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CANNES «ll gioco dellroca»: 
una prolissa novelletta 
in chiave senlimenlale 
presenfafa dalla Spagna 

•>«.- >' • 

crisi 

Caldo successo di 
«C'erano. una volta un 
vecchio e una vecchia» 
di Grigori Ciukrai 

una 

« La Lupa » al Maggio fiorentino 

Conferma di Verga 

autore drammatico 

LnFILS 
propone 

un convegno 
sullo 
, * 

spettacolo 
A conclusionc del VI Con-

Igrcsso delln Fedorazione Italia-
[na Lavoratori dello Spettacolo 
(FILS) adcronte alia CGIL, e 

[stata votata una mozione nella 
[quale si sottolinea anzitulto co 
fme, di fronte allimportan/a 
j« nuova e determinante » che le 
nttivita di spettacolo stanno as-

I fcumendo ncl nostro Paese. tutto 
|jl settore. invece. si trovi oggi 
> in una situazione caotica e pre-
fcaria. • .• 

Le misure adottate o pro-
1 rnesse per superare questa cri-
| si. che incide negativamente 
sulla qualita delln produzione e 
sulle enndizioni delle maestran-

; ze — si afferma nella mozione 
— giungono, e sembrano aoooru 
destinate a fcjtvigere. ogni volta 
in ritardo, altehudndo o addi-
rittura annuHanNo ogni bene-
Hcio sperato. Per quesfo • la 
FILS rivendica' da parte dello 
Stato una politica radicalmente 
ed organlcarhente nuova che 
trovi concreta qd inimediata at-
tuazione «con rnisure da pren-
dersl nel quhdfo degll impegnt 
e delle linee di una program-
mazione democralica^flcllo svl-
luppo econonijco-sociale, civile 
e cultural? del Pabsd >. 

II Congressb della FILS. a 
qucsto scopo. rlvolge a tuttll 
lavoratori dello spettacolo. dj 
qualsiasi tendenza e professlo-
ne. un appello ad incontrarst In 
un 'grande' convegno nazionale 
dl prosslma'convocazione. volto 
ad elaborate una Carta pro-
grammatica che contempll una 
organlca riforma legislative e 
strutturalc di tutte le attivita 
del settore. 

Nella mozione si auspica. pol, 
che lo spettacolo assuma € qua
lita e forza rinnovate * anche 
«in direzione di nuovl legami 
e mutui scambi con la scuola 
di Stato. e di contatti organiz-
zati con strati sempre piu vast! 
del pubblico ». II documento si 
conclude con II conferimento al 
nuovl organ! direttivl del sin 
dRcato del mandato di batters! 
per migliorare il sistema di 
assistenza e di previdenza e. 
soprattutto. di dlfendere ed In 
crementare i livelli di occupa 
7inne mobilitando stibito I lavo 
ratorl per appoggiare il rlcono 
scimento legislativo del princi 
pio della giusta causa per 1 
Jicenziamenti. 

. . Dal noitro inviato 
.. . . CANNES. 2G. 

Caldo successo, al Festival dl 
Cannes, per C'erano una volta 
un vecchio e una vecchia di Gri-
.gori Ciukrai: I'opera nuovis-
sima del regista sovietico, ve-
nuta dopo la rivelazione cla-
morosa del Quarantunesimo. 
la fortuna inter nazionale della 
Uallata di un soldato. le pole
mic-he vicissHudini di Cieli pu-
liti. era qui attesa con partlco-
lare interesse: 11 pubblico si e 
dimostrato sens\bile alia pro-
blematka espresso nel raccon-
to cinematografico, e ad alcu-
ne sue ariose aperture spetta-
colari, convalidate dall'ambien-
le fascinoso quanto incotisue-
to: Vestremo Nord dell'UHSS. 
al di la del circolo polare ar-
tlco. • • • 

Di C'erano una volta un vec
chio c una vecchia si e dato 
gia largo ragguaglio, da Mosca, 
sulle',colonne delt'Unita. La vi-
cenda £ dutique nota, per som-
mi capi. Grigori e Natascia, 

'due anzlani coniugi, si trovano 
privati della loro isba e dei 
'loro modesti beni ch'essa con-
teneva. causa un incendio. Trop-
po in la con gli anni per pen-
sare a ricoslruirsi una casa. 
decidono di recarsi presso la 
figlia .Nina, che, vivendo in una 
zona del remoto settentrione, 
pud aver piu bisogno degli altri 
'loro ragazzi (luno 6 a Mosca. 
Valtro sul Mar Nero) dell'af-

'fetto.e della vlcinanza dei ge-
nitorl. Ma, nella nevosa citta 
dov'esst giungono, Nina non 
c'd; halasciato il marito, Va
lentin, e la figlioletta di appe-
na un anno, per andarsene con 
un altro uomo. 

