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Giovane attrice 
e vecchie auto 

PAG. 7 / spettacol i - a r te 

Ri ta Calderoni posa per it fo tografo in un c imi tero dl vecchie 
automobi l l : I 'a t t r ice ventenne ha appena f in l to di i n t e r p r e t a r e , 
accanto a Terence H i l l , II f i lm « I I vero e II falso » di E r i p r a n d o 
Viscont i . 

Spettacolo a Trastevere 

II borghese 
addestrato 
in palestra 
« Romamarch », novifa di Silvano Ambrogi, riapre i l 
Teafro Belli, con una brava e affiafafa Compagnia 

Riapertura del Belli, antico 
e glorioso teatro nel cuore di 
Trastevere, a Roma (lo illu-
stro, fra gli altri, il nome di 
Ettore Petrolini): il celebre 
rione della capitale e ormai 
all'avanguardia per numero e 
quanta, di locali aperti alia 
sperimentazione teatrale, mu-
sicale, cinematografica, o co-
munque alia conoscenza delle 
varie discipline artistiche nel-
le loro forme piu recenti. 

Al Belli si rappresenta, da 
qualche giorno, una noviti 
assoluta, Romamarch di Sil
vano Ambrogi: ne sono inter
pret!, per la regia di Nino 
Mangano, Antonio Salines e 
Magda Mercatali (che con 
grosso sacrificio hanno ri-
mes5o in efficienza la sala), 
Sergio Reggi, Flavio Bucci; 
l'impianto scenico — sagome 
di legno, figurativamente 
estrose. che rivelano talvolta 
a sorpresa la loro funzione 
strutturale o allusiva — e di 
Giuseppe Frattali, Franco 
Ferrari. Nicola Di Stefano. 
Una piccola compagnia, ma 
seria e affiatata. di solida ba
se professionistica. 

Romamarch e un apologo 
fantapolitico: due tipici espo-
nenti del ceto medio. Angelo 
e Marina (funzionario di 
banca lui. insegnante lei), ca-
dono sotto la perversa in
fluenza del professore. docen-
te di cultura fisica. che edu-
cando i loro corpi finisce per 
asservire le loro anime. in-
cludendoli nel giro di un oscu-
ro complotto reazionario, la 
cui natura e del resto evl-
dente: poiche, quanto e elo-
quente e insinuante il profes
sore, tanto e spiccio e bru-
tale il suo assistente Artemi
s i a 

L'allegoria risulta dunque 
chiara; e forse fin troppo. te-
nuto anche conto che (come 
vanno sottolineando in questi 
giorni le documentazioni sulla 
violenza fascista organizzata, 
raccolte dalla stampa demo-
cratica) il legame tra certe 
palestre e certi raggruppa-
menti della destra eversiva 
non e un fatto ipotetico. idea
te o simbolico. ma reale e con
cre te Vogliamo dire che, in 
complesso. il testo di Ambro
gi, pur gustoso e azzeccato 
per molti aspetti. soffre di 
questo dissidio tra la ricerca 
di un disegno emblematico, 
essenziale della situazione e 
lo scrupolo di voter trovare, 
alia « favola », continui punti 
di appoggio e verifiche nel-
l'attualita, prove e contropro-
•e . A scapito. in parte, di 
quello che dovrebbe essere il 
momento centrale della «di-

Serato ARCI 

per « Romamarch » 
Oggi, alle 21,15, serata AR

CI, al Teatro Belli, per lo spet
tacolo Romamarch. Alia rap-
prcsentazione seguira un di-
battito al quale parteciperan-
no gli attori della Compagnia 
T.B., il regista Nino Mangano 
« l'autore Silvano Ambrogi. 
H prezzo del biglietto 6 ridotto 
% U re 800 presentando la tes-

dell'ARCI. 

mostrazione»: il nesso, cioe, 
tra il nuovo spirito piccolo-
borghese, consumistico ed 
elettrodomestico, e il costume 
tradizionalmente parsimonio-
so e casalingo della piccola 
borghesia stessa: la possibile 
confluenza di entrambi nella 
trappola di miti. linguaggi, 
cerimoniall, di infausta me-
moria, riproposti oggi quasi 
senza cambiarcl virgola. 

