
UBRI sui COMici. Rizzoli pubblica il repertorio di sketch di Sordi mentre Baldini&Castoldi riscopre Tattore triestino 

• Su Alberto Sonli sta nascendo 
una leggenda che o mio awiso, 
neli'eaatlarlu, riduce non poco 
I'aulenuco valoie di up lalento ori-
ginallssimo. In verita il prlmo a late 
aOada a questa leggenda e to sles-
so SordL II quale sembra volersi 
consegnare alia storia come colui 
che plu dl (mil e meglio dl tutti ha 
vesllto i panni dell'etnotipo iialiano 
dal dopoguerra ad oggi. Sbaglia lui 
e abagliano quaml, con Iroppa del
ta, prelenrtono di specchiare nei 
dlveisl e successtvi personaggi che 
I'aiUsta lia tncamaro una sotla di 
*lorla del costume italiano. £ usci-

10 In quesli glomi, presso la Wzzoli, 
un volume curate da Massimo Mo-
scatl dal il lulo Atnmauii the tusio 
(lire 24.000). Porta impraprlamen-
te la flrma di Alberto Soldi rlaiosi 
che si uatla di brani da lui recit.iti 
soprattutlo in cinema e II plu delle 
volte scrilli dagli scetleggialuri. 
Non poteva tare altrimenti il cura
tory, anche peiche gli stralci pub-
Wicati non possono presclndere 
dall'attoro che II ha recitali. una 
maschera a sua volta uella schiera 
del personaggi che Sordi ha mira-
bibriente inventalo. Anche questo 
volume pona ocqua alia leggenda: 

11 laglio inlaw obbedtsce a una in-
terpietazione -sociologica" del la-
voro di Alberto Sordi. lo credo in-
vece che il gtande attore romano. 
soprattutlo nelle cose migllotl, sia 
andato olne la caricature e che i 
modelli da lui scelti altro non era 
no che pro-testi di panenia per da
re COTUO a invenzloni astralte, in-
congrue, metalisiche. N6 credo. 
che dal stiol personaggi sia possi
b le ricavaie una benche minima 
Iraccla delle complesse dinamiche 
che hanno mutato il piccolo bor-
ghese Itallanu durante la coslddei-
la prima repubbllca. Sordi ha latto 
dl plu e di meno. ha semmal gene-
rlcamente raccontato le aspirazb-
ni frustrate di una classe che bor-
ghese non e mai tiuscita a dlvenia-
•e. I pledi piatll. 1'abito compralo ai 
grandi mngauinl, la lacciona da 
Impunlto: Alberto Scndi si presen-
lava cosl agll iialiani. esattamenie 
come egli immaginava II migliore 
dealt Italian! Da qgesta mgtrlce ini
tiate parttva per indossare dl volla 
In volto i panni di d i t l ion tiuseiva, 

Xiunto. a essere mi iialiano me-
. 01 qui la sua eomicila. Eceolo 

qutndi passare in rassegna le figure 
dell'arrivisra, dell'avaro, del nte-
setirno, dfelportaborse, del blrbac-
cione: tutte figure che mlravano a 
dtwntare genie perbene e rispetta-
blle. Quando la leggenda dice che 
Sordi descrive I vizi dell'ltailano 
medio si deve necessanamente ag-
glungeie che egli aveva in s£ il raiio 
trragglunalbile dell'ltaliano pericl-
B. E fltitamo che q u e * mito era 
appartenulo al senso comune, Sol
di * slato grandissimo. La fine del la 
•Com media all ilaliaiia-Sawenuta 
quando quel senso comunc s'era 
dissolto nella nascente stx'iwa rii 
massa. 11 vigilo urtwno perfeito de
ve aasete zclante, quello disegnnio 
daStudleraoltusamentczelanle. il 
romano ehc negll anni Cinquania 
sognava dl essew Marlon Brando 
dl Fkmle del parto Sordi b recila 
(acendolo drvenlan- pill amorica-
no degii americani. II mcdl™. il 
quale rtella comune convinzione, 
durante gli anni del boom, si iaee-
va ricco nulla pelle degll ammaiali, 
dhenne pel Sordi il piu laicta tfci 
medlcl dclla mutua. II metcain-

WbtrtoSonlihi -a commhsaki. HICwneiicM 

Metafisica di Albertone 
smo& proptK"* della comicita (d i e 
* latina, mentre la tragedia S atll-
ca): Sordi veste eamevalescamen-
le i panni, ridicolizzandoli. di quei 
personasgl che aiiRiishand la vita 
rtcgli iialiani buoni e lx.'npensanli. 

