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LE GIORNATE DEL 
CINEMA ITALIANO 

«La grande abboff ata » e « Storie scellerate » 

sono stati ritirati dalla manifestazione 

I film di Ferreri e Citti non 
saranno proiettati a Venezia 

I distributor! e i produttori hanno preferito evifare uno 
scontro con la censura rinunciando ad ogni azione co-
mune con gli autori e le forze democrat'che in difesa 
delta liberta d'espressione - Dibattito sull'Ente gestione 

Da uno dei nostri inviali 
VENEZIA, 6 

E' confermato: La grande 
abboffata di Marco Ferreri e 
Storie scellerate dl Sergio 
Citti non verranno alle Gior-
nate di Venezia. Pur essendo 
entrambl ancora privi del 
«visto» di censura, la loro 
presentazlone qui tal chluso) 
sarebbe stata possiblle do di
ce vamo gia ierl), conflguran-
dosi le Giornate come un 
grande « circolo del cinema », 
e prevedendo la legge che film 
non passati al vaglio della cen
sura, o da questa anche boc-
ciati, possano esser proiettati 
per i membrl delle assocla-
zlonl di cultura cinematogra-
flea. Ma produttori e distri
butor! (e anche questo lo an-
tlclpavamo ieri) temono le 
denunce del magistrati o dei 
soliti «padri dl famiglla», 
purtroppo sempre possiblli; 
e temono un inasprimento 
della censura. cui La grande 
abboffata e Storie scellerate 
dovranno esser sottoposti pri
ma o poi, comunque. Quindl 
hanno ritirato le due opere 
dalle Giornate. 

L'attegglamento del distri
butor! e del produttori (non 
solo quelli dei film in ogget-
to. ma tutta la categoria im-
prenditoriale) e stato viva-
mente criticato nel corso del
la conferenza-stampa che, 
questo pomerlggio, hanno te-
nuto Maselli, Loy e l'avvoca-

A Fiesole 
da oggi il 

convegno su 

Eisenstein 
PIESOLE, 6 

Da domani a domenica si 
terra a Fiesole, promosso ed 
organizzato dall'Ente teatro 
romano, l'annuale convegno 
di studi sull'opera del regi-
sta che, volta per volta, la 
commlssione artlstica indica 
al comitato direttivo. Per il 
1973. in occasione del settan-
tacinquesimo della nascita di 
Eisenstein, 11 convegno e de-
dicato al regista sovietico. La 
struttura del convegno — che 
sara quella tipica della tavola 
rotonda e del semlnario — 
non prevede alcuna relazione, 
intendendo gli organizzatori 
dare piu spazio possiblle al 
libera dibattito e al confron-
to aperto delle idee. 

Tra gli altri. hanno dato la 
loro adesione e saranno pre
sent! al convegno Aristarco, 
Chiarlni. Brunetta. Betteti-
ni. Ferrero. Fink, Bruno. Ron-
dolino. Garroni, Kreiski. Mon-
tani, il maestro Gelmetti, 
Canziani. Per la Francia sa
ra presente il professor Amen-
gual. mentre dallTJRSS sono 
giunti Batolov e Yurenev. 

La Mosfra di 

musica leggera 

a Venezia dal 

20 al 22 seftembre 
Mia Martini, Ornella Vano-

ni. Fred Bongusto, Milva, Mi-
no Reitano. Maroella. Gilda 
Giuliani. Gigliola Cinquetti, 
Iva Zanicchi. Diana Ross. I 
• Rare Earths. Charles Azna-
vour. Albert Hammond. Da
niel Guichard, Don Mc Leane 
e Artie Kaplan, i nuovi gruppi 
Pop • II Cervelk)» e a Odls-
sea» e le due giovani vinci-
trici del concorso « Voci nuo-
ve » di Castrooaro Terme sa
ranno dal 20 al 22 settembre 
prossimi a Venezia Lido, dove 
daranno vita alia nona edlzio-
ne della Mostra mtemazlona-
le di musica leggera 

Saranno. come al solito, as-
segnati due premi: la «Gon
dola d'oroa andra al disco 
che avra raggiunto la maggio-
re vendita dell'ultimo anno. 
mecitre quella «d'Argente» 
sara destinata a un cantante o 
un gruppo ai primi passi nel 
mondo musicale La televlsio-
ne mandera in onda la sola 
fie rata finale della manifesta
zione. che sara trasmessa in 
eurovisione: le prime due se-
rate potranno invece essere 
ascoltate alia radio. 

Sospeso a Napoli 

il Festival 

di Piedigrotta 
II Comune di Napoli ha de-

clso — per i noti motivi aa-
nitari — di sospendere il Fe 
stival di Piedigrotta "73, la 
tradizionale festa napoletana 
abbinata quest'anno al «Fe
stival della canzone» che 
avrebbe dovuto svolgersl a 
partire da leri sera. 

to Arnone: «Produttori e di
stributor! si sottraggono a 
qualslasi eventualita di azio
ne comune con gli autori, 
con le forze democratiche del 
cinema; sono storlcamente in-
capaci (ii avere una vislone 
non rlstretta dei loro stessi 
interessi. del loro stessi di-
ritti ». La presentazlone « sen-
za visto » della Grande abbof
fata e di Storie scellerate non 
voleva infattl essere una sfl-
da provocatoria, ma un mo
menta dl chlarificazione e dl 
dibattfto sui r^obleml della 
liberta di espressione e dl co-
municazlone; e su questa 11-
nea erano d'accordo sia Fer
reri (che e ora a Parigl, im-
pegnato nella concluslone del
le riprese della Vera storia del 
generate Custer) sia Citti. an
che Pasquale Squltierl. re
gista di Musica nelle vene 
(che la censura ha bocciato 
in prima istanza, e che an
dra in appello la prossima 
settlmana) avrebbe voluto 
che 11 suo film fosse qui, a 
ogrri modo. E l'attrice Victo
ria Zinny. che del racconto 
clnematografico e la protago-
nista, ha assunto la stessa 
pos'zlone. Ma 11 co-produttore 
di Musica nelle vene si e re-
cisamente opposto. 

