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Teatro 

regionale 

in Toscana: 

questo il 
cartellone 

Dalla nostra redazione 
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PIRENZE. 11 
L'assessore regionale Filip-

pelli ha tenuto stamane una 
conferenza stampa per tllu-
strare II programma per il 
decentramento teatrale In To
scana per la staglone '73 '74 
(dal prossimo novembre a 
marzo) e le Intziative Intra-
prese dalla Regione, daglt en
ti local! e dalle assoclazioni 
culturall e sindacali per la 
promozione del teatro regio 
nale toscano, vale a dire dl 
uno strumento democratlco. 
capace di dotare la Regione 
di una attivita teatrale sta
bile, qualificata e diffusa. 
Queste inizlative sono riepl-
logate in una delibera che la 
Giunta regionale presentera In 
Consiglio in una delle pros-
sime sedute per la promozio
ne dell'« Associazionismo re
gionale teatro toscano ». che 
prevede anche un primo stan-
ziamento di 56 milloni. ai qua-
li devono aggiungersi altri 
contrlbuti Questa proposta dt 
delibera sara accompagnata 
da uno statute sulla quale 
— come ha detto Pilippelli — 
si e registrata I'unanlmlta del 
consensi delle forze politiche. 
dei poteri locali e degll ope-
ratorl teatrali della Regione. 

La stagione '72'73 si e chiu-
sa — ha aggiunto Pilippelli — 
con un bilancio estremamente 
positivo: sono state realizzate 
nella Regione. con un investi-
mento complessivo di poco 
superiore ai 100 milloni. ol-
tre 300 rappresentazlonl, con 
120 mila presenze. Hanno pre-
so parte all'iniziativa plO di 
20 gruppi regionali ed extra-
regionali. Dietro quest! dati 
— ha osservato Pilippelli — 
non vl e un abile Impresario, 
ma un solido tessuto elettlvo 
ed associatlvo: le Ammini-
strazioni provinciali della Re
gione. che hanno destinato al 
teatro un investlmento pari a 
20 lire a persona, 86 comuni. 
l'ARCI. con la sua fltta rete 
di circoli, 1 gruppi teatrali 
che hanno partedpato dlret-
tamente alia costruzione del 
decentramento. Nel corso di 
una assemblea alia quale han
no partecipato sindaci, ammi-
nistratori, gruppi teatrali fe 
stato approvato il program
ma per il ,73-,74. che si di
stingue in tre « fasce » orga-
nizzative distinte: la prima ri-
guarda le produzioni dei 
gruppi teatrali che hanno un 
legame organico con II terri-
torio fin dalle prime fasi di 
realizzazione - del decentra
mento, la seconda e costitui-
ta dai gruppi professional! 
extraregionali gia collaudati. 
la terza e riservata a gruppi 
semiprofessionali. la cui atti
vita va posta a confronto con 
le altre esperienze. 

Ma ecco il cartellone della 
prossima stagione per 11 de
centramento: il Gruppo La 
Rocca presentera, in coprodu-
zione con il Metastasio, II tu-
multo dei Ciompi di Massimo 
Dursi. per la regia di Rober
to Guicciardini; lo stesso grup
po presentera in collaborazlo-
ne con il Comune di Siena 
Schweyk nella seconda guerra 
mondiale di Brecht. con la re
gia di Eglsto Marcuccl. il Tea
tro della Convenzione. presen
tera in roproduzione con il 
centro teatrale ARCI Come il 
signor Mockinpott fu liberato 
(ini tuoi tnrmenti di Peter 
Weiss, con la regia di Valerlo 
Valoriani Lo stesso gruppo 
presentera. in coliaborazione 
con il Teatro Manzoni di Pi-
stoia e la Regione L'inqiusti-
zia assotuta (cantate popolari 
per gruppi folk, con il Can-
zoniere Internazionale) e. in 
coilaborozione con le Ammini-
strazioni comunali della co-
sta livornese e delfElba E' 
arrivato Ptetro Gori una ri-
cerca per at tori e strumenti di 
Emilio Jona, Massimo Castri. 
Sergio Liberovici. 

Per i gruppi teatrali extra
regionali saranno present!: 
il Malinteso con Git indiffe-
renti (una riduzione di Squar-
zina del romanzo di Moravia); 
il Tfatro deU'Elfo. con Zum-
b\ • ballnta di vita e di mor-
te della genie di Palmares, di 
Augusto Boal; il Teatro Nono 
con Grand Guignol • passione 
delitto e pazzia nel salotto 
borghese del 1900: il Teatro 
Oggi con Viva VItalia di Da-
cia Maraini: il Teatro del Po-
polo con II tallone di Achille 
di Giustino Durano; La Nuo-
va Scena con La ballata dello 
spettro di Vittorio Franceschi; 
Adriana Martino con Lo cono-
sci il paese dove fioriscono i 
cannoni? da Wedekind a 
Brecht; il Canzoniere Inter
nazionale ed il Duo di Piade-
na con / cittadini e contadini; 
II Granteatro con il Woyzeck 
di Buchner; il Teatro Studio 
Mejrrhold con Quando not 
morti ci destiamo di Ibsen; 11 
TVitro Libera con luxma 
principessa di Borgogna di 
Gombrowicz; il Collettivo di 
Parma con La colpa e sem-
pre del diavolo di Dario Fo. 
Per i gruppi toscani semi-pro-
fessionali sono presentl il 
gruppo Teatro Incontro con 
La vita di Edoardo II d'In-
ghilterra ed II Centro dl Luc
ca con Come vi piace dl Sha
kespeare. 

