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IL DRAMMA Dl ANOUILH A ROMA 

Anna Magnani 
vendica Medea 

L'infellettualismo del tesfo riscatfato dall'appassionata in-
terpretazione dell'atfrice — La regia di Giancarlo Menotti 

Una Medea tira l'altra: do-
po la riprcsa di Corrado Alva-
ro, la t prima > italiana (ritar-
data) di Jean Anouilh, il pro* 
lifico drammaturgo francese la 
cui reinvenzione dell 'antica tra-
Kedia risale a vent'anni or so-
no. come scrittura. e al 195.1 
come spettacolo. Forse si 
tratta di un obliqtio contributo 
al dibattito attunle sulla quo-
stione del divorzio e sulla cri-
si della famiglia. Ragioni piu 
stringenti. al di la dell 'occa-
sione che e offerta a un'attri-
c e del temperamento di Anna 
Magnani. non arriviamo a ve-
derne, per questa messa in 
scena . 

La Medea di Anouilh e. in 
dcfinitiva, proprio il dramma 
dell'iisura di un l e g a m e co-
niugale, nutrito un dl dall'im-
peto dei sens i . e ins ieme dalla 
fratellanza nata in c lamorose 
avvcnture: dalla complicity. 
anche, negli atroci delitti che 
hanno accompagnato la con-
quista del Velio d'Oro e la suc
ces s ive Tuga della temeraria 
coppia, s ino a Corinto. Qui. 
passato ormai un decennio. 
Giasone 6 1'eroe imborghesito. 
che aspira alia tranquillita. e 
vuol «s i s t emars i » con la fi-
glia del re Creonte: Medea non 
ha luogo. nella nuova, placida 
vita ch'egli si propone, gia en-
tro la penombra opnea della 
senil ita: la sc lvaggia figlia del 
Caucaso resta at taccata al 
tempo delle imprese. dei peri-
cnli. delle mani macchiate di 
sanguc, del nomadismo. Nem-

In inglese 
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PARIGI — Dopo Simone Si 
gnorel ed allri illustri esempi, 
un'allra autorevole attrice fran
cese, Genevieve Page (nella 
foto). si esibira in un tealro 
inglese, parlando in inglese. La 
commedia prescella per I'esor-
dio londinese e « Tiny Alice > 
di Edward Albee; protagoni-
• la maschile sara Maximilian 
Schell. 

Sancito 

il divorzio 
di Marino Vlady 

DRAGLTGNAN M 
D .tnbunj.o di Dragu.gnan ha 

sancito i! divorzio fra I a:tnce 
Manna VIad> e il pilota Jean 
Claude Brouillet. ntenendoli am 
bedue responsabih del fallimen'.o 
del matnmomo. I.i custodia del 
figlio Vladimir. di due anni e 
mezzo, e stata affidata all'at-
triotu 

menn lei. in fondo, accettereb-
be di seguire il suo uomo in 
quella impigrita dimensione 
casal inga che da lui d vagheg-
giata; cosi c o m e sprezza la 
piccola. miserabi le filosofia 
della Bal ia . per la quale una 
pnusa nelle faccende domesti-
che. e magarj un buon bicchie-
re di vino, sono tutto quanto 
si possa desiderare. 

C'e da aggiungere, nella pro 
tagonista. una notevole com-
pnnente freudiana. un complcs-
so di castrazione che farebbe 
la gioia di qualsiasi psicana-
lista: I'odio ch'clla prova per 
Giasone. qtiando sa del suo 
tradimento. scatur i sce soprat-
tutto dalla vergogna di e s sere 
stata, troppo a lungo. la fem-
mina in attesa del maschio . la 
terra aperta all 'aratro e al 
s e m e . Medea ha cercato anche 
altri amori. ma ne ha tratto 
un senso supplementare di umi-
l iazione: pensa. con spas imo. 
che cosa avrebbe potuto fare 
s e a v e s s e avuto caratteri viri-
li. Ed ora lutta la sua energia . 
la sua volonta si applicano a 
uno scopo mortale: contro la 
promessa sposa di Giasone e il 
padre di lei. contro i figli pro-
pri e di Giasone: contro s e 
s te s sa , infine. 

Piu che affrontare il mito con 
moderna coscienza (ci6 che 
gli era riuscito forse in Anti
gone). piu che adattarlo sen-
z'altro a stampi morali e psico-
logicj contemporanei ( come in 
Euridice), Anouilh se ne ser
ve qui quale veicolo per il suo 
perenne spaccio . all ' ingrosso e 
al dcttaglio. di temi e problemi 
appartencnti alia sfera d'in-
flucnza del pensiero esistenzia-
l ista: ma in lui degradati al 
l ivello di un intellettualismo 
bnttegaio. Una cosa gli va tut-
tavia riconosciuta, ed e 1'ac-
corta misura teatrale: per cui 
la divis ione in due di questo 
lungo atto unico (ben tradotto 
da Gerardo Guerrien") gia ri-
sulta indebita e stridente. cosi 
come la solennitn operistiea del 
movimentn impresso dal regi-

, >ta Giancarlo Menotti ai pcrso 
' nnj*ei. e dello s tesso impianto 
\ sccnocrnfico di Rouhen Ter-
' Xrutunian (ma i costumi « pa 

s tora l i» sono belli e congrui 
al l 'argomento) . 

