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II dramma di Euripide apre la Rassegna degli Stabiii 

Le baccanti in rivolta 
attaccano la tradizione 

La regia di Luigi Squarzina tende ad attua-
lizzare il conditio fra ragione e passione, 
ma e sopratf otto interessante sotto il pro-

filo dell'esercifazione sperimentale 

Dal nostro inviato 
FIKENZE. 4 

« La rappresentazione... deve 
consentirci di esplorare que-
gli aspetti della realta umana, 
in natura e nella storia, ai 
quali ci si pu6 avvicinare solo 
con la tragedia greca...»: co
al Luigi Squarzina dice di 
questa sua nuova regia. che 
lo Stabile di Genova ha porta-
to alia Pergola, ieri sera, inau-
gurando festosamente la IV 
Rassegna intcrnazionale fio-
rentina. La scelta delle Bac
canti di Euripide (ultima ope
ra lasciataci dall'ultiino dei 
grandi tragici dell'Ellade) non 
e certo casuale. II conflitto tra 
ragione e passione. tra la for-
za ordinatrice deH'intelletto e 
10 seatenarsi sregolato degli 
istinti — eterno motivo di poe-
sia drammatica o altra — 
sembra qui trovare, infatti. ri-
spondenze singolarmente at-
tuali. Invasate da Dioniso. il 
« Dio dello strepito > (citiamo 
dalla versione agile, chiara e 
rispettosa di Edoardo Sangui-
neti), le Baccanti dilaniano il 
re di Tebe, Fenteo. che ha 
cercato di opporsi. con durez-
za autoritaria, alia diffusione 
del culto instaurato dal figlio 
di Giove e di Semele. Lo stes-
so Dioniso (o Bacco), sotto 
mentite spoglie. spinge Pen-
teo. dopo essere sfuggito ai 
suoi ceppi. verso 1'atroce de-
stino. Alia rovina del sovrano 
segue quella della intera citta: 
la madre Agave, che. nei fumi 
dell'ebrezza. e slata autrice 
principale deH'ornicidio. verra 
mandata in esilio. avendo pre-
so coscionza dei suoi spaven-
tosi atti. Egualmente sara 
scacciato il padre di lei. Cad-
mo (genitore anche della de-
funta Semele. di cui dunque 
Agave e sorella. e Penteo ni-
pote). con in piu sulle spalle 
11 peso d'una cupa profezia, 
che lo vede nel futuro muover 
guerra ai Greci tutti. alia te
sta d'un esercito straniero e 
in forma di drago spietato. 

Quando. alio spegnersi delle 
luci in sala e prima ancora che 
si alzi il sipario. il Coro delle 
Baccanti ci si presenta in bal-
danzosi panni contemporanei 
— pantaloni di foggia diversa. 
tute nttillatissime. minigonne. 
con molti fiori e colon — ab-
biamn gia la chiave per entra-
re nella dimensione proposta-
ci: pin che al vino, a questo 
suo dono consolatore. le se-
guaci di Bacco pniono in pre-
da a droghe e allucinogeni. i 
quali ne eccitano la furia ero
tica. ma soprattutto le ten-
denze protestatarie — come 
qualcuno direbbe oggi —. e-
versive. distruttive. Catnfratti 
in abili di societa (e del tnalio 
piu nuovo. o rinnovato). Pen
teo. Cadmo (I'indovino Tire-
sia. nella sua breve apparizio-
ne. indossa una nera vcste ta-
lare) sono la vivente incarnn-
zione di un « sistema ». pur s e 
questo (6 il caso di Cadmo. 
appunto) si dimnstra talvnlta 
pronto a concessinni opportu-
nlstiche. o addirittura disposto 
• lnsciarsi travolgere dalla 
ondata orgiastica. 

E poi? E poi bnsta. o quasi: 
purtroppo. Impostato cosi il 
dramma. il suo svolgimento 
non 6 che una replica della 
trnvata iniziale. una sua sot-
tnlincatura. una scrie di varia-
zioni sul tema Tra i due cam-
pi awcrsi . un Dioniso piu o 
meno hippy (ma i lunghi ca-
pelli hiondi e la onesta barha 
po^sono rimnndarc anrhe alia 
immaeine del Cri^fo) si apita. 
In pugno il suo tirso. come una 
proiezione demitireicn dello 
stesso reeista. annodando i 
flli della trama. su^citando lo 
entusiasmo dei fedeli — e una 
compnsta. rigorosa eeometria 
traspare sempre dietm la si-
mulata stravasanzn dei eesti. 
dei movimenti. delle voci —. 
cnnrtnccndn philnvnfr la vi
cenda verso il suo esito. in 
bilieo tra la frdclta al tcrto 
origina'e e l'nfpiornamento sul 
piano del costume. 

