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IL IX FESTIVAL 
DI ACAPULCO 

II mezzo secolo del 
cinema messicano 

La « Resena » si avvia alia conclusione - Una gara all'ag-
gettivo piu tornito - La posizione di Bunuel 

Dal nostro inviato 
ACAPULCO, 26 

E' la nona volta che nella 
baia dt Acapulco, e precisa-
mente nell'anfiteatro del For
te di San Diego, s'incontrano 
in un pacifico certame senza 
premi ufficiali i film vincitori 
delle principali manifestazio-
ni cinematografiche dell'anno. 
Per qucsto la < Resena > di 
Acapulco d chiamata anche il 
« Festival dei festival >. 

In piu la manifestazione di 
quest'anno coincide con il mez
zo secolo di vita del cinema 
messicano. Veramente, come 
in quasi tutto il mondo. anche 
in Messico all albori della ci-
ncmatngrafia risalgono alia fi
ne dell'Ottocento. Ma fu sol-
tanto nel 1916 che nacque la 
societa anonima tMexico Lws», 
la prima ca.ia produttrice na-
zionale che inizio la sua attivi-
ta con il film Orgoglio fatale. 

La « Resena mundial > £? or-
ganizzata dalla Direzione ge
nerate della cinematografia 
messicana con il concorso del
le maggiori autoritd federali e 
statali. Come e" noto gli stati 
uniti del Messico sono una re-
pubblica presidenziale, e nel 
name dell'attuale presidente, il 
Licencindo (che significa dot-
tore in legge) Diaz Ordaz. la 
manifestazione e stata aperta 
con una cerimonia molto spa-
gnolesca, che si sarebbe poi 
ripetuta ad ogni successiva 
serata 

Una speaker o, per meglio 

Solidarietd 
micragnoso 

Gwvedl scorso. 24 novembre. 
tutte le sale cinematografiche 
italiane hanno devoluto i loro in 
troiti (opporlunamente detassati 
dal governo) al fondo per gli 
alluviunati. Giusta miziattva. 
quella dell'AGlS Ma. guarda ca-
so. ni gmvedi ne i giorni imme-
diatamenle precedenti, nelle prin
cipals citta italiane (con qual-
che rara eccezione). sono usciti 
film del mtnimo rilievo cornmer-
dale. A Roma, non ne sono usciti 
affatto. Tutte le «prime» sono 
state riservate per venerdi (cin 
que a Roma, cinque a Mila-
no. e via dicendo), o per ieri 
lnsomma. at colpiti dal disastro 
andranno gli incassi d'un giorno 
qualsiasi — per i film di lunga 
« tenuta > — o dell'ultimo gior
no di sfruttamento. per gli altri. 

Forse sarebbe stato piu onesto 
dare agli alluvionati quanta t 
botteghim avrebbero raccollo un 
luned't. giorno notoriamente « mor-
to ». Cost sarebbe stato chiaro. 
almcno. di che pasta stano il pa-
triottismo e lo spirito di solida
rietd nazionale degli industnali 
cinematografici italiani: produt-
tori, distributor! ed esercenti. 

dire, un vero e proprio « mae
stro di cerimonia », scelto tra 
gli attoti messicani piu popo-
lari vuoi del cinema, vuoi del
la televisione o del teatro, in
vito sul palcoscenico, domi-
nato da tin'antica maschera 
maya che e il simbolo della 
Resena, interpreti, regisli, pro-
duttori, distributori, ambascia-
tori, coprendoli di tali e tan-
ti complimenti, che c'd da me-
ravigliarsi ogni volta della 
duttilita della lingua e della 
varieta dei superlaiivi impie-
gati. 

In un clima ideale, dove la 
temperatura dei tropici e al-
leviata da un tenero venticel-
lo, sotto I'azzurra cupola del 
cielo popolata di stelle. Van 
fiteatro del Forte, cui si ac
cede da un ponte levatoio fian-
cheggtato da torcc. si tramuta 
allora in un salotlo: nel semi-
cerchio superiore un pubblico 
popolare, quasi tutti di origi 
ne india, fa silenziosamente 
e pazientemente corona alio 
scambio di galanti cortesie che 
ogni notte si ripete in onore 
d'ogni singolo film, d'ogni per-
sonalitd. e d'ogni delegazione. 
B' una gara all'aggettivo piit 
tornito: una smoking fiammeg 
giante, una toilette pomposa. 
una capigliatura monumentale 
sollevano ondate di compiaci 
mento. a un distributore di 
film americani si rende omaq 
gio come a un hidalgo, ogni 
attrice e* «encantadora > e 
ogni pellicnla e, naturalmente. 
€ mag - nifica >. 

A noi, coi suoi sessant'anni 
suonati, la diva piu sensazio-
nale e sembrata ancora la leg-
gendaria Dolores del Rio, la 
quale appare e dispare in un 
vaporoso abito bianco, ora per 
ricevere un mazzo di fiori dal 
coetaneo James Mason, a no-
me della delegazione inglese. 
ora per guidare la schiera del
le celebrita locali, sempre per 
rappresentare. di fronte agli 
ospiti stranieri, il mito impe-
rituro di una cinematografia 
tuttora considerata (si direbbe 
dal titolo del suo prima film) 
con € fatale orgoalio ». 

In verita il cinema messica
no ha vissuto la sua breve, for-
tunata e costantemente ridi-
mensionata stagione (ridimen-
sionata, s'intende. dagli spi-
riti critici. che anche qui non 
mancano) subito dopo la se-
conda guerra mondiale quan-
do, da Maria Candelaria a La 
perla. i film di Emilio Fer
nandez t el indio *. inquadra-
ti dal prodigioso operator e 
di nuvole Gabriel Figueroa. in-
terpretati da Dolores del Rio, 
da Columba Dominguez e dal 
povero Pedro Armendariz. con-
quistarono tutti i mercati del-
VAmcrica Latina e si fecero 
stimare anche in Europa. 