Marcello Lazzerini 

Un comunicato del.'ANAC-AACI I In i m fjicro 

Protesta degli 
autori contro i 
falsi della TV 

I cineasti criticano I'impostazione della trasmis-
sione dedicata alle Giornate di Venezia che non ha 
tenuto conto dell'apporto delle forze democrat!-
che - Falsata la vera essenza della manifestazione 

Le Assoclazioni nazlonali 
degli auton cinematografici 
AACI e ANAC — in un loro 
comunicato — protestano fer-
mamente contro i'impostazio
ne data alia trasmissione tele-
visiva dedicata alle Giornate 
del cinema, andata in onda 
martedl sera alle 22,15 sul pri
mo canale. 

« La trasmissione — dice il 
documento — ha svisato com-
pletaniente la manifestazione 
promossa dall'AACI • ANAC. 
tralasciando di menzionare le 
Organizzazioni cultural! e del 
pubblico che hanno collabo
rate alle Giornate, l'apporto 
delle organizzazioni sindacali, 
l'adesione e l'apporto del Co 
mune di Venezia; ha inoltre 
compiuto vera e propria ope
ra di disinformazione pre-
sentando le Giornate come 
una manifestazione organizza-
ta per protestare contro l'as-
senza di un nuovo Statuto 
della Biennale. invece di dire 
chiaramente che lo Statuto 
nuovo esiste e che le Giornate 
sono state una proposta di 
nuovi contenuti. Ha inline e 
soprattutto presentato spezzo-
ni di film e intervlste. secon-
do un'arbitraria selezione, 
manlpolando con questo tipo 
di impostazione la vera essen
za della manifestazione: l'a( 
flusso popolare, la vita del 

Campo Santa Margherita, I 
cinema di Mestre, i dibattitl. 
le diverse proposte cinemato-
grafiche, da quelle dell'indu-
stria prlvata. al cinema d'in-
tervento politico, dai film 

emarglnati dal circuito al ci
nema degll enti dl Stato. dal
le coproduzioni televislve al 
film stranlerl, giungendo fino 
all'assurdo di non menzionare 
e di non presentare al tele-
spettatorl i lavori del semi-
nario dedicato alia liberta di 
comunicazione, tema dell'in-
tera manifestazione. 

«Le Associazioni nazionall 
AACI e ANAC - conclude 11 
documento — sconfessano 
questa trasmissione della 
RAI-TV. trasmessa per altro 
con molto ritardo e mescola-
ta con quella sul Festival dl 
Pesaro. e chiedono una retti-
fica della trasmissione, con 
un nuovo spazio televlsivo 
dedicato all'lnformazione sui
te Giornate del cinema Italia-
no. nell'lnteresse e nel rispet-
to dell'informazlone dovuta ai 
telespettatori, nell'lnteresse e 
nel rlspetto delle llnee poli
tico-cultural! espresse dalle 
organizzazioni promotrlcl, nel
l'lnteresse e nel rlspetto del 
partiti politic! che hanno ade-
rito e degli Enti pubbllci che 
hanno partecipato ». 

Lo spettacolo alle Arti di Roma 

Carmelo Bene 
torna al teatro 
con languore 

I'alfore ha riproposfo, dopo seffe anni, « Nostra signora 
dei lurchi» in una edizione dafala e poco smaglianfe 

Rammodernato ancora una 
volta, preso in gestione da 
un'attrlce (Anna Maria Guar-
nieri), un regista (Mario Mis-
siroli), un organizzatore (San
dra Tolomei). cui fa capo la 
formazione che vi avra la pro
pria sede stabile, il Teatro 
delle Arti di Roma ha aperto 
la stagione ospitando Carme
lo Bene e il suo nuovo alle-
stimento di Nostra signora 
dei turchi. 

Ispirato a un testo dello 
stesso Carmelo Bene, a quel-
l'epoca edito gia in volume. 
Nostra signora dei turchi eb-
be la sua «prima» assoluta 
sul finire del '66. neilo scan-
tinato del Beat 72 Poi. nel 
'68. ci fu la versione per lo 
schermo. iniziale cimento ci-
nematografico del giovane uo-
mo di teatro: che al cinema, 
da allora. si dedicava intensa-
mente suscitando con Capric-
ci, Don Giovanni, Salome, e 
col recente Un Amleto in me-
no, una eco anche internazio
nale attorno al proprio la-
voro. 

Ed ecco ora il ritorno di 
Carmelo Bene sul palcosceni-
co: fuori del sotterranei oscu 
ri umidi e freddi, in un cli-
ma luminoso asciutto e cal-
do; in regime secco, starem-
mo per aggiungere, avendo ri-
guardo alia controllata viva-
cita nella quale sembra com-
porsi. e per certi aspetti rag-
gelarsi, l'ebrezza provocatoria 
d'un tempo. 

Nostra signora dei turchi 
narra, se cosl possiamo dire, 
la storia di una malcerta. ri-
luttante vocazione alia san-
tita e quindi al martirio. nel 
vago riflesso della presa di 
Otranto. secoli avanti, da par
te del musulmani, e del mas-
sacro che ne segul. Ma il pro-
tagonista potrebbe anche sma-
niare brancolando, piu che 
verso una cieca fede, verso 
la propria stessa e sfuggente 
identita di intellettuale. di 
artista alia ricerca di una 
comunicazione, di una via 
di passaggio in un mondo sor-
do e ostile (si veda il suo 
strambo colloquio e connubio 
con un editore in abito colo-
niale). E e'e poi l'amore. sa
cra e profano. simboleggiato 
in varie presenze femminili: 
dominante anzi schiacciante 
fra di esse quella d'una san-
ta, che ha II comportamento 
di una maestra autoritaria, di 
una premurosa crocerossina, 
di chiunque mescoli indulgen-

za e repressione in mutevoll 
dosi. ma con identico effetto 
distruttivo. Come che sia. la 
passione del nostra personag-
gio non riesce a spiccar ali; 
ed egli si ritrova letteralmen-
te a terra, malconclo e dolen-
te: l'armatura onde si era ri-
vestito non ha fatto di lui un 
nobile santo guerriero, ma 
gli ha semmai reso faticosi, 
o forse impossibili. i piaceri 
della came. 

