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Gli effetti della nuova legge 

Gli enti lirici 
verso il 

naufragio totale 
Un colpo di mano (tenta-

tivo di scavalcare il Con-
siglio di amministrazione. tes-
sendo le fila di un compro-
messo) ordito nell'ambito del 
Teatru Comunale di Firenze, 
riporta I'attenzione sugli Enti 
lirici aliindomani della loro 
legge riordinativa. La quale 
legge. come ha avuto bisogno 
d'una lunga vigilia. cosl ora 
richiede (lungi dall'essere an-
cora operante) un lungo traf-
fico. alimentnto da mille op-
portunismi. Questi opportu
nism! (ivi compresi quelli del-
le segreterie dei partiti del 
centrosinistra) hanno portato 
nei teatri lirici alcune situa-
zioni irregotari. perfetta-
mente identiche a quelle die 
si lamentavano prima della 
cmanazione della nuova legge, 
ma anche piu gravi. in quan
ta si verificano oggi nono-
stante le nuove norme e pro
pria a dispetto di esse. 

Eppure, sulle virtu tauma-
turgiche di quale normc. qli 
schieramenti pnlitici die han
no presrntalo la legge. avrcb-
horn mes<tn la mono sul funco. 
Ora sul funco ci stanno gli 
Enti lirici. 

A prrscindere dal cosiddet-
to risanamento amministra-
tivn (gia all'inizio della cor-
rente staqione gli Enti hanno 
dovuto contrarre nuovi mti-
tui), anche dal punto di vista 
organizzativo e culturale la 
legge sta sospingendo gli Enti 
in un grosso naufragio. Stia-
mo assistendo. sul finire della 
legislatura die voleva glo-
riarsi della salvrzza degli En
ti lirici. al fallimenta. piut-
tosto. dell'operazione musica. 
quale si sta svolgendo nei ri-
guardi dealt Enti in questinne. 

Ecco, del resto. la situazio-
ne nei suoi tre fondamentali 
aspetti: economico, organiz
zativo, culturale. 

Premesso che sono aspetti 
inlimamente ira loro corre-
lati, ma che — al contrario — 
cuntinuano ad essere scissi e 
smembrati, alio stato attuale, 
abbiamo: 

— Aspetto economico. Sem-
pre insuflicienti, le sovven-
zioni si sono dimostrate ina-
deguate, anche dopo la legge, 
persino a coprire il costo del-
le masse. Gli Enti lirici. per 
avviare le loro stagioni hanno 
dovuto avere una ennesima 
« aulorizzazione > ad elargire 
at < benefattori > (ma non sa-
ranna piuttosto propria essi i 
beneficiati?) altre quote di in-
teressi passivi su prestiti e 
mutui. 

— Aspetto organizzativo. No-
minati i sovrintendenti da 
parte dei Consign comunali, 
si e rimasti da lungo tempo 
in attesa delle ulteriori no
mine: quelle dei Consigli di 
amministrazione. dai quali 
dovrebbe scaturire. < autono-
tnamente >. la nomina dei di-
rcttori arttstici. Senonchd. 
questi Consigli di amministra
zione che dovevano essere in-
sediati gia dallo scorso anno. 
non sappiamo nemmeno se 
siano gia stati nominali in 
ttttti gli Enti lirici. E' certo 
perd che. dove sono stati in-
sediati. essi sono ora cost in-
sidiati dal gioco mercantile 
dei partiti di maggioranza, 
che non solo non riescono a 
manifestare una loro qualsia-
si volonla. ma proprio non 
riescono nemmeno ad essere 
convocati per svolgere le loro 
funzioni. iVon e'e. anzi. nem
meno un sintomo che i detti 
Consigli nescano a mettere il 
naso nelle cose « art'tstiche > 
dei rispettivi Teatri. la cui 
arqanizzazione e" ferrea — tra 
Dc e Psu — solo nei tu mi 
dai una cosa a me. e via di 
seguito. Dove e'e un sovrin-
tendente della Dc occorrera 
un direttore artistico del Psu. 
e viceversa. 

In tali attese (qualcuno ha 
insinuato che addirittura si 
voglia traccheggiare fino alte 
prossime elezioni). t direttori 
artistici che erano in funzione 
presso gli Enti prima della 
legge. sono automaticamente 
scaduti e messi nella condizio-
ne di non poter muovere fo-
glia per una qualche inizia-
tiva per il futuro. Cosl i 
Teatri, smaltita la stagione 
in corso. non hanno idea di 
quel che faranno per le sta
gioni successive. E' il caso 
del Teatro dellOpera di Ro
ma. dove il direttore artistico 
Massimo Bogtanckino e di-
missionario fin dallo scorso 
mese di norembre; ed i il 
caso del Teatro Comunale di 
Firenze. dove il direttore ar
tistico. Lticiano Alberti. sea-
duto come tutti gli altri di
rettori artistici, ma come tutti 
gli altri rimasto in carica in 
attesa del successore. ha do
vuto clamorosamente dare le 
dimissioni per non cedere a 
una situazione di compromes-
so che avrebbe potuto — tra 
Valtro — costituire un « pre-
cedente» anche per gli altri 
Teatri: quello, appunto. di 
jar fuori i Consigli di ammi 
nistrazione (farli fuori nei 
senso di metterli al corrente 
di eerie cose soltanto a fatti 
compiuti). 

