasione 
giapponese in Cina. Ma il co-
ro del popolo vittorioso dopo 
la rivoluzione nel secondo 
quadro - (simmetneamente 
contrapposto al popolo sog-
giogato del primo quadro), 
invitera a una scelta. a una 
sua certezza oltre 1'ambiguita. 
La regia di Guicciardini e le 
scene di Ghiglia ci sembra 
abbiano anche saputo bene 
ridurre un certo divario esi-
stente fra scena e musica 

Ottima la direzione di Gu-
sella. come la prova dell'or-
chestra e di tutti gli inter
preti prima citati ai quali 
dobbiamo aggiungere la voce 
del giudice. Massimo Castri. 

Hommages romantiques. il 
balletto eseguito nella stessa 
serata. era stato presentato. 
in un ciclostilato «anonimo>-
distribuito alia stampa insie-
me col Quaderno n 4. come 
«1'avvenimento ballettistico 
dell'anno» Ora. con tutti i 
meriti innegabili della Frac-
ci e di Bortoluzzi. non ci 
sembra che lo spettacolo sia 
stato poi un grande avveni-
mento 

Hommages romantiques, 1-
deato da Beppe Menegatti. 
e un balletto di circa un'ora 
articolato in quattro quadri 
con un preciso riferimento al 
balletto romantico di cui Pa-
rigi era stata la capitate eu-
ropea. con i suoi protagonist!: 
Maria Taglioni. Fanny Essler. 
Carlotta Grisiet. 

Nelle quattro sezioni la 
Fracci e Bortoluzzi hanno 
presentato: una selezione del 
secondo atto della Silfide. su 
brutta musica di Herman S. 
Loevenskjold che nel 1832 
aveva resn celebre il nome 
di Maria Tailioni; il diverti
mento da! Diavolo zopoo di 
Casimir G'de: Guarrache. e 
Taranfpfln dalli Muta di Par-
tici. Ia briosa opera del a ros-
siniano» Daniel Auber: e. 
infine. la suite dal secondo 
atto della celebre Gitelte su 
musica di Adolphe Adam. 

Adezuati alia circostanza 
« romantica » i bozzetti « fie
ri ti » di Anna Anni con la 
coreografia di Milorad Mi-
skovitch. Uno spettacolo in 
sostanza improntato a un 
certo decora professionale e 
incentrato soprattutto sulla 
presenza dei «divi» Carla 
Fracci e Paolo Bortoluzzi. ol
tre ai quali vanno ricordati i 
«meno divi» Jacqueline De 
Min e I bravi solLsti del tea
tro Comunale di Firenze An
na Berardi. ELsa De Fanti. 
Maria Grazia Nicosia. Fran
cesco Bruno e l'intero corpo 
di ballo del Comunale. 

tifica del socialismo, Toller si 
preoccupava, insieme, di sma-
scherare il volto infame del 
capitate, e di sottollneare il 
vaJore positivo che le mac
chine avrebbero avuto quando 
fossero passate nelle mani dei 
lavoratori. Ma questa parte 
« costruttiva » del suo discor
so non sfugge all'enlasi mes-
sianica che e uno dei limiti 
ricorrenti di Toller, e che lo 
induce anche qui ad alfidare 
11 messaggio a una figura di 
rivoluzionano dai vaghi lmea-
menti cristiani. « Dilaga la ver-
bosita altisonante o moraleg-
giante, i ton! passano gratui-
tamente dalla sdolcinatura 
(scene di ambiente borghese) 
alia brutalita di maniera (am
biente proletano)» annota 
Emilio Castellani. che pure e 
uno dei piii convinti asserto-
ri d'un possibile recupero cul-
turale e politico dello scritto-
re tedesco. Per contro, vi e 
un'indubbia efficacia nel mo-
do come sono riprodotte le 
argomentazioni padronali a 
sostegno del proprio sistema: 
Toller adotta qui, in piu pun-
ti, uno stile sarcastico e pa-
radossale, che puo richiama-
re perfino la lucida ironia 
brechtiana. 