Domani, mancando La gran
de abboffata, nel programma 
della giomata conclusiva (del 
resto nutritissimo) e stata In-
serlta la riproposta di tre ope
re del neorealismo. tali da ri-
badlre la sostanza democra-
tica e antifasoista dell'lnlzia-
tiva: Sciuscia di De Slca. Cac-
cia tragica di De Santis, Ach-
tung. banditi! di Lizzani. Ma 
l*«affare» della Grande ab
boffata e dl Storie scellerate 
non pud essere considerate un 
episodio marginale. poiche 
anzi « rilancia » di per se, sul 
tappeto dell'attualita. una 
serie di importanti questio-
ni: 11 dlritto dell'autore sulla 
propria opera, il dlritto del 
pubblico maggiorenne di es
sere liberamente informato. 
resigenza di dare rinnovato 
impulso alia battaglia su que
sto fronte. 

Nuovi impegni attendono 
dunque le forze del lavoro e 
della creazione artistlca. dopo 
le Giornate di Venezia, anche 
in vista delle scadenze che la 
lotta degli autori. degli attori, 
dei lavoratori ha Imposto al 
governo. Si dovra applicare 
nella pratica la riforma della 
Biennale. E tutto l'intervento 
dello stato nel settore clnema
tografico dovra essere oggetto 
dl verifica. Della politica del-
TEnte Gestione Cinema, delle 
sue gravi carenze. delle sue 
possibili prospettlve si e par-
lato stamane, in un dibattito 
sommariamente riassuntivo 
delle discussion! che. sull'ar-
gomento, si sono tenute un 
po* dappertutto. stimolate an
che dalla proiezione di film 
nei quali l'iniziativa pubblica 
e variamente interessata. 

Si e parlato. soprattutto. del 
nuovo circuito pubblico di sa
le clnematografiche (una tren-
tina, secondo quanto si dice, 
dislocate nelle principall cit
ta italiane). che l'Ente Gestio
ne si accinge a varare. Ma un 
nuovo circuito pubblico, di 
per se\ non pud rappresenta-
re il toccasana. e lo ha rlco-
nosciuto lo stesso Giancarlo 
Zagnl. dirigente dell'Ita!no-
leggio. Non bastera un'ade-
guata politica di prezzi. pur 
necessaria, a rlchiamare gli 
spettatorl verso le opere che 
richiedano uno sforzo di com-
prensione. di riflessione. di 
partecipazione. Occorrera tut
ta un'azione. a partire dalla 
scuola (come opportunamen-
te e stato ricordato) per con-
tribuire a queU'elevamento 
della coscienza critica del pub

blico. che pure e tra i flni 
istituzionali dell*Ente clnema
tografico di Stato Occorrera 
pure rlmuovere altri ostacoli-
Zambetti. con la sua esperien-
za di organizzatore dei Cine-
forum. ha ri leva to il peso ne-
gativo di disposizioni legisla
tive come quella. di stampo 
autoritario e corporative che 
restrlnge la possibility della 
apertura di nuove sale di 
spettacolo 

La battaglia per la riforma 
delle strutture produttive e 
distributive a cominciare da 
quelle pubbliche. e ancora 
ai suoi inizi. pur avendo 
gia alle spalle una storia 
di lot'e durate diversi an-
ni, con momenti di gran-
de tenslone: lo hanno sot 
tolineato in partlcolare Gian
ni Totl e. nelle conclusion!. 
Francesco Maselli La consa-
pevolezza dell'importanza e 
del valore sociale di questa 
battaglia deve essere allar-
gata sempre piO negli strati 
popolari Le Giornate d: Vene
zia hanno avuto una indubbia 
utilita anche per questo espet-
to. pur denunciando proprio 
sotto tale profilo 1 limit) piu 
sensibill. 

Troppo spesso si e sentlto 
parlare dl contenutl e di for
me. (ma piu dl contenutl) di 
opere e dl autori. prescinden-
do del tutto o quisi d*l con 
testo in cui gli autori si muo-
vono, con maggiori o minor! 
contraddizlonl, e le opere na-
scono Si e fatto Insomnia. a 
dirla grossolanamente. un di-
scorso ideallstlco: tanto piu 
strano e sospetto sulla boc-
ca di persone che, con supre-
ma leggerezsa. si attrlbulsco-
no la qualifica di rivoluzlona-
ri. dl materiallstl storici e dla-
lettlci, e cosl via. 