Lo spettacolo. rlspetto al-
l'edizione precedente. appare 
visivamente dllat&to e in qual 
che modo ilianguidito In un 
ambiente piu vasto. anche lo 
assillo della colonna sonora 
(dove I soliloqui di Carmelo 
Bene si alternano a estratti 
musical! della piu diversa 
provenienza, ma soprattutto 
melodrammatica) si attenua, 
diventa pericolosamente « gra-
devole». La componente figu-
rativa (scena di Gino Marot-
ta) si e raffinata, il suo pit-
torenco disordine ha preso un 
che di agghindato, quasi di 
lezioso. I moment! piu ag-
gressivi, e piu teatralmente 
risolti. della rappresentazione 
che vedemmo sette anni or 
sono (o poco meno). come lo 
sdoppiamento del protagoni-
sta, che prevanca su se stes
so assumendo le sembianze 
d'un frate dispensatore di ci-
bi e di penitenze. sono qui 
meno smaglianti. e abbastan-
za a datati » Come « datato » 
e tutto quanto concerne una 
polemica « diretta »: la Irani-
ca citazione. ad esempio. di 
Indro Montanelli, e del suo 
Vero Della Rovere, dove sia-
mo ormai al reperto archeo-
logico. 

C'e da registrare comunque 
II successo, tributato a Car
melo Bene, alia sua fedele 
Lydia Mancinelli e ai loro 
compagni da una platea mol
to da «prima», con addetti 
ai lavori ed esponenti della 
culture In numero adeguato. 
Sarebbe forse azzardato, e 
precipitoso. parlare di un 
completo riassorbimento del-
lultima avanguardia teatrale 
nostrana aU'interno dei siste-
mi (anche mental0 vigenti. 
Ma il fenomeno si e verifica-
to in ripetute occasioni. nel
la storia; soprattutto quando. 
a sostenere le avanguardie. 
era uno spirito dl rlvolta, e 
non una autentica coscienza 
rivoluzionaria. 

ag. sa. 

un omaggio 

alia lotto 

del popolo 
cileno 

Con rara opportunita e tem-
pestivita. esce in questi gior-
ni Compaano pres'tdente, un 
long playing di « canti e poe-
sie della rivoluzione cilena» 
edito dalla Fonit-Cetra e mes-
so in vendita a sole mille li
re. un prezzc « politico» in-
teso quale rifiulo di attribui-
re qualsiasi dimensione com 
merciale aH'iniziativa. Com-
pagno presidente nasce come 
omaggio a Salvador Allende 
appena un mese dopo I'inizio 
della sanguinosa repressione 
messa in atto dai golpisti e 
viene distribuito oggi. mentre 
a Santiago il mostro fasci
sts cerca ancora di soppri-
mere con violenza la voce 
di un popolo valoroso. Fra 
le tante manifestazioni di so-
lidaricta che in tutto il mon
do. e in particolare nel no
stra paese. affermano e sotto-
lineano di conlinuo I'incondi-
zionato appoggio di tulle le 
forze democratiche all'eroica 
Resistenza del Cile. questo 
album-documento rappresen 
ta uno dei piu giusti tributi 
aH'indimenticabile esperienza 
di « Unidad Popular >: tre an
ni di liberta e autonomia con 
quistate hanno permesso di 
tracciare la prima vera bio-
grafia culturale cilena che la 
storia ricordi. 

Allende. Neruda. Rojas. Vio-
letta e Angel Parra sono i 
meravigliosi protagonisti di 
una riscossa popolare che mai 
potra essere soffocata dalla 
ferocia imperialista. Questo 
disco ce ne ripropone Tinten-
so iter ideologico. articolato in 
tre moment)' diversi: da una 
parte, i brani dellMntervista 
concessa da Salvador Allen
de a Roberto Rossellini nel 
maggio '72 e trasmessa dalla 
televisione il 15 settembre 
scorso. alternata da alcune 
canzoni popolari cilene inter-
pretate dal c Canzoniere In
ternazionale >; dall'altra. Pat-
tore Bruno Cirino legge nu-
merose poesie. tra le quali 
figurano Gli uomini del saint-
tro e 7 satrapi di Pablo Ne
ruda e Al Presidente del Cile 
Salvador Allende di Rafael 
Alberti. Venceremos di Orte-
ga-Iturra. Septiembre di An
gel Parra. Cancion de la pro-
priedad social y • privada e 
Cancion del poder popular di 
Advis-Rojas. Que dira el San 
to Padre di Violelta Parra 
scno alcuni dei motivi vigo-
rosamente riproposti dal cCan 
zoniere». qui nella sua veste 
piu complpta. con Leoncarlo 
Settimelli, Roberto Ivan Ora 
no. Adria Mortari. Dody Mô  
scati. Luciano Francisci. O 
retta Orengo e Maria Torri 
giani. 