Prima di quella stagione. 
come dimostra Vattuale retro-
spettiva organizzata in margi-
ne alia Resena. c'era ben po-
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co; e ben poco di artistica-
mente valido ci sarebbe stato 
anche dopo, come lia clamo-
rosamente ribadito il film EI 
inal. una coproduzione a colo 
ri con la nordamericann Co 
lumbia, presentata qui in pri
ma mondiale la dornenica del 
la festa nazionale, con Vattore 
principale Glenn Ford, che ha 
tenuto il suo discorsetlo a base 
esclusivamente di « muchas 
gracias»: una pellicola che 
fin da ora vediamo destinata 
a un'uscita estiva in un ci 
nenia periferico, ma che al 
Fuerte de San Diego ha fat 
to. almeno a giudicare dai gri 
dolim delle dame, la sua buo 
na figura. 

K' chiaro die, purlando del 
cinema messicano di oggi. un 
qrande name s'impone e non 
Vabbiamo certo dimenticato: W 
Home di Luis Bunuel. Ma il re-
gista esulc, che in questo mo 
mento sta dirigendo un film 
in Francia. sebbene naturahz 
zato messicano e considerate 
da tutti, come del resto e 
giusto, spagnolo; e, nel pa
norama della produzione lo
cale, $ un fenomeno unico e 
tutt'affatto isolato, come d'al-
tronde lo e nella prospettiva 
piii ampia del cinema mon 
diale contemporanen. 

Se Bunuel fosse stato in 
Messico. difficilmente si sareb 
be mosso dalla capitale (ha 
fatto costruire un altissimo mu 
m di vinta attomo alia sua 
villctta) per venire ad Aca
pulco. Si decise una sola vol
ta in passato, e unicamente 
per far piacere ai suoi amici 
della € Fipresci », ossia della 
federazione inter nazionale del
la critica cinematografica che 
ogni anno assegna qui il suo 
premio spedale, e che appun-
to negli anni scorsi, in con-
trasto assoluto con Vandamen-
to della Resena. preoccupata 
soprattutto di non urtare i pro-
duttori. incorono piu volte i 
suoi film come i migliori del
l'anno: Nazarin. L'angelo ster-
minatore. Simon del deserto, 
(tre opere. d'altronde, con co-
nosciute pubblicamente nem-
meno in Italia). 

Non e'erano i film di Bunuel 
questa volta, ad Acapulco. C'e 
stato pert) un film di suo figlio 
Juan, un mediometraggio pre
sentata sotto bandiera france-
se. che ha impressionato egual-
mente e che consideriamo in 
certo senso indispensabile al
ia comprensione dell'opera pa-
terna. S'intitola Cnlanda. 

Calanda e il villaggio della 
prorincia di Teruel. nella bas
so Aragona, dove Bunuel nac
que sessantasei anni fa. Oggi 
$ una cittadina di poco pin 
di tremila anime che, nella 
settimana sanla. conserva il 
suo antico e ormai famoso rito 
dei tamburi. Per rentiquattro 
ore consecutive, a ricordare la 
passione di Nostro Siqnore, gli 
abitanti di Calanda scendono 
in piazza e suonano ininlerrot-
tamente i loro tamburi. 11 do-
cumentario. un capalaroro di 
sobrieta espressiva, degno in 
questo della mono del padre, 
non i che la riproduzione fe-
dele di questa cerimonia bar-
bara di fede primitiva. 

Uomini e donne. vecchi e 
giorani. contadini e intellet-
tuali. battono sullo strumento 
in un crescendo dt fanatismo 
rituale. finche la pelle del tarn-
buro e sfondata e la pelle del
le loro nocche si arrossa di 
sangue. Autoritd religiose e 
poliziolti assistnno impassibili. 
talvolta sorr'tdono. E tatvolta 
sorridono anche i giovani. 
quando si c sentono * inquadra 
ti dalla macchina da presa, 
mentre gli anziani sono trop-
po inrasi dal misticismo per 
accorqersi di chicthe<isia. 

Ecco da dove hanno origine 
le ossessioni di Luis Bunuel. 
Oggi il grande regista e quasi 
completamente sordo. ma fl 
svono dei tamburi della sua 
infanzia continua a echeggiare. 
sinistro e possente. nella sua 
ispirazione poetica. Chi ha 'is-
sistito al finale di Nazarin *a 
che cosa quel suono rappretenli 
per Bunuel E chi ha risto 
Las olviJados (nell'edizione tta-
liana I figli della violenza) de-

i ve sapere che i suoi storpi, i 
suoi nam J suoi ciechi. i suoi 
cam randagi. Bunuel non li ha 
inrentati. ma h ha presi dalla 
nta reale di Ctudad de Mexico. 
una metropoli di sei mihoni di 
abitanti dore questo < materia-
le > appare tuttora a molti an-
goli di da. Forse per non re-
derlo pni. Varttsta ha elerato 

i quel muro di cinta. 

Ma qui ad Acapulco. la per
la del Pacifico. nessun muro di 
cinta nasconde alia nostra vi
sta le catapecchie dei silenziosi 
indios. Hanno un bell'implora 
re. i cartellom pubblicitan. 
che € la dignita del Messico 
richiede che Acapulco sia sem 
pre piit limpio >. C'e la legge 
non scritta di un paese coloniz-
zato, che rende tragicamente 
vana Vesortazione. 