Grigori e Natascia. non senza 
contrasti, si risolvono a restore 
col giovane genera e con la ni-
potina, della quale, d'altronde, 
si e gia presa euro la brava Ga-
lia ceh abita poco distante. Ru-
demente ammaestrato da Grigo
ri, Valentin, che si era dato alia 
ubriachezza, smelte di bere: 
a poco a poco si riconnette una 
sembianza di famiglia, che po-
trebbe acquistare concretezza 
grazie al tenero legame nato 

fra Vnlcntln e Haifa. Pnf Nina. 
1'adultera. tnmn. • rirhiamata 
taprattulin dnll'amnre mnter-
nn: run >7 vprnm nndrp In srnr. 
cla. sebbene forse per, la pri
ma voVn le MIP inrrnllnhili rer-
tezze demmrinn aunlche inert-' 

> nafwra. Non molto dopo." il vec-

le prime 
Teatro 

- • . ! • 

Chi ride... 
ride N. 17 

La «Compaenin del' buonu-
more». dirctta da • Alejandro 
D<» Stefani. ha presentato ieri 
« r a sulla piccola Hbalta del 
Piccolo Teatro di via Piacenza. 
due novita nssoltite italianc due 
ntti unicl di Mail Ro*aria Be-
rardi e Silvano Ambrosi. 

Sovata in « nn » manniore pre-
5enta la pamboln rtisrmde«tc 
rtfll'impicffAto Darin Romiti. pic
colo horpheye aU*3nti"a. «n»-
?tode di s'atu^ri nrincipi». rhe. 
da un aUegtfiamcnto irrepren-
sibile alfeno di compromessi e 
f*\ oritismi. flni«ce sotto »'in-
nuenra dei ?po! ficll < rnod*"*-
nl«tl v per intr«rar*i nH r.i«tP-
ma nccetMndok). «m si«fenrw fat-
to di € oietrc acute ». Qucsto pt-
to unlco. nutrito da una fal«^ 
problematica Ma una fa'«a al-
f^mativa nl vivere ouotidiano^. 
si rente aopena In n»Hi ppr ta 
Jnterpretarione di Silvio Snac-
ce«i nei panni ddl'imoieeato. 

Silvano Amhroei. I'airtore dei 
Tluro*auri. dopo alcime esperien-
Tf di teatro^ca^flrct. ha scntto 
con M ctrpfufnoVo il suo orimo 
atfo MTiiro. VI si narrn di un 
cancvlofib'a. arewaUxl nulla sirfatf-
iria di Freffene. ch#. ormai in 
avanrato «tato di putrefarion**. 
nwnda di>«ni=to«^ r^alarioni. A 
nulla valtfono 'e Incranzr cVl 
p^Tirictano ririraTbonjo. «rtuoto 
P^HP vicln^nre dHJa cartas'* 
d*»l fiffsntosco crfareo che i7*-
iHn il Tomando di polin'a. TUf-
ffcio d'ltriene e la Canitane'ia 
di Porto a rirmiovere queOa 
massa celatinovj che ormai man-
da un ICTTO insopoortabne. Quel-
l'« animalono» rimarra ancora 
per molto tempo «itto t cncMiti 
raffei ftolari. an?i... Ma oui ci 
fermiamo per non rubare al pub
blico la sojuzione-sorpresa del 
flnale. 

L'Amhrojfl. yotto ima natina 
bozzrttistica. n^jronde r*l «tio 
caoododio so<tj1i e cormsiM <l-
jmirtcati emhlrmaMci che. spe* 
so. raiipiuncono il secno. 

Silvio Spicc*-«i. nci nanni M 
ralberjdiiore, ci o 5cnbr.ifo n-A 
a ma agio c ricco di so'nzif^ii 
mimiche. D«i ricordp.ro. nH du** 
ntti unlri Marina I^ndo Alvaro 
Boccia. Marcello di Martire. La 
r*frta parbala m.i <on7.i voli. r 
di Mario Riahcttt. Cordialc >uc-
« W Si rcpltca. 

vice 

Cinema 

II corpo 
Un corpo cradevolmente Iongi-

lineo 6 il capitale che Sachiko. 
diciannovenne impiegatuccia di 
Tokio. tenia di amministrare con 
il maggtore profitto possibile; 
per qucsto accefta di Tarsi man-
tenere dal direltore del suo uf-
ficio. per qu?sto hon disdcRna di 
accompafniarsi con un onorevole 
porcaccione. Perd ella desidera 
anche 1'amore di un giovanotto 
< pulito >: ma. quando si decide 
a fare resperimento. incoccia in 
un timido che la respinge. Dopo 
di che le cc>5e vanno avanli «v 
me prima. Tutto qui. 

L'unlco mo*ivo di interesse del 
film potrebbe esscrc costituito 
dalla possibility dt conoscere 
qualche cosa sulle condizioni del
ta gioventu nel Giappone ameri-
canizzato di offgi: ma il tritume 
di Iuoghi comuni. con i quali il 
regista Masashtge Narusaw^ ha 
imbottito la sua opera. • lascia 
fessure troppo strette perche 
qualche notazione significante 
possa Rltraxe. Cinemascope. East-
mancolor. 

Taggart 
5.000 dollar! 
vivo o morto 

Tratto da un romanzo (!) in-
titoI?to « TacMrt ». qucsto film 
di R G. Spnni^tecn narra le av-
venture di .m ccrto Teggart — 
unico superstitc di una famiglia 

. di coloni. trucidata da Ben Blai-
> scr (ladro di bestianx" e signo-

rotto del luopo). che desidera cô  
struire una fattoria in una verde 
e accogljente vallata del Texas 
— che. dopo aver vendicato 1'as-
sassinio della sua fair.igJia. pro-
prio per quesso atto sara persc-
fTuitalo da tre killers at soldo di 
Blaiser cbc "̂uol vendicare la 
morte di suo tigljo. ucciso per 
vendetta dal Taggart -

II film e complctamente inesi-
slente sia sul piano dell'intreecio 
che su quello deH'interpretazione. 