«Ho fiducia nell'uomo. ma 
nell'uomo umanizzato: nell'uo 
mo fratello e non nell'uomo 
che vive dello sfruttamento 
degli altri.. So che cosa vuol 
dire amare la vita e so qua 
li scno le cause della mor-
te... Un socialista non pote-
va stare su altra barricata 
che quella dove sono stato io. 
tutta la mia vita... .̂ Con 
queste dichiarazioni la viva 
voce del compianto Presiden 
te sottoscrive lucidamente il 
suo testamento di martire so
cialista. mentre riecheggiano 
le note di Venceremos: la lot-
ta continua e il popolo ci
leno porta il suo dolore e la 
sua volonta sui sentieri della 
rivoluzione. 

Due gruppi 

sperimentali 

italiani ospiti 

di Barroult 
PARIGI. 11. 

II Teatro di Marigliano, di-
retto da Leo De Bernard inis 
e Perla Peragallo e il Teatro 
La Maschera dlretto da Meme 
Periini saranno ospiti di Jean 
Louis Barrault tra il 15 e ii 
20 ottobre prossimi per parte-
cipare al primo Festival di au-
tunno, accanto a oompagnie a-
mericane ed euro pee. 

Barrault ha visto I due grup
pi sperimentali nel corso delta 
rassegna incontro tenuta a Sa
lerno nella primavera scorsa. 
II Teatro di Marigliano rap-
presentera: King Lacreme 
l*ar Napulitane. e il Teatro 
La Maschera, Pirandello: Chi?. 
Dibattitl e incontri sulla 
*scuola» italiana teatrale si 
svolgeranno alia presenza di 
critic! e studiosi francesl e 
americanl. 

II grande autore annuncia la sua nuova commedia 

Le tre barbe di Eduardo 
per un'epoca che cambia 

« Gli esami non finiscono mai» in prima a Fireiize il 18 dicembre - Un 
personaggio che h il prototipo di noi tutti - Sferzante sonetto sul colera 
La nuova commedia dl 

Eduardo De Pillppo, Gli esa
mi non finiscono mai. andra 
In scena alia Pergola dl Fi-
renze 11 18 dicembre. Ne ha 
dato 1' annuncio lo stesso 
Eduardo, in una conferenza 
stampa tenutasi a Roma nel 
tardo pomeriggio di ieri. Le 
prove degli Esami non fini
scono mai cominceranno su-
bito dopo che la Compagnia 
avra esordlto a Napoll. al 
San Ferdinando, il 6 novem
bre, con // sindaco del rione 
Sanita. il dramma che, ripro-
posto nella capitale, la scorsa 
stagione, a una dozzina d'an-
ni dalla sua « prima » assolu-
ta, ha registrato un clamoro-
so successo dl pubblico. 

Che cos'e Gli esami non fi
niscono mai? Eduardo ne leg
ge la « premessa », la presen-
tazione che fara dl se stesso 
11 protagonlsta. Guglielmo 
Speranza. sbucando d'lmpeto 
alia ribalta. con in mano tre 
barbe finte. nera. grigia. blan-
ca. le quali segneranno via 
via il trascorrere del suo e 
del nostra tempo. Guglielmo 
Speranza sara lnfattl «11 pro
totipo dl noi tutti. con gli 
aspetti negatlvl e positlvi del
la nostra stessa esistenza». 
e di tanto in tanto si intrat-
terra con il pubblico, diret
ta men te (e il pubblico. cosl. 
gli fara In certo modo da 
«spalla»), per commentare 
il passato. il presente, le pro-
spettive della sua vicenda u-
mana. Questa abbraccera un 
arco d! mezzo secolo: nel '22-
'23. Guglielmo Speranza e un 
glovanotto venticinquenne. 
laureato dl fresco. Ma per 
lui. come per tutti. gli esa
mi verl. quelli della vita, han
no inizio solo adesso. e non 
finlranno. come dice 11 tlto-
lo. mai. 

A Guglielmo Speranza si 
contrapporra. quale antagoni-
sta. il personaggio sinistra dl 
Purio Laspina. La prlncipale 
figura femmlnlle sara Giglio-
la. la ragazza di Guglielmo: 
una figura « molto antipatica. 

molto difficile, molto bella» 
secondo Angelica Ippollto, 
che la interpretera; Luca, 11 
figlio di Eduardo, sara Fu-
rlo Laspina, ed Eduardo, nean-
che a dlrlo, vestira 1 pannl 
dl Guglielmo Speranza; che 
indassera, e da sottollneare, 
sempre lo stesso abito. men
tre il mutar dl colore dell'« o 
nor del mento » indichera, co
me accennavamo prima, il 
volgere di un'epoca, non solo 
individuale. ma collettlva. 

Eduardo non si sbottona ol-
tre, ma e facile intulre dalle 
sue parole 11 peso emblematl-
co che egll vuole attribuire 
alia sua recente creatura. 
Scene e costuml degll Esami 
non finiscono mai sono statl 
affidati al pittore Mino Mac-
cari, che con Eduardo colla-
bor6, tra 1'altro, per 11 me-
morablle allestimento del Na-
so di Sclostakovic al Maggio 
muslcale fiorentlno del 1964. 
La nuova commedia eduar-
diana. dopo l'esordlo fiorentl
no («alla Pergola — dice 
ancora Eduardo — mi sento 
come a casa mla»), sara a 
Roma, all'Eliseo. e qui la 
Compagnia fara sosta dal 7 
gennaio 1974 al 3 marzo circa. 
E poi? «Vol sapete — spie-
ga Eduardo — che il mio gi
ro e ormai clrcoscritto a Ro
ma. Napoli, Firenze. A Ro
ma. novita o riprese che sia-
no, trovano un pubblico pron
to. disponlblle. A Mllano. se 
non port! una novita... Del 
resto. il ell ma del nord non 
mi si confa.. ». 