Ugo Casiraghi 

I giganti della montagna» a Milano 

Un mondo disumano che 
Attentat! 
alia linea 

respinge 
la poesia 

Pregevole edizione del dramma pirandelliano mes-
sa in scena dal« Piccolo»per la regia di Strehler 

Per conse rva re una l inea che v e r a m e n t e qua ls ias i donna po-
t rebbe i n v i d i a r l e , B r i t t E k l a n d ( p r i m a si c h i a m a v a E k l u n d , ma 
ha c a m b i a l o cognome) non segue nessuna d i e ta . M a n g i a d i 
t u t t o senza p r e o c c u p a r s i . « M a a R o m a — d i ce — devo s ta re 
a t t e n t a : la cuc ina r o m a n a e un ve ro e p r o p r i o a t ten ta to a l ia 
l inea d i una d o n n a ; non c 'e un solo p ia t to che non sia una 
m inacc ia ». Stando a l i a f o to che p u b b l i c h i a m o , B r i t t dov rebbe 
i g n o r a r e che a Roma anche I 'acqua f a i n g r a s s a r e . L ' a t t r i c e 
svedese, i ns ieme con i l m a r i t o Pe te r Se l le rs , f a in quest i g i o r n i 
l a spola t r a R o m a e Ba rce l l ona per i n t e r p r e t a r e i l f i l m « Bobo > 
d i Rober t P a r r i s h . 

le prime 
Concerto 

Monteverdiano 
all'Aula Magna 
Una non prevista toitrnee ame-

r icana del « Coro da camera del
la Rai Tv > ha IHKIIO l ' ls t i tuz ione 
UmverMtar ia de i Conce i l i nel la 
necessity di esseie i l p r imo de-
gl i ent i concert is t ic i rmnani a n -
to rdu re Claudio Monteverd i nel 
quar to centenano della n.iscit. i . 
I I concerto che aMnuino ascolta-
to i t ' n v r a a l l 'A i i l u Manna era 
.stato. in fa t t i . p i o ^ i anuna to [ * T 
i l p r o x i m o ine se d i apr i le e solo 
la r i t o rda ta 1nun.ee ne ha re^o 
indispensabile I 'ant ici iHi: n o che 
se da un lato ha tolto a l ia ma-
nifesta7ione la chance d i essere 
i l clou romano del le celebrazioni 
monteverdinne ha anche dato a l -
l ' lst i t t iz ione romana i l d i r i t t o a l 
ia pr imoj jen i tura. Del les to i l 
concerto e stato ot t imo. come 
era da as ie t t u r ^ i . Ha lasciato 
solo i l r imp ianto d i essere f lni to 
trop|Ki presto e TaM^o hen p iu 
fondato — e sigmf icat ivo per 
compiende ie lo stato del le strut 
tu re musical i i t . : l inne — d i aver 
dovuto as pet ta re t in ann iversano 
e d i dover m a ^ a r i aspettare fino 
a l prossimo. per ascoltare musi-
che che .sempre p iu appaiono co
me s t raord inan f ru t t i d, un 'a r te 
.senza agget t iv i . 

1-a serata tomprendeva b ran i 
t r a t t i da l pr imo. secondo. quar to 
e =esto Libra dei Nadrtaali. I I 
coro da Camera del la Ra i d i re t -
to da Nino Antonel l in i ne ha da
to una e^eciizione eccellente. Ma 
e inut i le cont int iare a npe te re 
compl iment i ad tin complesso che 
ad o £ i i esibi7ione — e lo abbia 
mu retentemente a^coltato p.u 
volte — ha conqui c tato m e n t a t i 
o^anna. 

vice 

Teatro 

L'uovo 
Giorgio Albertazzi d ice che 1 

c r i t i c ; ce l 'hanno con lu i . Le ge
ne ra i lzzazioni. o viceversa le 
per^onalizzaz.'on: SOTIO sempre 
ar. t .pat iche. ma c. sortfe i l so-
-,->*'to <he «;a i ! nofo a t to re ad 
ave ixv la un iwchlno con no. Che 
M>nso pijo avere ogai . i n fa t t i . I J 
r.o-e.-a de""f'or<» d . Fe!k":eT M.i1--
i i . i i a o " o r w v e a m i dal la sua 
< ;>"i:na » ! a ! \ i r u «e rnvi q lel 'o 
d 'l"lJ p r j «:>»' T.17 ffip c«vn 
me- i a V 

I.'uui o e la ^ *o ' a >)• , n o n u n 
co'.o. K m . I o Maz.v e dei s w. 
sfo-7; oer en: -are ne; II-HT-O e 
« I I T I I " O - s t e r n a » del -r-ondo-

a n i a ' o - d -nen/ogna e^".. r,u 
•v i ra a "vistsl'-iTiaere i concret i 
q u a T o V| u ! ! ;d i ob e:t v i 6e] o c -
eo'-o Ni"iirhe«<* d i sempre: a v r a 
un'am.inte proeace e «en7a per-
ples^na. i:n impiexo «Ta*a!e una 
moj i l ie perbene. Ma eas'ei. a t n 
da ' o ptmto. V> t rad «<"e. Certo. 
aTohe le coma non t ra TO nel « «" 
stem,! »: oerrt F.miim s; «:en-e 
n inTvawn 'e f - v l ' w i dal !a v i ta 
desih a!tr,. re le^a 'o a: marg in . 
e anche minacc-iato dal!a paura 
che !a o i n ^ i r t e e i l suo amante 
n:itroT«> ver<o di 1 l i . Al 'ora n-
mette le cose a posto: con ca ' 
ro 'a ta ahi l i ta uccide la donna 
e fa ncadere la colpa sti l d rudu 
i'i q>ia!e ver ra oondannato a un.i 
1'inna oena Em- l o torna al ia s i n 
no a sol-taria. 