E dunque. noi assistiamo 
gia a tentative di svuotare 
dall'tntemo la legge per gli 
Enti lirici, proprio in quelle 

parff che sembravano poter 
garantire una certa parvenza 
di attivita democratica. Gra
ve dimenticanza dei legisla
tor e stata quella di non de-
cretare il divieto di occuparsi 
piu di cose musicali per quelle 
persone che se ne erano occu-
pate finora in un regime di 
nonlegge. Senonchi, pare che 
i piu illustri chirurghi abbiano 
assicurato la perfetta riu-
scita dei trapianti della sovrin-
tendenza e della direziane ar
tistico, ed e per questo che. 
chi ne e fornito, vuole averne 
sempre una nuova. 

Ci siamo dilungati su que
sto aspetto « organizzativo » 
degli Enti in rapporto alle 
disposizioni della nuova legge. 
Da esso aspetto deriva pure 
la squallida situazione degli 
Enti dal punto di vista della 
cultura. 

— Aspetto culturale. Come 
si e accennato, scaduti or-
mai o dimitsionari i direttori 
artistici, prasa i Teatri non 
e'e pin ne'isuno che potsa 
pmvvedere al futuro. Per 
fare tin cartellone occorrono 
anni di larnro e impegni presi 
tempestivamente. Di questi 
tempi, le stagioni 1%81069 
dnvrebboro essere pressochi 
gia predisposte. Invece, su 
questa faccenda, regno il piu 
fitto mistero. 

Ad inizio della stagione in 
corso, quando non e'erano i 
fondi per avviare le serate 
inaugurali, qualche buontem-
pone suggeri di tagliare qual-
cosa dai carlelloni. Si obiettd 
a tali pessimi consiglieri che. 
anche facendo i tagli, non si 
sarebbe conseguita alcuna 
econnmia, perchd — e non pa
tera essere altrimenti — erano 
gia stati presi impegni e fir-
mati i contratti. Ebbene, ec-
coci alia rivincita dei buon-
temponi: senza direttori arti
stici, i teatri non hanno preso 
impegni di sorta e quindi po-
tranno fare tutte le economie 
che ai buontemponi dovessero 
passare per la testa, accan-
tonando per prima la cultura 
se costa una lira di piii del 
piu rifritto repertorio. 

11 colpo di mano di cui di-
cevamo pud essere in realta) 
il preannuncio di un piu grave 
colpo che si sta tramando ai 
danni della cultura musicale 
italiana, colpita anche attra-
verso to stato di inertia im-
posto ai Consigli di ammini
strazione suddetti. Ebbene, 
se non $ vew. chi deve con-
rncarli, li connochi. e stiano 
altenti i dipendenti degli Enti 
che non debbano trovarsi as-
sai presto a dipendere da or-
ganismi culturalmente squali-
ficati e come tali soggetti a 
oqni sopraffazione. anche eco
nomico e organizzativo. 

e. v. 

Von Karajan 

ricoverato 

in clinica 
MONACO. 19. 

Le condizioni del noto diret
tore d'orchestra Herbert Von 
Karajan. che e stato ricove
rato in una clinica di Monaco 
di Baviera. sono giudicate ?e-
rie: egli dovra restare in ospe-
da!e almeno due settimane. 
Von Karajan e stato colpito per 
la seconda volta in pochi giorni 
da una forma d'influcnza. II 
maestro aveva trascorso una 
settimana a Salisburgo per pre-
parare il prossimo festival pri-
maverile di musica da camera. 

BERGMAN 
AL FORO 
SORRIDE 

II «Processo di Giovanna d'Arco a Rouen 1431» al Piccolo 

la «Pulzella d'0rleans» 

Ingmar Bergman, In vacanza In questi giorni a Roma, evila con 
euro ogni forma di pubblicita, e con cortesia, ma anche con 
fermezza, ha rifiutato di incontrarsi con I giornalisll. Sorpreso 
dai fotografi al Foro romano, In compagnia della moglie, la 
atlrice Liv Ullman, il grande regista svedese ha concesso di 
buon grado un paio di pose 

A metd marzo a Roma 

Su Matteotti un 

nuovo dram ma 
Lo ha scritto Franco Cuomo - Attori riuniti in 
cooperativa stanno provando lo spettacolo 

Nei teatrino di via della Lun-
gara a Roma si sta provando 
II caso Matteotti di Franco Cuo
mo. che gli attori della « Compa
gnia La Lungara». riuniti in coo
perativa. presenteranno al pub-
blico a met& marzo. E" interes-
sante e curioso rilevare che due 
compagnie, quella diretta da 
Sbragia e che fa capo al Pic
colo di Milano e alio Stabile di 
Bologna, e questa che si awale 
della collaborazione. della solida-
rieta delTospitalita del Club del 
teatro. mettano in scena. quasi 
contemporaneamente. due opere 
ispirate ai drammaticl fatti del 
giugno 1924. «Non ha importan-
za sapere quale testo sia nato 
prima >. ha detto Mario Raimon-
do ai giornalisti. nei corso di 
una conferenza stampa tenuta 
ieri. c Solo e bene precisare che 
l'opera di Cuomo e stata pre-
sentata al Premio Rosso di San 
Seconrio - Lido di Camaiore nei 
196G. e registrata alia S1AE nei 
novembre dello stesso anno ». 

