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SALVIAMO IL COMUNALE! 

II nemico non e 
soltanto il f anao 

Qucsta 6 l.i breve storia del 
Teatro C'ointinale di Firenze: 
bombardato il 1° maggio 1943. 
ricostruito, e stato poi ribut-
tato giu e rimodernato, per e s 
sere nnalmente devastato dal-
l'acqua e dal fango nell'allu-
vione del 4 novembre 1966. 

Chi ancora lo abitava quel 
giorno (e la sera prima si era-
no svolte le prove d'un con
certo) . ha stenfato a meltersi 
in salvo, costretto ad attra 
versare a nunto vaste /one 
trasformate in lagnna. 

La mattina del .J, chi nusci 
a raggiungere il Teatro tro 
vo che I'atrio. il foyer e il sa 
lone del bar erano stati con 
qnistati da nn alto tappeto di 
melma, trionfante lnngo tutto 
il ferro di cavallo dei palchi. 

Chi si affaccio ai palchi. tro 
vd la platea, le poltrone e la 
pedana dell'nrchestra sommer-
s e nel fango. Un immobile e 
tnassiccio lago di fango avevn 
aggredito e travolto strumenti 
sedie. leggii "-lei locali sottn 
stanti il palcoscenico l'acqua 
arrivava al solTitto. metteruli) 
fuori uso la eabina. gli impian 
ti elettrici. la centrale termica. 

Nei sotterranei del Piazzale 
dclle Cascine , 1'alluvione ha 
« lavato > tutto il materiale 
dipinto, distruggendo 54 aile-
stimenti scenici . Chilometn 
quadrati di quinte. di s i p a n . 
di fondali. ecc . . nei quali si 
erano realizzati boz/etti di il 
lustri pittori (Casorati. De Chi 
rico. Cagli. Savinio. e c c ) . so 
no stati percorsi e ripercorsi 
dall 'acqiia. 

La portata dei danni e enor 
m e : cinquecento milioni che ad 
averli subito. a portata di m>i-
no. non rianimerebbero tutta-
via quel patrimonio. accumu 
lato in anni e anni di lavoro. 
di lotte. di sacrifiei. 

Dalla mattina del fi si riusci 
a mettere in funzione pompe 
idrovore e gruppi elettrogeni. 
Tutto il personale del Teatro 
(operai. nrofessori d*orchestn , 
artisti del coro. componenn 
del corpo di ballo). nonche nu 
merosi cittadini e anche turi 
sti stranieri — capitati a Ft 
renze giusto in tempo per ve 
dcre c o m e annega nel fantfn 
una eivilta costruita e difesa 
nei secoli — con vanghe e sec-
chi si son messi al lavoro e 
sono ancora lontani daH'ave; 
finito di tirar fuori la melma 

Sui danni del Teatro si ri 

percuotono quelli subiti da nu 
merosi dipendenti. danneggiati 
daH'alluvione in misura gra 
vissima e anche disperata. Ma 
non viene meno la Hducia. 

« I n qualche modo — ci di
c e Luciano Alberti. direttore 
artistico del Comunale. con il 
quale abbiamo avuto un for-
tunoso colloquio — in qual 
che modo. anche in forma di 
oratorio o in una forma see 
nica tecnieamente di emer 
genza. avra luogo la rappre 
sen taz ione dc\VIncomnazinne di 
I'uppea. Se non insorgono al-
tre difTicoltfi. I'opera di Mon 
teverdi si rappresentera con 
appena due giorni di ritardo 
rispetto a quanto stabilito in 
precedenza. II Comunale inau-
gurera la sua stagione lirica. 
nel pomeriggio di domenica. 
27 novembre >. 

E dopo? 
c La fiducia di una normalita, 

anche nel settore dello spetta-
colo. si apre naturalmente per 
le opere piu tarde nel cartel lo 
ne di quest 'anno: dopo Tope 
ra monteverdiana e dopo la 
Marion Lescaut di Puccini , per 
il Rigoletto in coproduzione con 
il Teatro dell'Opera di Roma. 
per il Don Pasquale, per La 
forza del destino ». 

Altre iniziative? E la soli-
darieta? 

«Nel l 'ambi to musicale , di-
rettori d'orchestra. registi e 
cantanti . anche tra quelli im-
pegnati in questa stagione. of-
frono prestazioni gratuite. 
Giungono notizie di serate a 
Tavore del nostro Ente. cne 
Teatri italiani e anche stra
nieri. intenderebbero organiz 
zare. II Comitato del Fondu 
internazionale per Firenze na 
espresso il suo sollecito e con 
creto interessamento. Una Ca 
sa discogralica tedesca. per 
la quale TOrchestra del Mag 
gio ha gia inciso alcuni di-
schi. d e \ e precisare un'offer 
ta intesa a ripristinare il pa 
trimonio degli strumenti che il 
Comunale ha perduto il 4 no
vembre ». 

c Tutti questi sforzi — con 
elude Alberti — nascono ol-
tre che da una iniziativa in
terna, soprattutto dal le esor-
tazioni. dall'attesa di un pub 
bhco e di una citta che . non 
certo per desiderio di evas io 
ne. ma per un accanito spi-
rito di reazione alia calamita . 
viml cancollare. • prima possi 
bile e per quanto possibile. in 

Prima mondiale di «Puntila» alia Deutsche Staatsoper 

Ultimo e miglior frutto 
dell'incontro 

Brecht-Dessau 

Filarmonica Romana 
t * 

Alteraction : 
meglio la musica 
La «composizione per teatro» di Macchi 
presentata ieri sera al Teatro Olimpko 

Raiv!/ 
controcanale 

Strepitoso successo dell'opera: circa 60 
chiamate per I'autore e gli interpreti 

tutti i settori della sua vita, 
i segni della rovina J>. 