Menotti. d'altronde. ha lavo-
rato piuttosto sui margini del 
festo. c h e sul suo nucleo: affi-
dandosi. a tale riguardo. quasi 
del tutto alia s ingolare presen-
7a e forza interpretativa di 
Anna Magnani. Si potranno 
percepire. nella sua recitazio-
ne. incertc77e. sbalzi di tono. 
induci ecccss iv i : ma I'insieme 
ha un suo fascino. al quale pa
re difficile sottrarsi. Anouilh 
non ha orobabilmcnte creduto 
a una sola parol a. del le tante 
che ha scritto: Anna Magnani 
crede appassionatamente in 
Medea, nella sua angoscia di 
donna abbandonata. invelenita. 
che s i afferra con l e unghie 
e coi denti aH'ultimo resto di 
c iovinezza. n corpo mortifica-
to da una hmga ves te che ha 
qua!cn<a del sa io . la chioma 
famo^a scmore piii scarmiglia-
ta. gli occhi febbricitanti nel 
vi«o inctiDito. sovrappone la 
sua rcalta di dolente creatura 
umana aH'ar7igocolo letterario 
di Anouilh Anche il virtuosi«ti. 
c o monoloco che evoca . a giu-
st if icare r immincnte gesto omi-
cida e suicida. la terribilita di 
un mondo nel quale non c'e che 
« a c c o p p i a m e n t o e camef ic i -
na », s' intride di una inconsue-
ta ver i ta . Dietro Medea , acco-
vacciata c rannicchtata nella 
sua solitudine. intra\Tediamo 
nor un momento l'eroina di 
Roma, cilta aperta. o r m a i di-
velta dalla dialettica Mrazian 
te ma esal tante della storia. 
immersa neir incuno mrtafis iro 
di una natura in«en«ata. di un 
univer c o hni ta le . ^enza prin 
cipio e «en7a fine 

Anche gli altri attori. nei li-
miti del le loro parti, hanno da-
to dimostrazione di un impe-
gno serio ed e f f i cace: da 
Osvaldo Ruggieri- c h e 6 Gia
sone — cal ibrate , persuas ivo , 

sobrio —. a Cesarina Gheral-
di. che disegna con pungente 
esattezza la figura della Balia, 
a Fosco Giachetti, Creonte di-
gnitoso e sicuro, a Lorenzo 
Terzon e Italo Bellini. Succes-
so in crescendo dall'inizio alia 
conclusione dello spettacolo. 
con un grande applauso e nu-
merose chiamate al termine. 
anche per il regista. Si replica. 
al Quirino. 

Dal nostro inviato 
L'AVANA. 20. 

Nella « P r i m a Mnstra della 
Cultura Cttbana », che si chiu-
de in questi aiorni nella capi-
tale pen-he, dalo il suo grande 
successo. la stanno richieden-
do in tutto il paese. un padi-
alione dedicato al cinema espo 
ne le medaalie e t trofei gua-
dagnati nelle competizioni in-
ternazionali. Quasi tutti i pre-
mi sono toccati ai documenta-
ri, e quasi sempre i primi, 
quelli d'oro. Quasi nessun pre-
mio. se non secondario, e toc-
cato invece ai films a sag-
getlo. 

Cid ha fatto nascere la con-
vinzione, nella stessa Cuba, che 
il cinema cubano valga poco o 
niente. Otto anni di rwoluzione. 
si dice, hanno creato tutte le 
strutture per una buona cine-
matografia. a cominciare dal 
riCMC (Vlstituto cubano di 
arte e industria del cinema). 
ma non hanno potuto creare 
buoni film. II cinema cubano 
non esisteva prima, ma non 
esiste — come fatto rilevante 
nella cultura del paese — nep-
pure ora. ha stessa Mostra, del 
resto. limita il suo apporto al 
minimo. 

Si tratta, affermiamolo subi-
to, di una convinzione quasi 
del tutto errata, lntanto la 
scuola del documentario cuba 
no e. senza alcun dubbio. tra 
le prime del mondo. accanto a 

A q q e o S a v i o l i <l"ella i»flnslava e a pnche al-
**** tre. Ne e convinto anche un al-

Nessun faglio 

a << Blow up 

di Antonioni 

>i 

NEW YORK. 20 
II film Bloxu up di Michelan

gelo Antonioni, presentato a New 
York in prima mondiale. e stato 
proiettato nella sua edizione in-
tegrale. benche la commissione 
di auto-censura dei produtton 
americani avesse suggerito qual-
che taglio. La Metro Goldwyn 
Mayer, distributrice del film, si 
e rifiutata di apportare il mini
mo cambiamento all'opera d i 
Antonioni. ed e la prima volta 
che la societa prende una deci-
sione del genere. in contrasto 
con il < codice di produzione >. 