Tra gli interpret! Tcny Yoanj? 
e Dar Duryea. Colore t schermo 
larpo. 

vice 

chfo si ammoja e muore. Nata
scia, la vecchia, parte Con la 
nipotina per rintracciare la fi
glia. 
' I temi che Ciukrai si £ pro-
puslo sono diversi, complessi. e 
tutti ambiziosi: la ricerca del
la felicita personate, il litnite 
ch'essa trova nei dirilti e nel-
le aspirazlonl degli altri; la 
varieta di atteggiamento delle 
successive generazioni sovieti-
che nei confronts dl certi di 
lemmi umani, civili e polilici: 
lu difficolta e la necessita di 
inserirsi positivamente in una 
societa che ha il lavoro come 
sua norma fondamentale. C'd. 
perfino, un dibattito sull'esi-
stenza di Dio, fra Grigori e un 
giovanotto appartenente alia 
setta dei Vecchi Credenti: ma 
bisogna dire che il contrastu .si 
manifesto in termini alquanto 
semplicistici, e semmai se ne 
rileva con simpatia lo spirito 
di affettuosa tolleranza che am
mo I'autore, nel disegnare il 
personaggio del fanatica reli-
gioso. 

L'insieme delle questioni mo-
rali e sentimentali, che Ciu 
krai tocca, o soltanto sjioro. 
non sembra tuttavia dar luogo 
a un nodo dialettico denso e 
illuminante. La stessa struttu-
ra narrativa frantumatajn una 
aneddotica che si spinge ai li-
miti del bozzettismo. minaccia 
d'intorbidare. o di sfasare con-
tinuamente. il centro focale 
della rappresentazione. Forse. 
in C'erano una volta un vec
chio e una vecchia siriflette 
(vome gia, per altrt aspetti. nel 
precede'nte Cieli puliti) un mo-
mento di crisi del regista: non 
a caso, la pagina piu persua-
siva e piu nitida anche formal-
mente & quella che, raccoglien-
dosi attorno alia figura di Ni
na, vede i protagonisti di que
sta favola moderna rimettere 
in gioco i loro torti e le loro 
ragioni, dubitare di se stessi, 
dei principi troppo generali che 
li imbevono. e lo stesso Grigo
ri barcollare nei suoi proposi
ti. Psicologicamente accorto, e 
saporoso in alcune battute del 
dialogo. il dramma non riesce 
dunque. se non per lampi e 
scorci anche intensi, a proiet-
tare, sullo sfondo delta storia 
privala, significati piu vasti e 
piu prossimi alia coscienza con-
temporanea. E il linguaggio so-
litamente piano, pacato, spo-
glio di Ciukrai rischia qui a 
tratti Vovvieta. nonosiante la 
pregevolezza della scenonrafia 
naturale, della fotografia in 
bianco e nero dell'ottimo Po-
lulanov, della sicura recita-
zione di Ivan Marin. Vera Ku-
snetzova, Liudmila Maksakova, 
Gheorghi Martyniuk, Galina 
Polskikh. 

Argomenti per qualche ver
so affini, ma trattati a un gra-
do infinitamente piu basso, e in 
un ben differenle quadra idea
te, ncllo spagnolo Gioco del-
I'oca di Manuel Summers; che 
assai a lungo descrive il < bre
ve incontro > fra un giovane 
marito e padre. Pablo, e una 
sua praziosa collega d'ufficio, 
Angela. Cominciato quasi pet 
scherzo, il low rapporto diven-
ta serio e~ impegnativo. finche. 
a romperlo bruscamente, dolo-
rosamente. sara Vannuncio di 
una prossima, terza maternita 
della moglie di Pablo: spezzato 
il sotterraneo circolo vizloso 
che legara i tre personaggi 
(donde il titnlo), ciascuno di 
essi si ridurrd in UIM sua na-
linconica solitudine. Di Sum
mers arerano visto lo scorso 
anno, sempre a Cannes. I-a 
ragazza a lutto. un grottesco 
in chiave di umorismo nero. 
Nel Gioco dell'oca. il regista 
sembra incerto nel tono da as-
sumere: oscilla fra una soli-
darieta patetica verso le sve 
creature e un dutacco ironico 
che si degrada — la doce si 
rendono rwibili. 'secondo una 
moda ormai corrente. i ricor-
di e le fantasticherie dei pro 
tagonisti — in caden;e addi 
nltura farsesche. Qualche nc 
tazione sullo squallorc provin
ciate della piccola borghesia 
iberica non salva la prolissa 
novelletta dalla palude d'un 
trho sentimentalismo e mora-
Usmo. GU attori principali — 
Sonia Bruno,' Maria ' Afassip. 
Jose Antonio Amor — sono ap 
pena discreti, e non hanno at-
tirato troppa • attenzione. Gli 
occhi delta oente. qui. erano 
del resto concentrati. questo 
pomeriggio. su un'attrice an
che peggiore. Carroll Baker. 
gxunla in volo ed esibitasi nel 
In scoIJatissirno abifo bianco 
alia Jean Harlow, per far 
pubbltcita alia sua reir.carna 
zione cincmatografica della di
va scomparsa. Ma ci ruol 
altro. 