Benche faccia cadere spesso 
il discorso, con pensosa se-
rieta. ma anche con un plzzl-
co di clvetteria. sull'eta che 
Incalza (e ricorda. affettuoso 
e commosso. gli amlcl scorn 
parsi: Anna Magnanl. gli 
scrittori e critic) Ennio Flaia 
no e Vlncenzo Talarico). 
Eduardo si dimostra in ple
na forma, fertile di idee e di 
progetti: « Ho depositato gia, 
alia Societa deeli autori, i ti-
toll e gli argomenti di sei 

nuove commedle: Angela Pa
ce e Teresa Triunfo, lncen-
trati su due personaggl fem
minili, che dovrebbero com-
porre una sorta di trittlco ln-
sieme con Filumena Martu-
ratio, e poi II medico in casa, 
Simpatia, Pare brutto, Lam-
padari. Se e quando mi ritl-
rero dalle scene come at-
tore, non ml perderete come 
commedlografo...». E sta an
che rielaborando 11 terzo atto 
del Monumento, per dargll 
quella concluslone che forse 
mancava, o che non era ab-
bastanza chlara. 

Eduardo. cui qualcuno rim-
provera non si sa quale or-
goglloso Isolamento, tlene 
conto del pubblico e della 
critica In una mlsura che 
pochl altri uomini dl teatro 
(e non solo dl teatro) cono-
scono. Tlene conto della real-
ta. «Se Gli esami dovessero 
andar male, ho dl rlserva per 
la mia Compagnia Na Santa-
rella di Scarpetta e la mia 
vecchla commedia Uomo e 
galantuomo. Facclamo gli 
sconglurl, d'accordo. Ma un 
buon capocomlco, come, po-
niamo. un buon capo dl Sta
to, deve prowedere in tem
po, In vista di una possiblle 
calamlta. una lattura, che so, 
un colera...». 

Sul colera Eduardo,' perd, 
non scherza affatto; e, se sor-
ride, e del sorrlso aspro e 
sferzante della grande sati
re civile. Ci legge anche un 
suo sonetto, In lingua, Inti-
tolato II boom, e polemlca-
mente dedicato a quella 
«tempesta di cementon, che 
ricoprl Napoli di mostruosl 
edifici (ricorrono, nel versi, 
i nomi di Achille Laura, di 
Antonio Gava. di altri const-
m:li personaggl). mentre le 
fognature rimanevano quelle 
del Borboni. I] sonetto si 
conclude cosl: a Adesso sai 
che dicono i votenti? — Che 
il colera. perb. rompe i co-
glioni». 

leo Savioli 

Rai yT/ 

Aggi 

le prime 
Cinema 

Teresa la ladra 
Carlo Di Palma. operatore 

di grande prestigio e bravura, 
esordlsce nella regia clnema-
tografica con Teresa la ladra, 
che deriva da un libro-inchie-
sta di Dacla Maraini: in pra-
tlca, la attenta registrazione 
deU'autobiografia dl una reiet-
ta della societa. una povera 
donna oggi in eta mature. 
passata attraverso carcere e 
manicomio criminale. Tradot-
ta per lo schermo, con l'au-
sillo degll sceneggiatori Age 
e Scarpelli. la vicenda smarri-
sce in gran parte il suo ca-
rat'ere documentario e di de-
nuncia, che resiste solo ai 
margin! e al termine del rac-
conto, per assumere invece le 
cadenze tlpiche della «com
media all'italiana n.con tutti i 
limiti del genere. sebbene vi 
si avvertono. talora in modo 
pungente, i riferimenti alia 
realta dell'Italia dall'anteguer-
ra ai glorni nostri. 

Al furto. Teresa giunge per 
necessita, priva di lavoro co
rn'e e priva anche del marito. 
che l'abbandona dopo averla 
sposata. gia madre. solo per 
sfuggire (fascista si, ma op-
portunista quale egli e) alia 
chiamata alle armi. Poi Te
resa ritrova il coniuge. solda-
to In Sicilia, e lo perde defi-
nitivamente; sogna di siste-
marsi con la pensione. ma va 
in galera e, liberata. torna al 
ladroneccio. esercitato in va
rie forme e In diversi luoghi, 
dalle sale di spettacolo ai 
mezzi di trasporto pubblici. 
Ogni tentativo di arranglarsi 
altrimenti fallisce. mentre gli 
uomini sfruttano Teresa e la 
lasciano nelle pe'rte; finche 
coinvolta in un fatto di san-
gue. ella tocca il fondo della 
sua esperienza umana. 