Si sa . intanto. che anche il 
Teatro della Perglola e stato 
gravemente danneggiato e che 
rilevanti sono i danni subiti 
dalla biblioteca del Conserva-
torio musicale . dove erano cu-
stoditi preziosissimi e numero-
sissimi manoscritti . 

Certamente. il fango andra 
via. ma la desolazione e pro 
prio le offese alia dignita uma-
na sono ensi profonde che bi 
sogna stare bene attenti per 
che tutto non ricominci nella 
routine e c ioe nell'arrangia 
mento di prima. Non si tratta 
di asc iugare la casa al lagata 
da un secchio di acqua sporca. 
Si tratta proprio di rifare fon-
damenta nuove ad una casa 
da costruire nel senso vero 
della cultura e del progresso. 
Non si tratta di organizzare 
serate e spettacoli di bene-
ficenza pro Firenze. Si tratta. 
invece . di iniziative straordi-
narie ed eccezionali . adeguate 
alia straordinarieta ed eccez io 
nalita del disastro. che e disa 
stro nazionale. 

Potrehbe quindi trattarsi di 
devolvere ad altri fini le sov-
venzioni gia suddivise o da 
suddividere tra i vari Enti 
lirici. Altri fini cjie quelli di 
allestimenti godibili in serate 
mondane. Pensiamo. cioe. che 
sarohbe una vergogna avere 
il fango al Comunale e alia 
Pergola di Firenze e la gran 
gala negli altri Teatri . 

Sembra gia strano che agli 
strumenti distrutti possa prov-
vedere una Casa discografica 
e soltanto perche per essa 
1'orchestra del Maggio ha in
ciso qualche disco. No! L'or-
chestra del Maggio musicale 
fiorentino ha stionatn per tut
ti e tutti debbono sentirsi im-
pegnati a farla funzionare. 
Cosi il Comunale che non p:id 
essere soltanto un teatro fio 
rentino. E' un teatro del mon 
do e il mondo non andra avan 
ti con serate di beneficenza 
per farlo girare comunque. 
Questo e I'inscgnamento che 
viene dal fango che ha invaso 
un teatro. Attenti che il fango 
non c c lo tiriamo addosso an
che negli altri teatri. 

Erasmo Valenle 
Nella foto La sala del Comu

nale, come era prima della di-
sastrosa alluvioue del 4 no
vembre. 

Attore teatrale e cinematogra-
fico — chi non ricorda il frate 
confessore nella Giouanna d'Ar-
co di Dreyer? — poet a. dram 
maturgo ed «ideologo» del 
c teatro della crudelta 2. Anton.n 
Artaud fini i suoi giorni in un 
manicomio. Ed e dm ante appun-
to un suo soggiorno in una casa 
di cura che indinzzo nutnerose 
lettere agli amici per denuncia-
re la sua prigioma e la crudelta 
con cui veniva tratt ito. Da que 
ste paguie allucinate Mario Dia-
cono ha tratto i testi di base per 
Alteraction, la <r compo=izione 
per teatro > di Egisto Macchi 
che e andata in scena ieri sera 
all'Olimpico. Intorno a questa 
scclta di lettere Sergio Tan e 
Franco Valobra hanno costruito 
un'azione scenica d i e vuol mi 
mare i te^ti di Artaud. non per 
fare il ntratto del loro autore 
ma r>er trarne fuori dal signi-
(icato ora letterale ora general-
mente morale il quadro doila 
vita drammatica dell'uomo con-
temporaneo e della • sua aliena-
zione. Sicche prendendo spunto 
dalle parole di Artaud l'azione 
scenica mostra il protagonista 
alle prese con inenarrabili tor
ture di cui e oggetto da parte 
di poliziotti-paras. preti-infer-
mieri. cronisti della televisione. 
e poi da bandiere. drogati ritmi 
ye ye e simili. La semplicita 
dell'assunto — o forse sara per 
la ricerca di ulteriori significa 
ti? — viene perii coinphcata dnl-
I'aver scis=;o in diversi personag-
gi il protagonista. ii quale dice 
i testi d'Artaud in veste di let-
tore. viene torturato in veste di 
mimo. ricorda in veste di sopra,-
no. mentre la sua volonta viene 
interprelata da un tenore. Ed 
accade anche che le torture cui 
viene sottoposto non gli consen 
tano mai di ricomporre la sua 
unita di individuo malgrado i 
tentativi ripetuti che i quattro 
interpreti della figura del pro
tagonista fanno per raggiungere 
questo obbiettivo. Insomnia una 
azione scenica. la quale appare 
molto piu prolissa e complicata 
del lecito e tale da far confu-
sione rella testa dello spettatore 
anziche aiutarlo a comprendere. 
E' una osservazione. questa, del 
resto. che facevamo anche in 
occasione della rappresentazione 
dello Studio per Alteraction an
data in scena. come ricordava-
mo recentemente. !o scorso giu-
gno. nello stesso Teatro Olim-
pico. Aggiungiamo che non ci e 
sembrato che le nuove scene. 
per altro suggestive, di Jannis 
Kounellis e la scissione in due 
parti dell'atto originale abbiano 
migliorato. da questo ptinto di 
vista, lo spettacolo. se non ne! 
senso di una maggior riechezza 
e pulizia formale come nel sug-
gestivo balletto della droga. 