Aggeo Savioli 

UN CIN-CIN 

ALL AER0P0RT0 

NEW YORK. 26 
Dl rltomo dal Messlco dove hanno termlnato di glrare cVlva 

Maria >, BrlgiMe Bardot e Jeanne Moreau hanno sostalo per due 
ore all'aeroporto Kennedy. Qui sono state ragglunte da Carroll 
Baiter: dopo un brlndlsl le tre stelle sono partite sullo stesso aereo, 
B.B. e la Moreau alia volta di Parlgl, la Baker alia volta di 
Cannes. . , 

Nella foto: Carroll Baker e Brlgltte durante II brlndlsl. 

II 27 e il 28 giugno 

I Beatles gratis 
(ma non peril 

pubblico) a Roma 
I Beatles verranno a Roma. 

contrariamente a quanto e stato 
scritto e a quanto era legHtimo 
ritenere dopo il <not del CON1 
alia concessione di alcuni im-
pianti sportivi i quali avrebbero 
permesso di . ospitare decine di 
migliaia di giovani <aficionados». 
Verranno a "Roma, dopo Milano 
e Genova, al Teatro Adriano: e 
gia organizzatori e quest ura sono 
in allarme per il prevedibile af-
flusso di pubblico. certo superiore 
alia capienza del teatro (tremila 
post!: e- la rivista che patrocina 
questi spettaeoli aveva mobilitato 
circa riodicimila ragazzi!). 

Leo Wachter. I'lmprcsario che 
t riuscito a portare i Beatles 
in Italia, tlene a Tar sapere che 
i quattro zazzeruli di Liverpool 
(« zazzeruti » si. ma non « sca-
rafapgi ». come hanno accertato 
eminenti esperti di mglese. <5ppo 
sitamente e freneticamente con 
sultati. i quali dicono che il loro 
name trae probabilmente origine 
dalla radice «beat ». cioe bat-
tere. molto usato nel linguaggio 
jazzi^tico); tiene a far sapere, 
dunque. che i Beatles, a Roma. 
canteranno gratis. II pubblico 
non paghera. dunque?. ci.siamo 
alTrcttati a chiedere. Tutt'altro. 
poiche i biglietti costeranno circa 
5000 lire Gratis nel senso che 
I'incasso dei quattro spcttacoli 
che saranno tenuti a Roma 'il 27 
e il 28 pugno) non sara sutti 
ciente a tencre fed* al contratlo 
stipulate tra limprcsario e i mu 
stcisti inglesi e che precede un 
compentt) di circa venti mihoni 
a «pettacolo <per mezz'ora <h 
esibizioncl Wachter ave%a detto 
ai sura prossimi asp it i: « A Ro
ma non se ne fa di niente' » 
Ma i Beatles, in uuo slancio di 
gcnerwMta. hanno risposto: « Ve-
niamo a Roma uffualmente. senza 
prendere una lira». Tanto piu. 
dice 1'impresano. che essi con-
sidcrano questo viaggio in Italia 
come una vacanza Al termine 
della quale, e vero. i loro gia 
cospicu uUb (si pensi che atla 
Borsa di Londra sono state 
emesse azioni dei Beatles per 
tre miliardi di lire itaiiane. su 
bito \cndute) aumentcranno di 
«cttanta milioni (incn«;«i «petta 
coli. diritti sulle canzoni ese 
guite. di^chi venduli. ccc) 

Se a Rorr»T *oltamo pochl eletti 
potranno avert il - ptivilegio di 
assistere alio spettacoJo dei pu 
pilti della regiiia d'lnghilterra. a 
Milano e Genova (Vigorclli e'Pa 
la5port) le previfioni sono piu 
ottimistiche. A Milano socio gia 
stati \cnduti 21 000 biglietti e ce 
ne sono aitrcltanu in vcndita 

(due spettacoli. il 24). A Genova. 
il 26. si prevedono cifre iden-
tiche. Poi i Beatles andranno in 
riviera. quindi voleranno (in ae
reo, e ovvio) sino a Roma, con 
le loro zazzere e circa 1800 chili 
(leggere 1B00) di attrezzature 
elettroniche per amplificare, mo-
dulare. tremolare, sovrapporre. 
dare effetti d'eco e tante altre 
cose che i neoflti non immagi-
nano neppure. 

I. S. 

Zeffirelli ha perd interpretato il dramma in chiave di 
fragile, malinconico crepuscolare antifemminismo 

I premi 
di regia 

televisiva 
SALSOMAGGIORE. 26. 

La Targa d'oro 1965 per il set-
tore «prosa e romanzi sceneg-
giati * e stata assegnata a Edmo 
Fcnogho. regista dei < Grandi 
camaleonti >. « per Timpegno con 
cui ha tradotto in immagmi il 
vasto e complesso originale te-
levisivo di Federico Zardi ». Ed 
ccco come sono stati assegnati 
gli altri prcmi: 

Targa d'oro per il settore «:n-
chirste eiomalistiche» a: Giu
seppe Fina per « I • flgli della 
societa ». 

Targa d'oro per il settore « pro-
grammi cultural!» a: SiKerio 
Blast per «Vita di Michelange
lo*. 