Materia drammatlca, in so-
stanza, e perfino tragica. che 
perd viene atteggiata, come 
dicevamo prima, secondo mo
duli, in prevalenza, tra sati

ric! e farseschi, sino a sfio-
rare la pura buffoneria: ad 
esempio nelle sequenze. del re
sto gustose. che rispecchiano 
le avventure della protagoni-
sta e di una sua arnica, alle 
prese con 1'ardua tecnlca del 
borseggio tramite adescamen-
to, in different! citta italiane. 
Piuttosto condizionante si ri-
vela, anche sotto tale profilo. 
la presenza. nella parte cen-
trale, di Monica Vitti, attrice 
che e sempre sul punto di da
re libera sfogo alla~sua vena 
comica, ma che peraltro reg-
ge bene sulle sue spalle una 
storia cosl impostata. Dove, al 
di )k di una destrezza profes-
sionale evidente, restano Inve
ce ancora in ombra le quan
ta piu personal! del nuovo re
gista. pur percettibili nella 
cure dell'evocazione ambien-
tale e in certi scorci malinco-
nici, amari, ruvidi: la scon-
solata fine della festa duran
te la quale il marito pianta 
Teresa; o il tentato suicidlo. 
con queU'anziana compagna 
di cella che non da l'allarme, 
per pieta e rispetto verso un 
gesto estremo, ma ampiamen-
te motivate 

A fianco della Vitti, parec-
chi attori impegnati in carat-
terizzazioni a volte abbastan-
za incisive, e molti visi sco-
nosciuti, ma appropriate. Tra 
gli interpret! principal! ricor-
diamo Isa Danieli, Fiorenzo 
Rorentini, Valeriano Vallone. 
Michele Placido. Stefano Sat-
ta Flores, Nino Formicola, 
Carlo Delle Piane. La fotogra-
fla a color!, pregevole, e di 
Dario Di Palma, nipote e al-
llevo di Carlo. 

La schiava 
Demetrio detto Dede. paler-

mitano, mercante di automo-
bili. sposa Rosalba, buona 
borghese, graziosa, ma alqu-an-
to ossessiva; che gli impone. 
o cerca di imporgli, i propri 
gusti. dairarredamento della 
casa al modo di vestire. Dalla 
prigione domestica, Dede ten-
ta l'evasione, ma cade nelle 

in breve 
Si gira «ll padrino numero due» 

HOLLYWOOD. 11 
Francis Ford Coppola ha commciato a gira re il seguito de) 

Padrino, intitolato The godfather 2. II lavoro e commciato 
5ul lago Tahoe, nel Nevada, e praseguira a Las Vegas, Los. 
Angeles, Miami, Le Antille, New York e in Sicilia. per un 
totaie di quattro mesi. Al Pacino. Roberto Duvall e Diane 
Keaton figurano tra i protagonisti del film. 

mani di Elena, moglie d'un 
commissario di polizia, la qua
le si rivela, per la ingordigia 
sessuale. le complicazioni sen
timental i, la mania della clan-
destinita, una altrettanto erne-
rita scocciatrice. 
' Essendosi separata dalla con-
sorte, dopo che costei ne ha 
combinata una piu grossa 
delle precedent!. Dede trova 
in Brasile la donna ideale: 
una selvaggia che, opportuna-
mente educata, ma stretta 
sempre nella sua condizione 
di schiava. gli sara a fianco, 
devota e silenziosa, con tutti 
i vantaggi e senza gli svan-
taggi di una moglie e di una 
amante. La schiavitu, anche 
spicciola, e pero proibita dalla 
legge. Dede rischia dl met-
tersi nei guai, la esotica ra
gazza e sul punto dl venire I 
rispedita al suo paese. Ma nel 
frattempo 11 glovanotto si e 
innamorato della umile quan
to piaoevole compagna, e fa 
i salti mortali per trattenerla 
con se, riuscendovi. Passano 
gli anni. e Dede scopre che 
nemmeno questo suo sodalizio 
e esente dalla noia, dall'usu-
ra del vivere in due... 

La schiava e una comme-
diola tiepidamente misogina, 
cui non giova certo lo stirac-
chiamento del suo spunto prin-
cipale. - inadeguato a reggere 
la misura di un lungometrag-
gio. II regista Giorgio Capita-
ni ha tuttavia inflorato il film 
d'una serie di trovatine, mac-
chiette, divagazioni burlesche. 
alcune delle quali non disprez-
zabili, che, seppure non han
no stretto rapporto col pro-
cedere della vicenda, contri-
buiscono a farla giungere clla 
meno peggio alia sua conclu-
sione. evitando le occasioni 
piu volgari (che non evita af-
fatto. invece. la pubblicita del 
prodotto cinematografico). Un 
Lando Buzzanca tenuto di-
scretamente a freno, una cor-
retta Catherine Spaak, una 
spiritosa Adriana Asti e la 
inedita Veronica Menn sono 
gli interpreti principali. 

ag. sa. 

« I Vrtelloni» piace ancora 
MONTEGARLO. 11 

/ ViteUoni di Pederico PellinI ha ottenuto il piu alto «In-
dice di gradimento» tra i film trasmessi negli ultiml tre mesi 
da Tele Montecario. 

I bambini con 

Alvin Curran 

al Beat 7 2 
Domani. sabato, alle ore 17. 

il cBeat 72* (via Belli) ha 
allestito una replica aspecia-
Ie» del recital di Alvin Cur
ran. Infatti. lo spettacolo di 
sabato pomeriggio e riservato 
ai bambini, che verranno in-
vitati dal giovane Curran nel-
rormai celebre « Giaxdlno ma-
gnetico », la piu recente suite 
di sua composizione. L'ingres-
so e gratuito, e i ragazzi po-
tranno partecipare attivamen-
te alio spettacolo. utilizzando 
alcuni strumenti che Curran 
ha riservato loro. 