II regista Valeno Valoriani 
ha impostato lo spettacolo se
condo una prospettiva critica 
che coinvolge i personaggi. le 
situazioni e lo stesso autore. 
Compito meritorio e diflicile. 
in quanto assolto senza ma-
nipolazioni di sostanza del te
sto (a parte qualche taglio), 
ma rilevando attraverso una 
varia calibratura vocale. ge-
stuale. di movimento e di 
espressione mimica. il meglio 
e il peggio dei contenuti co
me del linguaggio del dram-
maturgo; fino alia brusca ma 
salutare risata conclusiva, che, 
mentre smitizza la perorazio-
ne di Ned Lud («il vostro 
regno vacilla. signori d'lnghil-
terra! ») induce a considera-
re, nella realta del presente. 
la complessita e la concretez-
za d'una battaglia cui poco 
giovano le tirate eloquenti. La 
scenografia di Maurizio Balo 
(suoi anche i costumi) si ba-
sa su una costruzione di stam-
po «meyerholdiano». una 
«scala del potere » incorona-
ta al sommo da un colonna-
to che e poi. a ben guar-
dare. una sfilata di sagome 
di ciminiere. La stessa inca-
stellatura. rovesciandosi nel 
momento decisivo, mostra la 
immagine opprimente e 
schiacciante della Macchina. 
Accorto e funzionale anche 
I'uso delle luci (Guido Mar:a-
ni). Gli attori — Luca Bia-
gini. Francesco Capitano. Eleo-
nora Cosmo. Giorgio De Gior-
gi, Stefano Gragnanl. Nunzia 
Greco, Guido Paolo Marziali, 
Mario Pachi — sono giovani. 
e tutti molto impegnati nel 
loro Iavoro. con risultati di
vers!. ma nell'insieme degnl 
di nota. 

Aggeo Savioli 

VUOTO STORICO — Elisa-
betta d'Inghilterra ha conclu-
so la sua parabola televisiva 
con ' un'immagine • Jreudiana 
fin troppo scoperta nella sua 
eloquenza: come gia Kubrick 

• nel suo film Odissea nello spa
zio vanificava il velleitario di
scorso sui masstmi sistemi con 
la regressione fetale dell'astro-
nauta lanciato oltre le fron-
Here dell'ignoto; cosl sceneg-
giatori e registi del lungo ci-
do tv prodotto dalla BBC (e 
«sforbiciato» dalla RAITV) 
hanno suggellato la vicenda 
umuna della volitiva regina, 
ormai incurtapecorita, attonita 
e svuotata d'ogni energia, raf-
figurandola in punto di mor
te ostinatamente e puerilmen-
te atteggiata con un dito in 
bocca. 

In effetti, queste immagini 
conclusive di Elisabetta regi
na sanciscono emblematica-
mente Vimpianto e lo svilup-
po dell'intiera trasmissione 
che, lungi dal pretendere di 
fare o rifare la storia, ha co
me massimu umbizione, vero-
similmente, quelle di fare 
spettacolo. Non si pub spiega-
re altrimenti come uno dei 
momenti piii complessi della 
storia inglese e, in generate, 
europea, sia stato rtproposto 
soltanto nei suoi aspetti piu 
esteriori e, al limite, aneddo-
tici, soprattutto facendo leva 
sull'istrionico virtuosismo in-
terpretativo di quella grande 
attrice che 6 Glenda Jackson. 

N071 dimentichiamo, infatti, 
che I'arco storico sul quale 6 
sottesa la vicenda di Elisabet
ta regina coincide (dal 1558 al 
1603) con tutta una serie di 
fermenti e di avvenimenti, 
spesso cruenti, che segno un 
momentocrisi di profonda 
portata politica nei rapporti 
tra lo sclerotizzato potere feu-
dalearistocratico e I'emergente 
spinta di nuovi centri di po

tere quali la media nobilta e 
i primi coaguli della borghe
sia mercantile. Se 6 dubbia-
viente vera la fisionomia pst-
cologica umana perlomeno 
bizzarra della regina Elisabet
ta, cosl come la tramandano 
e la riscrivono certi storici di 
scarso rigore, & assolutamente 
documentato, per contro, che 
la stessa sovrana si muoveva 
tra i fatti della battaglia po
litica e della guerra guerreg-
giata del suo tempo con mol-
ta piu circospezione, oculatez-
za e arte del potere di quan
to non abbiano voluto furci 
credere le immagini televtsive. 

Immagini, in verita, che se 
non fosse stato per I'autore-
vole, campeggiante presenza 
di Glenda Jackson avrebbero 
faticato non poco a convince-
re anche il piii sprovveduto 
telespettatore della perspicui-
ta di questa donna tutta mos-
sa da scarti d'umore, subita-
nee intuizioni e improbabili in-
tenerimenti. Sono questi true-
cheth di bassa cucina che, se 
ad esempio nel cinema hanno 
yia fatto il loio tempo, anche 
sul piccolo schermo alia lun-
ga mostrano tutta la loro esi-
le consistenza. doe, ci sem
bra perlomeno improbabile 
che dopo aver messo in mo
stra tanti merletti e melo-
drammatici scontri, gli autorl 
di Elisabetta regina potesscro 
umbire, oltre il gusto opina-
bile di una riesumazio7ie tut
ta esleriore della vicenda del
la famosu sovrana, ad alcun 
credito « storico» per la loro 
fatica. Ed allora, ecco il colpo 
di coda suggestivo e sempre 
spettacolare per dare infine 
congedo alia «terribile» so
vrana: come ai bambini trop
po inquieti e fastidiosi, le 
hanno cacciato in bocca un 
dito e... zitta! 