Piu che nel tentativo di e-
splorazione del nostro incon-
scio con i mezzi forniti da un 
ideale modello classico di pM-
codramma. ben piu che nello 
sforzo per riportare il mito e 
fl rito alio radici storiche. e 
di qui. per le vie della storia. 
al mondo modemo. il centro 
pravitazionale di queste Bac
canti. il lorn tratto piu sug-
gestivo. e insomnia l'elemento 
fondamentale del loro sticces-
so. sono in quanto di <nerimen-
tale esse contenpono do stesso 
Squarzina vi fa cenno. parlan-
do di « spettacolo dello spetta
c o l o ^ : il Coro soprattutto di-
venta un fertile terreno di e-
serdtaziotii mimiche e foneti-
che: dove si ritrovann tracce 
del Livine e del teatro orien
tate. giapponese In particolare 
(per fl filtro del cinema, di-
remmo). ma anche si awerte 
ima eerta autonomia e carat-
terizzazinne d'indirizzo. ciri non 
dovrebbe essere estranea. ad 
cemp'o la pre«enza del musi-
ri«ta Franco Donatoni tra i 
cnllaboratori. oltre a quella 
pin citata di Sanguineti Ra-
ftvno fresche e dotatp. le com 
ppr.cr.ti del Coro sono anche 
naturalmente quelle piii incli-

ni ad accettare — con tutto 
ci6 che di fatica fisica essa 
comporta — una tale imposta-
zione di saggio e di sondag-
gio E sono lutte efficaci. a 
cominciare dalla bella, vibran-
te Corifea. Carmen Scarpitta 
(ma pur da ricordare sono al-
meno Maria Teresa Bax e Ma
ria Grazia Grassini): anche 
prendono un buon risalto. nel 
quadro generale. Giulio Brogi 
(Dioniso) e Lucilla Morlacchi 
(Agave), sebbene la giovane e 
brava attrire sia costretta a 
cimenti assai «crudeli >. e 
tutto sommato striduli nella 
prospettiva della rappresenta-
zione. la cui arditezza risulta 
quasi sempre controllata da 
un atteggiamento di consape-
vole distacco. dove non guaste-
rebbe nemmeno una ulteriore 
dose d'ironia. 

Vittorio Sanipoli (Cadmo). 
Guido Lazzarini (Tiresia). 0-
mero Antonutti (Penteo), Nan
do Gazzolo (il Messaggero) ri-
mangono invece alquanto nei 
limiti della tradizione, benche 
con molta dignita (Gazzolo. 
alia < prima >. si e guada-
gnato un applauso a scena a-
perta): non sappiamo se per 
una loro individuate resisten-
za. o perche Squarzina abbia 
voluto fare, del contrasto tra 
due modi di recitare Euripide. 
ancora un banco di prova. 

Le accoglienze del pubblico 
fiorentino sono state calorosis-
sime: evocati alia ribalta, con 
gli interpreti. il regista. il tra-
duttore e lo scenografo costu-
mista Gianni Polidori. che ha 
di.^egnato 1'ampio fondale co
me una gran ragnatela o un 
gro\iglio di visceri lacerati. 
strappati. dall'inquietante al-
Iusivita. 

Le Baccanti si replicano si-
no a domenica. Terra loro die-
tro. alia Rassegna. il Teatro 
Espanol di Madrid con Numan-
cia di Cervantes. 

Aggeo Savroli 

Tutte rivali 
diEndrigo 

LONDRA — DomanI sera i piu noti cantantl dl musica leggera 
del vecchio conlinente si daranno battaglia a Londra per II 
premio dell'Eurocanzone. Ecco, davanti all'Albert Memorial, 
quattro protagoniste della competlztone canora: da sinistra, 
Sophie Garel (Lussemburgo), Isabella Audret (Francta), Krl-
stlna Hautala (Finlandia) e Claude Lombard (Belglo). L'ltalla 
sar i rappresentata com'e noto, da Sergio Endrlgo 

« Rosencrantz e Guildenstern sono morti» a Roma 

Tornano in vita ma non 
riescono a convincerci 

Tom Stoppard ha tentato di idealizzare i due 
noti personaggi dell' «Amleto» shakespeariano 
ROSENCRANTZ: «Mi pren-

dete per una spugna, monsi-
onore? >. 

AMLETO: e Signor si: chi as-
sorbe. dal re, tncarichi favori 
e ncompense. Gente che rende 
al re fior di servtyi e che egli 
pud conservarsi all'angolo del
la mascella come la scimmia fa 
con la sua mela; che. prima di 
sbiascicarsela. se la ttene un 
po' xn bocca. Cosl la d re con 
voi prima di tngoiarvi e quan
do gli serve un po' di quello 
che arete assorbito vi da una 
slruzaUna e voi. le spugne, 
slac. vi scaricate*. 

ROSENCRANTZ: *Son capi-
sco. monsignore >. 

AMLETO: c Meglio cosl Un 
discorso da furfante dorme den-
tro I'orecchio di uno sUAto >. 
(Amlcto. Atto IV. sc. 2). 

Shakespeare non poteva defi-
nir megiio la c funzione > di Ro
sencrantz e Guildenstern. il loro 
c ruolo > di € personaggi secon-
dan » stntolati negli ingranaggi 
inesorabili della grande trage
dia. R. e G. sono anche per Sha
kespeare due involucri vuoU 
(c un' untea nulhta divisa in 
due > scrive H. Granville Baker 
nella sua Jntroduztone aU'Amle-
to). due personaggi senza per-
sonahta. meglio con connotazio-
ni decisamente « negative »: ipo-
cn5ia. cwismo. ingenuita. servi-
hsmo e stoltezza si amalgama-
no nelle coscienzc d i R . e C , 
trascinati come fuscelli sull*on-
da di av\-enimenti di cui — en-
tro certi limiti — non riescono 
a comprendere la natura e il 
signiflcato: travolti questi cca-
ri compagni di scuola * di Am!e-
to. come oggetti inerti e < pas-
sivi» nella dinamica storica ir-
reversibile. proprio perche inca-
paci per la loro pochezza di 
crearsi un proprio centro di 
gravita e.iistenziale. 