LapwroccMatta 
Oia al suo esordio, awenulo alia 

radto ai tempi del -i-uiii|>agnuecio 
dpUB panwehietta', eRli aveva ri-
\-eliilo la Sdn piopetisiuin: ,i !oi ri-
tralti tuntemporanei ligli ilesso 
raiconla I episodlo del suo mcon-
iro i-iin II sacerdote i-lie aw;va la re-
sponsabilila delle WIL- |« i t ixchial i 
quando il suo primo film (dove ap-
punlo nri lava un lonlolone dell'A-
zione Callolical venne vieialo. il 
(Mete allanjando le bract la gli (lis-
ae che non c era nlente da fare, il 
li lmllo che lui avwa fallo del »com-
pagnuccio" era falso c piutlosto m-
iaraante. La forluna voile che pro-
pno in quel momeiilo eniiasst- nel-
ia stanza d(ive \ due parlavano un 
ragazzino pertellatneiite identico 
al peisonaggio nxilalu da Sordi 
nel film. L'aitore lo iridicd al s*er-
dote e questi non pole laip a menu 
di nconosceie il torlu. 11 Him tu am-
messo finalmente nelle sale |wr-
nxxll ial i . che all'epc^a fnrrn^vHiiu 
unii letla irnportaiite del mcrcato 
Italia no. In un ceito sensii Sordi as-
sorbl la leiiune del neonalismo 
sen?a condivideme lolalmente la 
ixielka Si limilo a scegliitM perso-
naggi rtella mitologia piccob IXT-
ghesc. irrtniersi in un umveno che 
k> .sj'iiiigeva lalalmenle alia niraili-
stica cancaliirale, |«ena di mezze 
mai i id iee mezze calietle I reguii 
m i n t Felhni. Risi Zanipd, Mnni-

WIMCSNZO e*NJUHI 

«lo, HH falso 
O O t t O M 
chevlmM 
dalla «nv»tla« 

confonnitUi? 
SORDIld*cl>o)No,lo 
t o r n per Corttiw, par 
latosalWi. 
HC0MMENSALE 
SpemolMlipuMiUco 
mUUMara non tnxn r t 
da iM lnanc tHu i 
OUB$t0> 

C0MMEHSM.E (dherUto) AiuL » i n punts a 
hmn d t t too banpanianM client*. 
I I COMMENS*l£ ConHnUl, conUnul, doHw 
ROHl. 
SOMH {pulendMl la bocoa) E che conUnuo? 
Mb) n u d n , povera donna, che dmnva fawT 
Sampn » combattare con la mtsarte. Avwa 
u l tan to me • lo, purtnppo, IM ts M aleimiiMrl, 
ml •ono dorato nwttora a lavorar*. 
IH COMMENSALE Lei dtee, dottora, che hafatto 
aolo le alemeMarL ma aflora come ha pott to 
prandere la I M H M e drventaie dottorel 
SORDI Hon BMW dottora, mlchlamanodottoN. 
I n n 'abttudne KaHana, Mprattutto remma. Da 
not, waste, (Ignore, slgnor fiosal non euona 
ben*, kwaca dottot Roaei... 
COMMENSALE Suonsra megUe, ma 
lusurpadone dl tlto4o • raato, •Icnor Hoeal. 
SORDI Ah ai? {(Uendo) E aHwa deve andare In 
galera meua Italia, eh tcusate. 
N COMMENSALE DobUamo per* rkonoecara 
che H mto c lente. bench* pilvo dl httnnlone 
aupenora. ha taputo fan) stiada nalla vtt»-
SORDI Ah « l Quetto s i lovengo dalla «nwna~. 
Da .LapntoelraMratadellemlatitta-, t972. I K 
Soldi, "Ammazza cha tuato-, RkioH. 