Aggeo Savioli 

La fragedia di Sofocle a Vicenza 

Una dimensione 
irrazionale 

per«Edipo re» 
Dallo spettacolo (regista Puecher) promana un messag-
gio che non e di lucida presa di coscienza, ma di sofferta 
meditazione all'interno della persona dei protagonista 

VENEZIA — L'attrice Danlela Surlna al c Parco della fantasia », tra alcurti ragazzl che hanno 
disegnato manifestl (vlsiblll nella foto) dedicati al film c La torta In cielo» di Lino Del Fra, 
presentato alle Giornate del cinema 

Un'opera emblematica dei 
significati della rassegna 

II bellissimo « San Michele aveva un gallo » dei fratelli Tavia-
ni, realizzato due anni or sono, e riuscito ad avere solo alle 

Giornate il suo primo incontro con il pubblico italiano 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 6. 

Se le Giornate del cinema. 
che domani si concludono con 
dispiacere di molti e, credia-
mo, anzitutto della popolazio-
ne di Venezia, avevano biso-
gno di un film emblematico 
che ne riassumesse ed esaltas-
se alcuni aspetti tra i piu im
portant!. oggi lo hanno tro-
vato nel bellissimo San Miche
le aveva un gallo, dei fratelli 
Paolo e Vittorio Tavlani. 

San Michele aveva un gallo, 
il cui titolo allude a una fl-
lastrocca infantile rimasta nel
la memona dei due autori, e 
senza dubbio il capolavoro dei 
Taviani. che stanno ora dan-
do inizio a un filone storico 
assai complesso sulle rivolu-
zioni dell'Ottocento e che fin 
dalla loro opera prima. Un 
uomo da bruciare, anch'esso 
riproposto alia manifestazio
ne veneziana, hanno sempre 
percorso, per una coraggiosa 
produzione indipendente, un 
cammino severo, Impegnato, 
scevro di compromessi, in una 
ricerca ideologico-artistica tra 
le piQ rispettabili del nostro 
cinema. Ora si da 11 caso che 
San Michele aveva un gallo. 
il loro esito piu alto, realizza
to da due anni, mandi In vi-
sibilio la critica parigma. ber-
linese. londinese, newyorkese 
e sia prolettato da tempo con 
enorme successo in Francia, 
abbia onorato a Perugia la co-
stituzione del sindacato nazio-
nale dei critic! cinematografi-
cl, venga accolto e commen-
tato nei circoli del cinema 
italiani ma non abbia ancora 
raggiunto il pubblico normale 
e non specializzato del nostro 
paese. II suo prlmo Incontro, 
anzi, lo ha avuto proprio nel
la giornata odiema. ed e stato, 
e non poteva non essere. par-
ticolarmente caloroso. addirit-
tura entusiastico. II destino 
finora incontrato da un film 
che. in un panorama critico e 
storico dei nostri ultimi anni 
di cinema, spiccherebbe in po-
sizzone primaria, e dunque e-
semplare di una nostra condi-
zione distributive, di esercl-
zio e di noleggio e della oar-
riera innalzata tra autori e 
spettatori. che le Giornate 
veneziane hanno inteso appun 
to non soltanto denunciare. 
ma far toccare con mano a 
una vasta platea popolare. co 
si da porre le premesse per 
un superamento D:ciamok> 
con una parola fine e ap
propriate: e una vergogna. 
una semplice vergogna nazio 
nale che un'opera di alte 
quanta sia stata sottratta fino 
a questo momento (e si spera 
che 1'evento abbia qualche ri-
sultato pratico) alia conoscen-
za e alio studio dei suoi de 
stinatari. 

Ma non e solo qui I'emble 
maticita d: San Michele aveva 
un gallo. Sta anche nella ric-
chezza dei suoi significati po
litic! e nel modo in cui sono 
espresst. Narrandoci tre ca 
pitoli. tre momentl-chlave del 
res!stenza di un anarchico 
internazionalista dopo l'unlta 
d'ltalia, neirultimo trentennio 
del secolo scorso I fratelli 
Taviani conseguono due ri-
sultati straordinari: il prlmo 
di porre in evldenza un dl 
battito politico all'interno del
la sinistra dl classe che pro-
segue, come anche le Giornate 
hanno dlmostrato. fino a og
gi; il secondo d! farlo con la 
maggiore obiettlvlta e sereni-
ta (il che signiflca anche pro-
fond ita) possibili. attraverso I 
mezzi di una maturazione ar-
tlstico-culturale equlllbrata e 
chiam. 

Impegnato, nel prlmo capl-
tolo, nella conduzione di una 
azione sowersiva in un villag-
glo, segregate per dieel anni 

in cella nel secondo, Glulio 
Manieri, Tanarchlco, vince lo 
isolamento con uno sforzo 
continuo di vitallta e grazle 
a una indomlta volonta di 
immaginazione, che gli restl-
tulsce il ricordo della vita 
trascorsa, rltmata dalla flla-
strooca famlllare, cosl come 
lo proietta verso un futuro di 
fantasia. Ma lo scontro con 
la realta e assai grave nel 
terzo e conclusivo capitolo, 
allorche 11 politico, per cosl 
dire, spontaneo. pre-operalo, 
trasferlto dl carcere si trova 
in laguna (proprio sulla la-
guna veneziana, tra l'altro) a 
percorrere In barca un tragit-
to, sorvegliato da guardie. a 
breve distanza da un'altra im-
barcazione, anch'essa con ban-
diera rossa (e non c*e sfuma-
tura di versa di colore tra Ie 
due bandiere), la quale osplta 
un gruppo di giovani come 
lui incatenati. opera! e stu
dent! di una nuova generazio-
ne che quasi non conosce piu 
i Manieri. essendo espressio
ne di un'altra fase. piu avan-
zata. della lotta e dell'organlz-
zazlone operaia, essendo, se si 
vuole. il a futuro concreto » e 
ncn idealizzato dello stesso 
Manieri. Tra le due barche. 
tra le due generazioni, tra le 
due «anime » o a linee» di 
uno stesso impegno politico e 
morale per la Iiberazlone del-
l'uomo. eppure di una diver-
sa temperatura di pensiero, 
si svolge, in immagini splen-
dide e dialogo essenziale (for-
se con appena una punta di 
residuo didascalismo). una 
presa dl contatto. un confron
ts, un tentativo patetlco di 
colloquio da parte dell'uno e 
degli altri. che ragglunge un 
Insolito vertice di ldeologla e 
di poesla nel cinema non sol
tanto italiano di quest! anni. 