Quanto alia musica di Macchi 
essa rappresenta senza dubbio 
la parte piu interessante dpll'in-
tero spettacolo. che anzi a I ria-
scolto — e di cio va dato me-
rito soprattutto a Daniele Paris 
autore di una concertazione ec-
cellente — appare ancora mi-
gliore di quanto a giugno non 
ci fos^e apparsa. Una musica 
che con effetti di grande sug-
gestione sonora riesce a dare 
verita al non felice libretto. 
sottohneandone la v.olen/a 
espressiva. soprattutto diremmo 
— e qui la partitura ha delle pa-
rentesi riecisamente di non b.i-
na!e noesia — negli abbandoni 
lirici. nelle estatiche atmosfere 
che sottolineano gli sfortunati 
tentativi dei cantanti «memo-
ria > e «volonta» di nunir^i 
con il corpo che loro apnartie-
ne. Ed e a questo tipo di mu
sica che appartiene il Jungo bra-
no per quartetto d'archi che fun-
go da prehidio alia seconda par
te dello spettacolo — la pagina 

di un musicista che sa quel the 
vuole — e che e una delle ag-
giunte che caratterizzano Alte
raction dallo Studio ascoltato la 
scorsa estate. Insomnia una par
titura assai piu riuscita del « te-
sto» teatrale, tanto riuscita da 
farsi perdonare I'lngres^o qua 
e la di moduli lingui^tici « cine 
matograHci» — reminiscenze 
evidenti del Macchi autore di 
musiche per film — che qua e 
la nempiono ()tialc-lie vuoto di 
ispirazione. Ed e->cludiamo da 
(Itiesta osserva/iont' il lungo in-
serto di musica da film in senso 
stretto che chiude ii lavoro con 
intenti evidentemente dissacra-
tori. Hicordiamo fra gli inter 
preti il recitante Frederic H/e-
wski. la soprano Lucia Vinardi. 
il tenore Toinaso Frascati. il 
mnno Michele Hranca. 11 pubbli-
co anche se un po' perplesso di 
fionte ad uno spctt<icolo cosi 
stravagante — che. del resto. ha 
ben fatto la Filarmonica ad in-
.scrire nella sua normale stagio
ne — non ha alia fine fatto man-
care l'applauso. 

vice 

Dal nostro inviato 
BERLIXO. 17. 

In un recente scntto di ricor-
di. Max Frisch descrive Paul 
Dessau come un secondo lirecht: 
lo stesso aspetto estenore. cosi 
noco appariscente. lo stesso mo
do di res t i re . i capelli piatti s»| 
la te.sta e brizzolati. insamma 
Quasi un vero c propria sotia. 
Le aroute rwlie di Frisch ci tor-
tiaeano olla memona (ptando ieri 
sera abbiamo incontruto il HIII-
sichta, commosso e felice. cir 
condato da una piccola folia di 
amici nel ridofto della Opera te 
desca di Stato della lierlino de-
mocratiea. dopo il orande .siicccs 
so di ipietto Puntila. niinra con 
ferma di un'affimtt'i di carattcre 
cite va molto piu in Id della sor-
prendente snmiqliama estenore 
fra compntitare e scrittuie. 

In effetti. non e .sfolo .solo il 
caso a volere che ZMvs'w e 
Kreeht si incontrasscro molti an 
m fa per un lunao e prolicuo 
lavoro comune nel campo del tea
tro: e s-fo/o anche la comunitd 
denh ideali votati al socuili^mo. 
e stata una profonda. reciproca 
confienialdd che U ha pnrtati a 
porsi di fronte al laroro teatra
le in maniera. per cosi dire, com-
plementare. e ehe tanto spesso 
ha spinto Brecht a chiedere a 

le prime 
Teatro 

Le donne 
a Parlamento 

Hiapertura di un altro dei tea
tri piccoli di Roma (l'Arlecchi 
no), dove ha niesso radici la 
Compagnia della Quercia del 
Tasso: e nuova delusione. pur-
troppo. Che la satira sociale e 
civile di Aristofane. cosi legata 
al- suo .tempo.storico, possa tut-
tavia avere pungenti risponden-
ze neH'attualita. e cosa nota: 
ma non. evidentemente. a Fer
nando Di Leo e Andiea Mag-
giore. i quali. piu che lavorare 
sul testo dclle Donne a Parla
mento. lo hanno degradato e 
come linguaggio e come conte-
nuto. rimpia?zando!o di battutcda 
quattrosoldi e di plateali am 
miccamenti al costume politico 
conteni[K>raneo. Cosicche la pac-
sione sardonica del grande c o 
mico greco diventa. qui. cial-
troneria qualunquistica. e l'irn-
verenza del suo stile si tramuta 
in puro e semplice turpi|«|uio. 

Per di piu lo spettacolo. la 
regia del quale porta la firma 
di Sergio Ammirata. vanta pre-
te.se formali (nell'uso di ele 
menti mimici. ad esempio). cui 
non sembra corrispondere una 
adeguata prepara/ione professio 
nale delle graziose signore. ca-
peggiate da Lucia Modugno. c 
dei signori — un po' meno gra-
ziosi — che appaiono sulla sce
na. disegnata da Franco Aloisi. 

Risate familiari e benevoli ap-
plausi. comunque *i replica. 

ag. sa. 

Inaugurato a Genova il Teatrino di Piazza Marsala 

Teo o la storia vista come un 
serpente che si morde la corda 
Un discutibile testo di Frassineti e Manganelli per una discutibile iniiiativa 

Cinema 

L'estate 

rico Maria Salerno. Nadja 
ler e gli altri sono corretti. 
non pienamente per.siiasivi. 
lore. 

Til-
ma 
Co 

Dalla nostra redazione - au:.i a*:ra\erjo \A I.bera ncer-
I ca. :. gruppo d. Carlo Qjartucci. 