D'accordo. Sara anzi interes-
sante per gli spettatori verifi-
care il lavoro compiuto sia da 
Cuomo, sia da Sbragia su awe-
nimenti storici e su personaggi 
— in tutti e due i drammi a-
vremo in scena Mussolini — che 
hanno determinato. in modo tan-
to tragico, la vita degli italia-
ni. Cuomo ha brevemente spe-
cificato le linee cui si e atte-
nuto nella stesura del testo. sot-
tolineando che non e'e. in questo 
Ca*o Matteotti. incompatibility 
tra storia e teatro RegiMa dello 
spettacolo. nei quale saranno im-
nepnati trenta attori. e Edmo 
Fenoelio. 

Mario Raimondo ha ino!tre il
lustrate Kattivita del Club del 
teatro. che si ricollega sostan-
zialmente alle iniziative promos-
se e dirette negli scorsi anni da 

Alessandro Fersen. 
Nei programma — che si svol-

gera tra marzo e maggio — sono 
comprese una prima serie di let-
ture interpretative su alcuni dei 
piu important! norm* della scena 
contemporanea: Antoine. Artaud. 
Cordon Craig. Piscator. Per 
quanto riguarda |a drammatur-
gia italiana. il Club del teatro 
propone, quest'anno. letture di 
testi italiani nuovi. scelti tra 
quelli premiati in concorsi dl ri-
hevo nazionale e non rappre-
sentati da compagnie regolari. 

m. ac. 

Successo a 

Torino del 

« Riccardo I I I » 

con Gassman 
TORINO. 19. 

E" andata in scena questa 
sera, al Teatro Alfleri, la tia-
gedia Riccardo 111 di Shake
speare nella interpretarione dl 
Vittorio Gassman. che per la 
prima volta da sei anni a que
sta parte, torna suite scene in 
una parte di grande impegno. 

Accanto a Gassman hanno re-
citato Edda Albertinl. Edmon-
da Aldini. Mario Carotenuto. 
Umberto D'Orsi. Maria Fabbri 
ed Enzo Garinei con la regia 
di Luca Ronconi. Lo spettacolo. 
che ha avuto un calorosissimo 
successo. sara portato a Roma 
il 6 marzo. 

le prime 
Musica 

Carlo Zecchi e 
Lya De Barberiis 

all'Auditorio 
Un concerto con un program

ma fatto su misura per Carlo 
Zecchi. quello deU'altra sera 
all'Auditorio: e fatto su misura 
anche per Lya De Barbenis. so-
li>ta nei Primo concerto per pia
noforte e orchestra di Brahms. 
La pianista ha in effetti mcri-
tato le ovauoni del p-.ibblico. 
nuscendo a rendere con effica-
cia la cupa traeic.ta del pri-
mo movimento, il sottile. mjhn-
conjeo Iirismo del socondo. !a 
virtuo^istica Ijmmosita del 
Finale. 

Documentario 
sovietico 

su Quarenghi 
MOSCA, 19. 

In uno studio cinematogra-
nco di Leningrado b stato rea-
lizzato un documentario sul-
l'architetto italiano Giacomo 
Quarenghi, che, sotto il regno 
della « grande Caterina », pro-
gett6 alcuni dei piu begU edi-
fici di Pietroburgo, fra • quail 
l'Ermitage, il Palazzo Smolny 
e l'Accademla delle Sclenze. 

Carlo Zecchi. che aveva aper-
to il pomeriggio con una prege-
voliasima esecuzione della Sin-
foma n. 96 (11 miraccio) di 
Haydn, ha chiuso in bellezza \\ 
concerto con la Terza smfonia 
(Renana) di Schumann, con on 
capolavoro. cioe. che e tradizio-
nalmente un suo cavallo di bat-
tagha. 

Applausi insistenti al diretto
re. alia pianista e a tutta Tor-
chestra. l'altro ieri in ottima 
forma. 

vice 

Teatro 

La sottoscritta, 
avendo sposato 

un ergastolano... 
...di name Libera Casagrande 

(Riccardo Garrone). attualmen-
te detenuto presso il penhen-
ziario di Porto Azzurro. non 4 
stata in grado. finora. di con^u-
mare il matrimonio a suo tempo 
celebrate (Dio non ci ha con-
sigliato. forse. di crescere e 
moltiplicarci?). D'altra parte — 
dice ancora Giovannella (Kossel 
la Como) — avere un marito a 
Porto Azzurro e una \era for-
tuna: non esce la sera, non va 
con le baUone. non mena la 
moglie. Comunque. Giovannella. 
per aiutare il marito ad uscir 
prima di prigione, si dara in
vece al commissario Nardella 

(Francesco Mule) — incarcera-
to. nella stessa cella dell'erga-
stolano. per \-ioIenza ai dete-
nuti — proprio dinanzi agli oc-
chi di Libero Casagrande. il 
quale e il primo responsabile 
dell'orgia. voluta da lui stesso 
in cambio della ^propria hberta». 
Tra l'altro — fra battute spiri-
tose come < \\ bianco spara in 
TV» — Giovannella. che da 
sempliciotta si trasformera in 
ramp, sara felice alia fine d"in-
terpretare un film sulla sua pa-
tetica storia d'amore con Li
bero. sposato da lei soltanto 
perche c ergasiolano ». E. intor-
no. accenni alia civtlta dei con-
sumi. al fatto che la « gente ha 
bisogno di piangere >. al mito 
della pubblicita... eui tutti fini-
ranno per arrendersi. cornpreso 
il direttore del pcnitenKario 
iXello Rnie). 