L'anfibia sostanza di Ro
mamarch, documentaria e 
metaforica (con echi, sotto 
tale profilo. di Ionesco e ma-
gar! di Campanile), si riflet-
te nello spettacolo. che una 
accorta regia sospinge. per-
raltro e giustamerite. verso 
stilizzate cadenze satiriche; 
cui bene si adeguano gli at
tori. Antonio Salines e Magda 
Mercatali, che gia nel '68 ave-
vano portato al successo una 
commedia di Ambrogi. Neu-
rotandem, danno un bel rilie-
vo grottesco ai personaggi del 
due coniugi vittime della mi-
stificasione. e disposti a far-
sene propagator! essi stessl. 
Sergio Reggi. con piglio iro-
nicamente mussoliniano. crea 
un esatto riscontro plastico e 
verbale tra «cameratismo 
atleticon e fascismo; Flavio 
Bucci gli tiene bordone con 
una grinta assai espressiva. 
Le accoglienze del pubblico. 
in queste prime sere, sono 
state calorosissime: interpre-
ti. autore e regista vengono 
evocati alia ribalta da una 
pl*tp* affollata, cordiale e 
solidale. 

ag. sa. 

Dopo la scelfa dei ventotfo per Sanremo 

I discografici esclusi 
minacciano ricorsi 

Complefafo il quadro dei partecipanti - Una lista segrefa di dodici 
canlanti e canzoni di riserva — Tenlafivi di allargare la rosa 

Nostro servizio 
MILANO. 8. 

Quamlo la macchina di San
remo si era messa in inoto e 
tutte le difficolta erano, ap-
parentemente, state spianate, 
avevamo predetto che. pro-
prio da quel momento, il 
XXJI Festival delta canzone 
entrava nella sua gestazione 
piu difficile. Adesso, infatti, 
che i ventotto interpret' sono 
stati scelti (enn le rispettive 
canzoni), ecco levarsi molte-
plici cori di protesta, di recri-
minazioni. di minacce di car
ta bollata, in un clima non 
avaro di sospetti. 

Che cosa. dunque, d acca-
duto? E' accaduto che quello 
che doveva essere il Festival 
su misura dei quattordici di
scografici i quali, lo scorso no-
vembre, si erano fatti promo-
tori di un rinnovamento, in 
chiave anti RCACBS-Ricordi, 
ed anche anti Uadaelli e Ra-
vera, si e tramutato. invece, 
in un Festival che li lascia 
alquanto a bocca asciutta. Du-
rium e SIF, ad esempio, non 
hanno nessun cantante a San
remo, le altre case appena 
uno, solo la Phonogram e la 
Fonit-Cetra due, e la Carosel-
lo tre; mentre le « tre grandi » 
(che monopolizzano il talento 
musical-leggero) sono assai 
meglio piazzate. 

La commissione ha puntato 
sulla qualita delle canzoni 
presentate, dando ad alcttni 
« big > la possibilita di ripro-
porre qualcosa di pi& decoro-
so: pare che cid non sia avve-
nuto e ai <r grandi esclusi» si 
sono aggiunti Villa, Reitano, 
Barriere, Sannia ecc. 

Gianni Morandi, invece, Vha 
spuntata all'appello con Vado 
a lavorare. Gli altri nomi di ri-
lievo sono quelli di Bobby So
lo (Rimpianto), Milva (Medi-
terraneo), Rita Pavone (Ami-
ci miei). Nada (II re di dena-
ri), Roberto Carlos (Un gatto 
nel blu), Ricchi e Poveri (Un 
diadema di ciliegie), Aguaviva 
(Ciao amico mio), Pino Do-
naggio (Ci sono giorni), Nuo-
vi Angeli (ripescati con Un 
viaggio in Inghilterra), Giglio-
la Cinquetti (Gira l'amore). 

II vincitore morale dell'an-
no scorso, Lucio Dalla, e pre-
sente con Piazza Grande, quel
lo di Canzonissima, Nicola Di 
Bari, con I giorni deU'arcoba-
leno, che dovra essere aggior-
nata nell'etd della protagoni-
sta, una tredicenne che diven-
ta donna. Anna Identici ha sfi-

dato vittoriosamente i giurati 
conservatori con Era bello il 
mio ragaz^o. una canzone che 
parla degli incidenti sul lavo-
ro, nel caso specifico in un 
cantiere edile, per bocca di 
una madre. 

Fra i nomi conosciutl, Tony 
Cucchiara con Preghiera, Fau-
sto Leali con una delicata sto-
ria dell'Uomo e il cane, Mi-
chele con Forestiero. il giova
ne Donatella con Ti voglio, 
Gianni Nazzaro (Non voglio 
innamorarmi mai), 7 Delirium 
(con il loro « pop napoletano * 
e la vicenda di Jesahel), Pep-
pino Gagliardi (Come le vio-

Angelica 
dice no 

a Sanremo 

I sindacati 
respingono i 

giudizi negativi 
sulle canzoni 

SANREMO, 8 
La FILS-CGIL, la FULS-

CISL, la UIL-Spettacolo e la 
CISAS hanno diramato stasera 
il seguente comunicato: « A se-
guito di alcune dichiarazioni 
rilasciate alia stampa da un 
membro della commissione 
d'ascolto del XXII Festival del
la canzone italiana, dove si 
sottolinea il 'bassissimo livel-
lo' delle canzoni in gara, le 
organizzazioni sindacali. pre
sent! nella stessa commissio
ne, con rammarico respingo
no tale giudizio, ritenendolo 
quantomeno affrettato e co-
munque lesivo delle categorie 
interessate e degli obiettivi de
mocratic! che esse perseguo-
no. anche per un prodotto di-
verso e di rinnovamento». 