GENOVA. 17. | Nasceva xi tal mo-io ii Teatro 
L'-raujT.irazione del « Tealraw I Ss'id.o. che aveva d me.-i:o -i: :n-

di Piazz.i Marsala > potrebbe es- | senre la sua a'uvita v o stuien-
sere di i.m:*ato fiTeres-<e c::iadi { do A*pcT!a°iio Godot <ii Beckett 
no i.o spetfaco.o cne \i v e n e j e :o .s*rrv>an:e Z.D di Scab'̂ a QMT-
rap">-cse«i:a:o e. :o d:c.amo sjbi | :-.icc.> r-o'. q.iadro del ewrmale 
to. dj scar.-rt r . ie .o) ; m effeJti ! re:vrtor;o dei tea'.ro. L'espen-
a^ro essa v:«r.e a riproporre xi \ mento. sa. rorreno pratico (o for-

II to.s'o Tuiuzurale Teo o Yaece 
leratore de'' 

tern; rii omcret! uno dei probie-
m: p u impor.aou de.lalutaJe si-
luaz.»T!e teatrale ita'.:ana: quai 
i. q.ux'.e p .6 e.s^e.-e. U f jnr.one 
di uti tea'.ro a ce>':one p.ibb.ica 
di fron:e al rope::«>-.o p;u avan 
za'.o doila oii:ema drammatur-
gia? 

II Teatro S'abue di Gtxiova. 
d: cui il « Toatr.no di P:azz.i Mar
sala » e una specie di so::oaur-
ca della casa nudre. ha n«ta-
nvtv.e sep.»ra!o e d.s:n;o ,e <•»« 
funzioni: da un lato U roperto-
lor:o d:cianv> cl.i5o!co. v, Fey 
dean, u P:ra«>1ei.o. io Schwarz, 
dall'altro — o *i so^tordne - U 
reportor.o d; p .ma E" la *o:uzo-
no mia.ore? Ne dab :un*> for'.e-
nnxi'.e 

Un pa:o di a m i fa lo S:abile 
geno\ese apnva !e braccia ad 
una delle forma z:ow p.u aa>;jer-
n t e e aggressive che s» era for-

<o s»>o sa qae.k> ec<»»m!Co> era 
azzardato. Qae^t aorv^ k> S*abtl« 
iren»>ve5e ha f a f o p-ecip:'asa-
mente marcia :nd:e? ro Ma »i 
che n>xit>? ^lles'eodo un .ocali-
oo « ad tvv >. di novanta po*:i. 
con imp:3nu tecnici xiadeatoati 
pro^rammardo un'atUvita mista 
di « pezi:» d avan^aardia. di 
c numeri * da cabaret, di danze 
da «night .̂ ai sommesso mor-
mono musical* d'un nastro. 

So si itovevano separare :e at-
tmta de: teatro. sembrerebbe 
aAsa: p.u W>z.:ca e adeg.iata un al-
tra soluz'one. quella d; mettere 
sn n»:o una « niacch rxa tealrale » 
dav\ero eff.c:«i:e. uno strunvn-
ro per un approfondito lavoro 
<cenico. Dar vita, questo si. ad 
un laborator.o di ncerche. i cut 
risultati vcnissero poi ad arnc-
chire le espenenze del teatro stes
so c della < casa madre >. 

men indiscutibili di Teo si so>ti-
e.:a stona. un lungo *uiscono le mistificaz:on! d e l ^ re-

tonca. mentre contro la re.'Taura-
zione si prepara una nuova ri 
voluzione. Morto un Teo. >e ne 
fara un altro. Ma ia s -oria — c: 

a::o \Ti co. d:viso « due parti 
d; Aui!i*'o Fra-^neti e Giorgio 
Mangar.o^ . cerca dj imporre con 
una certa o«ifuj:one di mezzi 
e con scar<i ch:arezza comjni-ra-
tiva iTi ii-ois.-o tema. Teo e una 
macch na e.ettron.ca che avsome de La co«la? E non e'e ne.l'« idea » 
il po'ere. el:m-,nando talti : v in . ! de: nostn a j ton una b:ona dos< 
le deb»>.o7ze dolia classe dirigen di veleno paralizzante. se non 

KINa. una ragaz/a di -cdici 
anni, trascorre le vacanze e«ti-
ve. con la madre Adriana. sul-
10 yacht di Sergio, un d.namico 
industnale milanese. che di 
Adriana i: da tempo, lamante . 
11 rapporto tra i due >i sta tut-
ta\ia logorando: Serg>o. avendo 
la=<iato sua moclie fcosi come 
Adriana «i e separata da! pro
prio marito). \nrrebln- dalla -na 
nuova donna qualcosa di diver<o 
dall'abusata passione con.ueale. 
Elisa si avvede della cri=i e 
cerca. parlando con Serg'o. di 
m e t t e m nparo. Ma • !'<is«)diia 
frequentazione rotirroca condu
ce a un e^ito imprevi-to: Eli«a. 
Tnfatti. î «o-stitu,-ce alia madre 
nel letto di Sergio. K Adriana. 
dopo avervi recalcitrato on po*. 
si acconcia alia .-.tuazione. 

Pao!o Sp.no'a. che aia nella 
sua note\o'e n;*-ra d'e-ord o. La 
fuaa. a\e\d nian;fe-ta!o una se-
ria p'open^ione :>er I'Tidasi ne 
p-;io!og.ia »• p»:»'oana!.*:ca <a 
;n amh.ente famiiiare. confer-
•i.a ni ,r K-fof la coeren/a dei 
suoi intert-s'i di regi»:.i. co 
struendo con rura par:a-oa re ;! 
r.trj'to d K'i«a •» iTrodiK c:i,!o 
fra le mo'uaz.itr.i del suo com 
portamento, al di la degli anche 

j tronpo f . « n d.i'i fr.-u'i am an [ 
cara'tere -torioo | 

L1 noi sembra p:u 
e l fnento di 

I .-ociale. che 

ag. sa. 