In parole povere. la < farsa 
di cronaca in tre atti > diretta 
da Marcello Ahprandi. una far-
saccia inverosimile di Dino Ver
de e Bruno Broccoli, e. senza 
appello, un osceno minestrone 
(anche se Verde assicura che 
si tratta di una < favola» di-
simpegnata. anti-intellettualisti-
ca. che batte i sentieri della 
satira sociale ma non politico): 
o-veno. nono-tinte i garofam ro-
sa alia nbalta. proprio p^^che 
assolutamente gratuito. come 
tutti i fumertoni. i quali. da 
una realta umana dolorosa, ci 
trasportano. con c serena disten-
sione >. nelle buffonate senza 
un bnciolo di senso. 

vice 

isolata dalla 
realta popolare 
II dramma di Brecht, tratto da un testo radiofo-
nico di Anna Seghers, e stato realizzato dal regi
sta Gruber su un piano di raffinata astrazione - Ot
tima prova di Valentina Cortese e degli altri attori 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 19. 

Tra i vari possibili modi 
di mettere in scena questo 
Prncesso di Giovanna d'Arco 
a Rouen 1431 di Bertolt Brecht. 
da un testo radiofonico di 
Anna Seghers (presentato dal 
Berliner Ensemble nei 1952. 
con la regia di Benno Besson. 
e recitato. in repertorio. per 
trentatre. volte, fino al 1954) il 
giovane regista Klaus Michael 
Gruber. da alcuni anni assi-
stente di Giorgio Strehler al 
Piccolo Teatro. ha certamente 
scelto quello piu difficile. In 
un certo senso si potrebbe dire 
che la sua messinscena e una 
specie di sublimazione (tradi-
trice) della metodologia di 
Brecht. una specie di sua 
astrazione rafflnata. 

Dentro una scena unica (di 
Ezio Frigerio. come i costumi) 
tutta bianca che funge da luo-
go teatrale plurivalente. e 
perd liberata da qualsiasi al-
lusivita, di modo che essa 
stessa tende ad una totale 
neutralita. e impedisce alio 
spettatore di localizzare I'azio-
ne (dove siamo: in una via dl 
Rouen, nella cella di Giovanna 
d'Arco. nella cappella del ca-
stello reale dove siede il tri-
bunale?: no. dice lo spettaco
lo. siamo in uno spazio astrat 
to. eompletamente privo di 
riferimenti realistici). la « fa
vola > di questo testo brech-
tiano e presentata in piena ca-
stita di mezzi. Gli oggetti 
(Brecht teneva molto all'uso 
di essi. nella messinscena epi-
ca. in cui essi dovevano appa-
rire proprio come oggetti di 
uso quotidiano, dovevano es
sere « vissuti >, e isolati. per 
assumere il loro valore legato 
al gesto dell'attore). qui Gru
ber li ha quasi del tutto elimi-
nati: ci sono alcune lance di 
soldati inglesi. le catene che 
rinserrano Giovanna ai polsi e 
ai piedi. una Bibbia. e poco 
piu. 

Costumi: e'e. con loro, un 
gioco cromatico piuttosto go-
duto. coi bianchi degli abiti 
dei prelati del tribunale. il 
nero del costume maschile di 
Giovanna. i vari colori degli 
abiti della gente della strada 
a Rouen. Anche i costumi. per 
Brecht. dovevano essere « vis
suti >: qui, invece, essi sono. 
anche loro. astratti. di bella 
confezione. e concorrono a sot-
tolineare. invece che il com 
portamento gestuale dei perso
naggi nella loro qualificazione 
sociale. la evidente ricerca fi
gurative che la regia si e po-
sta. In certi momenti pare di 
vedersi muovere un'antica mi-
njatura. di quelle famose dei 
c Iibri d'ore ». per esempio, o 
di quelli stessi della leggenda 
della «Pulzella d'Orleans >. 
ma una miniature, diremmo. 
scontornata. estratta dal suo 
contesto. in modo da fame ri-
saltare piu che rappartenen-
za. appunto. ad una « favola >, 
la perfezione formale. 

Anche i gesti degli Inter
pret]* sono regolati da questa 
impostazione di regia: essi 
rifuggono da qualsiasi reali-
smo. e tendono a disegnare 
sul palcoscenico una figurati-
vita astratta. e che al tempo 
stesso vorrebbe oggettivare 
atteggiamenti e comporta-
menti. 