Tom Stoppard. giovane gior-
nalista. romanziere e commedio-
grafo hnglese. con RosencranU 
e Guildenstern *rmo morti — 
una commedia scritta e rappre-

La Cecoslovacchia 
a Cannes 

con fro film 
PARIGL 4. 

La Cecoslovacchia sara pre-
sente al prossimo Festival di 
Cannes che si svolgera dal 
10 al 24 maggio. con tre lungo-
metraggi: L'estate capricciosa, 
Al fuoco. pompieri e La Jesta e 
pli incitali. nspettivamente rea-
lizzati da Jiri Menzel, Milos 
Fonnan e Jan Nemec, 

sentata in margine al Festival 
d'Edimburgo nel 1966. e ora pre-
sentata a Roma dalla Compa-
gnia dei Quattro di Franco En-
riquez nella limpida traduzione 
di Paola Ojetti — ha creduto 
opportuno e lecito far nvivere 
i fantasmi di Ros e Guil. emer-
si per l'occasione a recitare il 
< negativo » della tragedia sha-
kespcanana. 

Stoppard segue, msegue i due 
personaggi elisabettiani dietro 
le quinte di un palcoscenico un-
maginano dove, appanto. si sta 
recitdndo YAmleto. L'esiMenza 
di Ros e Guil e colta oltre e 
al di la dei momenti ui cui com-
paiono testualmente. negli IU-
tervalh morti della tragedia dl 
Shakespeare. II palcoscenico e 
quello di alcuni poven attori 
girovaghi. i quali < coinvolge-
ranno > nel loro gioco scenico 
Ros e Guil. attori e spettatori 
della loro stessa tragica stona, 
narratori in pnma persona di 
quella parte oscura della pro
pria esistenza che non e mai 
illuminata nelle pagine di Sha
kespeare. Se il tentativo di 
«straniamento» richiama a 
Brecht e fin troppo evidente 
che 1'indagine di Stoppard evo-
ca senza equivoci la lezione pi-
randelliana: e c'e da dire che 
questa mtuizione poetic a e la 
piu felice dell'autore. risolta 
con una perfetta conoacenza dei 
mezzi e del lineuaggio teatrali. 

Non altrettanto convincente 
ci apipare invece il sen.̂ 1 del
la opera zione cntica di Stop
pard. tesa in deftnitiva. a ricn-
pire di « positivi » significati esi-
stenziali i personaggi di Ros 
e Guil. proprio perchl — secon-
do Stoppard — essi vivrebbero 
nella totale incosciema dei pro-
pri atti. Tuttavia. alia fine l'au-
tore tenta di riabtlitarli esi^ten-
zialisticamente. regalando l o ^ 
una vera « personal ita * eroica 
nel momento in cui sceglieran 
no di non sfuggire alia propria 
morte preparata da Amleto 

D'altra parte, la commedia 
non off re spuntl veramente so-
stanziali. tali da sottintendere 
signincati emWematici attuali: 
anzj. in questo senso. il testo 
sorprende per la sua ambiguita 
e mancanza d'aggressivita. Ci 
sembra che Stoppard non abbia 
voluto seefliere una preeisa in-
terpretazione da opporre alia 
tradizione critica cla«ica: non 
abbia saputo o voluto andare 
sino In fondo nel distrugeere la 
tradizione cririca e riempire 
proprio quegli «intervalli vuo-
tl » con la vera rita di Ros e 
Guil. gia delineata mirabilmen-
te. nella aiusta misura che me 
rita. da Shakespeare. 

ET piu che naturale che I nuo-
vl Ros e Guil siano pii ambj-
gul e Incomprenslbill del vac-

chi. ma la loro e una ambiguita 
sterile, al limite gratuita. che 
non illumina affatto le miserie 
della loro squallida esistenza. 
troppo t idealizzata > e mistifi-
cata nello specchio deformante 
della pieta da Stoppard come da 
Oscar Wilde nel De Profund'ts. 

Enriquez. nella sua regia. non 
ha saputo distaccarsi abbastanza 
criticamente dal fascino del te-
sto. Anzi. i suoi Ros (Valeria Mo-
riconi) e Guil (Paolo Ferrari) 
sono diventati due fanciullini in
nocent] e sperduti del tutto inco-
scienti. un po' flssati. trascinati 
nel turbine della storia pur essen-
done completamente al di fuort 
Piu bravi e piu ironici gli altri. 
l'ottimo Mario Scaccia (le cui 
c rappresentazioni » valgono tut-
ta l'azione del testo). I^uciano 
Virgilio. Piero Nuti. Adriana 
Innocenti. Adolfo Bellettt Fun-
zionali le musiche di Giancarlo 
Chiaramello. Raffinatissime le 
scene e i costumi di EmanueJe 
Luzzati. n pubblico ha applau-
dito a lungo. anche a scena 
aperta. Si replica. all'ElLseo. 

vice 

Una intensa stagione di spettacoli internazionali 

Quattro festival per 
il giugno cecoslovacco 

Cinema, televisione e 
canzoni a Praga, Karlovy 

Vary e Bratislava 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA, 4. 