Stupito di non esser cono-
sciuto e apprezzato come si 
meriterebbe per Ie battaglie 
condotte e Ie sofTerenze pati-
te. irritate e offeso per Ie Idee 
e il comportamento dei gio
vani, il Manieri realizza di 
essere un superato. un « emar-
ginato» o. meglio. intuisce 
che gli strumenti della fanta
sia che gli erano serviti in 
galera, non gli sono piu utili 
di fronte a una storia che ha 
camminato piu della sua fan 
tasia. 

E' un grande dato umano 
che il film ci propone e sa
rebbe vano. oitre che impro-
duttivo. cercar di stabilire do 
ve sia la ragione o dove 6ia 
U cuore del film, perche* evi-
dentemente esso si distacca da 
entrambe le posizioni, e con-
temporaneamente le accetta 
entrambe e di entrambe si 
nutre. 

Quando, dopo una momenta 
nea rottura del rapporto. uno 
dei giovani si rivolge con dol-
cezza all'anarchico. e costui 
mima con umorismo il gesto 
di buttar giu dalla barca il 
guardiano (perche pensa che 
da lui si voglia proprio que
sto. e insieme si illude dl con 
quistare cosl la simpatia di 
loro) il cinema si fa muto ed 
eloquente come poche volte, 
In un momento di assoluto 
stupore. mentre Glulio Brogi, 
un attore che non e certo co 
nosciuto come dovrebbe, toe-
ca anche lui il culmine della 
sua carriera. 

Avendo duramente compre-
so, dopo questo tenero e lirico 
«controcanto >, che egli do
vrebbe. per ritomare all'altez-
za delle sue tension! giovanill, 
ri partire da zero, ma dl non 
aver piu 1'energia di farlo do
po quanto ha passato, l'anar-
chico preferisce, con un ge
sto seoco, degno della sua vi
ta, annegarsi. Sulcldio che 
chlude traglcamente una esl-
stenza, ma non pone barriere 
alia necessita della rivoluzlo-

ne, anzi la sottolinea. Lo ha 
detto anche l'applauso irre-
frenabile che ha accolto l'ope-
ra alia prima delle proiezloni 
quotidiane, cui abbiamo assi-
stito. 

Poco spazio rimane per Ana-
stasia mio fratello, che Ste-
fano Vanzina (Steno) firraa 
col suo nome intero per la 
seconda volta dopo La polizia 
ringrazia, ma che di spazio 
non ne richiede obiettivamen-
te molto, e tanto meno nel 
contesto delle Giornate. Al
berto Sordi, che ha lunghe 
antenne per queste cose, de
ve averlo intulto a distanza 
e, pure Inviando un telegram-
ma di solidarieta alia manife
stazione, non si e presentato 
aH'appuntamento con un pub
blico che, anche reagendo al 
divismo (neppure Tognazzi ha 
avuto eccessivi omaggi), vuol 
far pesare una diversa e piu 
matura valutazione del fe-
nomeno cinematografico. 

Prete italiano in America, 
nei panni del fratello del san-
guinario capo dell'« Anonlma 
assassinin, questo Don Salva-
tore, sul cui libro autobiogra-
fico hanno ricamato disinvol-
tamente gli sceneggiatorl Ami
de! e Bevilacqua, appare fin 
troppo ingenuo e tonto, risul-
tando cosl, per ottenere una 
comicita del resto precaria, 
quasi un complice involontario 
delle truffe e dei massacri or-
diti dalla mafia. I killer piu 
feroci sono tanti bamboccioni 
e il sacerdote. piu bamboccio-
ne di tutti, plange alia fine 
sul cadavere del congiunto. 
cui Richard Conte presta una 
eccessiva affabilita. 

Un italiano in USA anche 
nel film che Nanni Loy sta 
ultimando, e di cui ha offerto 
(a differenza di altri suoi col-
leghi che hanno cambiato idea 
al riguardo) piu di uno spez-
zone. Mezz'ora di proiezione 
introdotta dall'autore consen-
te, sia pure nei limiti anche 
tecnici dell'anticipo. di farsi 
un'idea di Vado, sistemo VA-
merica e lorno, dove Paolo Vil-
laggio e una specie di ragiu-
natt mllanese che, con la men-
talita che si pud Immaginare. 
si reca a Detroit e poi ad 
Atlanta, nella Georgia, patria 
del razzismo. per ingaggiaxe 
secondo contratto un asso ne 
ro della pallacanestro e por-
tarselo in Italia per la pro
pria societa sportiva. 