La matrice profonda del tea
tro epico resta pur sempre 
realistica: toglietda del tutto. 
rinnegatela alia ricerca di una 
oggettivazione astratta (e sia 
pure coerente e preziosa). 
svuoterete dal di dentro la 
« favola ». Certo: che le c vo-
ci * di Gio\-anna siano quelle 
del popolo: che essa appaia 
qui la guida di una resisten-
za. in tanto efficace e ope
rante nella storia in quanto 
suscitatrice della volonta po
polare di liberta, risulta evi
dente. Ma cio che manca qui 
e la verita concreta di questa 
« favola » brechtiana. che im-
pone. dal suo punto di vista 
mancista. una lettura della 
vicenda di Giovanna nei sen
so di una presenza popolare. 
del risvegliarsi di essa. e del 
suo evoUere. 

n Processo di Giovanna, 
nei!l'opera dj Brecht, ha il ri-
lievo di un dramma didattico 
(Lehrstuck), elaborato su te
sto altnri quasi soprattutto a 
scopo di esercizio drammatur-
gico per gli attori. 

Credere di avere a che fare 
con un testo importante come 
Vita di Galilei (della edizione 
di Strehler Klaus Gruber si e 
certamente ricordato). o an
che come quello straordina-
rio dramma didattico che e 
Veccezione e la regola (an-
ch'esso realizzato da Strehler) 
ci pare un errore di prospetti-
va Forse bisognava affronta-
re D testo con meno ambizioni 
formaH. restare phi fedele al-
l'impianto brechtiano didatti
co 

L'aver eliminato, facciamo 
un esempio, in noroe di quel* 

l'astrazione. di quella neutra
lita, di cui si diceva l'oste-
ria. luogo t concreto >. luogo 
reale. dove la gente del po
polo si incontra. parla. si 
scambia opinioni, discute. e si 
crea lentamente un barlume 
di coscienza nazionale e di 
classe: l'osteria coi suoi boc-
cali. le sue panche. eccetera, 
contribuisce. tutto sommato a 
€ rarefare > la realta popola
re. e a portare in primo piano 
i] mondo dei «grandi >. del 
tribunale. del vescovo. degli 
invasori inglesi e dei loro 
collaborazionisti. 

Tra i pregi (questo, meno 
«astratto »> della regia. v'e 
una direzione di attori di gran
de polso Gruber e riuscito in 
gran parte a ottenere quel che 
voleva. e non e'e dubbio che 
sia individualmente che col-
lettivamente. gli interpret! re-
cttano ad un buon livello. se 
non, in qualche caso. eccel-
lente. Avevamo qualche pau~ 
ra per la Giovanna d'Arco di 
Valentina Cortese, attrice sen-
sibile e tendente a liricizzare 
le sue parti. Qui invece e di 
un controllo assoluto: la sua 
Giovanna e davvero una crea-
zione del cervello. una con-
quista razionale. 

Enzo Tarascio e il vescovo 
Cauchon. e ne oggettiva. con 
la sua nota recitazione tutta 
grido. tagliente, il personag-
gio; motto bene Marcello Tu-
sco nella parte del popolano 
Legrain; VVanda Benedetti e 
la pescivendola, e le da im-
peto, capacita di rivolta. Ro
berto Herlitzka fa un giova
ne signore elegante, ed e dav
vero eccellente neU'esporre 
criticamente U suo com porta
mento e le sue c ragioni > di 
classe. 

Nei gruppo dei prelati rlcor-
diamo ancora Ottavio Fanfa-
ni. Alessandro Ninchi, Franco 
Mezzera, Gianfranco Mauri. 
Paolo Modugno. Umberto Ver-
doni, Ugo Bologna; Peter 
Townend d 1'osservatore in-
glese. Tra i popolani. Dory 
Dorica. Franco Moraldi, Gior
gio Biavati. Da segnalare il 
pretino povero disegnato con 
precisione da Flavio Bonacci. 
Le musiche sono di Fioren-
zo Carpi. Marcella Mariotti e 
Adria Mortari cantano le can-
zoni che introducono i quadri 
o li accompagnano; in abiti di 
oggi, bianchissimi. ulteriore 
elemento « straniante > della 
< favola > brechtiana aggiunto 
da Gruber in questo suo spet
tacolo, accolto con favore ieri 
sera dal pubblico. 

Arturo Lazzari 
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ALL'« OSCAR » 
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Spencer Tracy, il grande at-
tore scomparso l'anno scorso. 
figura fra i cinque candidau al 
premio Oscar di quest"anno per 
il mighor attore protagomsta. 
A mentargli la candidatura e 
stata 1'interpretazione di «In 
dovina chi viene a cena ». che 
ha mietuto con^ensi fra i 3100 
membri dell'Accademia Award. 
promotrice del premio. Fra le 
candidate per la mighor inter-
pretazione femmimle figura in 
fatti Katherine Hepburn, prota
gomsta del film accanto a Spen
cer Tracy, c Indovina chi viene 
a cena > e inoltre fra i proba-
bili vincitori dell'Oscar per :1 
miglior film deU'anno. 

Analoga messe di candidature 
(died in tutto) e stata raccol-
ta da < Gangster story». fra 
gli altri film candidati all'Oscar 
figurano ancora c II dottor Do-
Iittle >, « 11 laureato >. < La cal-
da notte dell'ispettore Tibbs >. 
c Vivere per vivere», il ceco-
slovacco c Closely watcheJ 
trains». Fra gli attori protago-
nisti, oltre a Spencer Tracy e 
Katherine Hepburn. Rod Steiger, 
Anne Bancroft. Audrey Hepburn, 
Edith Evans. Nella foto: Spcnc«r 

Tracy. 