oelli, Comencini e altri che hanno 
segnaio la grande stagione cine-
matogralica ilaliana riuscirono a 
creaie inlomo alle figure inveiitale 
da Sordi una giiglia iCritKa" che 
cteava i ie lb spetintore un'oppor-
tuna distanza dai personagBi. In 
quei conlini Sordi 6 nuscilo a dare 

saiiiiassimo della sua arte. 
-~"-iJutudi ^ veruvlie Sordi. alcon-
trano dei c o m t i purl come Toto. 
Perrohni o Benign i (che si presen-
tano sempre con la stessa masche
ra) cerca ispirazione nel mondo 
che b circonda. ma ^ ugualmenle 
vero che una volta miinetizialosi 
nel [ieisonaggto se ne va per la tan-
genle lacendo sonugliare 1'italiano 
medio a se siesso piuiioslo che se 
stesso all'italiaiio medio. E questo 
grazie al i-ommon wnse piccolo 
borghese clie egli possiede tin 
dentnt la came Dei siior personag-
gi riesce ad espriraere, come nes-
5UI1 altro ha (alio, la quintessenza, 
la maschera elerna, le sue pill re
condite caiegorie dello spirito, che 
pocoonienie hanno achevedere 
con I'obierliva reaita sociale. Que-
sta sua -mobilila" anche p^colc^i-
ca, quesla sua capacity di Iraslor-
mismo gli ha pemiesso, a I tontra-
rio di quanlo ha (alio Tolfi, rfi reci-
lare in un cospicuo i iumetodi film 
meraorabili. E quanlo pill egli niei-
le il suo talenio al servizio del film 
lanto piu £ grande e inimitable 

I J I societa di massa. d ie di col-
po ha tolto dalla circolaiione per-
sonaggi che aspiravano ad use ire 
dalla propria conJizione. hi) fatto 
sparire I cosiddeln «personaggi ne-

gativii-. C^gi quasi nessun aliore, 
comico o drammatico, veste piu i 
panni di un personaggio nsgrade-
vole»,comehaiatioAlbertoSordi I 
personaggi della soeieta di massa 
sono spesso nedificanti". portatori 
di buoni principii e buoni senli-
menti. piu o meno soddislatti di s£ 
A Sordi va innanzi tutlo riconosciu-
to il coraggio dl aver portato fmo 
alle eslreme conseguenic le sue 
Liiquieiaiili tigure lion s<.iiiiire 
amabili. non sempre vittoriose. 

Chlawe dramnutttca 
Ammazza che hislo va letlo in 

quesla chiave, una chiave lurlo 
sommalo dr jmmaiicaj vi scorrazza 
denlro un Sordi che riconi>scianio 
alia prima baltuia. Mentre leggia-
mo ce lo vediamo davanli, «>me 
se quel modo goffo, mile c pun-
gente di parlare facesse parte dei 
suoi abiti Lebole e delle sue scarpe 
odorose di cromalini. Scopnamo 
che, in fondo. ii personaggio £ 
sempre lo steswi, il quale una volta 
sembra caduto dal lelto. unnaltra 
ha un diavolo per capello. un'altra 
ancora £ in vena di scherai.ecceie-
ra: dipende da come si e svegliato 
la mattina. Comune uenommaloie 
deJ suoi diversi mod] di essere e 
una inguanbile. tenerissima aitima 
inlaniile che tutto sommalo con il 
povero mondo in cui si muove ha 
un rapporlo giocoso. demistificaTo-
rio, slok-o e di allegra rassrgnazio-
ne: un alleggiamenlo tult'altro che 
sociologico o piccolo borglieie. 
Sordi. come tutti gli artisti veri, non 
si impantana mat nella teall<i. ci 
vola sopra e lacconta a modo suo. 
poel ieamente. quello che wi le. 

Cecchelin 
Una barzelletta 
contro la storia 

NKOumeo 
aa Angelo Cecchelin, comico, 6 nato a Trieste 
nel 1894 ed £ mono a Torino nel 1964: settan-
t'anni sono un lasso di tempo ragbnevolmente 
lungo per racchiudeie la vita di un uomo. ma 
Cecchelin esagero. Denho quel setlant'anni ci 
inii!6 awenlure suflicienti a corroborare la bk> 
gratia di almeno un decina di petsone. A parte 
le oltre ventimila rappresentazioni tealrali docu-
mentate, lesageiata vita di Cecchelin contieue: 
due condanne (una dal bibunale lascista per 
reati d'anlllascismo, una dal tribunale iialiano 
per coilaborazionismo lilo-iugoslavo); sei anni 
di prigione; un centinab tra diffide, queiele e 
sospensioni dall'attiviia; un nuinero impiecisa-
lo di commedie, poesie e canzoni, un altretlan-
lo imprecisato numero di edizioni a stampa 
d'un giomale murale chiamato Lo JHeslirnssi-
IJHT, due unbninMUiimonialivariamenteufficia-