:H!g-M 
E facile cominciare a fotografare con buoni risultati e poca fatica con. i veri apparecchi fotografici-scuola 
Sovietici. Si ottengono fotogrammi cosi ben incisi che si possono ingrandire fino a 12 volte. 
A un prezzo che sojo 

la FOTO OTTICA SOVIETICA , r , 
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controcanale 
« PERCHE' LA GUERRA? » — 
A pochi giorni di distanza 
dall'inlzlo della guerra in 
Medio Oriente. i servizi gior-
nalistici della RAI-TV hanno 
imbastito una trasmissione 
speciale sull'avvenimento e 
I'hanno mandata in onda ot-
tenendo un improvviso muta-
mento della programmazione. 
II fatto va sottolineato, dicia-
mo, per contrasto: era moltis-
simo tempo, infatti, che non 
avveniva una cosa del gene-
re. Non si pud non rilevare 
come nulla di simile sia stato 
fatto per avvenimenti interni 
che hanno drammaticamente 
colpito I'opinione pubblica 
italiana: non si pub non rile
vare, soprattutto. come tut-
tora manchi una iniziativa del 
genere in riferimento al col-
po di Stato e alia resistenza 
in Cile. 

L'iniziativa presa per la 
guerra in Medio Oriente, giu-
sta e relativamente tempesti-
va dimostra, quindi, come it 
silenzio osservato per il Cile 
e in altre occasioni fosse frttt-
to non di una impossibilita 
qualsiasi, ma di una scelta: 
non ne dubitavamo, ma ne 
abbiamo avuto una diretta 
conferma. 

D'altra parte, va detto su-
bito che il servizio speciale 
sulla guerra in Medio Orien
te e stato, a dir poco, debole: 
sul piano politico, sul piano 
storlco e sul piano della in-
formazione. Intanto. e consi-
stito soprattutto di una serie 
di dichiarazioni, che avrebbe-
ro potuto acquistare un diver-
so valore se fossero state in-
quadrate in una sia pur rapi-
da inlormazione storlco-politi-
ca: e che, invece, presentate 
nel modo in cui sono state 
presentate, hanno rischiato, 
almeno in parte, di risultare 
addirittura di difficile com-
prensione. 

Ce da dire, peraltro, che la 
breve introduzione documen-
taria del servizio e stata tale 
da farci addirittura desidera-
re che non ci fosse. Si pensi 
soltanto al fatto che la guer
ra israeliana d'aggressione del 
1967 e stata giustificata con 
la necessita di Israele di « sot-
trarsi all'accerchiamento sof-
focante dei Paesi arabl»: una 
test che oggettivamente ipo-
tecava tutto il seguito e spo-
stava decisamente Vottica del-
Vimperialismo e di Dayan. 

E, infatti, le conseguenze 

di questa impostazione ini
ziale si sono fatte risentlre 
lungo tutto il servizio. II ti-
tolo della trasmissione suo-
nava: « Medio Oriente: perchi 
la guerra? », ed era legittimo 
attendersi che si procede*se 
ad una analisi delle cause 
del conflttto e dei piu gene-
rati motivi della sltuazlone 
che in Medio Oriente si pro-
lunga da anni. E, in primo 
luogo, quindi, della questione 
palestinese, da sempre san-
guinosamente aperta. Si e di-
scusso, invece, soprattutto del 
pelrolio: forse perchi si e 
pensato che questo fosse lo 
aspetto piu interessante per 
gli italiani? Alia tragedia dei 
profughi palestinesi cacciati 
dalla loro terra, ai diritti ina-
lienabili di quel popolo e alia 
sua lunga resistenza, al ruolo 
che Israele ha assunto come 
testa di ponte dell'imperiali-
smo nel Medio Oriente e sta
to riservato solo qualche ac-
cenno. 

Per altro verso, e stato po
sto (con i quattro interlocu-
tori negli studi: Bettizsa. Ca-
salegno, Narducci e .7-Kiori-
ni) il problema dei rapporti 
tra USA e URSS in riferimen
to al Medio Oriente. ma set-
za approfondire nulla. 

E dire che il materiale a di-
sposizione non era n& poco ne 
cattivo (e molto ancora che 
noi stessi ricordiamo di aver 
gia veduto sul teleschermo in 
passato, sarebbe stato possi-
bile trovarne negli archivi. 
Basti pensare alle preziose in-
terviste del vicepresidente ira-
keno, di Gheddafl. e di Bourne-
dienne, che erano tra le cose 
piii chiare e interessanti del
ta trasmissione. Un particola
re di cronaca: ci risulta che 
queste interviste erano state 
raccolte, mesi fa, dal giorna-
lista arabo Bugaleb Buriki. 
il cui name, vedi caso, non e 
stato nemmeno citato in co
da al servizio). 

Se si considera, infine, che 
non una parola e stata detta 
a proposito delle possibili ini-
ziative del governo italiano e 
che non e stato nemmeno ge-
nericamente formulato un au-
spicio di pace, appare eviden
te come ancora una volta i 
servizi giornalistici della RAI-
TV abbiano dimostrato in que
sta occasione, il basso livello 
cui si sono ormai deflniti-
vamente ridotti. 

g. c. 

oggi vedremo 
LA BRAVA GENTE (2°, ore 21,15) 

Per il ciclo televlsivo dedicato al teatro americano contem-
poraneo. va in onda questa sera la replica del dramma di 
Irwin Shaw La brava gente, nell'adattamento televlsivo di 
Giuseppe Pina Ne sono interpret! Franco Sportelll. Andrea 
Checchl. Benito Artesi, Carlo Alighiero, Giulio Marchetti, 
Franco Aloisi, Germana Paolleri, Tony Fusaro. Walter Mae-
stosi. Giancarlo Palermo e Giuseppe Pertlle. .. : . 