" Ricatto a teatro » 

Un'autrice 

in cerca 

di cinque 
personaggi 

Due attrici (Giulia e Lin), 
due attori (Gim e Carmelo), 
un attore-regista (Vero). su 
un palcoscenico nudo, imbian-
cato a calce. con appena qual
che attrezzo o suppellettile 
(un materasso. un grande 
specchio) provano un nuovo 
dramma. il cui tema e i cui 
per^onagai sono piu o meno 
questi: e'e un industriale. 
pubblieamente uomo forte, di-
namico. ardito fautore di me-
todi paternalistici nella con-
duzione dell'azienda: privata-
mente afflitto da complessi e 
deviazioni sessuali, onde tro-
va soddisfazione solo nell'ali-
mentare le tendenze lesbiche 
della moglie. e nell'esserne 
spettatore Ci sono questa mo
glie, e I'tiltimn arnica di lei. 
Ci snno due ragazzi poveri e 
sen7a scrupoli. legati anch'es-
si fra loro da un'ambigua ami-
cizia, i quali. scoperto Tin-
trigo. ricattano 1'industriale. 
e ne ottengono periodiche sov-
\-enzioni. 

II dramma non viene pro-
priamente mai rappresentato. 
benche ce ne siano esposti 
alcuni brani. e accennate an
che le possibili conclusioni: la 
crisi deH'industriale. stretto 
fra uno sciopero che mette in 
dubbio l'efficacia della prati-
ca neocapitalistica e la fuga 
della moglie. una eventuale 
riconciliazione borghese tra i 
coniugi, il suicidio (o 1'omi-
cidio, nella persona dell'indu-
striale) commesso da uno dei 
due ricattatori. c Commedia 
da fare >. o < Teatro nei tea
tro*, il testo di Dacia Marai-
ni — il primo scritto dalla 
giovane autrice nella misura 
di uno spettacolo completo — 
rimanda in modo quasi osse-
quioso alia lezione pirandel-
liana, senza dimenticare gli 
sviluppi ch'essa ha avuto in 
seguito, ma sottolineandone 
soprattutto il momenta c ne-
gativo >. Chiunque si accost! 
alia ribalta. in Italia, deve 
fare i conti con Pirandello, ed 
e giusto. 

Peraltro. che cosa impedi
sce ai cinque interpret! del 
Ricatto a teatro (questo il 
titolo) di creare i personaggi 
loro assegnati. di stabilirne 
i reciproci rapporti. di deter-
minarne la vicendevole, ne-
cessaria tensione? E' il lin-
guaggio teatrale che, comun
que inteso. non funziona piu, 
0 e l'argomento stesso a riflu-
tarsi alia dialettica della sce
na? Sono gli attori che. con 
il loro peso di vizi e di vezzi 
accademici. con i loro affetli 
e gelosie, con le loro preoc-
cupazioni materiali, con il lo
ro sentimentalismo o cerebra-
lismo a oltranza. c rigettano > 
l'opera. o e questa a doman 
dare altre forme, diversi stru-
menti? II dilemma e com-
plesso. e probabilmente irri-
solvibile. 

Quello che noi ci troviamo a 
vedere e a giudicare non e, 
insomma. 1'ipotetico lavoro col 
quale gli attori sono alle prese. 
ma la critica che, su tale ipo-
tesi. esercitano la stessa Ma-
raini, gli attori. il vero regi
sta (Peter Hartman, nascosto 
fra le quinte) e. in definitiva, 
gli spettatori. attraverso le 
loro reazioni divertite o per-
plesse. Critica che. anche per 
1 influsso dei Living (alia cui 
scuola Hartman si £ prepa-
rato) e per la generate (ma 
pur generica) reviviscenza 
dell'interesse verso il • t e a 
tro della crudelta >, assume 
a tratti i toni e le cadenze, 
spropor7tonati tutto sommato. 
d'uno sbranamento. d'un dila-
niamento. d'un autentico mas-
sacro. 

A noi sono risultati piu gra-
diti certi accenti pacatamen-
te ironici. che si colgono ad 
esempio nella recitazione di 
Carlo Cecchi; il piu •«ttento. 
ci sembra. a mantenere le di-
stanze non soltanto dal perso
na ggio «da fare » (Carmelo), 
ma anche da se stesso come 
attore: il piu acuto nei rile
vare il lato grottesco di una 
situazione tragicomica. Viva-
cemente impegnati gli altri: 
da Laura Betti a Paolo Gra-
a'osi (il quale, perd. ha ab
ba stanza talento e inventiva 
per suo conto. e dunque non 
e obbligato a rifare certi mo
duli fonetici caratteristici di . 
Carmelo Bene), da Claudio 
Camaso a Isabel Ruth. Tutti 
molto appiauditi dal pubblico. 
che gremiva. curioso e sve-
glio, i] teatrino romano di 
via Belsiana. e che ha evo-
cato anche. ripetutamente, 
regista e autrice. Si replica. 