II suo nortavoce ha dichiarato 
al riguardo d i e la MGM conside-
ra il film t un capolavoro arti-
stico che sarebbe danneggiato 
se gli si apportassero tagli, an
che mo!to brevi. come qtielli pro-
posti dalla commissione ». 

Interrogato in mento a infor-
mazioni secondo le quali Anto
nioni e fermamente contrario a 
modificare il film sia pure in 
nunimo misura. il portavoce del
la MGM ha affermato che il re 
gi=;ta italiano ha un diritto di 
supervisione finale e che la so
cieta Io appoggia completamente. 

to junzionario della nostra Am-
basciata a Cuba. Cortometrag-
gi come Collina Lenin, Storia 
di un balletto. Hemingway. Va-
queros del Cauto. Primo car-
nevale social ista, Ciclone, Now, 
C e r r o P e l a d o hanno ricevuto 
i meritati riconoscimenti euro-
pei (e spesso piu di uno) e go-
dono di stima incondizionata 
ovunque. Una speciale sezio-
ne. della « Mostra del cinema 
libero > di Porretta Terme ce 
ne fece conoscere wia quin-
dicina nei primi mesi di questo 
anno, e molti dei citati si po
tranno vedere prossimamente 
nei cineclub italiani. 

L'autore degli ultimi tre, San
tiago Alvarez, si occupa an
che delle cinecronache d'attua-
lita ed e uno dei nomi dt mag-
giore spicco nel reportage di-
retto. Cid non gli impedisce di 
dare a Cic lone. storia della ca
lamity naturale che afflisse 
I'isola nel '63. a Now. vigoroso 
e brevissimo pamphlet contro 
il razzismo USA sulla traccia 
della canzone di Lena Home. 
e a Cerro Pelado. dal name 
dell'imbarcazione che. nono-
stanie ogni sabotaggio statu-
nitense, condusse gli atleti cu-
bani a vincere la maggior parte 
delle medaglie ai giochi olimpi-
ci di Poriorico. le tre strutture 

/V'^^J'^/^/vvvv%/vv^/^rv^•^i^y^/v^/^^v^/s /v^• > • ' •v^» -

Buon livello medio dei primi film a soggetto 

II cinema cubano non vive 
soltanto sui 
documentari 

Gettafe in otto anni le basi di una 
industria e di una cultura nuove 

Pioggia 
di prenii 

Al Sisfina 

Felice ritorno di 
«Rinaldo in campo» 

Rmaldo Drago.iera e s c e ^ in 
campo a Roma P»T la seconda 
\oIta. do|K> una felice s e n e di 
repliche e di stag:oni in lungo e 
ID largo pe rl'ltalia. E' una tra 
dizionc (che tiene soprattutto 
d'occhio il bordero). questa dei 
ntorni. cui Gannei c Giovannini 
ci hanno abituati. II successo non 
e mancato neppure questa volta 
e cald. e numerosi sono stati 
gli applausi che hanno punteg-
giato Io svolgersi della comme
dia musicale e salutato, alia fine. 
gh interprcti. 

Scntta. insieme con Enrico '61. 
per le celebrazioni del centena-
r:o dell'Unita d'ltalia. Rinaldo in 
campo aggiunge qua e la motivi 
e situazioni di piu durevole si-
gniflcato che adesso. alia « venft-
ca >. mostrano di essere stati 
sacrificati alle ragioni delk> spet
tacolo e do: suoi protagonisti. 
Intondiamoci: Rinaldo in campo 
ha il gros?o mento di portare 
;n sccna. in morio scanzonato e 
ton cadenzc popolare^che. \ icen-
de allnmenti re-t.tuiteci attra-
\ er -o nauseanti <ereotip.. Attra 

j \erso R.naldo Draconcra e la 
rio'.oe ma te^iarda Angelica. Ga
nnei c Giovannini hanno voluto 
raccontarci un brano di stona 
attincendo alle \ icende non of
ficial.. cercando protagonisti non 
ufiicali. quelli c o o che si usano 
definire c oscun >. 

La vicenda 6 ben nota. Cre
duto un vero ganbaMino da una 
ardrntc fautnee dell'Unita d'lta-

E' morto I'attore 

Charles Watts 
NASHVILLE. 20 

L'attore Charles Watts. no:o 
caraf.ensta del cinema, del tea-
tro e della televisione amenca-
na. e morto a Nashville di can-
cro. Fra le sue ultime interpre-
tazioni per k> schermo. si ricor-
dano I oiomi del vino e dell* 
rose e The vheeler dealers. 

ha. Rinaldo Dragonera. bandito 
che ruba ai ncchi per dare ai 
poven. lini.sce i>or essere coin-
volto daUa ragazza (Angelica) 
nella lotta dei garibaldini contro 
le truppe borboniche. Un eroe suo 
malgrado. msomma. ma alfine 
conquistato alia giusta causa. 