La giuria. sempre sulla base 
delle terr.e del referendum, ha 
deciso inoltre di indicare a mag-
gioranza. quale trasmissione tele
visiva dell anno e quale perso
naggio televisivo dell'anno per 
I'assegnazione della Diana d'oro 
di Salsomaggiore. rispettivamen-
te « Specchio segreto » di Nanni 
Loy e Gino Cer\i. protagonista 
delle * Inehieste del commissario 
Maigret •». 

IJI giuria na. inftne. procta-
ma'o. all'unanimita. la trasmis
sione radiofonica dell'anno «tut
to il calcio minuto per minuto» 

Sono stati inoltre a^segtiati due 
premi spcciah: pnmo prem:o 
speciale della Targa di Sal«o 
maggiore al «Servizio opinion! 
della RAI-TV»: secondo premio 
speciale dell'Associazione stampa 
Emilia Romagna e Marche al 
regista Mario Landi. per la re 
gia delle « Inehieste del commit 
sano Maigret >. 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 26. 

Teatro della Pergola: il sipa-
rio si alza su una sccna che lap 
presenta un tratturo di Sicilia. 
Incomincia Lo lupa di Giovanni 
Verga, protagonista Anna Ma-
gnani. regia di Franco Zeffirelli. 
Invece dell'aia. voluta dall'auto-
re nella didascalia iniziale del 
dramma, e'e qui. tra quel muro 
di cinta di un campo. una cap 
pella, un flenile. con tutti quei 
contadini fermi nel riposo della 
sera, sotto quel clelo plumheo 
che lascia traspanre una pallida 
luna. quasi il setibo di una chin 
sura. 1 atmosfera di una ristreita 
comunita contadina. entro la «|ua-
le si circoscrive la storia ilella 
«gna Pina ». la lupa. la donna 
« sazia giammai di nulla ». come 
dice il Verga proprio all'inizio 
del racconto che fa parte della 
raccolta intitolata Vita dei campi 
(1880). divenuto sedici anni dopo 
tscene drammatiche in due ntti ». 
tragedia di - amore e di morte 
densa del pessimismo vcrghiano, 
carica delle signiflcazionl cui la 
scuola nnturalista. alia quale il 
Verga apparteneva, esplicitamen-
te si riferiva. 

Questa impostazione che tra-
sferisce al di dentro dei perso
naggi la storia di erotismo sca-
tenato. di passion! infrenabili, di 
coercizioni riell'antico costume 
feudale. domina tutto lo spetta
colo. per il quale 6 lo stesso Zefli 
rellj ad aver disegnato le sce
ne, Anche al secondo atto. si ha 
con quella casapola contadina 
messa di traverso sul fondo. 
quell'uso avarissimo dello spazio 
ciisponibile. un luogo scenico die 
sofToca la vicenda. e corrisponde 
dunque evidentemente alia inten-
zione della regia, di'fare della 
Lupa una specie di morboso e 
morbido. introverso contlitto di 
sensi sconvolti. invece che vna 
solare. aperta. proclamata trage
dia della inibi/.ionc sessuale in 
una comunita contadina domina-
ta da una antica morale retriva, 
piena di superstizioni. densa an
cora di motivi magici nell'espli-
cazione delle sue fatiche nel la
voro. 

Al suo apparire, La lupa (rap-
presentata a Torino nel 1896, pro
tagonista Virginia Reiter. con la 
compagnia Ando • Leigheb) rin-
focolo le discussioni sulle p°s-
sibilita di esprimersi in teatro 
dellarte verghiana (e ricordiamo 
che I Malavonlia sono del 1881; 
Mastro don Gesualdo del 1889: le 
novelle di Vita dei campi di cui 
facevano parte sia CavMcria ru-
sticana che La iupa del 1880; e 
la riduzione drammatica di Ca-
vallcria rusticana del 1884). Ver
so il Verga autore drammatico 
la critica mostrd sempre (fino 
alia recentissima presa dl posl-
zione di studiosi come il Ka-
pegno o il Pullini) una presso-
che totale insensibilita: e bene 
ad essa si oppose, anche recen-
temente, 1'osservazione di chi 
constatava che quel critic! parla-
vano in qualita di critici lette-
rari. che il teatro non frequen-
tano mat. - . . . . . 

Quando nel • 1936. Giorgio 
Strehkr mise in scena al « Pic
colo > di Milano - Dal tuo al 
mio (I'ullimo dramma di Verga, 
non nato da una precedente no
vella. ma proprio come fatto di 
teatro. nel 1903) si assistette alia 
medesima insensibilita. si ripete-
rono i soliti Iuoghi comuni sulla 
deflcienza estetica del Verga 
drammaturgo. In realta quello 
spettacolo - dimostrd quanto il 
Verga, proprio come esponento 
del naturalismo italiano. avesse 
saputo realizzare in teatro, con 
un testo da palcosccnico. una pro-
posta di spettacolo estremamente 
positiva per chi si voglia muove-
re alia ricerca di una teatralita 
nazionale e popolare. Dal tuo ol 
mio, esattamente per il suo vo-
ler essere un « documento » del
la realta sociale e umana del 
mondo siciliano. del conflitto del
le classi nella Sicilia delle zol-
fare e del latifondo. riusciva a 
raggiungere una propria validita 
storica e una capacita di con-
seguire dei valori estetico-cono-
scitivi di diretta presa sul pub
blico dj oggj 