Due anziani pescatori. Giona e Filippo, hanno maturato un 
grande sogno: comprare un nuovo battel lo che consenta loro 
d! lavorare al largo, lontani dai luoghi ove plan piano si sta 
spegnendo la loro squallida esistenza. Non riusciranno. per6, 
a realizzare il loro progetto. perche verranno derubatl da un 
gangster con il solito ricatto della « protezione». Neppure la 
legge sa difenderli. anzi. non fa altro che metterli dalla parte 
del torto. perche il bandito ha amici influent!. In questo cor 
rotto universo americano. Giona e Filippo accettano dram
maticamente il loro destino e si vedono costrettl a di fen
ders! dalla violenza con la violenza: uccideranno il gangster. 
in un ultimo disperato tentativo dl rlacquistare quella di-
gnita che la societa he perduto da tempo. 

TU CHE NE DICI? (1°, ore 22) 
Va in onda stasera la prima puntata di un nuovo pro

gramma musicale di Giorgio Calabrese condotto da Donatella 
Morettt. Alia trasmissione partecipano Roberto Vecchioni. 
Ivano Fossati. Roberto Rondinella, i fratelli La Bionda e i! 
complesso la a Nuova Idean. 

program mi 

TV nazionale 
12,30 Sapere 

Replica della sesta 
puntata di «Uno 
sport per tutti: il 
ciclismo » 

13,00 Questo 6 il mio 
mondo 

13,30 Telegiornale 
16.30 Sport 

Ippica: collegamen-
to In diretta dal-
l'ippodromo dl San 
Siro per la consue-
ta corsa «trls» di 
galoppo. 

17,00 La gallina 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 

a Macb 5 a - a II 
nonno racconta » 

18,45 Spazio musicale 
a Avanti, march!* 

19,15 Antologia di sapere 
a Vita in Jugosla-

- via» 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20.30 Telegiornale 
21,00 Servizi speciali del 

Telegiornale • 
22,00 Tu che ne dici? 

Prima puntata di 
una nuova trasmis
sione di Giorgio Ca
labrese condotta da 
Donatella Moretti 
che si propone di 
mettere a fuoco al
cuni problem) della 
a musica - leggera » 
controllata e condi-
zionata dai consueti 
moduli commerciali 

23,15 Telegiornale 

TV secondo 
17.00 TVM '73 
21,00 Telegiornale 
21,15 La brava gente 

di Irving Shaw 

Radio ) 
GIORNALE RADIO - Ore 7. 
8. 13. 14. I S . 17, 20 , 21 • 
23; 6-. Maltutino araiicalaj 
S.51: Almanaccoj »,30: La caft-
toni del iMttino; 9: La novita 
i i tart; 9 . IS: Vet etf to-, 10: 
Special* CR; 11.30: I I Padri
no dl caaa; 12.44s Mmica a 
nation*. 13.20: Spaclab o*at 
li 0*artttto Catrat IS. IOt Par 
/ol fiovanrj 17,05: II Giraaolat 
18.55: Motica a ctnam*. Co-
lonfto aonora da filat; 19.10: 
Italia aha la*orar 19.25: I ere-
lafonliti; 20,20s Andata e rt-
tornoi 21,15: Concerto dedfeo-
to a Mas Rater nel centenario 
dalla natcita. Direttore Her
mann Michael; 22.45: Cll nob-
bias; 22,50: Inlervallo eaeal-
eale. 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO • Ora S.30. 
7.30, S.30. 9.30, 10.30. 11,30. 
12,30. 13.30. 15.30, 10.30. 
10.30. 19.30. 22,30 e 24; 
C: I I etattinierei 7,40: l e a n 
•iornoi t , 14 i Mara, moatl a 
citta; 8,40: Co we e pertMh 
1,55: Gallerla eel malodraaa-
B M ) 9.33: Ceotetewl d'eeten-
n*t 9,50: « Triatane a I aorta », 
dl Aeairo Morkenl; 10,05: 

Canzoni per tutti; 10,35: Dal
la rostra parte; 12.10: Traaatie-
siom regional:; 12.40: Alio 9r»-
tfimento: 13: Hit Parade: 
13.35: Le belle caruoni d'lmc-
re; 13.50: Come e perche; 14: 
So di flirt; 14.30: Trasoiitsfoal 
reeionali; 1S: Ponteritf iana; 
15.40: Cararai; 17,30: Spe
ciale GR; 17.30: Chiamate Re-
ma 3 1 3 1 ; 19,55: Le cansoni 
delle Stella; 20,10: Ottimo e 
aeeondente; 20,50: Seperae-
nici 22,05: Genera: Celeeretio-
ne per la ffiornata dl Colombo 
a conaeena dai Pretnl 

Radio :t" 
ORE 9.30: Mnaica antiajaei 
10; Concerto dt apertarat l i t 
Concerto del Oeartetto dl Te-
rinoi 11.40: Maeetrl eaH'in-
terpratazioe*-, 12,20; Maaicba 
italiane d'oeai; H i La motica 
nel tempo; 14,30: Intarmettoi 
15.10: I I disco in ratrinai 10: 
Le stealoni della mnaica; 10,30: 
Aranttiardia; 17,20: Qeartetto 
italiano: Tre aacoli di maairai 
10.15: Mnaica lanarat 18,45: 
I l pianoforte o u t ; 19,15: Con
certo dalla aera; 20,1 Si La 
pticolerapia • In Italia ( 2 ) i I 
metodi non analrticii dairipne-
• I alio roan 20.45: Saint Vin
cent 1973; Il canaama detll 
aetorti 2 1 : I I Ctornat* dot Tar-
so - Sette arti; 21,30: U eita 
o reeern dl G. * . Mollpleiea 