Tre festival internazionali — 
cinema, televisione e canzone 
popolare — saranno ospttati 
dalla Cecoslovacchia nel pros
simo giugno. La XVI eatzto-
ne del tradizionale festival ci-
nematograftco si svolgera a 
Karlovy Vary dal 5 al 15 giu
gno, nellu stessa localitd ter-
male il 22 giugno avra luogo 
la V «Chiave d'oro u, mum-
festazione nservata alle socie
ta televtstve. La aChiave d'oro* 
viene organizzata nel quadro 
del festival televtswo interna-
zionale che si terra a Praga 
dal 19 ai 28 giugno. 

Alia 13 edizione del Festi
val cinematografico — che si 
svolgera all'insegna del motto 
a Per buone relaztom tra alt 
uomint, per una amicizia du 
ratura tra t popoli » — sono 
statt tnvitati quest'ano solo 23 
paesi, que Hi cioe che possie 
dono una cinematografta tn 
grado di offrtre delle pelli-
cole di un certo livello. Nu-
merosi sono i film gia pre-
sentati e sut quali la commis-
sione del Festival ha dato un 
ottimo giudizio per il livello 
artistico. Altre pelltcole devo-
no ancora giungere, e tra que-
ste anche quelle dell'ltaha che 
ha confermato la sua parte-
cipazione Durante il Festival 
ci sard pure un dibattito-
tavola rotonda che dtscutera 
del tema « Liberta nel film ». 

Come avevamo gia anticipa-
to quest'anno a Karlovy Vary 
ci saranno delle modifiche al
io statuto. Le piu tmportantt 
riguardano le giurie ed i pre-
mi. Tre saranno le commis
sion giudtcatrici, tutte inter
nazionali, una di autori, una 
di attori e una di tecnici. I 
premi saranno assegnati a tut
te le categorie. 

Per tl Festival televisivo di 
Praga saranno accettatt solo 
quelli origmali che non stano 
stati presentati ad analoghe 
manifestazwni Quest'anno il 
Festival assumera un partico-
lure stgntficato in quanto la 
TV cecoslovacca celebra i suoi 
quindicl anni di attivita. 11 
paese ospitante presenterd lo 
originate Sette testimoni, del
lo slovacco Peter Karvas, una 
opera che e candidata a par-
tecipare al Premio Italia. Que
st'anno per la prima volta sa
ra assegnato uno speciale pre
mio per t paesi in via di svi-
luppo. Per la prima volta non 
saranno invece proiettate pellt
cole fuort concorso. Si preve-
de la partecipazione di 17 pae
si, compresa I'Italia, che pero 
non ha ancora notificato I'ope-
ra con cui sard presente a 
Praga. 

II 22 giugno. infine, da Kar
lovy Vary I'Eurovistone e I'ln-
tervisione trasmetteranno la 
fase finale della aChiave d'oroa. 
Finora hanno dato ta loro 
adesione 21 societa televtstve 
di 17 paesi, compreso il no
stro. Ogni societa presenter^ 
un cantante di musica legge
ra. Ogni parteclpante avra un 
proprio rappresentante nella 
guria internazionale. 

Ricco carnet, dunque, per 
it mese di giugno. A queste 
manifestazioni btsogna aggiun-
gere ancora il Festival della 
canzone di Bratislava che si 
svolgera dal 13 al 18 giugno. 
Questa e una rassegna nazio-
nale ma nell'occasione — co
me gia I'anno scorso — ver
ra organizzata la partecipazio
ne di numerosi cantantl stra-
nteri. Per fItalia, si parla di 
trattative con la Caselli, con 
Modugno e con altri assi del
la musica leggera. Ma per il 
momento it tutto e ancora 
nella fase preparatoria, 

s. g. 

Claudio Villa 
a Las Vegas 

Claudio Villa e partito dal-
l'aeroporto di Fiumicino diretto 
a Las Vegas, dove partecipera 
ad alcuni spettacoli teatrali e 
alio spettacolo televisivo pro-
dotto da Dean Martin. 

La tournee amencana di Clau
dio Villa si protrarra per una 
settimana circa. 

AirOlympia di Parigi 

Trionfale il ritorno 
di Josephine Baker 

PARIGI. 4. 
Trionfale succe^so. ieri sera. 

dl Josephine Baker, la quale, 
a 62 annl e dopo aver detto 
addio nel 1964 al music-hall 
pariRino, ha fatto terl sera 
un'entusiasmante riappanzione 
sulla scena deU'Olympia. 

La Baker che si esibira fl-
no al 15 apnle cantando ogni 
sera quattord;ci canzoni, ha de-
ciso di riaffrontare le luci del
ta ribalta per guadagnare 11 
denaro necessario al riacquisto 
delle « Milandes », la cut ven-
dita all'asta e stata fissata per 
II 3 maggio. 