KI& I'atleta. che in principio 
sembra frequentare un am 
biente di dronati c di hippies, 
e in effetti un militants poli
tico. che, dopo aver segnato 
in partita un'infinita di cane 
stri. da luogo nello stadio a 
una clamorosa pro testa (di co
lore e di classe) che scatena 
la repressione dei marines e 
finlsce con la sua morte Dal
la quale, si presume, il nostro 
viaggiatore restera impressio-
nato e commosso sul piano 
personale, ma senza trarne, 
forse. troppi insegnamenti su 
quello ideologico e politico. 
Anzi ci auguriamo che sia 
cost 

Naturalmente Ie sequenze 
dello scontro sono state girate 
di nascosto e variamente truc-
cate. L'America d'oggi, in ef
fetti, pud permettere un Pa-
drino e tutti I suoi derivati, 
ma non concede liberta di mo-
vimento a un regista italiano 
che voglia occuparsi, invece 
che della mafia, del potere 
nero. Nella mlsura in cui Loy. 
che Specchio segreto ha abl-
tuato a questi exploits, ce l'a-
vra fatta a documentare dal 
vivo (di nascosto o meno), 
la sua ccommedia all'italia-
na» potra sostanziarsl di in-
formazloni dl prima mano. 

Ugo Casiraghi 

Dal nostro inviato 
VICENZA, 6. 

Un grande lenzuolo bianco, 
un enorme telo che tutta oc-
cupa la scena deU'Olimpico 6 
la sigla formate e la chlave 
di lettura dell'Edipo re nella 
regla dl Virginlo Puecher. Ap-
peso per tre tiranti alia som-
mita dell'arco centrale del 
palcoscenlco, da cui viene ab-
bassato od alzato. esso dilaga 
in tutto lo spazio dlsponibile; 
gli attori del coro muto fun-
gono da serventi che lo pie-
gano e ripiegano o lo dlsten-
dono, o vi si avvolgono assu-
mendo aspetto di pallide for
me larval I, mentre gli attori 
che recitano la favola sofo-
clea vi si muovono dentro, 
traversando dei tunnel blan
ch! preparati per loro. o e-
mergendo da questa gigante-
sca pezza caliginosa, muoven-
dosi sui ritmi imposU dal mo-
vlmenti della tenda. Che si
gniflca questo elemento see-
nografico che diventa condizlo-
ne di recitazione essenziale. 
in questo Edipo di Puecher? 

Esso e- aperto a tutte le pos
sibili simbologie. Certo. in 
molti momenti dello spetta
colo gli effetti ottenuti dal-
i'uso del velo bianco sono an-
che belli: ma ove si voglia in-
tenderlo dal punto dl vista 
semantico. vien fatto dl ri-
manere perplessi. Bianco co-
m'e, potrebbe significare la 
coscienza deH'uomo, ma il suo 
uso e troppo formalisticamen-
te accurate in senso edonisti-
co perche ci si possa ferma-
re ad una prima acquLsizione 
razionale. No: il tendone bian
co, ci pare, e qui impiegato 
per rappresentare la dimen
sione irrazionale, il flusso del
le sensazioni, delle reazioni a 
livello quasi del sub-conscio 
davanti al mistero della sor-
te di Edipo, uccisore del pa
dre e sposo della madre. Po
trebbe aprirsi qui una via ad 
un'edizione che privilegi il 
momento psicanalitico; e inve
ce no, quello che preme alia 
regia e di far vedere e senti-
re il dramma umano della 
colpa di Edipo (una col pa 
che a livello razionale egli 
deve rlfiutare, ma che pesa 
sul suo essere irrazionale, e 
lo getta, solo, davanti al vo-
lere del dio che gli ha impo
sto il suo destino). 

Dai molti temi dellTdipo, 
Puecher e dunque soeso a co-
glierne uno solo: quello del
la condizione esistenziale del-
l'« uomo », dell'« individuo ». 
Per questo ha tolto dal testo 
dello spettacolo (pur costrui-
to sulla splendida traduzione 
di Salvatore Quasimodo che. 
in contrasto con l'impianto 
della regia, e di tipo illumi-
nista, tutta ragione e declsio-
ne umane) la parte del coro. 
1 parodi e gli stasimi in cui 
i Tebani, sofferenti per la ma-
lattia che impesta la citta. di-
cono la loro sugli event! che 
si vanno lentamente ma im-
placabilmente scoprendo. Pue
cher ha eliminate dal suo E-
dipo la presenza — pur fon-
damentale, secondo nol — del
la «polls». che non e'e piu 
nello spettacolo. il quale, dun
que. velcola un messaggio non 
gia di lucida presa dl coscien
za ma di sofferta meditazio
ne alPinterno della persona 

edlpica. Ad un certo momen
to, quando il mote della gran
de tenda ha raggiunto 11 pa-
rossismo, non in intensita, ma 
in durata, sembra quasi che 
gli altri personaggi non siano 
altro che proiezloni della mem 
te di Edipo, e che si stia as-
slstendo ad un sogno. 

In questo senso glochereb-
be anche il modo con cui 6 
stato risolto il prologo sofo-
cleo: gli attori in scena (coro 
ed Edipo). che, in abltl mo
dem!, leggono le prime bat-
tute. Alia fine del prologo, 
tutti scompaiono; buio, poi lu
ce sugll attori in costume. 
Dalla lettura contemporanea, 
si possa alia situazione della 
vlcenda narrata: da 11 in avan-
ti, la ricerca di Edipo della 
verlta diventa uno sprofonda-
re di Edipo nel senso della sua 
colpevolezza assoluta, in una 
prospettlva che ha, o dovreb
be avere secondo le premes
se. qualcosa dl mistico. Tutto 
cib e per nol sorprendente in 
Puecher. che conosclamo re
gista di lucida aggressione ai 
test! e dl resa stilistica razio
nale. Ma forse, quello che ha 
interessato Puecher & qui so
prattutto un problema forma-
le (con i limiti che eld com-
porta), la ricerca. desueta in 
lui, di un linguaggio non gia 
basato sulla chiara evldenza 
del segni, ma anzi sulla loro 
morbida e cifrata presenza. 
portata fino alle estreme con-
seguenze. 