In\ertito. come si \ ede . il ra;>-
porto tip.co di situazioni ana\<y 
ghe e reali i briganti che diven-
tano condottien. ora dei borlwni. 
ora dei garibaldini. senza tutta 
\ i a nuscire ad inserirsO. onde 
assicurare il fieto fine. Vicenda 
ben costruita. sia ben chiaro. ma 
che nsente di una troppo accen-
tuata chiave comica. sicche da 
un lato la borghesia (verso la 
quale non mancano buone frec-
ciatc) si riscatta vestendo la ca-
micia ro^sa (come Angelica) 
mentre i briganti (l'unico elemon-
to. se si vuole. d: contestazione) 
s e n o n o «ok> a suscitare ilarita. 
E il popolo (cu; ad e«ompio. nel 
Tomma^o d'Amaifi. Eduardo af
fidata ben altra pre?enza) n m 
appare che di scorcio mentre I 
gar.baldini. finalmente « \ e n » . 
•.encono <onfina'.i nella oIeo^ra!ia. 

Ma Io .spettacolo. ancorche s.ii-
la veenda. si atTida soprattutto 
al dinamismo dei due interprcti 
principal!, un Domenico Mod.i-
gno \igoroso e padrone della 
scena e una Delia Sea la pien.) 
di bno ma anche di misura. ora 
aggressiva ora tenera. ora coin-
volta in danze frenetiche. Fanno 
loro bel contorno Vittorio Congia. 
Bcniamino Maggio. Gino Pagnani 
e Giuseppe Porelli, cui la lunga 
ser.e di repl.che ha permesso 
grande affiatamento. Le canzoni. 
dello stes^o Modugn*i. sono tra le 
<ue piu nu^cite. Attilio Bossio 
c il bravo e mi^urato ranta^tone. 
mentre 1 in*erto de. pup (che e 
uno de: momenti p u be!.i assie 
me a quello. direttamente ispirato, 
del sogno finale di Dragonera. 
che costituisce una delle tante 
felici mtuizioni registiche> e af-
fidato alia Manonett.stica di Pip-
po N'apoli: un nwrnento di au-
tent:co tcatro popolarc. Si replica. 

I.S. 

diverse die i tre diversi temi 
richiedevano. 

Dunque il documentario cu
bano e una realta indiscutibile 
e lo i , in genere, il corto o 
medio metraggio, anche di fan
tasia. Lo dimostra, tra I'allro. 
I'esempio di Manuola . cosi co 
me il fatto che i registi cuba-
ni usano raccogliere i loro 
brevi film in antologie. In Sto 
rie della rivoluzione i tre rac-
conti erano firmati da Tomds 
Gutierrez Alea, in Cuba '58 da 
Jomi Garcia Ascot i primi due 
e da Jorge Fraga I'tdtimo, 
Anno nuovo. che si iiedra nel
la selezione per I'ltalia. 

Anche i registi stranieri. d'al
tronde. erano prevalentemente 
dei documentaristi: Chris Mar
ker. Agnes Varda, Joris Ivens. 
Theodor Christensen. Gli stes-
si sovietict hanno seguito il 
sistema dei racconti: quattro 
ne hanno stipati in Sono Cuba 
»7 regista Kalatnzov. il sogget 
tista Kvtuscenko e Voperatore 
Urussevski, in uno dei film piu 
deliranti della storia del cine
ma. al cui confronto il forma 
lismo di Josef von Sternberg 
in Capriccio spagnolo fa la 
figura di timido precursore. 
Chi ricorda le evoluzioni del
la macchina da presa in Quan-
do volano le c icogne e. ancor 
piu insistite. nel film sttccessivo 
Lettera non spedita. sa che co
sa vogliamo dire. 

Ma la lettera che Urussev
ski ha spedito da Cuba e tut
ta un geroglifico. Inquadrati 
costantemente da un « grandan-
golare >. la prostituta del pri
mo episodio. il vecchio conta-
dino del secondo, lo studente 
del terzo e il c a m p e s i n o che-
diventa r ebe lde del quarto, so
no deformati e monumenlaliz-
zali al di la d'ogni immagina-
zione. A tale spreco di tecnica 
fa riscontro una sommariela 
tematica, la quale valorizza, 
al contrario, la semplicita e la 
schiettezza dei migliori raccon
ti cubani. 