La vicenda e svolta a t l raverso 
la raoida successione dei suoi 
moment i e-ssenziali. che i l pro-
tagonista cvo ra , in terpre ta . ac-
eompafrna. commenta. C A S I una 
ombra d i movimento si p ro i r t t a 
>ulla sostanziale, (nXtesca flssi* 

ta del le p i ico logie. i l rancido fi-
losofare de l personaggio (e del-
l 'autore) si stempera in torn col-
loquiah. e la piccola problema-
t ica della commedia (<li t . i rda 
der iva / ione p i randel l iu iu i ) si eo 
lora degli Mnul t i del la poc-hade. 
\M opere tea t ra l i d i Slarceau. 
t ld l la Pappa reale a l ia I'rora del 
quattro. veinite dopo L'uoio. han
no u l ter iormente segnato I l im i t i 
del suo qualunqiusmo boulerar-
thvr. Ma L'uovo. se til a nel '-')7 "oH 
t iMi idava un «Kfore d' l l i lno. oitnl 
sen/ ' . i l t ro p u / / a . 

I ! pubblico comunqi ie. si d i -
ve r t e ; <ippre7z<i posit ivamente i l 
n t m o farsesco del testo e del la 
regia d i Luciano S a k e t\\ quale. 
iMmostante le d i ch ia ru / ion i in 
cont rar io . non c i «embra abbia 
modif icato d i t roppo lo ^t i le della 
p r ima edizione) gu^ta le battute 
anche piu c o r n v e . !e capr io le, i 
tic. g l i a m m i t v a m e n t i d ' Alher 
tazz i . che •spadroneggia dal la sce
na a l ia platea e non r inuncia a 
n u l l a : neanche a pronunr ia re 
lingerie come ^i scr ive. aff im-he 
g l i spet tator i . t u t t i . Io capiscano 
ed entr ino. per un paio d'ore. nel 
^uo c sistema ». 

Degl i a l t r i a t to r i vanno r icor-
dat i Nietta Zocchi . Mar ia Grazia 
Frano ia . Anna 5>aia. la cospieua 
Ri ta D i Iyernia. Renato Lup i . i l 
Mast ranton i i l Castel lani . i l Sa-
bat in i e Antonio P ie r feder ic i . 
Simpat ico e funzionale i l disposj-
t i vo scenico creato da Mi*cha 
Scandel la. Si rep l i ca . aI l 'El i>eo. 

ag. sa. 

Cinema 
Una ragazza 

e quattro mi tra 
IncoraJg ia t i da i .~ac<.e.->-o d : 

pabbheo ot te i iu 'o <ia I'n uomo 
una donna, i d i s t r . b j ' o - ; . tauani 
hani'io deci=o d met ie re .ri c i r-
colaz one '.ai prect>itti*.e f i lm d i 
C_ai«if I j e l o i ch . I'na rayazza e 
quattro m'lra (poco diVer'vannTTe 
.siK«Vii .1 t i to 'o o - : g i i a » ; che 
na r ra ie imprese c n m . n a l i . ap 
;>^i:o d : q- jat t ro g o v n a « t n . C J : 
<I aggiunge ur~* ragarza. peral-
t r o so rdonu 'a e c<»i .in .so!o 
c c h i o v i s i b l e <i'ai'.ro e pe r t f i 
t>emrti:e copcio da i caael l . ) . 
E s a / a t i da'. * noma an>T;cano. 
d j . r o T j t i / . g ia l l i *• <ia. r e - x o n 
' . g <>-T.a'->' Ci. i c IHJ ie .•«. p-e 
:).i-,'CX) — u n T i t i o i i f j " * . e c<»i 
•T» ! :O a l l e i w T - n ' o — a. g ' a i v i -
t«> ;w: .. ra,) m»t ro d x\.x t v . e 
b-e x\~ c^- In-.e.e d (<»>v. 
. t - r i ' i . r T f .-t<iie-.' ,:c\t a <..)»r,--j-
f i g i - . i : n u i l r e a r o f xi /rci ta 
o .-••'>«> Si-'.o che. .rca.-^a:a la 
>*ni'7..» :. i .; i i v \ a a] p~odv. -ore. i 
a-ec*x <ie. r.q i t r r . .*.>avtti:a'.i 
<u 'x\ n o n i e n v ban.j l.«-.T!o com-
:IH-::»WH) mia s-rage: q . rid . sem
pre p f i n preda a . p in .co . e 
o:v . - : s . i ' . i 'a t tegg ianx i ro da 
. i rotxiere. .> ni.i-vs^ t.-jf>> ; <xi l'a*-
tro. 

Chi pensa. e gu- . ;amente. che 
Ie rad ic i delta malav . ta g.ova-
ni le e del !epp;smo r i sedano 
p.ii nel le strut tu re che nelle ^o-
v r a - t n i t t u r e . si astenga dal vede-
re I'na ragarza e quattro milra: 
chi penM ch«. d i f r ome a cer t i 
fenomeni. occorra sp in to cn t i eo 
e non un nxi ra l is tno da quat t ro 
>o!di. se ne astenga egualmente. 
e >e ne a>ten«a ch a l cinemato-
ara fo domandi qualcosa d j p iu 
che l 'agi l i ta del mest iere, e le 
o rma i tediase acrobazie del la 
macchina da presa. e la reci ta-
zione nevrot ica d i a t to r i forse 
mcapaci d i e.-pnmerci normal-
mente. 

ag. ta. 