Lo spettacolo e stato alle-
stito a tempo di primato, ma 
la Baker ha ampiamente pro-
vato di non aver affatto pre-
so la cosa alia leggera. dlmo 
strando che. dopo quarantotto 
annl dl carrier*, tl suo po 
sto e sempre sulla scena e che 
nessun pubblico le pub resi-
ttara. La sua voce di grande 
cantante dl blues, la sua ver

ve. la sua sicurezza, la sua 
audacia, 11 suo mestiere han
no conquistato non solo 1 no
stalgia della « petite tonkinoi-
se>, ma anche i minori di 
vent'anni iniztalmente guidati 
soprattutto dalla curiosita. dal 
desideno di « scopnre * l'ido 
10 dei loro nonni. 

Bisogna dire, del resto, che 
11 numero dl Josephine Baker 
pu6 servire dl modello a mol
ti giovani cantantl del due ses-
sl: per tl colpo d'occhlo, quat
tro abiti sontuosl (la cantan
te ne ha strappato uno dan-
zando un Charleston tndtavo-
lato, ed ha reaglto con una 
boutade tnformando 11 pub
blico che da oggi tndossera 
tndumenti tntiml neri per evi-
tare che si vedano nel caso 
che 1'incidente si rlproduca); 
per 11 contenuto veramente dl 
tutto: da J'ai deux amours a 
una canzone • messaggio dal 
tltolo Bisogna trovare la pa-

Musica 

Pierrot Lunaire 
di Schoenberg al 
Goethe Institut 
Ricco ancora di profonde e-

mozioni 6 il riascolto del * Pier
rot Lunaire» di Schoenberg. 
Risale al 1912 ma. pagina stre. 
gata, conserva intatto il suo 
fascino, come capita — cre-
diamo — a pochissime altre 
musiche del nostro tempo che 
abbiano superato i cinquanta 
anni. Sembra — anzi — an
cora una musica composta 
1'altro giorno. 

Si tratta di ventuno componi-
menti poetici di Albert Giraud 
che. attraverso Colombina e 
Pierrot, quasi irridono a un 
mondo prossimo a crollare. II 
* canto ». che e un particolare 
t non-canto». e la singolare 
tessitura di pochi strumenti 
(flauto. violino, clarinetto e 
pianoforte ai quali si aggiun-
gono in brevi momenti la viola 
e il clarinetto basso) bastano a 
proiettare l'e^perienza musicale 
al di la delle ultime reshtenze 
tardo romantiche. Incomincia 
con il c Pierrot Lunaire» una 
nuova stagione i cui frutti sono 
straordinanamente vicini alle 
piu recenti invcnzioni. Un esem-
pio per tutti (ma ognuno dei 
ventuno brani del « Pierrot Lu
naire > d una miniera fertilis-
sima) e nel geniaie «numero i 
otto (< Notte >). risolto esclu-
sivamente dalla voce e dal 
flauto. E' un momento di feli-
cita inventiva, nel quale si ad-
densa non un present imento. 
ma proprio il pieno sentimento 
della piu nuova musica dei 
tempi nuovi. 

L'esecuzione affidata all'ec-
cellente «Complesso da ca
mera Gerhard Seitz». di Mo
naco di Baviera. integrato dal
la diafana perfetta voce della 
cantante Annelies Kupper. e 
stata — di quante ne abbiamo 
ascoltate a Roma — la piu fe-
dele alle intenzioni di Schoen
berg. Strumentisti dello stesso 
complesso hanno poi comple-
tato Tapplauditissimo concerto 
— che rientrava nelle prezio-
se iniziative della «Deutsche 
Bibliothek > di Roma — con fl 
«Trio> di Ravel e i < Contra
s t » (violino e pianoforte) di 
Bartok. 

e. v. 

Alberto Zedda 
all'Auditorio 

L'altra sera aH'Auditorio la 
Orchestra di Santa Cecilia ha 
presentato. sotto la direzione di 
Alberto Zedda. due pezzi in 
prima esecuzione nei concerti 
deH'Accademia: la Sin/onictta 
in la maggiore op. 5-48 di Pro-

IRANO 
NOVtLUNI 

I LADRI 
Dl SYLVA 

OUBROVNIK - Sylva Koicl-
na (nella foto) e tomata sul 
sat del fi lm • La battaglia del
la Neretva* dl Bulajic, dal 
quale si trm recentemente al-
lontanata par ternare a Ro
ma, dove i ladri avevano sva-
Ugiato la sua villa, c Ho su-
bito un danno nolcvole, sia 
dal punto di vista economico 
ch« da quello affettivo — ha 
detto 1'attrice. — I ladrl hanno 
rubato numeroii oggetti ai 
quali ero motto affezionata. 
Penso, comunquo, che dove-
vatto essere del prlnclplanti, 
dato che hanno trascurato la 
cos* ch« era no piu prazioso » 

kofiev e le Voria^iorii sinfoni-
che e fuga su uno squillo di 
caccia di Giuseppe Savagnone. 

II primo lavoro. scritto dal 
compositore sovietico quando 
era ancora studente nel conser-
vatorio di Mosca. e. nella sua 
chiarezza lineare e nel suo fre
sco uniore. geniaie opera di 
un artista che, sebbene appe-
na diicottenne. ha gia scelto 
con matura lucidita e con la 
piena consapevole?za dei pro-
pri mezzi. la strada su cui in-
camminarsi. 