Questo per dire che le carat-
teristiche specifiche della rivo
luzione latino americana non 
sono facilmente trasferibili in 
arte neppure dai piu esperti 
cineasti del vecchio continente. 
D'altra parte i cineasti di qui 
sentono fortissimo il fascino 
delle esperienze cultural! eu-
ropee, specialmente italiane 
(molti di essi hanno studiato 
al Centra Sperimentale), fran-
cesi e svedesi. E basta leg-
gere regolarmente, come not 
facciamo da anni, la bella ri-
visia dell'ICAlC. Cine C u b a n o . 
per rendersene conto. 

Cine C u b a n o ha avuto. (in 
dall'inizio. un merito incalcola-
bile: I'apertura verso tutte le 
esperienze ivtali. Se c'e una 
cosa dalla quale i cineasti cu
bani rifuggono come dalla pe-
ste. e lo schematismo. Essi 
hanno studiato senza preclusio-
ni di sorta il neorealismo di 
Rossellini e di Zavattini. cosi 
come studiano oggi Fellini, An
tonioni e Rosi. Si sono inte-
ressati delle « nuove ondate > 
in Francia e in Gran Bretagna. 
cosi come in Polonia e Ceco-
slovacchia. Hanno ammirato 
Bergman e Alain Resnais. han
no lasciato fare un film (pur-
troppo largamente precario) ad 
Armand Gatti. si sono occupa-
ti — forse per primi — del 
nuovissimo film di Tarkovski 
Andrei Rubliov. Nello stesso 
tempo cercano di condurre 
aranti I'informazione teorica. 
Ci risulta che Gramsci nan e 
per nessuno di loro uno scono-

| sciuto; Brecht, Lukacs e Bar-
i baro hanno riempito pagine e 
I pagine della rivista. 
! Come sforzo di un paese fino 
I a ieri sotlo%viluppato, non c'e 

male. Neanche lontanamente 
nel resto dell'America latina, 
per non parlare degli Stall 
Uniti che sono alia retrogvar-
dia culturale anche in questo 
campo, si verifica qualcosa di 
simile. D'altronde C ine Cuba -
no ha pvbblicato inchieste sul 
cinema messicano, argentino e 
brasiliano, cut hanno parted-
pato anche cineasti di questi 
paesi, mentre U contrario non 
si e avuto. a quanto ci risulta. 
ne in Messico ne in Argentina. 

I e tanto meno in Brasile. 
j Otto anni non sono molti per 
j porre le basi di un'induttria e 
, di una cultura. Ma sono state 

poste. 11 camminn ftnora segui
to era indispensable. Che co
sa dere fare, secondo noi. Ci
n e C u b a n o per progredire ulte-
riormente? Dovrebbe riuscire 
a tTasformarsi da rivista d'in-
formazione e, al massimo. di 
dibattito, in rivista di ricerca. 
di ricerca cubana originale. Gia 
nell'ultimo numero (H 38. del-
Vanno sesto) si inizia un'inchie-
sta sui rapporti tra cinema. 
lelteratura e teatro, e Jose 
Mnvtip parla del rifacimentn 
di wn suo film su Guantanamo 
che non lo arera snddisfattn 
Insomma e renuto il momento. 
per i cineasti cubani. di inco-
minciare a parlare di si. dopo 
aver per tanti anni, e cosi ama-
bilmente, parlato degli altri. 

Ugo Casiraghi 

Faaiv!/ 

PAKIGl. 20. 
Un premio dopo l'altro per Daisy Lumini. A Napoli. al Fe

stival della canzone, esclusa dalle finali nonostante a v e s s e in 
terpretato la piu bella canzone in gara. Daisy si e vista poi 
assegnare il Premio della critica. Adesso. per I'incisione della 
versione italiana di « Un uomo e una donna >. la Lumini e 
stata invitata a Parigi per prendere parte ad uno % show > 
televisivo nel corso del quale le e stata conferita una targa. 
Stagiono intensa per la cantante fiorentina. Protagonist;] del 
« Centominuti » (divenuto per 1'occasione « Trentaminuti ») edi
zione radiofonica. Daisy Lumini si appresta adesso a tornare 
in scena con «Centominuti n. -1 >. NELLA FOTO: la Lumini 
a Parigi . 

Staserct « Re Ubu » 

II teatro-officina 
di Jan Grossman 
Questa sera il « Teatro Club * 

presenta al Tcatro delle Arti. 
come secondo spettacolo della 
stagione. Re Ubu di Alfred 
Jarry. con la compagnia ceco 
slovacca Zabradii diretta da Jan 
Grossman. Si tratta certamente 
di un avveiiimi-nto aitistico sti-
uitilante e di primissimo piano 
in quanto il * Teatro della rui-
glncra •> - un teatro taseabile 
di duecento l>osti fondato nel 
l»5H. nel cuore della teeehia 
Prima, da Vladimir Vodicka 
(direliore artistico) e Ladislav 
Fialka (J famoso mimo). ai 
quali si aggiuiise alia direzione 
dopo un anno Jan Grossman che 
e tra l'altro teorico della let-
teratura e del teatro. editore e 
cntico — e uno tra i piu gio-
vani gruppi sperimentali teatrah 
praghesi. e uno del m.gliori in 
campo europeo. DaU'epoca della 
sua fondazione, il * Teatro della 
ringhiera » ha allestito una quin 
dicina di spettacoli. tra i quali 
ricordiamo Gala all'aperto di 
Ylaclav Havel (drammaturgo 
del * Teatro della ringhiera *). 
Lo cantatnee calva e La le-
ztone di Ionesco. Aspettando 
Godot di Beckett, oltre all'L'bu 
roi di Jarry. 