Dalla nostra redazione 
M I L A N O . 20 

Quando. stanotte al Teatro L i -
r i ro . al ia f ine della rappresenta-
/ ione dei « Gigant i del la tnontu-
gna t di P i randel lo , i l s ipar io d i 
fe r ro , calando a te r ra , ha s t r i -
tolato la car re t ta dei Coimci, i l 
pubblico non ha potuto non v i -
ve ie tin momento d i struggente 
teneie/za per i l veechio teatro 
tosi c. incelluto. e. a! (emtio ste> 
<o. non ha potuto non '•entire la 
( leni i i i i ia . in quell imiiKigine d i 
d is t iu / ione . r ivo l ta al ia nost ia 
societa per la sua incapacita di 
n r e v e i e , di eapire la poesia. di 
accet ta ie la comuniea/ ione d i e 
I'arte Ie inv u i . 

i I g igant i della montugna : 
davant i al le lo io grandi opere. 
avendo come spettator i i loro 
se iv i . i comiei della contessa 
IKe si sono p o i l a t i . per rec i ta ie 
una stupenda tuvola ant ica. quel 
la del « f i g l i o cambiato ». che un 
poeta scrisse per la donna, d i lei 
innamorato. Poi . respinto, si era 
ucciso: e ora Use, tu t ta presa 
dal fe rvore de l l 'a r te . g i ra d i ci t
ta in e i t ta . di t e n a in t e n a. 
per t rovare \m pubbl ico dispo 
sto ad a^col tar la. Dovuuque e i l 
n f i u t o : ' .oltanto gl i abi tant i di 
una v i l la cadente e ivolatu. la 
Sealogna. gente che v ive di sty 
gni . in una "-etena fo l l ia . li ae-
eoglie. riconos( endo in lo io gen 
te del p iop r i o ^tanipo. sempie 
ai m u i g i n i es t iemi del la tea l la 
e del la f inzione Per con- ig l io 
del lo io capo. Cot ione. i l mago 
della coniuni ta. maestro i legl i in-
cantament i . Use e i suoi potran-
no ree i tare. appunto. davant i a l 
ia gente dei g igant i . Ma anche 
costoio respingono selvaggiamen-
te i l messaggio t h e ad essi. de-
d i t i a l le opere d i costruzione. 
non serve: per loro occorre i l 
mero d ive r t imen to : laz / i d i buf-
foni hanno perduto. o non hanno 
ancora t rova to , la capaci ta d i 
levars i a l l ' a r te . un 'ar te che co 
munque rappresent i i p iu p ro 
fondi mot i degl i an im i , esponga 
i sent iment i . Ie emozioni del v i -
vere del la co l le t t iv i ta e >=ia la-
t r ice d i un propr io espl ic i to si-
gni f ieato mora le. Nei g igant i e 
nei servj — cosi come mdicalo 
da P i rande l lo , i l quale coglie in 
essi soltanto I ' inizio del fenonie 
no sociale deH'i i ivadenya tecno 
crat ica ~ lo spettaeolo. nella d i 
rezione d i G iorg io Strehler. c i 
indica e c i fa r icono^cere I*at-
tuale c iv i l ta nostra borghese, tut
ta e solo r idot ta al rapporto fer-
reo e inesorabi le del produrre-
consumare produrre . dove non v i 
e po i to per i l momento della r i -
flessione. del la meditazione. del 
r ipensamento tie da par te del sin
golo ne da una autocoscien/a col-
let t iva che. a| di la d i quel mec. 
canico rappor to , tenda al fn tu -
ro de l l 'uman i ta . e lo vogl ia d i -
verso. m ig l io re del preter i te. 

Tu t to c io. d icevamo. e gia nel-
r inttnVione de l l ' u l t imo Pirandel lo. 
quello dei « Gigant i ». appunto. e 
della * Nuova Colonia * : <lie ha 
in par te una problemat ica di-
ver^a Qui e i l fa lhmento del-
1'evasione dal la eor ru t te la , dal la 
ca t t i ver ia . da l lo s f ru t tamento. di 
un gruppo d i povera gente che 
si rifusria su un ' iso la : ma es^a 
non v i si l ibera dei modi d i 
essere in ttso nel la societa ab-
bandonata. I I che fa esplodere 
a«pri conf l i t t i . cu i por ra fine la 
natura >:tessa t rascinando nagli 
imlii«=«=i del mare l ' i«ola e i suni 
coloni Con t i fa l l imento del la 
loro evasione. P i randel lo indica 
che i l po«fo dei « nuovi coloni > 
e pur sempre dent ro la "=ocieta 
cosi come 1'inuti l i ta dell"eva«ione 
degli ab i tant i del la ."calogna. con 
quel loro r i f ug ia rs i nel la magia 
e nel sogno. r i f iutandosi o rma i 
per sempre d i rivolser la pa-
rola ac l i a l t n . vuoi ind icare la 
neces^ita. per chi pra t ica I 'arte. 
di comi in tcar la . Ma i ! mes^ag-
cio e come avvol to in un invo-
lucro d i comp.aciuta segreta fa-
volo'sita d i <mfferto e ras.>ecna-
fo pes5iniismo. d, un cer to e-te-
Ji^mo fiecadente. 

Lo spettaeolo rompe I ' involu-
c ro e "^prigiona da l teMo p i ran
del l iano quanto \ ' e in esso che 
ancora c i puo r iguardare . Anzi-
tut to I'opera come evento poe-
t ico. sia pure incompiuto (ma d i 
quant i s ieni f icat i si car ica q>ri 
ta 'e -nconip utezza e «tata r*> 
<=ta nel conte=to cu l tu ra le ed ar-
t i - t i co del p ropr io tempo Essa 
appart iene agl i anni t r en ta : i l 
p r imo at to f u pubbl ieato nel '31 
*! i l la < Nuova Antologia >. i l se
condo su < Quadrante » nel "W. 
I d ie insieme furono rappre-en-
•at i nel '37. dopo la mor te di P i -
-andello. al G ia rdmo d i Bobol i . 
in P'irenze. con la regia di Si-
nioni. 