Un milione 
di anni fa 

La storia del cinema e stata 
molto avara. come si sa. di pel-
licole « cavermcole ^. sebbene 
due fllmetti del oenere furono 
prodotti in Francia proprio agli 
albori della .set tuna arte: 
L'homme prclnstorupie nel 1!»0H. 
e Gertie le Dmouiure nel V.WJ. 
Le ragioni di (piesta a-;«-en/a. 
che MMiu anche rag.oni estetiche. 
sono piuttosto ovvie: non si <a 
(|iiasi nulla di queH'etii primor-
diale. o almenu nan si conosce 
niente che possa olTrire all'uoino 
di oggi materia per storie t spet-
tacolari », Eppure f'n milione di 
anni fa <tin rifacimento di un 
film girato nel I94U negli Stati 
Uniti. intitolato t'n mdimir ill 
anni prima di Crista, in cui fi 
gurav.i come piotagonista Lou 
Chancy jr.) pretende essere la 
c ricostruzione > di una < storia 
accaduta tanti. tanti anni fa >. 
II film, diretto a colori da Don 
ChatTey. come era prevedibile. 
non sfugge alia inrero^nniiihan 
za dei raccontini del genere. e 
molto spesso affonda nel ridico 
lo e nella piu palese binahta. 
anche iK-rche nh ^cenegg'alori. 
a corto di idee (come pote\arm 
non es^erlo? > hanno tentato iii 
infarcire un'ora e mez/o di spet
tacolo con una serie di avveni-
menti disorganici. JHT altro com 
mentati da lament! e grugniti 
fnel film naturalmente non \ i c 
dialogo). che avevano la fun 
zione di creare il fi!o di una sto 
nella. i>er altro inesistente. Tra 
gli interpreti (Robert Brown. 
John Richardson). Raquel Welch 
e la cavcrnicola piu inespressi-
va e. parados-salmente. Ia meno 
conturbante. 

vice 

Anna Karina 
nello «Straniero» 

di Visconti ? 
Anna Karina sara molto pro-

babumente ia protagonista fern 
minile del film IA stramero. 
tratto daH'omonmio romanzo di 
Albert Camus, che Luchino Vi-
'•conti cominctra a girare ver^o 
la fine di questo me«e ad A.gen. 

L'a'tnce france-e. dane^e di 
na-cita. e a*te-a nei prossjrni 
ffiorni a Roma nt'r la firma del 
contratto con !a Ma*:er Fiim 
che in^ieme alia Casbah Film di 
Algeri. produrra Lo s1rar,iero. 
Anna Karina lmpc-r-onera il ruo-
io d; Maria. !a g.o\ane amante 
di Mearsa jl* • il prota^on-sta 

! della \;c^nda) the sara inter 
pretato. co-no not>. da Marcello 
Ma-tro'anni. 

Luchino \":~con'.i. nel corso 
della pro^s.ma settimana. an 
nuncera in \in3 conferenza «tam 

Dessau la musica di scena per 
suoi lavvrl (tra Valtro per Ma
dre corausiio e L'anuno buono ii 
Seciuan). 

E Paul Des~.au. (pic-t'iiamo die 
dnnostra si e no sessuut'anni. 
mentre in icaltd lia an) p o w i t o 
la settantinu. lia raeeolto or>i 
con un'opera su testo di lirecht 
quello die prohahilinente reste-
rd il maiuiior weeesso della sua 

oi mai luiiiia eurriera 11 I'untila 
die ieri sera e andato in scena 
all'Opera di Stato in prima ei'e 
cu:ione a^soluta. daiantt a un 
pubhlico convenutn da oani par 
te d'Europa. e la secondo opera 
da lui conipo--ta w/ mi trsto di 
lircdit: la pi una era stum la 
Condannu di Lucullo che risnle 
ormai a (pundici anni or sono. 
mentre il Puntila. tratto dalla 
commedia II signor Puntila e il 
suo seivo Matti. e stato uleato 
iiiMcmc con firecht nel f.'>5'''. po-
du »ics-i prima ehe il aiande 
•.ciittorr iwni\<i\ p,-r e w r e por 
tola a termnie nel !'*">'* ed esepui 
to solo ora a causa di rarie dif-
fivoltd mcrenti alia sua comples 
su struttura spettacolare. 

Puntila e quanto di me olio De< 
sou ci abhia dato fmnra supe 
riore senza dubbio al Lucul'o e. 
probabilmente. una delle opere 
musicali piu efCicaci e r'niscite 
che siano state seritte da qualche 
decennio a questa parte. 

Puntila c — coTn'e noto — un 
proprietario terriero die si pre 
senta durante tutta I'opera sot 
to un duplice aspetto: da una 
parte il sipnorotto arido e cal-
colatore. che pen) (ptando e 
uhriaco -- cioe spcssi*<imo — 
sembra un uomo dal cuarc d'oro. 
pmmette a tutti man c mont> 
pmclama di odiare >l Puntila so 
brio e .^fruttutare (ma nello ste--
so tempo e abbastan;a arvertito 
da nmandare propria a< niomen-
d di sohrietd i suoi uffari). 

Lo accompaana per tutta la ri-
cenda d suo autista Matti. su 
cui si rirersano invariabilmente 
i suoi muteroli union". 