< Naturalmente. e difficile par
lare di uno spettacolo prima di 
averlo visto .̂ ha esordito pole-
micamente Grossman alia con-
forenza «tampa organizzata ieri 
5cra nel ndotto del Teatro del 
le Ani. in occaMone della pri
ma romana di I'hu rtr. uno 
spettacolo < he. come si ricor-
dera. e stnto gia pre«enlato 
1'altr'anno al Fot ival dei tea-
t n stabili di Firenze. con gran 
de succtsso di pubhlito e di 
cntica. Grossman ha preci«;ato 
che il Gruppo della t Rin
ghiera > e stato anche invitato 
al Festival dell'OW Vic. e a 
Parigi al Teatro delle Nazioni. 
mentre sono in corso trattative 
per New York. Comunque. dopo 
le due recite romane, il «teatro 
taseabile > rientrera in Cecoslo-
vacchia. e suceesshamente eom-
pira una tournce nella Germania 
ocridentale. in Sv.zzera e in 
Bclgio. 

Nonostante le * difficoita s Hi 
parlare di uno spettacolo fan 
ta^ma Grn<=.man ha tinito per 
dir molto 'parfcolarn^nte ptr il 
corte-e ir.tervrnto dello slavista 

controcanale 

Angelo Maria Hipellino. questa 
volta nei panni di mterprete) non 
tanto sullo s|x;ttacolo in se stesso, 
quanto sui fermenti culturah 
presenti oggi in Cecoslovacchia. 
e MiU'attivita in genere del suo 
Teatro * taseabile a che ha rag-
giuntn ormai un alto livello pro 
fessionale. 11 testa di J a n y (pub 
blicato dull'autorc nel 1B9G), the 
potremmo chiamare il t nonno * 
del teatro dell'assurdo — secon
do la delinuiune di Grossman 
— ha un carattere particolar 
rr.ente « gestuale *. plastico. ed e 
proprio jier <jucsto che sono state 
abolite le traduziom simultanee. 
che |M>trebbero distoghere lat-
tenzione dello siK'ttatore dalla 
azione teatrale. II pubblico po 
tra < ascoltare». inciso su na 
stro, soltanto alcuni «titoli * 
esplicativi indispensabili. distri-
buiti nei punti chiave dello spet 
tacolo. che e costituito dal-
lintegrazione dei due testi di 
J a r r y . Ubu re e Ubu mcatenato 
(che Grossman ha dehnito una 
unica stona della * voracita co-
smica *). net quali sono stall 
insenti ancora alcuni pjissi |>ar-
ticolarmente significativi e com-
plementan del romanzo Ge.sft\s 
el opinions du Docteur Fau-
stroll, pataphysicicn. scr i t to da 
Jarry nel 1898: uno spettacolo. 
ha aggiunto Grossman, struttu-
rato su un testo afla^cmante. 
* aperto >. e provocatorio. che 
.-<timola la coH.ienza dello spet-
talore. con tui otni regista |K:O 
•» nietttre a confronto la propria 
problematua >. 

Dopti aver parlato di Kafka c 
del |xj«-to che occupa I'c assurdo t 
nel teatro cecoslovacco. e delta 
e pasaivita > con cui v.ene por-
tato oggi sulle scene attraverso 
spettacoli purtroppo < ins.gnifi 
canti». Grossman ha teonzzato 
la funzionc del suo «teatro ofh-
c ina». il ruolo del < regista » 
creatore e coordinatore di tutti 
gli elementi dello spettactrfo. e 
le ragioni ideali di un teatro 
d'avanguardia che in Cecoslo-
vacch.a « non deve essere d'op-
posizione > ma assumere una 
< posizione > culturale positiva e 
avanzata. L'na cuno^ita: Gro«.s 
man ha confe*-ato ti ie rKin 
trecie ciecamorite nel teatro 
dell asMirrio. 