\1 conte<to s tor icocu l t i i r . i le e 
ar t i^ t ico si r i ch iamano !e laMr i -
ne pro:etra*e «ul v e l a n o po^to a) 
centro del grande prat icab i le . 
che at t raver<a longi tudmalmente 
i l palco-ct^nico e r a p p r e v n t a la 
c ima del la col l ina su cm «orge 
la v i l l a degl i Scalocnat i . 1 ^ la
st rine proiet tano p i t tu re dei Car
's-. dei Ro«ai. dei Si roni . I «uo-
ni che arcompagnano I'azione 
quando essa s j m u o \ e nel l 'aura 
magica vogl iono rendere pre=en-
t i gl i echi del la mu«ica eiironea 
piu avanzata a l l o ra : Webern per 
e^empio 

Da questa ba«e par te I'opera 
7ione p iu ^ ign i f icante del la dire-
z;one d i Strehler. Quella che fa 
di questi c Gigant i > una <=pecie 
di tener i s i imo e lucidissimo epi-
eedio. d i inno d i mor te . del vee
chio teat ro- del teat ro come ma
gia col mondo degl i Scalognat i : 
del teat ro come patet ica. sgan-
gherata. fantasiosa a w e n t u r a d i 
comic i . con Ie loro manie. j lo
ro costumi. i loro esihizionismi. 
la loro fame e. in«ieme. la loro 
missione. co l mondo degl i a t to r i 
della Contessa. 

St' es^a ha ru-jictie quando — 
con! :o 1'nieizia degl i Scalognati 
— vuole a tu t t i i co^' i reeitare 
davacitj al le maestrat i /e ciei Gi
gant i . e runa r ra v i t t ima del lo 
i o b-ntale n f i u i o . ha mvece tor-
to. stor icamen'e torto. perche 
n « i .sa proporre a quel pubbli
co che la sua t favola antica >. 

Sul f i to d i una castnu ione 
d ia 'e i t ica che la regia lascia 
ape ' ta t ra teat ro m a g u e teatro-
a w f f i t u r a antica e poetica da 
un lato e societa e sto1 la dai 
l'a t -o la iupnie.->tvi,a7,<iie ha 
ii.oine«iti belli.-Nsinii I / ag i t a / ' o 
ih1 degji St iIosjri.iti a l l ' a ' i ' i o dei 
Co'ii c • N n f a ' a d q' ie>' i . t he 
si defku.-cono Mibi 'o nel la Io:o 
f i i iXioinia s'oi K O poe 'ca d 
gu i t t i : 1'iniiiesso del car re t 'o 
che ]*y\i IUe af f r .mta d> st.m 
c h e / / a : le magie d i Co'rone (le 
t i as io lo ra / i on i della v i l la V 
lucc 'o ie) : i! MHKio'ogo della 
S g i i c u . le >offei te bat tute del 
la .sua favola da parte d i Use; 
I ' l t i tera .sequen/a dell 'esplorazio-
ne dei (!omici nel « guardaroba-
to » del la v i l la , con la danza dei 
f. ntocci (dove i l r icorso a modi 
e-p revs iv i <li s t i le espressionista 
e ad uso c r i t i c f r s to r i co ) : la 
puntomimu finale che rue 
contu visivMinentP i l t e r /o 
a t to d i cm Pirandel lo lascio 
soltanto una t racc ia . si iscr ivono 
co-iie momenti d i alta v i r t u see 
n <u nel la g a l e n a (ielle P'U 
bel'e immagai i teat :a! i che 
S' t . 'h ler ha Maputo creare. 

A i te f ie i p n m i di queste imma 
gin i ^ono gli a t t o r i : T u r i Fe i ro . 
che fa un Cotione tu t to r a g i a 
nante e didascal ico nel senso 
maieut ico. capace cioe di chia 
n r e e fa r veni r fuon dagl i a l t r i 
quello che e-si sono. e di ope^ 
ra re magie (e i l personaggio pi
randel l iano d i c quello che cono-
sce i l gioco » in chiave tea t ra le ) : 
Valent ina Cortese. una Use ispi 
ra ta , come le a t t r i c i c d i v i n e » 
del passato che compivano sof-
f iendo la loro ni issione: Mar io 
Carotenuto. i l comico br i l lan te 
Cromo. qualche line.i «opra le r i 
ghe d i una duiHistra/ ione vissuta 
del l 'ant ica g ig ion iera : Luciano 
Alber ic i . i l conte mar i to di I k e . 
Mansa Fahb r i . la comica D ia 
mante. d i una i l luminante presa 
Milla sua parte. Ci t iamo ancora. 
lo spa/ io non c i permette d i p iu . 
< on elogio generate. Alessandro 
Nine h i . V i rg i l i o Got tard i . Leopol 
do Valent in i . P ie t ro Bu t ta re l l i . 
t ra i Comic i . E, t r a g l i Scalo
gnat i . L ino Robi . Ol impo G r u c i o . 
Nuccia Fumo via vecchina). Car 
lo Formigoni (che disegna a l ia 
po r fezione la Tigunna d i M i l o rd i 
no), Donku e Ivana Mont i . Bel 
l issuni gh effett i che ott iene i l 
comjile.sso dei fantocci . is t ru i to 
da Mansa F lach . La scena. uni -
ca rna con cambiament i che per-
mettono mutament i profondi d i 
atmosfera. e d i Ezio F r ige r io . 
Mu t i che d i Fiorenzo Carp i , ma-
schere di Liusa Spinatel l i . costu
m i d i F r ige r io . capaci d i espri-
niere con belle/za la gui t ter ia 
d i un t rovarobato in abbandono 

Applausi entusiast ic i . soprat
tut to nel secondo tempo e al ia 
fine. 