Ma Matti comprende. dopo va-
rie vicendc che se un padrone 
e sempre un malanno. le cose 
ranno ancora pcuaio quando si 
lia a che fare con una maschera 
di bonta e di genero$itn che non 
muta in effetti la realtd dei rap 
parti, e se ne ra in' eerc'a-tll vu-
phor fortuna. 

La tesi e. come sempre in 
Brecht. a carattere sociale e la 
morale che se ne pud ricavare 
e che con il nemico di classe t4 

impo'isibile venire a patti. La di 
tuniamtu ddlo sfruttatore non 
puo sparire dietro nn'esteriorc 
eordialita. La barriera di classe 
tra sfruttatore e sfruttato non 
pud essere superata con la pio 
nalita ma rimane finche esisto-
no sfruttatori e sfruttati. 

Dessau, con la sua musica. hi 
valuta dichiaratamente sottolmea 
re propria questo aspetto ddla 
commedia di Brecht. affermando 
i he era suo intendimento « chia 
rire apli ascoltatori. con un'opera 
comica. la *crictd della lotta di 
classe - II difficile compito oh 
«' rmscito in maniera quasi per-
fetta. I'opera. quasi interamente 
realizzata servendosi del metodo 
doilecafamco. ••ottoimea felice-
niente eon d si/o <? oesto» (per 
usare una parola che fu cara a 
Brecht) il carattere dei perso-
naaoi. Puntila non riesce mai 
simpatico anli sppttatari. poiche 
altrimenti <•-; rnre^cerebbe Vnnpo 
sta:ianc del lavoro. 

IM partitura ha certo qualche 
momenta di dehole:za. ma nel 
comples\o e tutta uno rampilla 
re di umore hr'ilantc. con una 
no:ione straordmana di cio c/.e 
e a non e teatrale. con una in 
vidiobde capacita di carattem 
zare in modo personale le sin-
aole sitnaziom. Siamo di fronte 
a una mu-ura ncca di idee, scr-t-
ta con mono maestro, strumen-
tata can leqqerezza e sapienza. 
insomma una musica in tutto e 
per tutto all'altrzza della comi 
cild brechtiana e probabilmente 
destmata a approdare ben pre 
sto con surcesso ad altri teatri. 

Buona parte del mento per 
Vesito strepitoso della verata con 
una ^es^antma di chiamate al 
proscenia per Vautore e oli in 
lerprrti. I a. nitre die alia ma-
nxtrale direzwne orchestrate di 
Otmar Suitner. alia ream di Ruth 
Berahau*. una rerjia piena di 
trorate. scattante. spesso esila-
ravtf. ideale ar.ello rfi crmawn 
zione tra le esiaenze della mu 
fica e rptrUe del te*to Son o 
e pomhile qui citare il lunao 
eleven dealt interpreti. e sola 
direrr.n che I'allestimen'o curato 
dall'Opera di Stato nun pr.Sci a 
Cisere piu accurato in oani par 
ticolare E»<o ha fatto veramen 
te (more alle arandi tradiziom 
teatrali berbnesi. tanto da forci 
auslare ur.o dealt spettacoli mi-
chori ehe ci am s'ato dato ft 
nora di vedere r.el campo della 
l-.nca . 

L'arte sommersa 
A parte i danni piu eridenti 

subiti dalle citta e dai paesi 
alluvionati quali sono stati i 
danni al patrimonio artistico. 
anche a quello diciamo minore 
perchd raeeolto in piccole chie-
se di paese, in comuni di mon-
laana, in citta minori? Di Fi
renze e di Yenezia si e detto 
quasi tutto in questi t/iorni ma 
del patrimonio culturale e arti
stico disperso non s'e detto nul
la o quasi. Sicche bene lia 
fatto Zoom ieri sera a dedicare 
tutta la trttsmi^sione all'arte 
sommersa. dandn al servizio 
un'impo'stuzione capnee di in-
fnrmure sulle perdite e sui dan
ni nei eentri minori e ancora 
di spieuare in maniera chiara 
e completa, con Vintervento di 
un arehitetti). il professor Italo 
lnsolera. e di un sovrainten 
dente alle belle arti. quale av-
venire si prepara per Venezia 
minaceiata dal mare e dalla la 
miiKi. (ili interventi dei due 
esperti liannn dtmostrato in 
maniera chiara the niente e 
imprevedihile. anzi e prevedr 
bilissimo ehe senza le opere ne 
cessarie Yenezia fmira som 
mersa. Lo repubblica veneta 
>ia fatto molto di piu. abbiamo 
appreso. di quanto Uanno fatto 
tutti i (loverni italiani. A sola 
fiifcsn (fi Venezia dal mare re 
•,tano i qrandi muraglioni co-
-itrmti al tempo della Repub
blica 

Come al solito " 'Zoom " e 
stato puntuale e attuale. Non 
e'e stato niente di eccezionale 
sul piano delle riprese nel sen 
so cbe e stato usato materiale 
di non qrande drammaticitd, 
ma Vinformazionc. I'attenzianc 
dei rvalizzntori. lo svirito della 
trasm'ssione. il taalio ci sono 
parsi indovinati 
" Zoom " daveva essere tra-
smesso alle ventidue ma e sta
to spostato in apertura di se-

rata e. finalmente, diciamo c'i 
stata un saggia decisione. 

Questa rubrica cosi seriamc-
te redatta, cosi attenta ai fcitti 
della cultura ed a reccpire que
sti Jatti negli ecenii piu attua-
li, merita la miglior collocazio-
ne possibile. 

Dopo le lodi, meritate. vor-
remmo fare qualche appunto. 
Un appunto che riquarda so-
pratutto la struttura delle ri
prese, del materiale filmato. 