II commendator 
Sordi 

Siamo sempre stati favorevo-
li alle introdintone cntiche dei 
film sceltir e trasmessi in un ci-
clo organico: ma se le intra-
duzioni debbono ridursi al li
vello di quella che ieri sera 
ha preceduto Un americano a 
R o m a , allora e meglio rinun-
ciarvi. L'introduzione di ieri 
sera, infatti, e servita soltanto 
per dur modo ad Alberto Sordi 
di fare un po' di pubblicita 
gratuita al suo nuovo film che 
sta per usctre sugli schermi 
italiani e. di passaggio. anche 
alle « MMore vie » del ci'ienin 
italiano m generate. Queste 
* Ht'oce vie ». die consistono 
nei grossi inveslimenti fimin-
ziari e nelle possibilita aperte 
dal colore e dal grande scher
mo, apnrebbcra al cinema ita
liano pmspettivc miglion <li 
quelle del passato. del periodo 
nel quale i film italiani veni-
vana prodottt con mezzi piu 
modesti. in bianco e ucro e in 
un ambiente, diremmo, artigia-
nale. invece die all'ombra del 
grande capitate (americano?). 

L'opmione di Sordi coincide 
con quella dei grandi prudut 
tori ma contrasta apertamente 
con la realta, purtroppo: evi-
dentemente, I'antico Albertone, 
divenuto il comm. Alberto Sor
di. appunto come il personaq-
gio del suo nuovo film, si scute 
ormai un * arrivato v c uigio 
na ispirandoti al suo nunvn 
stato Quanda interpretai a 
Nando Moriconi vestiva i pan 
ui di un persnnaggio rittima di 
un vnto c del sistema che In 
produceva; adesso die inter 
preta il persnnaggio di un si 
gnore facoltoto contrario al di
vorzio (e tiene a dichiararsi lui 
stesso contrario al divorzio, 
<t argomenlo di attualita, pu r 
tropjK)». come ha delta ieri 
sera), nel sistema si e inte-
grata e ne approfitta campia 
ciuto. E si guarda bene dal 
commentare e dal sottolineare 
gli autentici spunti di polemi 
ca di costume contenutj in un 
film come Un americano <i Ro 
m a — e con lui te ne guarda 
il curatore di questa rassegna. 
Gian Luigi Rondi. 

Per fort una. i telespettatori 
hanno avuto la possibilita di 
godersi, subito dopo, Un nine 
ricano a Roma e di confran-
tarlo. tanto per fare un esom-
pio, con gli attuali, costosi film 
a cpisodi, nonche di coglierne 
la carica satirica. che. pur 
non essendo dirompente, riu-

sctva a smontare con sicura 
efficacia parccchi aspetti pic
colo borghesi di quell'america-
nismo che esplose negli anni 
cinquanta (e che, sia detto con 
buona pace di Sordi, non aveva 
propro nulla a che fare con il 
<fcapellonismo>). E hanno avu
to la possibilita di apprejznre 
anche I'autentica forza comi
ca. la notevolissima capacita 
mimica e la freschezza di in-
venliva del Sordi di quegli 
anni. 

Un americano a Roma avra 
senza dubbio attirato la mag-
gioranza del pubblico, sottraen-
dola a Spr int , che costituiva la 
alternativa al film sul secondo 
canale. Peccato, pcrchc ieri 
sera, il seWmanale diretto da 
Rarendson conteneva almeno 
un servizio davvero ottimo: 
quello di liruno Beneck sul sal-
to in alto. Un servizio che an-
imverava immagini assai rare, 
si aiovava di un mnntaggio 
malto mtellmcnte e di un com. 
mento nettamentp funzionale, 
smtenth, effcttt spcttacolari e 
andie didascalici (ricordiamo 
la parte delle sequenze al ral-
lentatore) va anient? lodevoli. 
In servizio meritevole. oltre-
tuttt) perdu' offriva anche ri-
flestioni tutt'altrn che banali 
sull'atletica leggera cercando 
di approfondirne il valore nel
la eterna lotta dell'uomo p#r 
supcrare se stesso. i suoi limiti 
naturah. 

Del wsto. Sprint su questo 
piano ct paie stui compiendo 
alcuni pm'/M'Nsv. Intercssailte 
c puntuale. nella ^ua rapida 
indagme di cronaca. era an-
die il *crvi:io di Montaldi sul 
' vandalismo sportivo» degli 
ii'.qlcsi. e \timolante era il ri 
tratto del puqile La Magna 
tracciato da liarati. Qui. ci e 
parso, si tentava una nuova 
strada. quella della < ricostru-
zione dall'interim > della psico-
logla di un puqile: e il tentati 
va era apnrezzabile anche per 
In sfilc. piu persuasivo net sim 
btilici mnntagqi fotngrahci. 
piuttosto inqenttn p artifuinsn. 
invece. nelle parti sceneqifiate. 
Dare Sprint croJZ'i. pern, e an 
enra e sempre sui problemi 
strutturali dello sport italiano: 
In ha dtmottrato il servizio di 
Ghirelli sul caso Chimin e sul
le nuove disposizioni della Le
go calcistica. che in pratica 
cludeva la sostanza della que-
stione e. nonostante le iniziali 
intenzioni iroitiche, finiva per 
cedere ai toni mitici e dram-
matici. 
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programmi 
TELEVISIONE V 

lELESCUOLA 
GIOCAGIO*. Per i piu piccini 
TELEGIORNALE edizione del pomenggio 
LA TV OEI RAGAZZI: La stona dl Lumetto (pupazzi ani-
mati); Oggi alio zoo: Comica finale 
NON E' MAI TROPPO TARDI (primo corso) 
OPINIONI A CONFRONTO: < Donne aJ volante» 
TELEGIORNALE SPORT . Tic tac Segnale orano - Cro-
nache italiane - La giornata parlamentare • Arcobaleno -
Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera Carosello 
ALMANACCO di storia. scienza e vana umanita 
MERCOLEDI' SPORT. Telecronnrhe dall'ltalia e dallestero 
TELEGIORNALE della noMe 