s. b. 

oggi vedremo 
QUI SQUADRA MOBILE (1°, ore 21) 

Va in onda questa sera Un caso ancora aperto, terzo episo-
dio della serie televisiva ideata da Massimo Felisatti e Fabio 
PHtorru e realizzata dal regista Anton Giulio Majano, con 
Giancarlo Sbragia, Orazio Orlando, Gianfranco Mauri, Elio 
Ziimuto. Gino Lavagetto, Carlo Alighiero. Stefanella Giovannl-
ni Michelc Malaspina, Mariolina Bovo e Edda Soligo quali in
terpreti principali. 

Nella Roma estiva affollata di turisti, si aggira un piccolo 
mendicante il quale, per ripetute intemperanze, viene acciuf-
fato dalla polizia. II bambino narra agli inquirenti una storia 
ailucinante e si scopre che egli e stato costretto a chiedere 
l'elemosina da una bieca tutrice... 

L'AMERICA LATINA VISTA DAI 
SUOI REGISTI (2°, ore 21,20) 

II film proiettato stasera in occasione del ciclo dedicato a 
giovani autori cinematografici latino-americani 6 La notte di 
San Juan di Jorge Sanjines. L'opera del giovane regista boli
viano rappresenta la fedele ricostruzione storico-politica del 
massacro awenuto in Bolivia durante la nctte del 24 giugno 
1967. II film mette in luce, attraverso 1'eccidio di San Juan ed 
altri massacri compiuti dalle autorita boliviane dal '42 al '67 
sotto vari regimi politici di tipo autoritario. i problemi socia 
li e politici di un paese che vede la sua costante ansia di 11-
berta repressa col sangue. 

MARITAIN, PELLEGRINO DEL-
L'ASSOLUTO (1°, ore 22,15) 

Questo documentario di Carlo Napoli e Romano Sistu e de
dicato al celebre filosofo francese recentemente scomparso. 
Nel corso della trasmissione viene rievocata l'evoluzione ideo-
logica di Maritain, dagli studl giovanili alia Sorbona, alia con-
versione al cattolicesimo. alia piena maturita conseguita do
po la sua esperienza accanto a Bergson. 

sentenza che ii popolo. ii j Marcel lo D e Anqel is 
giudice e la giuria non sanno 

Importante societa impiantistica 

A S S U M E 
per un nuovo cantiere in Sicilia 

Sa Ida tori per tubi in ascendente e discendente 
Tubisti - Carpentieri - Operatori per gru semoventi 
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le prime 
Musica 

Gabor Otvos e 
Aldo Ciccolini 
all'Auditorio 

Di nuovo. e'era. domenica 
all'Auditorio, il Concerto per 
pianoforte e orchestra, op. 42 
(1924). di Arnold Schoenberg. 
che sollevo ai suoi tempi en-
tusiasmi e ostilita. A Darm
stadt. nel 1948. quando fu 
eseguito per la prima volta, 
si ebbe subito, seduta stante, 
anche la seconda esecuzione 
assoluta. Poi sul Concerto 
piovvero addirittura accuse 
di tradimento del rigore do-
decafonico. Le esagerazioni 
non mancano mai e. proce
dendo per schemi. non si com-
bina nuila di buono. 

Questa discussa composizio-
ne. dunque. arrivava domeni-
ca alia a prima» per I'Acca-
demia di Santa Cecilia, gra-
zie al pianista Aldo Ciccolini, 
disdegnoso di un ritomo a 
Roma in veste semplicemen-
te di virtuoso. 

Senonche, dopo tre minuti 
di musica. il Ciccolini — e 
suonava a memoria — e an-
dato giu con testa. Poi. sol-
levandosi. ha Lasciato il pia
noforte. traversando l'orche-
stra come inseguito da un 
forte dolore. 

E' trascorso tempo: quindl, 
con 1'annunzio che lo Schoen
berg sarebbe stato eseguito 
alia fine del concerto, si e 
ascoltata la Sinfonia op. 58, 
di Ciaikovski. intitolata Man-
fredo (dal poema di Byron). 

II direttore ungherese. con 
nervi a posto. Gabor Otvos 
(nato a Budapest nel 1935, e 
dall'anno scorso. dopo vano 
peregrinare. direttore stabile 
e artistico del Teatro Comu
nale di Augusta), ha ben rile-
vato i pregi di questa ampia 
partitura (cinquanta minuti), 
ncca di presagi, ma tuttavia 
non sufficiente al Ciccolini 
per riprendersi e riprendere 
Schoenberg. 