•g. M. 

a spen to 
^ MOMENTI • « RUBATI » -

Di tanto in tanto, la TV 
ci offre qualche momento 
*rubato* alia realta: e noi. 
che non siamo affatto con-
vinti della onnipotenza del
la < presa diretta > e non 
crediamo alia efficac'ta as-
saluta dello «squarcio di 
vita > in se e per sd (per
che sappiamo che. in defi
nitiva, quel che permett? 
davvero di comprendere a 
Vanalisi razionale dei fat
ti), apprezziamo. perd, 
questi c furti». quando e 
il caso. per la carica di 
nenuinita. di immedia-
tczza che contennono 

Cos], ieri sera, abbia
mo apprezzato il bravo 
finale del servizio sulle O-
limpiadi di Grenoble inclu-
so in Sprint: il .\econdo 
vittorioso arrivo di Euae-
nio Monti sulla pista di 
bob. 11 fiato mozzo del 
campione. I'emoztone del 
frenatore (contento del suc
cesso. eppure autocritico 
per la condotta di para), 
le grida felici e le conpra-
tulazioni dei companni — 
tutto questo ci ha rcstituito 
il clima di una vittoria a-
gonistica nell'unico moda 
possibile. 11 servizio era di 
Bruno Beneck, uno spor. 
tiro die ha ormai molta 
consuetudine con la mac-
china da presa e. ci pa 
re. ha il gusto di questi 
« furti >. 

Dire che questo e stato 
il miglior momento del nu 
mero di Sprint sarebbe 
senza dubbio eccessivo: 
ma, certo. esso ha viol to 
contribuito a ravvivare la 
rubrica che. ieri sera, era 
molto parlata. Altre parti 
di Sprint erano interessan-
ti: in particolare. secondo 
noi, il dibattito sunli ar-
bitri diretto da Barendson 

e il breve t pezzo * di Maz-
zarella sulla tpoetica spor-
tiva > di Hemingway (un 
c pezzo * che. sia detto per 
inciso. potrebbe costituire 
un'ottima indicazione per 
future initiative del gene-
re). Ma. ancora una rolta, 
il problema di Sorint. co-
me di tutte le altre rubri-
che televisive. e quello dl 
equilibrare parola e imma-
gine, in un discorso nei 
quale questi due element! 
si inteorino a vicenda. 

• • • 
WESTERN' SEVERO -
L'uomo solitario e stalo 
uno dei miolior't film della 
serie western enrafn da 
Tullio Kezich. Con questa 
opera ci siamo discosfofl 
dalla routine che, nei com-
plesso. si era instaurata 
nei ciclo. Un film sevcro, 
lineare, nei auale i perso
naggi prendemno eorpo 
grazic a una attenta e di-
screta scoperta della loro 
pticologia. L'uomo solitario 
non apixtrtiene ancora alia 
schiera dealt western psf-
roloflicf. allegorici. pofemi-
ei: TIKI appare pit) da que
sta parte che da quella de
gli western « mitoloaici ». 
Secondo noi. il ct'elo tplei'i-
sit-o arrebbe rfotuto punla-
re di piu su questo tipo di 
western, anche per insfau. 
rare MII utile confronto con 
gli western d'a^ione «al-
ritaliana > che imperversa-
no oggi sugli schermi. No-
tevole 1'interpretazione di 
Jack Palanee. attore che 
lia molto spesso diseanato 
personaagi rimarchevnli. an
che in parti di secondo pia
no. E interasante anclie 
la prestazinne. nervosa e 
moderna. di Anthony Per
kins. 

9 * 

preparatevi a.^ 
i falsi rifraHi (TV 2° ore 21,15) 

Enrico Gras e Mario Craverl contlnuano nella loro galle 
rla di falsi c RitraMI dl cltta •: rltratti edulcoratl, se non 
altro, che badano Innanzl tutto a tmussare ognl contrasto. 
a tentare le corde detl'adulazione, a presentare tutto nei 
mlgllore del modi possibile. Queita sera la vlttlma di turno 
e Ancona: ed anche In questo caso si annuncla, amlche 
una ricerca serla ed attenta del probleml real), la caccla 
alia • curlosila *, all'lndustrla ecceiionale. al folklore locale. 
Varlano gli elemenll. ma II quadro rasla sempre lo stesso: 
convlncere II pubblico che le cltta Itallane si tvlluppano 
bene ordinate grazie ad un governo attento e sollecito. 

Mafrimonio col defective (TV 1° ore 21) 
Tre altl glallo-rosa dl 

Leonard Gershe: t La sl-
gnorlna Pell e sparita •. 
E' una di quelle comme-
dle perfettamente Inutlll che 
la Ral-Tv riesce a pescare 
con pervlcace ostlnazlone, 
convlnta di rallegrare cosl 
le serate del suoi utenti. 
La vicenda narra di una 
slgnorlna anzlana ed astlosa, 
terrore del suoi domestlcl e 
della nipote. Un bel gtorno, 
tuttavla, la slgnorlna scorn-

pare: glola In famlglla ed 
arrivo dl uno iprovveduto 
detective al suo primo In-
carico. Invece dl trovare la 
vecchla zltella, II glovanot-
to si Innamora (e sposera) 
la nipote. E la zltella tor-
nera a casa per conto suo 
e mlgllorata nei, carattere. 
Interpretl: Glulla Lazzarl-
nl, Maria Grazla Francla, 
Giuseppe Tagliarlnl. La re
gia e dl Davlde Monte-
murri. 