Secondo noi si eccede con le 
interviste. ieri sera per esem
pio tutta la parte dedicata 1 
Firenze ne abbondava. Ora i 
senz'aliro necessario far sen-
tire testimonialize dirette ma c 
altrettanto giusto. per cvitare 
la noiate lo seadimento di in 
teresse, che alle intervisle ven 
gano aggiunle riprese dirette. 
si ccrchi di inventare qualcosa 
sul ])iano cincmatagraHco. 

Sul programmn nazionale, 
dopo Tribuna Politica, e stato 
trasmesso II signore ha Minna 
t o? , il programme! presentata 
da Enrico Simouctti. Vna sor-
pre.su gradita perche. smenten 
do Ui tristissima tradtzione del
lo spettacolo televisi'o (}j ,n 
rietei, abbiamo assistito a linn 
trasmissiane fatta con biio, con 
intcllmenza e sopratuito per 
che e'e questo autentico pet so 
naggio che e Snnonetti. un pre-
sentatore come si deve. capace 
di divertire senza rtcorrere al 
le macchiette di un Corradn 
per esemp'"> o alle sorammati 
cature e alle maleducazioni dl 
Mike Bonqiorno. 

Come si cede <•'•'• anche in 
televisione la possibdita di usci 
re daali schemi vuoli e senza 
idee di uno show come Sc>ln 
l lea le . 

Delizioso aiiche I'adattamento 
beat della Vedova Allegra fatto 
dallo stesso Simonetli. 
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program m i 
T E L E V I S I O N E V 

I£LEbi_UOLA 
TELEGIORNALE dei pimiei iggin 
LA TV DEI RAGAZZI - I racconti del Risorgimento: « I tre 
dia\oli ». di Giancarlo lestoni . Seconda puntata . Finalino 
musicale, con Veha De Vita • Gong 
NON E* MAI TROPPO TARDI. Primo corso di istruzione 
popolare per adulti analfabeti. lnsegnante Alberto Manzi 
CONCERTO DEL PIANISTA PAOLO SPAGNOLO 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac • Cronache italiane -
La giornata parlamentare 
TELEGIORNALE della sera - Carosello 
LA VOLPE E LE CAMELIE, di Ignazio Silone con Mas 
simo Girotti e Nando Gazzolo. Regia di Si lveno Blasi 
DA TRIESTE: PETROLIO PER L'EUROPA di Italo Orto 

•TELEGIORNALE della nottti . • ;:, . , . , . - . 

TELEVISIONE 2 ' 
SEGNALE ORARIO • TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
PRIMA PAGINA N. 35 a cara di Funo Colombo: « Viaggio 
in Etiopia » di Gianni Hisiuch 
GIOCHI IN FAMIGLIA. Varieta a piemi prc-cntato da 
Mike Hongiorno Complesso diretto da Pino Calvi 

-embra giusto obie'.tare — e pro- . rrodemo e stimo'ante. E!i<a. in , -, . , . , . -., 
pno questo serpente che si mor - w a i z j . r.e-ce a ioT.hr.aro - j p a - " ca** « ™ P - « o d p ' fi'™-

felicemente. dal ~ " 

Giacomo Manzon 

te po!::ca Se D o vuo.e. e finito 
:1 tempo de: sen'mont; e dell'ir-
razonale II po'ere e nei'e man; 
d: i»i cor\ello p-iro. di un gigan-
tesco depos.:o d: ^lformaz oni 
I suoi ordxu scon\x>l2ono la clas
se politica che lo ha messo sul 
•rcoo: el.mmat: i cappoLli a ci 
Lr>iro. elimn-ita la stona. Ma 

proprio reazonaro? 
N>..e mam d: in g:ovane re-

2.sta. Ma-coilo Aste ancora 1m-
Tiaturo. con un « ca>: * di atton 
non tutti sjff:c;en'j (fra e?st si 
stacca G.ustmo Dirano. abba 
stanza impacciato dal.o strascico 
dei suoi paludal, ssimi n.ono'o 

1 i!hi. e poi Gianni F'enz:. SarKL-o 

RADIO 
NAZIONALE 

Giuinale ladio: 7 8 10 12 13 
15 17 20 23; 6,30: llollettino per 
i naviganti. 6,35: Corso di lin
gua inglese; 7: Almanacco • 
Musiche del mattino - S e n e 
d'oro t)l Cti • len al Parlamen
to; 8,30: II nostro buongiorno; 
8,45: Can/oni d'aulunno; 9: Mo-
tivi da operette e commedie 
musicali: 9,15: Legeende del 
nostro Paese; 9,20: Fogh d'al-
bum; 9,35: Divertimento per 
orchestra: 9,55: Conversazione; 
10,30: La Radio per le Scuole; 
11: Canzoni nuove; 11,25: Fran
cesco Borsi: La casa; 11,30: 
.lazz tradizionale: 11,45: Can
zoni alia moda; 12,05: Gli ami
ci delle 12; 12,55: Chi vuol es-
ser lieto...; 13,15: Carillon; 
13,18: Ptinto e virgola; 13,30: 
Due voci e un microfono: 13^5: 
(Jiorno per giorno: 14: Trasmis-
sioni regionali: 15,10: Can/oni 
nuove; 15,30: Relax a 45 g in ; 
15,45: Orchestra Carlo Es|>osi-
to: 16: Programmn per i ra-
eazzi; 16,30: Cornere del di
sco: 17,10: L'inventario dclle 
cunosita: 17,45: « II vineolo di 
Mariama Lucre/ia » di Prospo-
ro Merirnoe: 18,45: Musica da 
camera: 18,55: Sui nostn mer-
cnti: 19: l,a pietra e la nave: 
19,10: Intervallo mustcale; 19,18: 
La voce dei lavoratori; 19,30: 
Motui in giostra: 19^3: l.'na 
canzone al gi(»rno; 20,15: An-
plausi a...; 20,20: Viaggio nel 
primitivo: 20,40: Concerto sin-
f<»nico diretto da Ernest An-
^ermet; 22,10: Musjca da ballo. 