LV alzati e suona» che il 
president* dell'Accademia ha 
insufflato all'infermo. ha con-
sentito al pianista, finalmen 
te di suonare il prediletto 
Concerto di Schoenberg sol
tanto ieri sera, nella replica 
che di lunedi hanno i concer-
ti della domenica. 

II pubblico ha riservato al 
Ciccolini un'accoglienza cor-
diallssima, carica e di ap-
plausi e di mille auguri. II 
che il pianista ha cosi ben 
gradito. 

e. v. 

programmi 
TV nazionale 
10.30 Trasmissioni scola-

stiche 
12.30 Sapere 
13JO lelegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francese. 
16.00 Trasmissioni scola-

stiche 
17.00 Rassegna di mario

nette e burattini ita
liani 

17,30 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 
18.45 La fede oggi 
19.15 Sapere 
19.45 Telegiornale sport • 

Cronache italiane 
2030 Telegiornale 
21.00 Qui squadra mobile 

aUn caso ancora aper
to ». Terzo episodio 

22.15 Maritain. pellegrino 
dell'assoluto 

23,15 Telegiornale 

TV secondo 
10,15 Programma cinema-

tografico 
(Per la sola zona di 
Roma) 

18.30 Notizie TG 
18.40 Nuovi alfabeti 
19.00 Sport 

Giro d'ltalia 
21.00 Telegiornale 
21,20 L'America latina vi

sta dai suoi registi 
«La morte di San 
Juan». Film. Regia 
di Yorge Sanjines. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Ore: 7, 
S. 12. 13. 14. 15. 17. 20, 2 1 , 
e 23; 6: Maltulino mu*ical«j 
6.42; Almanscco; 6,47: Com* 
e perche; 7,45: Ieri al Parla-
menlo: 8,30: Le canzoni del 
mattino; 9: II mio pianolorte; 
9.15: Vet ed io; 10 Speciale 
GR: 11.15: Ricerca automati-
ca; 11,30: Quarto programma; 
12.44: Pianeta musica; 13.20: 
Ottimo e abbondante; 14: Zi-
baldene italiano; 15.10: Per 
voi fiorani; 16,40: Rasazzl in-
lieme; 17.05 II girasole; 18,55: 
Interralle musicale; 19.10: 
Italia che lavora; 19,25: Con
certo in miniatara; 20,20: An-
data • ritomo; 21.15: Pro
gramma legjero; 21.30: I ca-
valieri di Ekebo. 

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 mattiniers; 7.40: Boon-
9iomo; 8.14: Tatto rock; 8,40: 
Saonl • color) deil'ortlieilia; 
9: Prima di tpendete: 9.35: 
Copertina a tcacchi; 9,50: Ri-

tratto di signora; 10,05: Can
zoni per tutti; 10,35: Dalla 
rostra parte; 12,40: Un di
sco per Testate; 13,35: Caa-
zoni per canzonare; 13,50: 
Come e perche; 14: Su di §iri; 
IS : Punto interrosativo; 15,40: 
Cararai; 17,30: Speciale GR; 
17,45: Chiatnate Roma 3 1 3 1 ; 
19,55: La via del successo; 
20.10: Un disco per Testate; 
2 1 : Supersonic; 22,43: Tarzan, 
di Edgar Rice Burroughs; 23,05: 
La stalletta; 23,20: Musica la*-
gera. 

Radio 3° 
Ore 9,30: Musica seria; 9,45: 
Scuola Materna; 10: Concerto di 
apertura; 1 1 : La Radio par lo 
Scuole; 11,40: Musiche italia
ne d'ogsh 12.15: La musica 
nel tempo; 13,30: Intermezzo; 
14.30: Historia der Autersta-
hung Jesu Christ! {« La Re-
surrezione >} musica di Hein> 
rich Schutz; 15,25: Santa Eu-
frosina; 16.15: I I disco in «o-
trina; 17.20: Fogli d*albuiri; 
17,35: Jazz dassico; 18: Noti
zie del Terzo-, 18,30: Musica 
leggera; 19,15: Concerto della 
sera; 20.15: Caleidoscopio; 2 1 : 
I I giornale del Terzo. Sctte arti; 
21,30: II melodramma 

E' USCITO IL DISCO E LA CASSE7TA CON LE 
NUOVE CANZONI DEL 1973 

TRINCALE DALVIV0N.5 
Per riceverJo, inviara vaglia o assegno di Lira 2.000 ( 
spedira soldi in busta) a: FRANCO TRINCALE . Via 
Nara) 3 /A - 20152 Milan* 

PER LE FESTE DE L ' U N I T A ' 
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