TELEVISIONE 2* 
SEGNALE ORARIO TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
MELISSA, originale televisivo di Francis Durbridge. Con 
Rossano Brazzi, Tun Ferro. Luisella Boni. Laura Adani, 
Aroldo Tieri. Massimo Serato. Ilegia di Daniele D'Anza 
ORIZZONTI della scienza e della tecnica 

RADIO 

i r. a. 

NAZIONALE 
Uiornxe radio. 1. 8, 10, 12, 13, 

15, 17, 20. 23; 6,35: Corso di 
lingua tedesca: 7,05: Alma-
nacco: 7,10: Musiche del mat-
tino: 7,40: Ien aJ Parlamento; 
8,10: Rassegna stampa italiana: 
8,30: II nostro buongiorno; 
8,45: Folklore internazionaie; 
9: Motivi da operette e com-
medie musical]; 9,20: Fogii 
d'album: 9,35: Divertimento 
per orchestra: 10,05: Antologia 
operistica; 10,30: La radio per 
le scuole: 11: Canzoni nuove; 
11,30: Jazz tradizionale: 11,45: 
Canzoni alia moda: 12,05: Gli 
amici deile 12. 12,20: Arlec-
chmo: 13,15: Carillon: 13,18: 
I'unto e virgola: 13.30: SotiMi 
della musica leggera; 15,10: 
Canzoni nuove; 15,30: Parata 
di s u c c e s s . 15,45: Orchestra di 
E. Baliotta: 16: Per t piccoli; 
16,30: Mus;che di Schumann; 
17,10: Le grandi voci del pas
sato; 18: L'approdo; 18,30: La 
bella stagione; 19: Sui nostri 
mercati: 19.05: Italia che la-
vora: 19.15: II giornale di bor-
do: 19^): Motivi in giostra; 
19^3: Una canzone al g iomo: 
2040: « Werther ». dramma li-
rico in tre atti. musica di Mas
senet. 

GTO 
9.30, 
14,30. 
19,30. 
"inrer 

SECONDO 
-na!e radio. 7,30. 
10,30, 11^0. 12.15, 
15.30, 16,30, 17,30, 
21,30, 22.30; 6.3S: 

•o rr .-ica.c. 7,35: 

8.30. 
13.30. 
18.30. 

D.ver-
M.- i 

che del mattino; 8,25: Buon 
viaggio: 8.45: Canta Fabnzio; 
9: Un consiglio gastronomico: 
9,10: Claude Cian alia chi-
tarra; 9.20: Due voci, due still: 
9.40: Orchestra Tullio Gallo; 
9,55: Buonumore in musica; 
10,20: Complesso The Zombies; 
11.35: Un motivo con dedica; 
11.40: Per sola orchestra; 11,S0: 
La scienza in casa: 12: Tema 
di brio; 13: L'appuntamento 
delle l.t; 13.45: La chiave del 
*ucces5o: 13^0: II disco del 
giorno: 14,05: Voci alia nbaJta; 
14,45: Di^chi in vetnna; IS: 
Can/oni nuove; 15,15: Motivi 
scelti per voi; 15.35: Concerto 
in miniatura: 16: Rapsodia; 
16,38: Canzoni indimenticabili; 
17: Napoli cost c o m e ; 17,25: 
B>.on viacffio; 17^5: Non tutto 
ma di tutto: 17,45: Rotocalco 
mu sica!e. 18,25: Sui nostn mer
cati: 18.35: Clas«e unica; 18^8: 
I vostn prefenti; 19,23: Zif-
zag: 19^0: Punto e virgola; 
20: Colombina bum; 21: Inter-
vallo musicale: 21,10: Natale 
al tempo che Berta filava; 
21,40: Canzoni nuove. 

TERZO 
18,30: Musiche di Pergolesj; 

18,45: La rassegna; 19: Musi
che di Paccagnim; 19,1$: Con
certo di ogni <era; 29,40: Mu
siche di Felix Mendelsshon 
RirtroMv: 21: Il giornale del 
T«-r/o. 21,25: La collana della 
re^ir.a: 22.30: Musiche di Pa-
<-','.:ni e Marazzoli. 

BRACCIO Dl FERRO di Tom Sims e B. Zaboly 
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