Va detto perd che l'ldea 
del grande tendone non e 
particolarmente nuova, (ne 
essenziale: ma allora?) se non 
nella sua applicazlone qui al-
l'Olimpico; prova ne sia che 
lo spettacolo, a quanto ci di-
cono. ne fara a meno nelle 
repliche in altri teatrl che non 
siano questo, dove YEdipo re 
sara dato fino al 10 settembre. 

Giancarlo Sbragia e Edipo. 
piu bravo, a parer nostro, nel 
momento delPmchiesta che 
non dopo, quando, saputo 11 
vero, si trafigge gli occhl: da 
cieco che brancola e saluta le 
figlie (anche queste non in 
persona: portati dentro da 
due servl, le rappresentano 
dei mucchietti di cenci, altra 
forma larvale) e dice addio a 
Tebe, ha avuto accent! qua e 
la retorlcl. Ripetiamo: lo ab
biamo preferito quando e an
cora Edipo regnante. di in-
tensa vibrazione. Renzo Gio-
vampietro 6 Creonte. di cui 
dice solennemente le ansie e 
I dubbi ma anche l'aasennatez-
za; Valentina Fortunato, nella 
breve parte di Giocasta, ha 
modo di far sentire alcuni mo
ment! di alta tragiclta: Ivo 
Garrani e il veggente Tlresia, 
piu avvolto che mal nelle ben-
de. con ieratico andamento. 
Ancora: il corifeo di Giulio 
Pizzirani; il sacerdote e il 
messaggero di Antonio Bale-
rio; il messaggero di Corinto 
di Luigi Carani; il pastore di 
Edoardo Florlo sono statl tut
ti dlscreti. I costumi sono dl 
Vittorio Rossi, i'apparato sce-
nico di Puecher. Per le musl-
che, la regia si e awalsa di 
quelle, registrate, del Gabrieli 
scritte per la prima rappre-
sentazione, inaugurate, deU'O
limpico nel 1585. muslche mae-
stosamente religiose. Applausi. 

Arturo Lazzari 

le prime 
La polizia 

e al servizio 
del cittadino? 

Non e certo casuale che 
oggi una serie nutrlta di film 
« polizieschi» tratti un comu
ne tema specifico come quel
lo del rapporto tra polizia, 
potere politico e societa. In 
un certo senso e'e nell'aria 
un vago sentore, o anche una 
vaga paura che un proximo 
« nuovo online » possa instau-
rarsi nel paese. I film del 
«genere», pur con delle va-
riazioni, tendono tutti a offri-
re un'immagine «posltlva» 
del l'uomo d'ordlne, del poli-
ziotto. al servizio del cittadi
no e di un slstema sociale 
neo • capita] istlco eventual-
mente da « risanare ». E non 
a caso la violenza della poli
zia e sempre giustiflcata, an
zi auspicata come ultimo ba-
luardo contro restrema rilas-
satezza e corruzione sociali. 

Ideologicamente, i film in 
questione, nella migliore del
le Ipotesi, sono ambigui, e 
nella peggiore esplicitamente 
fascisti. Ma fame opere rea-
zionarie spesso oontribuisce 
il loro stesso linguaggio ano 
nimo e consumlstico, per cui 
il commissario protagonista 
flnisce sempre per assuznere 
il ruok) dl eroe, piu o meno 
bastonato, un ruolo sempre 
Incompatlbile con ognl tenta
tivo dl oggettivazlone critica 
del personagglo. La polizia i 
al servizio del cittadino? (a 
color!) di Romolo Guerrieri 
— interpretato dal «slmpa-
tico » e tenebroso Enrico Ma
ria Salerno, nel panni del 
commissario Nicola Sironl, e 

inoltre da Giuseppe Pambie-
ri. Daniel Gelin, John Hteiner. 
Venantino Venantini — e 
appunte un film umbtguo, 
nella sostanza e nella forma, 
anche se le responsabilita del 
racket dei prodotti alimenta-
ri ai mercati generali di Ge-
nova (argomento di estrema 
attualita) si fanno rLsalire 
esplicitamente (e per bocca 
dello stesso capo mafia. Tin-
dustriale Brera, fasclsta e 
proprietario di una catena 
di giornall) al «marciume» 
dell'intero «sistema» econo-
mico-politico. 

Ambigua resta la figura del 
commissario Sironi, padre di 
un figlio «estremlsta», un 
uomo orgoglloso ma inguari-
bilmente moralista (Incapace 
di rompere il muro dell'omer-
ta e della corruzione anche 
in seno alle istituzionl, flni-
ra per uccidere personalmen-
te Brera). fellce di lottare 
contro I «giganti» senza ti-
rarsi mal indietro, ma inca
pace di pensare a un sistema 
sociale diverso che non sia 
soltanto abitato da uominl 
« onesti». 