Anche La lupa. secondo noi, 
sia pure in misura di versa, e con 
risultati assai inferiori. avrebbe 
potato, se affrontata con una me-
todologia critica diversa da quel
la usata da Zeffirelli. dirci molte 
cose sulla realta popolare sici-
liana. di fine Ottocento. e di 
oggi. Dalla novella al dramma. 
il « documento > naturalistico ci 
prospetta una societa contadina. 
immersa ancora in un mondo ma-
gico. dove rintracci motivi della 
antica civilta mediterranea nel 
modo con cui la vita vi appare 
dominata dal ritmo delle stagio-
ni. dal lavoro dei camoi (la 1'itn 
dei campi. appunto!); motivi 
della civilta ellenica nel seavi 
di una fatalita irresistibile. con-
trassegnata da una tragicita « so 
lare ». solenne. severs: - motivi 
di una subordinazione etema. di 
classe. che invade e costringe i 
costumi famibari. i rapporti di 
lavoro. le con^uetudini. In que
sto quadro. c'e. dominance. la 
condizione della donna: soggetta 
al vt)Iere del manto. costretta 
al lavoro. alia fatica domestica. 
pnva di hberta. oggetto di *cam 
bio. alia quale M cor.trappooo. 
quando cift accade. la esplosio-
ne della femminilita repressa che 

R>ai \!/ 
controcanale 

si afferma con il piu libcro di-
spiegarsi deH'erotismo. 

In questo senso. La lupa (al di 
la di possibili intcrpretazioni che 
tendano ar mito del sesso. alia 
metadsica di una condizione eter-
namente tragica. o al romanlico 
gigantismo dei personaggi travol-
ti da) loro feroce destino) potreb-
be assumere una propria giustl-
flcazione per la sua ricsumazione 
a livello seriamente culturale nel 
teatro italiano (se ne ricorda co-
munquo una non spregevole edi 
zione, sia pure piuttosto folclori 
stica, alio Stabile di Catania, nel 
1962, in occasione del quarante-
simo anniversario della morte di 
Verga). 

L'edizione di Zeffirelli ci 6 par-
sa, invece. puntare tutto su una 
interpretazione in chiave di Tra-
gilissimo. malinconico, crepusco
lare antifemminismo. La sua 
Lupa (impersonata da una Ma-
gnani. il cui ritorno alle scene va 
certo salutato con piacere. an
che se c'e da rammaricarsi del-
l'evidente condizionamento. nella 
sua recita7ione. praticamente in-
capace di imporsl sul palcosceni-
co. dalla passata carriera cine-
inatograflca) e tutta introversa e 
dolente. troppo c larmoyante». 
lacrimevole. cosl che, alia fine. 
non riesce nemmeno a giustiflcare 
il gesto disperato dl Nanni. I'uo
mo che lei stessa. pur amantlolo 
in modo delirante e ferocemente 
sensuale. fa sposare a sua flglia 
Mara, pur di averlo vicino: e 
che. ricomparendo lei dopo qual
che tempo, nella sua casa. la 
uccide colpendola ripetutamente 
con un'ascia. In Verga era una' 
specie dl cruenta catarsi del ma-
schlo che si liberava dalla fenv 
mina genlo malefico che lo di-
strae dalla normale vita ispirata 
alia morale del clan: e. In Verga 
I'uccisione di «gna Pina » non 
era nemmeno « vista » in palco-
scenico. calando prima il sipario 
su quel gesto maledetto. In Zef
firelli, Nanni che colpisce sfre-
natamente * gna Pina * e come 
il simbolo di una « liberazione » 
psicoanalitica della presenza nel 
mondo della donna, in assoluto. 

Della Magnani si e detto: ha 
certo fatto un grosso sforzo |>er 
reinserirsi. ma crediamo le oc-
correra del tempo per acquistare 
una reale € presenza > (anche vo-
cale) sul palcosccnico. Tra gli 
altri. che sono moltissimi. vanno 
ricordati la sempre precisa Anna 
Maria Guarnieri (la rassegnota 
Mara, flglia della Lupa): Osvaldo 
Ruggeri (il giovane Nanni. fuo
mo concupito da « gna Pina) rii-
scretamente impegnato. e anco
ra. nelle parti di contorno (ma la 
* coralita » del testo verglilano 
si disperde in questa regia di 
Zeffirelli. che non sottolinea nem
meno il continuo. ricorrente mo-
tivo. delle ragioni economiche che 
regolano. dal fondo. la vita della 
colleltivita) Giancarlo Giannini. 
Attilio Duse. Gianni Mantesi (il 
massaro. compare Janu. I'uomo 
del padrone), Ave Ninchi. Cecilia 
Sacchi. Anita Laurenzi. Alfredo 
Censi: e. nel gruppo dei conta
dini anonimi. I'Allegranza. il Ber-
tini. I costumi sono firmati da 
Anna Anni (e fanno. nell'in^e-
me. un impasto un po" sbiadito 
— non molto espressivo). Musi-
che e danze popolari (quei con; 
tadini che la sera del giomo di 
lavoro si scatcnano in danze fre-
netichc! — il testo le prevede. 
ma non cosl superiicialmente fol-
cloristiche —) a cura di Bruno 
Nicolai c Alberto Testa. La cro-
naca registra molte Teste duran
te e alia fine dello spettacolo 