Arturo Lazzari 

Successo a 

Messina dello 

«Spirito 

della morte» 
MESSINA. 26 

j Con un grosso successo d i pub^ 
bhco e d i c n t i c a e andato in 
scena a Messina, al ia F i l a r m o 
nica I.audamo 1M opinio della 
morte. un d ramma t ra l meno co 
nosoiuti rielia va* 'a produzione 
d i Ros-o di San Secondo 

Con que*i"opera i l Teatro Sta 
h i le d i re t to da Massimo Mol l ica 
ha inaugi i ra fo la stagione e. in 
sieme. ( t r : ^ i f T i i o r . i ' n I ai.tore nel 
rierimo annuf - r^ar io del la saa 
'compar^a Xila * i inn-a » ha 
as^Istito la vedttva del riranma 
t u r t o ^inno-a Ince 

I.'i -fiin'ft licVa vtir'e Mt* 1! > 
— t h e »t .ina ..n r i ' n T f i a! ;>' i 
r o ' o Mario' elle cue pa.-"one 
11917) e la cui t t - n a i u a ale mi 
c r i t i c i nanro a w . c i o a ' o a q .«•. 
la p i rand- lhana del l o - i e (>e 
n pare) — e ia <a ;o rappre-e- i 
tato per la pr .n a volta \ en t i c i n 
que amu fa da Ar. toi Giuho Bra 
eagl a. dopo d i che e:a s:a*o 
prat ica men: e abbandonaTo 

I-a c n«<t>pena > dei o ramma 
d i Ro^^o di San Secondo e q.nn 
di un m e n ' o d r l l o S:.ibile ni<-s 
<ine.>e e dei s»ioi a t t on che nan 
no lar^aniente contnb'.i.to a l sue-
i e c - j della rappre-« ntaz.cne. 

Part ic-o larnunte apprezzati 1 ^ i 
ra ( i iano l i . Walter Mae^to^, G=i 
br ie l la Apo.lon.o Germans Pa-> 
1'en. N inzio (tiacc»bbe e lo ̂ te^ 
*o Ma>«inv> Mol l ica. m. -ura 'o 
interprete o l t re che applaud.*o 
regiMa. Bene gh a l t r i . 

Un a l t ro d ramma d i Rosso di 
-San Secondo andra in scena nel 
corso del la stagione in Siei l ia 
Per i l marzo del 1967, i n f a t t i . 
lo Stabi le d i Catania ha in car-
tel lone Le esperienze dt G ioran-
n j Arc* filosofo. 

raaiv!/ 
controcanale 

Scala Reale 
C'^ forse da chiedere aiuto 

alio strumentalismo per defim-
re e collocare questo spettaeolo 
cosi di pessimo flii.s'o, cosi di-
sorganico. cost slegato e noio-
so? C'e forse bfcogna di ricor-
rere a qualeuna che scopra i 
motiri subconsci die hanno 
spinto Castellano e Pipolo a ti 
rar fuori le cose piu dette, pin 
risapute e cosi piu inutili del 
repertorio maccluettistico. del 
la falsa satira. della vomictta 
che non e tale? 

No. for.^e non c'd bisogno di 
tanto. che Scala Reale non <i 
colloca nemmeno dentro una 
cateqoria di spettaeolo «kitch«. 
nella tradizione della qrande 
oleografia. del cartnlinesca. del 
colore di marmellata. come i 
quadri dell'epopea qaribaldina. 
la redttta di Napoli con il pmo 
alle falde del Vcsuvio. Vintemo 
del t Vittoriale » danutinziann. 
i film di Cecil B De Mille hi 
questo casa almeno lo slioiv 
avrebbe fomito delle sollecita 
zioni di carattere sociologico' 
studio di comportamento per 
cui patera nascere uno spetta 
colo televisira insento nella 
1radidon» del * kit eh » appun 
to Ma la cosa sarebbe stain 
infme troppo qrande per ah 
antoii di Scala Reule co<\ im 
pet/not i in questa sort a di ile 
mistificazimir dell'idea di spet 
tacolo dell'idea di intratteni 
mento leqqero 

Se penstite ad esaminare con 
un minima dt atienzione un 
qualsiasi numero di Scila Rt <i 
Ie imrereie degli dementi ^ 
si. immutabili attomo ai quali 
vengono imbastiti i contami. E 
la cosa non sarebbe. fino a 
questo punto. tantn malvagia. 
senonche. quegli dementi fis^i 

sono indissolubilmentc legati al 
cattivo gusto, ma non quello 
qrande, ep'ico cattivo gusto. 
bensi quello piit domestico, pic
colo borghese. pantofalaio, in-
capace di deliranti manifesta-
ztoni. 

E il contorno e quello che 
e. in diretto collegamento con 
i punti fissi. 

Pappagone, gli alfieri. la hel
lo sconosciida, t'l mago presti-
diqitatore co{ suo giochetto di 
carte, i hallctti di volta in vol
ta ispirati ad un ambiente. i 
cantanti. sono le tessere di que
sto mosaico che pur cambian-
do posizione non riesce tnai a 
dare il senso dt una fiqura 
compiuta. di un'immagine si 
gni Hen nte 

Come in un vasa rotto e poi 
alia meqlio riattaccato con la 
colla, le smaqliattire, i pe:zi 
shocconcellati ri salt ana subito 
agli nccht. creano un senso di 
fastidm difficilmente sttperalii-
le, fastidio die si acuisce sino 
a divenlar tisicn quando il te 
sto. le coreagrafie e le scene 
die Scala Roale oresenta sono 
al limite della seiattcria. 