. IB^Sf* 

Otlavia Piccolo (nella foto), 
non fara la presentatrlce al 
Fesiival di Sanremo. La gio
vane attrice e infatti molto 
impegnata ad interpretaro, 
nella parte dl Angelica, la 
versione televisiva dell'« Or
lando furioso >: e, per di piu, 
ella ha confessato che la 
«kermesse» canora non la 
interessa per nulla, 

Tutto Stradella 
.Mes.-andro Sl radel la . rniiM-

ci»la i i i i j tc r io 'o e «li*cu--o i lcl 
"MHi i ta l iano, f in via i l i r iva-
l i i l a / ionc da qualche anno a 
quc.-la par lc presto muMcnlo-
pi oil c<crulori de l no«lro Pac-
sc; al punto che una bencmc-
rila ca*a discojtrafica. I 'Arcn-
p h o n , ha r i tenuio ^ iun ln i l 
m o m c n l o opporlt ino per af fron-
larc la p i ih l i l i rar innc d i lu l l c 
le compo' i z ion i « l r i imcnial i d i 
q u c t o au lorc : i l che ha fa l lo 
in hellis^inia ra«<ella d i qua l -
fro d i - c h i . afTidando la roa-
l izzazinnc del tn l lo ad A n » c -
lo K p l i r i k i a n . che di qucsla 
ta^a c no lor iamcnle I ' an ima-
lore 5tn dal la fondar ionc («o-
lo per qua l l ro hrani la rev i -
; ionc e r e a l i z / a / i o n r del ba<-
so e dovula a Francesco De-
g r a d a ) . 

D i r e • tu l le 1c enmposizioni 
s l r i imcnia l i d i S l radel la » *i-
jcnifira in realla par lare d i 24 
sonalc ( o • sinfonic • come 
pompo<amente vrn ivano chia-
mate I re secnli a d d i c l r o ) , c d i 
un concerto gros«o. K' un cor
pus l i m i l a l o , cer lo . ma tale da 
dare un' impressione n o t e \ o | e 
del la var ia la lavolozza l i m b r i -
ca de l musicista. N a l u r a l m e n l e 
la gran parte dei pezzi c d r s l i -
nata agl i organic! corrent i de l * 

I 'cpoca (uno o due v i o i i n i e 
bas.'o, \ i o l i n o . v io loncel lo e 
ba«<o. c cosi v i a ) , ma incon-
I r i a m o pure una o Sonata n p e r 
o i lo \ i o l c e I ron iba , una per 
due \ i o l i n i e d n e cornel l i « d i -
vi«i in due cori ». c un « C o n 
certo prosso» d i v io le , che 
lradi«cono r i r requ ic tezza d i ri
cerca d i qnesto musicisla f ino-
ra apprc / za lo sopral l t i l lo per 
la prndu7ionc ora lnr ia le . 

I n rea l la , «e si pen«a r h c 
S l radel la vi j«e tra i l K>f l c i l 
1682 (anno i n cui fit pugnala-
lo da un Mcario per ragioni 
d i d o n n e ) , le sue sonate ,«i 
pongono come fondanicnta l i 
p u n l i d i r i f e r imento nel la slo-
r ia del la musica, da l m o m e n 
to che preccdono quel le dc l lo 
sles«o C o r e l l i . con»iderato un 
po* T in i z ia io rc del genere, c 
pur ne anl ic ipano e pen>ino 
ne supcrano le in lu iz ion i for-
m a l i c arntonichc. l n « o m m a , 
una seric d i operc davanl i a l l e 
qua l i n o n e'e che da cavarsi 
i l cappel lo c che Teseenzione 
enrata da K p h r i k i a n valor izza 
p icnamenic i n ogni part icola-
rc ( e vogl iamo qu i ci tare a l -
meno i v io l in ist i Ferrar is c lo 
•tetso E p h r i k i a n , i v io loncel -
l ist i M i o r i c Pocatcrra , I ' o t l i -
m i Isabel la D e Car l i a l c lav i 
cembalo e a l P o r g a n o ) . 