\xi Variazioni di Savapnone 
sono state scritte nel 1957 se-
condo la tecnica cnmpositiva 
del < prismatismo». di cm il 
musicista palermitano e apprez-
zato teorico: all'ascolto pero 
esse, a dire il \ ero. « suonano * 
in modo piuttosto tradizionale. 
II lavoro. sorretto da una inne-
gabile inventiva e da un note-
vole magistero strumentale. e 
piaciuto molto al pubblico che 
ha festeggiato l'autore, chiama-
to alia ribalta. 

Erano poi in programma gh 
struggenti Kirif/ertofe/ilieder 
con i quali Mahler tocca uno 
dei vertici della sua vicenda 
artistica ed umana: di essi e 
stata prestigiosa e applauditis-
sima interprete Lucretia West. 
che ha confermato di essere 
in possesso di una grande sen-
sibilita e di una voce dal tim-
bro e dal calore fuori dell'or-
dinario (anche se non sempre 
— almeno l'altra sera — di e-
levato volume). 

Fittissime le acclamazioni al 
maestro Zedda il quale a chiu-
sura di serata. con una sma-
gliante esecuzione dello straus-
siano Till Eulespiegel. ha po-
sto un detlnitivo suggello al 
successo personale che si era 
costruito pictra su pietra. du
rante tutto l'arco del concerto. 

vice 

Cinema 

Hallucination 
Dietro questo titolo si na-

sconde The damned («I dan-
nati >), un film realizzato da 
Losey nel 1961. in Gran Bre-
tagna. prima che il suo nome 
s'imponesse internazionalmente 
grazie al Servo. Ma Losey ave-
va anche un passato ameri-
cano: II ragazzo dai capelli 
verdi e Linciaggio avevano af-
frontato. con una dozzina d'anni 
d'anticipo. e con lo stesso stile 
semplice e diretto. temi civili 
e soeiali del medesimo inte-
resse. / dannati conclude, in 
certo senso. il periodo meno 
€ artistico» e personale di 
Losey. ma il piu «impegnato *. 
Non per nulla ritroviamo in 
questo preoccupato e ango-
scioso film lo stesso attore 
americano Macdonald Carey. 
ch'era stato il giornalista de-
mocratico di Lincuiooio. 

n fulcro della vicenda — 
nella quale sono contrapposte 
le figure di una scultrice e di 
uno scienziato — riguarda una 
colonia di bambini «radio 
attivi > (perche contaminati al
ia nascita dalle loro madri) 
che le autorita inglesi. e lo 
scienziato. responsabile del 
trattamento. tengono nascosU 
in un sotterraneo tra gli scogli, 
comunicando con loro solo at
traverso un circuito televisivo 
chiuso o ricoprendosi con tute 
protettive speciali. In un fu
turo forse non troppo lontano 
— dice Losey — un fenomeno 
del genere sara possibile: del 
resto lo scienziato (Alexander 
Knox) e freddamente con\into 
che € il momento verra pre
sto ». e I bambini gli servono 
appunto da « cavie > per studi 
inerenti a questo allucinante 
av^'enire nucleare. 

La posizione della scultnce 
(Vheca Lindfors> davanti al 
fenomeno e quglla umanistica: 
prima estranea a simili preoc-
cupazioni in nome della libera 
ricerca artistica. quando rea-
gisce sentimentalmente alia 
c mostruosita». sara uccisa 
proprio dallo scienziato. il qua
le vuol procedere senza osta-
coli di sorta nella propria 
«missione >. Con questo. LA*-
sey sembra voler sottolineare 
I'lnadeguatezza di un impegno 
semplicemente e generics merit e 
< umanistico > di fronte a cosi 
grave minaccia per lumanita 
intera 

Del resto. anche una coppia 
di innamorati. che ci guida al
ia sooperta deirorrendo rifu-

gio. e che con la tenerezza 
delle sue reazioni espnme an
che il punto di vista dello spet-
tatore. e impotente a far qual-
cosa per i < bambini dal san-
gue gelato >. Questi ultimi. 
dopo aver contaminato gh adul-
ti. vengono ns*»pmti dai loro 
impiacahili guardiam nella te-
nebra in cui vivono II loro 
grido di aiuto non e inteso e 
raccolto da ne^suno. mentre la 
coppia si allontana in motn-
scafo. anch'essa condannata. 