Nemmeno i preziosismi calli-
grafici di Romolo Siena riesco-
uo a sollerare le sorti delln 
sliow. snecinlmente qiiaiidn da 
ranti alle telecamere si ani 
tnno le mam <in cerca del ado 
forse) di Achille Tngliani Fred 
Bongusto tutto tesn ad accn-
rczz'ire. qli nccht chiusi le ro 
tnndita di tin mandnlino 

11 solo momento dot e ancn-
ra si ride, perche c un mo
mento di farsa cos] congi'iitale 
a l'eppina De Filipno, e lo 

a- sketch -> di Pappaqane Per H 
testa potremmo anche dormir-
ci sopra. 

vice 

programmi 
TELEVISIONE V 

10 15 LA I V D E G L l A G R I L O L T O R I . . m. . I i.i n.ito \ c i t u n n i 
1L0Q MESS A 
14,30 POMERIGGIO SPORTIVO. R ip ie -e di avvenmient i agonist ic i 
17,00 LA TV D E I R A G A Z Z I : < Una febbre. . . da c a v a l l o » (tele

film): « Le av venture del Gat to Silve.stro » 
18,00 SETTEVOCI . Giochi musicah presentat i da Pippo Battt lo 
19,00 T E L E G I O R N A L E del pomenggio 
19,10 CRONACA REGISTRATA D I UN T E M P O D I UNA P A R T I T A 
19,55 T E L E G I O R N A L E SPORT . T i c tac - Segnale o ra r io - Cro-

nache i tal iane • Arcobaleno • Prev is ion i del tempo 
20,30 T E L E G I O R N A L E del pomeriggio - Carosel lo 
21,00 I L CONTE DI MONTECRISTO, d i Alessandro Dumas : « I I 

Conte ». Regia d i Edmo Fenoglio 
22,00 QUINDIC I M I N U T I CON G L O R I A C H R I S T I A N 
22,15 LA DOMENICA SPORTIVA. R isu l ta t i . cronache e comment i 

sui pr inc ipa l i avvenmient i della gmrnata 
T E L E G I O R N A L E 

TELEVISIONE 2' 
18.00 CONCERTO DEI c SOLISTI V E N E T I > d i re t to da C Scinmne 
21.00 
21.10 

SEGNALE ORARIO - T E L E G I O R N A L E 
INTERMEZZO 

21,15 M A L I M B A - Viaggio nel mondo musicale neg io 
22,05 I L D E R B Y D I EPSON. Racconto sceneggiato del la sene 

« I. 'e-pettoie Gideon t. con J . Gregson. Regia d i J . H i l l 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Giornale rad io : ore 8. 13, 15, 
20, 23; 6,35: Musiche del mat t i -
no; 7,10: A lmanacco; 7,15: Mu
siche del rnat t ino; 7,40: Culto 
evangehco: 8,30: V i ta nei ctffh-
p i ; 9: Musica per a r c h i : 9,15: 
Da l mondo cat tohco; 9,30: Mes-
sa: 10,15: Trusmissione per le 
Force A n n a t e ; 10,45: Di--c -iw 
key ; 11,40: I I Circolo dei Geni-
t o r i : 12: Ar lecchtno: 12,50: 
Z ig-Zag: 12,55: Chi vuoi e'J'-er 
heto . ; 13,15: Ca r i l l on : 13,18: 
Punto e v i r go la : 13,30: Musi-
t h e dal palcoscenico e dal lo 
sehermo; 13,55: Giorno per gior
no: 14: Ribal ta d'eccezione; 
14: Trasmiss iom reg iona l i ; 
14,30: Musica in piazza: 15,10: 
Le cantano t u t t i : 15,30: Orche
stra d i ret ta da Puccio Roelens; 
16: I I mondo del disco i tahano: 
17: Orchestra leggera: 17,30: 
Concerto s infonico d i re t to da 
E. M r a w m s k i : 18,30: Musica da 
ba l lo ; 19: Domenica spor t : 
19,35: Mo t i v i i n g ios t ra ; 19^3 : 
Una canzone a l g io rno ; 20,20: 
Applau«i a . . : 20,25: Grand i suc-
cessi f rancesi per o rches t ra ; 
2 1 : Concerto del soprano Re-
gione Crespin e del piani^ta 
John Wustmann: 21,45: Canzo 
ni nuove; 22,15: Musica da 
bal lo 

SECONDO 
Giorna le r a d i o : o re 6,30, 7,30, 

8,30, 9,30, 10,30. 11,30, 13.30, 
18,30, 19,30, 21.30, 22,30; 6,40: D i 
ver t imento mus ica le : 7,35: Mu
siche del rnattino; 8,25: Buon 
v iagg io : 8,40: M i randa M a r t i n o ; 
8,45: I I g iorna le del le donne; 
9,35: G r a n va r i e t a ; 1 1 : Con da 
tut to i l mondo; 11,25: La chia
ve del successo: 11,35: Voci 
al ia r i b a l t a ; 12: A n t e p n m a 
spor t ; 12,15: I d isch i del la set
t i m a n a : 12,30: Trasmiss iom re
g iona l i ; 13: L 'appuntamento 
delle 13; 13,45: L 'e le t t ro -hake; 
14,30: Voci da l mondo: 15: Ab-
biamo t rasmesso: 16,30: Musi 
ca e spor t ; 18: I I c lacson: 18,50: 
I vost r i p r e f e r i t i ; 19,23: Ztg-
Zag ; 19^0 : Punto e v i r g o l a : 
20: Cor rado f e rmo po^ta ; 2 1 : 
Tempo d i jazz ; 21,40: I,a g ior-
nata spo r t i va ; 21,50: P o l t r o n n -
s i m a ; 22,20: Musica nel la 
«era. 

TERZO 
18,30: Mus iche d i G . Can«s i -

m i : 18,45: La Raseegna; 19: M u 
siche d i K. Stockhauscn. M. Ke-
lemen; 19,15: Concerto d i ogni 
sera - Ne l l ' i n te rva l l o : Costu
me : 20,30: R i n ^ t a del le n v i -
«te: 20,40: Musiche d i J . J F ro -
berger. M . Reger : 2 1 : f l G ior 
nale del T e i v o : 21^0 : Sette ar-
t i : 21.25: « L ' inroronazione d i 
Poppea » 

I TV PRIMI IN OUflLITU' 

Mod. «2C» 23 pollici. Dispositivo di sintonia 
a memoria automatica - centratura automatica 
di riga - suono e comandi frontali. L. 175.000. 

MAGNADYNE 
KENNEDY CRAN0I INOUSTRIE . 

MOID TV 

l l E T T i a C A f i 
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