SECONDO 
Giornaie radio: 6^0 7^0 8^0 

9,30 10,30 12,15 13,30 14^0 15,30 
16,30 1 7 3 18,30 1 9 3 21.30 2 2 3 ; 
6^5: Divertimento musicale: 

7,15: L'hobby del giorno; 7,18: 
Di\ertimento musicale: 7,35: 
Musiche del mattino; 8,25: Huon 
viaRgio; 8,45: Canta Tony Cue-
chiara: »,1i: L. Dee all'orga-
no elettronico; 9,20: Due voci. 
due slili; 9,35: II mondo di lei: 
9,48: Orchestra di Andre Popp; 
9,55: Buonumore in musica: 
11.15: II bnllajite; 1 0 3 : Com 
ples.">a musicale; 1045: II Quar
tetto Cetra presenta: I Cetran-
si.stor; 11,35: Un motivo con de 
dica; 11,40: Per sola orche 
stra; 11.50." II vostro weekend; 
12: Musiche da film: 12,20: 
Trasmissiom regionali; 13: 
L'appuntamento delle !.(; 13,45: 
La chiave del successo; 13,50: 
II di^co del giorno: 14: ScalH 
Reale: 14.05: Voci alia nbalta: 
15: Canzoni nuove: 15,15: Per 
la vostra discoteca: 15,35: Con
certo in miruatura: 15,55: Con 
froluce: 16: Rapsodia: 16,35: 
Tre minuti per te; 16,38: II 
giornaie del varieta: 17,25: Buon 
viaggio: 17^5: Non tutto ma di 
tutto: 17.45: Ritratto d'autnre: 
Mario De Angehs; 18.15: t'nn 
settimana a New York: 18,25: 
Sui no'-tn mercati; 18^5: Clas
se Unica: 1 8 3 : I vostri pre 
feriti; 19,23: ZigZ.ig; 19,50: 
Punto e virgola: 20: Luci del 
varieta; 21: Documentario: 
21,40: New York "66. ras<-egn* 
di musica legeera americana. 

TERZO 
1 8 3 : Musiche di B Mader-

na: 18,45: La Rassegna: 19: 
Mu?iche di K. A. Hartmann: 
19,15: Concerto di ogni ^era: 
20,40: Musiche di S Prokofiev: 
71: II Giornaie del Terzo: 21.25: 
II Frontespizio. di Betocciu: 
2 1 3 : Document! e testima 
nianze: 22,45: Or«sa Minore. 

MBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 

^ v u Boaegbc Oscure 1-2 Roma 

# Tutti i libri e i dtschi iuliani ed CTteri 

senza passato. ci sara un futuro? , D ? J Buono. Paok) Villa^go. Kn 
I dae auton. mvece di i.iustrar- n c o Ard.zzone. Fuh:o Acsnfora). 
C; tutte ie conse^jenze di un 
c po:erc oggettivo ». qua' e qjol-
!o della macchina. si abhand» 
nano a vanazjoni sul tema. p.u 
divaganti cbe chiarificainci II 
J:oco. e sr*es.so u p iro g.oco ver
ba !e. prende la mano a Frassi
neti e a Manganelli fino alla-
conciusione (per la venta p »i 
sconfortante e annientatrice che 
risolutua). di una « restaarazio- » 
n e » dell'antico regime. Ai nu- i 

Teo o Yaccelalore della storia 
scivo'-a do!cemen:e verso loblro 
e \-erso la soluzwne del La sorata: 
a mezzanotte. ie belle canzoni d: 
Gtrnmi. i canti popolan <L Ales-
sandra Galante-Garrone. i <nu-
men » d| Durano. E ancora p:u 
naturalmente e !o?r;camen:e. ver
so le danze. fino alle ore p:ccole. 

Giannino Galloni 

propno p.,n'o ( 
d: vi-:a — !a s.nnta sent mien 
•ale e se<-uale. da cui e rro-sa 
verso Sergio, con un ca!co"o for-
~e inconsapovole. ma esatti^^.- * 
rr>o. deil'iitfe che a In denva 
dal mantemmento '^amb-ati i 
suoi term'nil del tnaneolo do-
mesticti. S«-n/a e»teriore cim-mo. 
ma con durezza istintiva. e'.ia si 
adeg.ia dunque alle leggi del 
mondo che i «grandi > le pro-
pongono j 

II limite deW'h^tate e. semma:. 
nel fattt> che 1'irnmagine ofTe'--
taci. di tale mondo. non manca 
di convenz.onalita. anche per tl 
tono un tantino sbrigativo che. 
nel pur giusto intento di anda-
re al *odo dei personaggi e de 
gli eventi. I'autore ha finito per 
confenre al racconto. aimeno 
nella sua pnma parte. Mita Mc-
d.ci ha un \olto espre.-sivo. ol-
tre che medito. ma la sua voce 
e forse troppo < mimetica ». En-

BRACCI0 DI FERRO di Tom Sims e B. Zaboly 
uxiPrvoaccrr.uBGuo co~ 

http://te.se
http://Toatr.no
file:///nrrebln
http://Des~.au
http://pre.su
http://ioT.hr.aro
file:///-erso
file:///olto