E* chiaro che Losey. con 
questo suo nobile film, lancia 
un messaggio rivolgendosi ad 
un'umanita sorda e merte con 
un discorso chiaro e immedia-
to e. nella parte finale, lucido 
e potente. La commozjone con 
cui sono guardati i bambini 
dovrebbe trasmettersi agb spet-
tatori. sottoponendoli a choc. 
Ma in Gran Bretagna I dan
nati dovette attendcre due anni 
prima di essere confinato in 
un programma dell'« orrore >. 
In Italia esce con il titolo di 
Hallucination, dopo essere sta
to premiato &I Festival della 
fantascienza. a Trieste, nel 
1964 C'e da stupirsi se Losey 
ha poi preferito — nel Servo 
come nell'Incident* — dedi-
carsi a sondare gli abissi del-
1'animo umano? 

vice 
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SENZA TEMPO — Un Al-
manacco che avesse volu
to (o potuto) rispettare 
le sue premesse e cen-.. 
trare i suoi numeri - Su 
temi di aitiiaUtd. fornen-
do ai tetespeltatori mate-
riale di infonnazione e di 
giudizio sui fatti die av-
vengono nel mondo e sul
le low cause e sulle loro 
implicazioni — e non do
vrebbe essere proprio que
sto il compito di una ru-
brica come Almanacco? — 
avrebbe messo in onda 
ieri sera un scrri^io .sui 
preccilenti e sulla gencsi 
della agnressione america-
na al Vietnam, allargamlo 
in questo modo le vocliis-
sime notizie formle m 
propovito da TeIei;iorna 
le. Iiirece la rubrlca M 
e aperta con un tervizw 
rievocativo di Baita e 
Fattori su Evita Peron e 
sul peromsmo: un «pez 
zo» che avrebbe potuto 
essere traimetso sei me*i 
fa oppure tra sei me<i 
senza che nulla muta«e. 
Un «pezzo > che. tra lal 
tro. pur non v-sewlo vol 
(/are. puntara molto sui 
parttcolan di * colore» e 
non tentaixi nemmeno, al 
di Id di certe aeneriche 
aflermaziani, una analisi 
del fenomeno, anche in 
rapporto alia struttura 
della societa argentina (lo 
stano fatto di puntare sul 
personaggto di Evita. visto 
che non si trattava di un 
servizio di costume ma di 
una rierocazionc storica. 
non poteva clie condurre 
fuori strada) 

L'unico srrririo che in 
qualche modo .si richiama 
va ad avvenimenti vicini 
era quello su Glubh Pa-
scid. annunciato l'altra 
settimana c poi. c/iis-sd 
perche?. rirwiato. lnfram-
mczzando i giudtzi dell'ex 
comandante della Legtonc 
araba con alcuni dati e 
alcuni brani di rievocazio-
ne storica. Leonardi e 
Marchetti hanno fatto o-
pera non inutile: ad esem-
pio. certe considerazioni 
di Glubh Pascid sulle o-
rigini dello Stato di lsrae-

le (che gli autori si sono 
affrettatl a definire «non 
realistiche *) hanno fornito 
di telespettatori alcuni 
preclst elements di aiudi-
zio sui piu antichi e re
centi conflitti nel Medio 
O r i e n t e. Natnralmente, 
molte delle affermazioni 
dell'intervtstato erano di-. 
scutihili e risentivano del 
suo punto di vista di <ba-
Ita » deirimperialismo: ma. 
nel complesso, Vincontro 
non & stato inutile. Non 
potsiamo fare a meno di 
notare che le uniche con
siderazioni di Glubb Pascid 
che gli autori si sono a 
stenuti dal chiosare sono 
state quelle sui rapporti 
tra URSS e Medio Oriente: 
e non per caso. 

Interessante ci e parso il 
serrtjio sulla medicina 
nucleare di Marchetti e 
Martelli: alcune immaaini. 
in particolare. erano as
sai efficaci. Tuttavia. con-
tinuiamo a chiederci per
che Almanacco, in questa 
nuova stagione. tenda ver
so servizi scientifici di que
sto genere. che assomi-
ahano (in pengio) a quel
li di Orizzonti della scien-
za e della tecnica: in 
questo campo. ci sembra 
che /osscro p'fi fedeli al 
carattere della rubrica 
quelli curati da Ginestra 
Amalfi nelle scorse sta-
gioni 

Luigi Costantini ci ha 
parlato di Saint Germain 
des Prds vent'anni dopo: 
e stata una affettuosa vi-
sita al famoio quartiere 
parigino. assai ben < oi-
rafa » e montata — le im 
magini riuscivano a resti-
tuirci I'atmosfera di certe 
stTa-iine e piazzette a con 
tratto con i sepni ultimi 
della societa dei consumi. 
Nel commento c'erano al
cune intuizioni felici: il 
tono generale. pero. era 
un po' troppo conciliante. 
Non a caso e stata Emma-
nuelle Riva. con la sua 
generica accettazione di 
tutto il «nuot'o >. a con
cludes. 

g. c. 

TELEVISIONE t' 

10.30 SCUOLA MEDIA 
11.00 T5UCAZIONE MUSICALE 
11.30 SCUOLA MEDIA 
12.00 CHIMICA 
12.30 SAPERE 

13.00 IL CIRCOLO DEI GENITORI 
13.25 PREVISIONI DEL TEMPO 
13.30 TELEGIORNALE 
15.15 GIRO DEL BELGIO - CORSA TRIS Dl TROTTO 
17.00 LANTERNA MAGICA 
17 30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 CONCERTO Dl MUSICA DA CAMERA 
19.15 SAPERE 
19.45 TELEGIORNALE SPORT 
20.30 TELEGIORNALE 
21.00 TV7 - SETTIMANALE Dl ATTUALITA' 
22.00 SEAWAY: ACQUE DIFFICILI 

23.00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 

18.00 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19.30 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21.15 L'ISOLA DEL TESORO 
22.15 DALLE ANDE ALL'H I MALAYA 