Come conclliare la istanza 
radicale e riformatrice con
tro un sistema sociale cor-
rotto. con la proposta della 
dura figura del commissario 
Sironi, posltlva anche se den-
sa di contraddizlonl? Se poi 
vogliamo mettere in conte gli 
accenn! alia condizione sotto-
proletaria del polidotto (una 
citazlone pasolinJana) e alia 
nascita di una < nuova ma
fia • diversa dalla a classic* » 
(cltazione dal Podrino), e poi 
ancora 1'azione e la suspense, 
l'amblgults> si trasforma in 
doppiezza, 

r. •• 
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controcanale 
' RESISTENZA E MASSA-

CRO — La sesta puntata della 
serie Tragi co e glorioso '43, 
dedicata alia reslstenza che la 
Divisione Acqui oppose alle 
truppe tedesche a Cefalonia 
e al massacro che. ne segul 
ad opera della Wehrtnacht, e 
stata « girata » completamen-
te in studio. II regime dei co-
lonnelli greet, infattl, non ha 
voluto che essa fosse «gira
ta » nei luoghi dove ebbero 
luogo i fatti: nel timore, sem
bra, che la rievocazione di 
quel tragico episodio potesse 
danneggtare I'afflusso di tu-
risti tedeschi nelle isole gre-
che. Se st pensa che la Wer-
macht net '43, occupava la 
Grecia e che molti abltanti 
di Cefalonia si unirono nella 
battaglia ai soldati italiani 
cosl come poi i superstiti ita
liani combatterono a fianco 
dei partigiani greet, si ha una 
chiara conferma del signifi-
coro e del valore che il con
cetto di « patria » ha per i re-
gimi fascisti, che pure lo in-
vocano tanto sovente. 

Comunque, il divieto dei co-
lonnelli fascisti non ha avuto 
rilevanti conseguenze negative 
sulla trasmissione: si e visto, 
infatti, come le testimonianze 
dirette dei protagonistt riesca-
no anche tra le quattro pa-
reti di uno studio a rievocare 
con forza ed efficacia gli av-
venimenti vissutt. Certo, i cu-
ratori del programma, Mino 
Monicelli e Domenico Berna-
bei, hanno lavorato con intel-
ligenza e partecipazione, sfrut-
tando al massimo, per ambien-
tare la rievocazione, lo scar-
so materiale documentario 
disponibtle (praticamente le 
sole fotografie panoramiche 
dell'isola). 

Cos}, il raccoitto ha proce-
duto in un crescendo di dram-
maticita, dal momento del-
I'arrivo della notizia dell'ar-
mistizio a Cefalonia alia tra
gica fase finale, concentran-
dosi in due grandi blocchi. 
Nel primo, sono state rievo-
cate le alterne vicende che 
precedettero I'inizio dello 
scontro armato: e qui si son 
potute toccare con mono, in-
nanzitutto, le conseguenze ne-
faste della fuga del re e di 
Badoglio e dell'abbandono nel 
quale, subito dopo la firma 
dell'armtstizio, fu lasciato 
I'esercito italiano. 

Dalle testimonianze e emer-
so anche, attraverso una rie
vocazione particolarmente vi

vace, che, in una situazione 
eccezlonale come quella di 
Cefalonia in quel momento, 
furono i soldati e alcuni uffi-
ciali piii giovani a decidere 
dello scontro, attraverso il 
referendum indetto dal gene-
rale Gandin e anche attraverso 
l'iniziativa diretta: prova lam-
pante di quale straordinaria 
carica sappia sprigionare il 
«morale» del combattenti, 
quando gli ideali e gli scopi 
della battaglia sono davvero 
sentiti a livello di massa. 
Molto efficaci, in questa par
te. sono stati Vanimata rievo
cazione del referendum da 
parte di un fante romano e la 
sequenza che esprimeva, in 
una martellante successione di 
risposte. I'unanime volonta di 
combattere i tedeschi. 

Nel secondo blocco, sono 
state minutamente descrttte 
le fasi del massacro: e qui si 
sono avuti momenti di grande 
intensita emotiva, perch6 a 
parlare erano gli scampatt, 
che, anche senza morire fisi-
camente, avevano sperimenta-
to fino in fondo il sentimento 
della morte. Da questa parte, 
come anche nella denuncia 
finale, le responsabilita delta 
Wehrmacht. ancora oggi igno-
rate nella RFT, si sono con
figurate con grande chiarezza. 

Puntata dedicata soprattutto 
alia rievocazione, dunque, e, 
in questo senso, tra le mi-
gliori trasmissloni storiche 
che la TV ci abbia dato in 
questi tempi. Ancora una vol
ta, y rb, proprio la forza della 
rievocazione ci ha fatto av-
vertire I'assenza di un'analisi 
dei problemi importanti che 
il racconto aveva sollevato. 
Molto utile sarebbe stato, in
fatti, approfondtre le ragioni 
che spinsero i soldati a see-
gliere lo scontro contro un 
esercito che il fascismo aveva 
imposto come <;alleato». e 
approfondire anche le ragioni 
per le quali il comando gene-
rale, esitando nella difficile 
decisione, non fu in grado 
di awertire subito Vorienta-
mento di massa delle truppe 
fa Avete sempre comandato. 
adesso mi venite a chiedere 
a me?» disse un soldato quan
do gli fu proposto il referen
dum). Non dimentichiamo che 
sono analisi simtli che ren-
dono operativa, anche nella 
prospettiva del presente, la 
lezione della storia. 

g. c. 

oggi vedremo 
GLI SPECIALI DEGLI ALTRI 
(1°, ore 21) 

Questa puntata. del ciclo Gli speciali degli altri coordinate 
da Ezio Zefferi e dedicata alia BBC, rente televisivo di 
stato britannlco. U servizio che va in onda stasera e dl John 
Pitman e conslste In un documentario di stampo turistico 
che ci mostra Londra come place ai suoi abltanti, svelando 
I plccoll segreti di uno tra i piu affascinantl punti d'incontro 
della vecchia Europa. 