Arturo Lazzari 

Un servizio 
clFAlbania 

Vn contradditlorio servizio 
speciale Abnanacco . ha dedi-
cato, ieri sera, in apertura, 
all'Albania. Certo, un servizio 
che voglia ' in pochi minuti 
riassumere ta storia di un 
Paese, ancorchd piccolo, e • il-
lustrarne I'altuale ' situazione 
politica, economica, sociale, 
non pud non avere Umiti for-
tissimi, cui sembra perfino su-
perfluo accennare. Tutfnyfa, 
anche iniziative come queste, 
sul piano di una prima infor-
mazione, di una apertura ver
so gli altri popoli e Paesi del 
mondo, hanno una low utilita: . 
sempre che slano ispirate a 
criteri di serleta e di onestd. 
II servizio di Almanncco sul-
I'Albania aveva alcune quali
ta: innanzitutto, cercava di da
re una prospettiva storica alia 
situazione attuale del Paese e, 
m questo senso, ne narrava 
correttamente, anche se per ra-
ptdissimi cenni, le vicende at-
traverso i secoll. In questa 
narrazione, il ruolo oppressive 
dell'ltalia fascista veniva de-
nunctato, anche se. forse, non 
con sufficiente energia (e. a 
propostto. non si potrebbe evi-
tare di riferirsi a un minfsfro 
del governo fascista come al 
t nostro » ministw degli Este-
ri?). Anche della valorosa 
guerra partigiana degli alba-
ncsi si d dato giustamente 
conto; e anche delle vicende 
successive alia liberazione del 
Paese fino ad oggi si sono da
te immanini e informazioni va-
lide e utili: ricordiamo gli ac-
cennl alia riforma agraria, la 
sequenza sulla commozione 
con la quale nelle fabbriche 
nuove vengono accolti i prodot-
ti industriall (una sequenza 
che ha dato, a momenti, al ser
vizio perfino tonl di simpatia. 
inconsueti per i servlzi televi-
sh'f sui Paesi socialisti). 

K non banali ci sono parse 
certe linee di esarne storlco 
della situazione albanesc: ad 
esempio I'esigenza costante di 
aiuti dall'estero; la difficolta 
a creare, in un Paese cosl ar-

retrato, •' nuove strutture ri>-
mocratiche e- socialiste. Sul-
I'altro • piatto della bilancla, 
perd. non possiamo non met-
tere Vestremo semplicismo di 
certe affermazioni sui rapporti 
tra I'Albania e i Paesi socia
listi, certe cadute di linguag
gio (« il valzer Krusciov-Ti-
to >) che giungevano fino alia 
mlstificazlone pit) rolpare (co
me si pud arrivare a dire che 
c Hitler e Stalin litigavano per 
i Balcanl >?). e, soprattutto, 
una interjnetazione puramenfe 
propagandistica del travagllo 
attuale del movimento comu-

• nista. 
- Al servizio sulI'Albanta & se-
guito un interessante pezzo su-
gli esseri che si trovano in 
una goccia d'acqua, la leffura 
di una bella poesia di Jahier 
(ma perchi non sceglicre una 
testimonianza del poeta anche 
piu diretta sulla tragica espe-
rlenza dl trincea?) e, infine, 
un drammatico, vivo, efflca-
cissimo servizio di Mario Po-
gliotti sugli zingari (argomen-
to che anche Cordialmente a-
veva trattato, non molto tem
po fa, con piena partecipazio-
ne umana). Ad Almanncco i 
seguita una registrazione del-
Vinconlro Clay-Liston. assai 
ben girata, che ha dato ai tele-
spcttatori interessanti element! 
di giudizio sull'incontro tanto 
discusso. • 

Sul secondo canale. dopo la 
seconda puntata della Figlia 
del enpitano, della quale ab-
biamo potuto vederc soltanto le 
ultime battute. ha preso il via 
il « quiz del mercato comune * 
Giuochi senza frontiere. L'ao-
rio ci d sembrato piuttosto mac-
chinoso e, sebbene le gare spor
tive (e quindi la parte pura-
mente spettacolare) abbiano 
nella trasmissione una netta 
prevalenza, non ci $ sembrato 
che il complesso fosse molto 
vivace e originale: pareccM, 
ami, sono stati i momenti di 
noia. Ma forse. col tempo le 
cose miglioreranno: il giuoco, 
infatti. durcra per parecchie 
settimane. 

Stravinski 
dirige 

due concerti 
a Yorsavio 

VARSAVIA. 28. 
Igor Stravinski drrigera ve-

ncrdi e sabato prossimi Torche-
stra della Fflarmonica di Var-
savia. II grande compositore 
russo & giunto nella serata dj 
ieri nella capitale polacca fatto 
segno ad una calorosa manife-
stazjone di simpatia da parte di 
una numcrosa folia che era ac-
corsa all'aeroporto per renders 
omaggio ad una delle piu illu-
stri personality del mondo mu-
sicale contemporaneo. Stravinski 
che e accompagnato dal suo col-
laboratore. il noto direttore d'or-
chestra americano Robert Craft. 
dirigera alcune delle sue piu no
te composizionj: La sagra della 
mimarrra. L'uccetto di fuoco. la 
Sinfonia dei salmi c una delle 
sue piu recenti opere Variazio-
ni J9M. 