luzatee un congruo numero di amc i e nemici. 
Ma r id che slugge ai conleggi 6 la quantity di 
leggende che questa sua zeppa bbgraha ha ge-
i>erau>. Perche della vita di Cecchelin i reduci 
fanatici del varieta e dell'avanspetracolo eono-
scono soprattutlo echi mitici, ingigantiti e delor-
mali dalla lonlananza. 

A dirimere quesla fiabesca ma carbonara 
materia giurige ora un libro di Roberto Dure e 
RenaioSaitipulMcatoda&aldiii i&Casloldi:£a 
vifaxe un bidOn. iSloria di Angeto Cecchelin co-
mi to iriestinO" fpp.202, L24.000), opera bene-
merfca peichf prolunga il wspiio di qualcosa 
che va scorn parendo. Nel senso che la comic its 
vive anche di biiona memona e la memona dei 
giandi comici popolart iialiani oggi nschia ge-
netalmenle di languire nel nmbambimenlo di 
noi giovani e vecchi fanalici di quel tearro. dei 
suol trucchi e delle sue leggende. 

Dunque Cecchelin fu iialiano e mazziniano, 
antitascisla e poi noslalgico (alia maniera di 
CSuido Gozzano. nostalgia o passione per le 
buone cose di pessimo gusto). nonchedispen-
satore di baltute folgoranli. Non tragga in ingan-
no Tapparente ricchezza del i«isante -politico-
di quesio ritratto scheletrico in venla come lutti 
i g'andi comici anche Cecchelin lu innanzi tutlo 
un uomo furbo e calrivo, con un'idea del tempi 
tcaUdli inollo pitvisa e un'idea delle ledi ideali 
niollo sommaria. Non si da - almeno neli'ltalia 
del primo Novecento - lesistenza di un comii^o 
'im|iegnau». per il semplice latto che i comici 
crano in buoria soslanza dei geniali ignoranli 
dotar idiun noso fornudabile (in senso metalo-
rico e in senso lisico: avete mai rillettuto sulle 
fattezze dei nasi di Cecchelin medesimo o di 
Petrolini, ViiJjni.Totd.CicctaDeRege. Peppino 
De Rlippo, Aldo Fabrizi...? Provaievi a compul-
sarele (otoeavrete belie sorprese). In altre pa
role: i grandi comici sapevano l>cne d ie cosa 
dire, quali bersagli pubblici e poli lki u.'egliete 
per far ndeie la genie. E poich* per loro far ride-
ie la gente eia una fede, spazio per altre tedi nei 
b ro cuori non ce n era II che non vuo! dire, be-
ninteso. che il loro tealro non abbia avuto un 
vatare sociale, o anche direttamente politico 
Ma c b accadde sempre e solo a prescindere 
dalle singoie inlenzbm. 

Ebbene. il Cecchelin narrato con estrema fe-
delta al rigore stonco (piu che alia magnlfica 
cialtroneria del palcoscenico) da Ouiz e Sarti e 
un uomo che tenU> di Eronleggiare la storia a 
suon di canzoni. monologhi e battutc-. Pero dal 
libio emerge pid la storia che il tealro. Team lu-
mosi, equrroci, protumati di vino e sudore. mo
delled su tacee nialrasate e occhi spinlati- in 
qucsii iuoghi la storia e sempre entrata di sguui-
cio e conlio voglia; usceudone vebcemente. 
shapazzata e ottesa Unka ailcnuante lasioria. 
a Trieste piu che altrow, tra i l i l l i t lWei l l*15£ 
staia esagerata. Esattamenle come la vita di 
Cecchelin. 

N O N P E R D E T E S P E E D Cuarda al meglio "Speed" con 
I N V I D E O C A S S E T T A TURBODRIVEM 

"La bombaesploderaselautobu^scende 
sotto le 50 miglia all'ora. GOSB fa.?" 

' Sei intrappolato in un ascensô o. C08ft fat?'-

Sei intrt 
lanciauiww corsa. Cosa fai?" 

II videoregistratore 
piu veloce al mondo! 
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