LA SCUOLA DELLE MOGLI 
.(2°, ore 21,15) 

II capolavoro di Mollere viene presentato questa sera in 
televislone per commemorare il III centenario della morte 
del grande artlsta francese. La commedia — adattata per 
II video e diretta da Vittorio Cottafavi — si awale dell'in-
terpretazione di Ferruccio De Ceresa, Felice Andreasi, Enrico 
Canestrinl. Angela CIcorella, Stefania Casini, Giuseppe Pam-
bieri, Nlco Pepe e Dino Peretti. 

Rappresentata per la prima volta nel dicembre 1662, 
La scuola delle mogli costitul il primo grande successo di 
Mollere, in polemlca con la meschinita e ripocrisla del let-
teratl del suo tempo. La profonda umanita di questo lavoro 
teatrale conslste nella contrapposizione di due caratterl em
blematic!: uno rappresenta la vecchiaia inaridita dall'egoismo 
e da un raorallsmo tirannico ed autoritario, l'altro esprime 
con semplicita e naturalezza i dlrltti dell'amore e della gio-
vinezza. 

ARTE PER LA CITTA' (2°, ore 22,55), 
II programma di Claudio Barbati che va in onda stasera 

documenta un esperimento che e stato tentato per la prima 
volta quest'anno. a Volterra. Da lugllo a settembre, la pic-
cola citta toscana osplta una insolita manifestazione. con 
sculture collocate nel contesto urbano. opere dovute ad artisti 
italiani deU'ultima generazlone. Una mostra permanente, che 
si lntitola a Volterra "73» e costitulsce un'esperienza stimo-
lante. chiamando in causa il maggior numero di aspetti e 
situazioni della citta. 

programmi 
TV nazionale 
18,15 II sogno di un pul-

cino 

18,30 La TV dei ragazzl 
x II giornalino di 
Gian Burrasca* 

19.45 Telegiornale sport 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 

21.00 Gli speciali degli al
tri 
«BBC: ringhllter-
ra» 

22.00 Creole 
Quarta ed ultima 
puntata 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
19.30 Sport 

Da Belgrado: colie-
gamento in Eurovi
sione per i campio-
nati mondial i di 
nuoto 

21,00 Telegiornale 
21,15 La scuola delle mogli 

di Mollere 
22£5 Arte per la citta 

Un programma di 
Claudio Barbati 

Radio 1 

GIORNALE RADIO • O r * 7, 
», 12, 13, 14, 17, 20 • M i 
6.05; Mrttvtfeo mwicate; O.S1i 
AlwMicfOi a.*0» Canon!) »i 
U t c * • kvno; ».15i Vol •* 
io; 11,15; Ricerca aatoaMHcat 
11,10: 

IN 
30 CorUa pf-

13,30; 
Nrimrti; 14,10: 

IS* Pm 
• 1 : 17,05; 11 Gli—oHj 10,55* 
Mwica • cinema* 15,25; * • • > 
toriawt 20,20* Cowuifot 21,35* 
MasKa fasten; 22,20* ~" 
e 

Radio 2* 
GIORMAlt RADIO - Ore* 0,30. 
7.30. t .30. 10,30, 12.30, 
13,30, 1S.30. 17,30, 13,30, 
10^0 • 22^0* 0* II wwctlali 
ret 7,40* OaaailaniOi 0.14* 
Tatta rltaa* >%40* Cema a eer-
chei a^4t MalovraiDajai v,35t 
L'arta 41 atTawaiaiai t.SOn 
• U tlfllia 4ella aertlaala >> 

10,10* Canxeni per tuttij 10.15* 
Special oflsi: 11,15* Diece *a 
diMO* 12,10: ReaJonaii; 12,40: 
Alte flradimente; 13: Hit P«-
ra4e; 13,35: Ma voaliame 
tcberzare? 1J,50i Coote e 
perch*: 14: Su di firi* 14,10* 
ReaiO"*n; 15: • I veccnl e I 
Stovani • : 15,30: Mesica lea-
terat 15,45* Cararal: 17.35: 
Offerta speciate; 19^5: Viva 
la arnica; 20,10: Andata e ri-
terno* 20.5O* iBtenralle eieal-
cale; 22^3: Musica leseera. 

Radio 3" 
ORE 9,30: Senvenato in Me
lt** 10; Coecertei 11* L* I eerie 
41 Alkeain 11.40* Meeicke ita-
liene* 12,15* Maaica ael tetepe; 
13,10: Inrermenoi 14,30* Dt-
ac* is vecrraei 15,15* Ceecer. 
tei IS* La eceeU 41 Maajibeimt 
17,20* I M l di leilliMea* ISi 
Meal tea 41 Reeedelte Mercel-
loi 18,30* Meaka leeeerat 
1eV45t Weeeleita eejli 1»,ia* 
Cweceite erralei 20,15* Le ma* 
lattle Infelthre} 21* Giernala 
del Terxo] 21,30: Reaeeawa 
•teiaie Italia? 22.05* Parllete 
di aeettatole. 