Stravinski rispondendo ieri al
le calorme manifestazioni dl 
simpatia tributategli dai varsa-
viesi e dalle piu illu^tri perso
nality del mondo musicale po-
!acco s! e detto «estremamente 
felice di ritrovarsi a Varsavis 
dopo 40 anni >. 

f. f. 

programmi 
TEIJEV1SIONE V 

11.00 MESSA 
15,00 48. Giro d'ltalia. Arrivo a Taormina e Processo alia tappa 
17.00 SPORT. Ripresa diretta di un awenimento agonlstico 
18.00 LA TV DEI RAGAZZI < Giramondo > Cinegiornale d«i 

ragazzi 
19,00 TELEGIORNALE della sera (prima edlzlone) Gong 
19,15 QUATTROSTAGIONI Settimanale della produzione agricola 

e dei consumi alimentari 
19,50 TELEGIORNALE SPORT Tic-tac Segnale orarlo Cronach* 

itaiiane I-a giornata parlamentare Arcobaleno Previslonl 
del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera (seconda edlzlone) Carosello 
2040 TRIBUNA POLITICA Venti domande al scgretario del 

- - - • PSI,ort De Marthio 
21.25 INCONTRO Dl CALCIO INTER-BENFICA Finale per la 

Coppa campion! d Europe Telecronista Nicold Carosio. 
Nellintervallo (ore 22.15): Carasello 

23,15 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2* 

21,00 TELEGIORNALE Segnale orano e Intermezzo 
21,15 CORDIALMENTE Settimanale di corrispondenza c dialogo 

con il pubblico 
22,00 LA FIERA DEI SOGNI Trasmissione a premi presenUU 

da Mike Bongiorno 
23.15 NOTTE SPORT 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: I, I, 13, 
15, 17, 20, 23; t,30: 11 tempo sui 
mart italiani; *^5: Musiche dei 
mattino: 7,10: Almanacco: 7,15: 
Musiche del mattino • Ritrattinl 
a mat it a - Ieri al Parlamento: 
7,40: Culto evangelico; M0: II 
nostro buongiorno; 1,45: Un di
sco per Testate; 9.05: Alle on-
gini delle cose; 9,10: Musica 
sacra: 9.30: Messa; 10.15: An-
tologia openstica; 11: Passeg-
giate nel tempo; 11,15: Ana di 
casa nostra; 11,30: Peter llyich 
Ciaikowski; 11,45: Musica per 
archi: 12: Gli amid delle 12; 
12,20: Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto..; 13,10: 48. Gi
ro d'ltalia; 13,20: Can: M • Zig 
Zag; 13^0: Musiche dal paJco-
scenico e dallo schermo: 14; 
Fantasia musicale: 15,15: Di
vertimento per orchestra; 15,30: 
1 nostn successi: 15.45: Musi
che per due conttnenti: 11̂ 30: 
Concerto sinfomco: 17,45: Pic
colo concerto; 11,10: Musica da 
ballo: 19^0: Motivi ID giostra; 
1943: Una can/one al giorno; 
20^0: Applausi a ..; 2045: Giu
gno Radio TV I9K5; 20 30: Mu
sica per orchestra; 2040: Tn-
buna politica; 21.25: Mdaio: 
Finalts-vma In'er Renfica. 

SECONDO 
Gtornale radio ore 1^0. 9,30, 

10,30, 11.30, 13^0, 14^0. 15.?0. 
16^0. 17J0. 1I.J0. 1940. 21 

• 30, 22,30; 7^0: Musicht <W 
mattino; 8,30: Concerto per fan
tasia e orchestra; 945: Un mo-
mento nella vita - Allegri mo
tivi; 1045: Giugno Radio-TV 
1965; 10,40: Musica per un gior
no di festa; 1145: Voci alia ri-
balta; 1240: Orchestre diretii 
da Richard Hayman e Hugo 
Wtnterhalter • L'appuntamento 
delle 13; 14: Un disco per Testa
te; 1440: 48. Giro d'ltalia; 144S: 
Ritmi e melodie; 14,45: NovitA 
discogra/iche; 15: Momento mu
sicale; 15,15: Ruote e motorl; 
15,30: Un disco per Testate; 
15,45: Parata d'orchestre - 48. 
Giro d'ltalia: 16: Rapaodia; 
1645: II parodista; 17,15: Can-
tiamo insieme; 17,45: La co
scienza di Zeno; 19,35: Musiche 
popolari itaiiane; 1140: 1 vostri 
prercnti; 20: Zig Zag; 20^5: 
Ciak; 21: Divagazioni sul tea
tro lirico; 21.40: Musica nella 
sera: 22,15: L'angolo del jazz. 

TERZO 
17: «Sansone agonists*: 11,15: 

Claudio Monteverdi; 1140: La 
Ras5egna: 18,45: Witold Luto-
slavrski; 19: Le frontiere del-
I"universe; 1940: Concerto dl 
ogni sera: 2040: Rivnsta delle 
nvi.xte; 20,40: Robert Schu
mann: 21: II Giornale del Ter-
70: 2140: Dimitn Soostakovic: 
2140: La non violenza: principi 
e tecn:che: 2245: Laszlo Laitha; 
22.45: Orsa minore. 

BRACCI0 Dl FERR0 di Bud Saqendorf 
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