RADIO 

N A Z I O N A L E 
Giornale radio: ore 7, 8, 

10, 12, 13, 15, 17, 20, 23; 
6 30: Segnale orario - Corso 
di lingua inglese; 6 50: Per 
sola orchestra: 7.10: Musica 
stop; 7.47: Pan e dispa"i. 
8 30: Le canzoni del mat-
tmo; 8 55: Mirella Freni in 
terpreta «La Boheme» di 
G. Puccini; 10.05: La Rad.o 
per le Scuole; 10 35: Le ore 
della mosica; 1124: La no 
stra casa; 11.30: Proflli di 
artisti lirici: banto^o Giu
seppe Taddei: 12 05: Con
tra ppunto; 12 36: Si o no; 
12.41: Penscopio: 12 47: Pun
to e vnreola; 13 20: Ponte 
radio: 14 00: Trasmissiom 
regional!: 14 37: Listmo Bor-
sa di Miiano: 14 45: Z:b3ldo-
ne it alia no; 15 35: II hnguag 
gio deiia bturg.a qjaresima-
le: 15 45: Relax a 45 ^ n: 
16 00: Onda verde. via libera 
a Lbn e d.schi per i ra-
gazzi: 16 25- Pasviporto per 
un mjcrofono: 16 30: Jazz 
Jockey 17,05: Interpret! a 
confronto; 17 35: Inter, alio 
mu'.ca!e; 17 40: Tnh»*ia dei 
g.ovam: 18 10: C.nq ae m.HJti 
di Tiglese: 1815: SJI nostri 
mercati: 18 20: Per voi gto 
vam: 1912: Madamm. di 
G:an Do-nen'co Gianni e Vir-
gihoSabel: 19 30: Ljna-oark; 
20 15: II classic© deli'anno: 
Orlando funoso. raccontato 
da IUk> Cahrino: 2045: Con 
certo ^nfon.co diretto da Er
nest Bour: 22 05: Mus-.ca per 

archi; 2215: Parliamo di 
spettacolo: 22 30: Chiara fon-
tana. 

S E C O N D O 
Giornale radio: ore i.30, 

IM, t -» , • . » , 10.30, 11 JO, 
IMS, 13.3f, 19.30, 21.39, 22-30, 
6 25: Bollettino per i navi-
ganti: 6 35: Svetfliati e can-
ta; 7.43: B'.liardmo a tempo 
di musica; 8 13: Boon viag-
g'o: 8.18: Pari e disnari; 
840: Anton Giulio Majino: 
8 45: Signon rorchestra; 
909: Le ore Iibere; 9.15: Ro-
mantica; 9.40: Albim musi
cale; 10 00: Lo aciaUe di 

Lady Hamilton, di Vmcetuo 
Talarico; 10.15: Jazz Pano 
rama; 10.40: E' di scena una 
citta; 11 35: Lettere aperte; 
11.41: Le canzoni degli an
ni '60; 12.20: Trasmiss:oni 
regional]; 13 00: Hit parade: 
I.J35: II senzatitolo; 14 00: 
Juke-box: 14.45: Per gli ami-
ci del disco: 15.00: Per la vo-
stra discoteca: 15 15: Grandi 
pianisti: Alexander Unmsky; 
15 57: Tre minuti per te; 
16 00: Pomendiana; 16 55: 
Buon viae?:o; 1735: Classe 
unica; 18.00: Aperitivo in 
musica: 18 20: Non tutto ma 
di tutto: 18 55: Sui nostn 
mercati: 19.00: Le piaoe il 
classico? 19.23: SI o no: 
19 55: Punto e virgola: 20 06: 
Teatro stasera; 20 50: Pas-
saporto; 21 05: La voce dei 
lavoratori; 21.15: Novita di-
scograflcbe francesi; 21.55: 
Bo'iettino per i naviganti; 
22 00: Le nuove canzoni. 

T E R Z O 
Ore 9 30: L*Antenna: 1000: 

J. S. Bach e L. Janacek; 
10 45: F. Azzaiolo: 1105: G. 
B.zet e N. Rimski-Korsakov; 
12.10: Meridiano di Green
wich: 12 20: F. Poulent e L. 
Spohr; 13.00: Concerto sin-
fon.co: solista Gyorgy Czif-
fra: 14 30: Concerto operi-
stico: soprano Virginia Zea-
ni: 1455: F. J. Haydn; 15.05: 
Antonio Caldara: D re del 
dolore: 17.00: Le opinion! de
gli altri: 17.10: Esistono pro-
getti moderni di traforo sot-
tomarino?; • 1720: Corso di 
lingua inglese; 17.40: L. Dal-
lap.ccola; 18.00: Notizie del 
terzo; 18.15: Quadrante eco
nomico; 18.30: Musica legge
ra: 18.45: Piccolo pianeta; 
19.15: Concerto di ogni sera; 
20 30: L'eredita dalle macro-
mo'jecole aH'uomo; 21.00 
Due personaggi a confronto: 
Amleto e Sigismondo; 2200 
fl giornale del terzo: 2230 
In Italia e all'estero: 22.40 
Idee e ratti della musica; 
22.50: Poesia nel mondo; 
23 05: Rivlsta delle rivtste. 
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