TELEVISIONE V 
10.30 SCUOLA MEDIA 
11.30 SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
12.30 SAPERE 
13.00 OGGI CARTONI ANIMATI 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
17.00 CENTOSTORIE 
17.30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
16.45 LA FEDE, OGGI 
19.15 SAPERE 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.001 FISICI 
23.10 TELEGIORNALE 

TELEVIS IONE 2 
18.30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.00 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 RITRATTI Dl CITTA' Ancona 
22.15 IERI E OGGI 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Glomale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6.35: Corso di lingua inglese: 
7.10: Musica stop: 7.37: Pari 
e dispart; 7.48: Ieri al Par-
lamento; 8.30: Le canzoni 
del mattino; 9.00: La nostra 
casa; 9.06 Colonna musica
le: 10.05: La radio per le 
scuole; 10.35: Le ore della 
musica: 11.24: La donna og
gi: 11.30: Antologia musi-
caje; 12 05: Contrappunto: 
12 36: Si o no; 12.41: Peri-
scopio; 12.47: Punto e vir-
gola: 13.20: Qui Dalida; 
1354: Le mille lire; 14 00: 
Trasmiss-ioni regionali; 14 40: 
Zibaldone italiano - Le can
zoni di Sanremo 1968; 15.30: 
Le noove canzoni; 15.45: Un 
quarto d'ora di novita: 16.00: 
Programma per i ragazzi; 
16 25: Passaporto per un mi-
crofono; 16 30: Count down; 
17 05: Tutti nuovi e qualche 
vecchio disco: 18 00: II d:a-
lo?o: 18.10: Corso di lingua 
inz!e=e: 1815: Sui notri 
mercati: 18 20: Per voi jro-
vani: 1912: Consueto. ro-
manzo di George Sand: 20 15: 
Fedora (musica di Umberto 
Giordano): 2215: Le n rove 
canroni: 23 00: 0?s?i al Par-
la mento. 

S E C O N D O 
Glornale radio: or* 6 30, 

740, M0. *». l U i . 11Jt. 
IMS, IJ-Sf, 14-30, 15Jf, 14-30, 
17J0,1M0,1».30, 21 JO. 22Jt. 
6.35: Prima di comtociare; 
7.43: Biliardino a temno dt 
musica: 8.13: Buon viaagio; 
8.18: Pari e dispari: 8 40: 
GiseUa Sono: 8.45: Le nuave 
canzoni; 9 09: Le ore libere; 
915: Romantica: 9 40: Al
bum musicale: 10 00: Le nv-
\enture di Nick Carter; 
10 15: Jazz panorama; 10.40: 
Linea diretta: 11.00: Ciik; 
1135: Lettere aperte; 1148; 
Le canzoni degli anni '60; 
1120: Trasmissioni regiona

li: 13.00: lo. Alberto Sordi; 
13.35: II senzatitolo; 14 00: 
Le mille lire: 14.05: Juke
box: 1445: Ribalta di suc-
cessi; 15.00: Girandoia di 
canzoni; 15.15: Grandi rio-
bmsti: Isaac Stern: 15 35: 
Servizio speciale del Gior-
nale radio; 15 57: Tre mi-
nuti per te: 16.00: Le can
zoni di Sanremo 1968; 16.15: 
Pomendiana: 16.55: Buon 
viaggio: 17 35: Classe uni
ca; 18 00: Aperitivo di mu
sica; 18.20: Non tutto ma di 
tutto; 18 55: Sui nostri mer
cati; 1900: Ping-pong; 19.23: 
Si o no: 19.50: Punto e vir-
gola; 2000: Ferma )a ma-
sica: 21.00: La voce dei la-
voratori; 21.10: Tempo dl 
jazz; 21.55: Musica da ballo. 

T E R Z O 
Ore 9.30: La radio per le 

scuo>; 10 00: Musiche dari-
cembausticbe; 10.20: G. Do-
mzeUi, A- Bruckner; 1130: 
S-.nfonie dl Gian Francesco 
Malipiero: 11.40: H. Wie-
mawski; 12.10: L'uomo di 
guMo: 1120: R. Strauss; 
13 00: Recital del violoooel-
lista Paul Tortelber e del 
pianista Sergio Lorenzi; 
14 00: W. A. Mozart: 14.30: 
Pagsie da t Eugeru'o Onie-
ghin * di Ciaikowski: 15.30: 
II corriere del disco: 16.00: 
CompoMtori italiani contenv 
poranei; 16.35 F. J. Haydn; 
17.00: Le opinioni degli altri; 
17.10: A. Pierantoni: 17.20: 
Corso di lingua ingle*: 
17.45: Musiche: 18.00: No-
tizie da) terzo; 18.15: Qua-
drante economico: 1840: Mu
sica leggera: 18.45: L'eco-
nomia moderna - e t suoi 
maestri; 1915: Concerto di 
ogni sera; 2030: Societa e 
sociologia; 21.00: Musicisti 
e popolo neU'ItaHa roman
tica e moderna; 2100: D 
giornale del terzo; 2130: Li-
bri ricevuti: 2140: Rivista 

delle rivisU. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

file:///-ioIenza
file:///-enzioni
file:///econdo
file:///enture