Rcsl iamo n e l campo de l le 
ra r i l a i la l iane d e l passato, e 
passiamo a un disco C u r c i - E r a -
to dedicalo a 4 concert! pe r 
mandol ino d i autor i napoleta-
n i de l X V I I I secolo (c«eguo-
no I S o l i ' l i V c n c i i d i re l l i da 

f r i i none . sol i - l i a l mandol ino 
i toni facio i l ianchi c Alcssan-
dro i ' i t r c l l i ) . I I di«co ha i l me 
d i o d i proporrc au lor i vera-
mcnlc c to la lmcnte ignorat i 
nel la discografia correnle ( C a u -
ilio?o. C i u l i a n o , Gahel lonc c 
laic FJcrardi , d i cui si ignora 
pcrsiuo i l nomc d i l»al tc<imo); 
c d ic iamo che si I ra l la d i u n 
m c r i l o perchc P i l r c l l i , a cui si 
d c \ c i l r i m c n i m e n l o dei m a -
noscr i l t i , ha sapnto ind iv idua -
re qua l l ro pagine non qualsia-
s i , che tcsi imoniano n n l i v c l -
lo d i scricla c d i invenzione 
la lvol la sorprcndenlc e tale da 
rendere un in i icgahi le servizio 
al ia memor ia de l la scuola na-
poletana. Si aggiunga a que> 
sto i l fascino l imbr ico c o m u n -
quc collcgato a l ia presenza d e l 
mandol ino e I 'o l l ima real izza-
z ione , e si capira come q u e -
sto disco m e r i t i d i porsi t ra 
i p i u notevol i u l t imamente 
real izzat i in I t a l i a ne l campo 
del la musica • t rumenta le d e l 
nostro '700. 

le), Lara St Paul (Se non 
l'avessi tra queste mie brac-
cia, un titolo di lunghezza in-
consueta). Ci sono, poi, i de-
buttanti: Angelica (Portami 
via), Marcella Bella (Monta
gue verdi), Carlo Bissi (II mio 
cuore se ne va), Delia (P«r 
amore ricomincerei). 

Intanto, a Milano, V, gruppo 
del quattordici medita ricorsi 
(per le astensioni dal voto di 
vari giurati e per il sistema 
del ripescaggio). A Sanremo, 
il sindaco ha pronta una que
rela verso un consigliere mis-
sino. Segretissimo I'elenco del
le dodici canzoni (e cantanti) 
di riserva nel caso qualcuno 
dei ventotto si rendesse indi-
sponibile. Vale lista d capeg-
giata da Rosallno, sulla base 
dei voti riportati. A questo 
proposito, sarebbe in atto un 
tentativo per allargare a quat-
tro o sei posti in piu i ven
totto previsti. 

I sindacati, perd, sono fer-
mamente decisi a respingere 
mosse che favorirebbero alcu-
ni interessi discografici. La lo
ro posizione e~ questa: o diven-
tano quaranta cantanti (con 
tutti i * riservisti •*) o restano 
ventotto. 

E' confermata, intanto, la 
presenza dell'attrice Edwige 
Fenech, in veste di ospite: 
circolano sempre i nomi di 
Claudia Cardinale. Monica Vit-
ti e Sylva Koscina come pre-
sentatrici. Mentre la troupe 
tecnica della TV e gia arriva-
ta a Sanremo, £ stato comuni
cato che le prove si svolge-
ranno dapprima a Milano e, 
negli ultimi giorni, nel Salone 
delle Feste del Casino di San
remo. 

d. i. 

9* nfi. 

Tradizione e 
avanguardla 
in una serie 
di spettacoli 
a Marigjiano 

MARIGLIANO. 8 
Leo De Berardinis, Perla Pe-

ragallo e Cosimo Cinieri stan-
no preparando a Marigliano 
uno spettacolo che prende 
spunto da una delle piu note 
sceneggiate napoletane, 'O 
zappatore. Accanto ai tre 
protagonist! reciteranno an
che Giggino Patanjiali, Seba-
stiano Devastate, Giosafatt 
Nocerino e Gino Falco, tutti 
di Marigliano. 

Lo spettacolo ispirato a 'O 
zappatore rientra in un pre-
ciso programma culturale: es-
so infatti e presentato dai 
suoi ideatori come un tenta
tivo di rlcollegarsi dialettica-
mente alia grande tradizione 
del melodramma italiano (che 
viene definite come Tunica 
autentica esperienza del no
stro teatro a livello interna-
zionale) e della canzone na-
poletana del « periodo d'oro ». 

L'opera di sperimentazione 
di un nuovo tipo di rappre-
sentazione popolare a Mari
gliano ha avuto il suo avvio 
nello scorso settembre, quan-
do fu organizzata, nelle stra-
de del paese, una processione-
spettacolo che culmind in una 
specie di jam-session stile 
New Orleans, dove la tromba 
di Armstrong, le melodie di 
Verdi e le canzoni napoletane 
contribuirono a creare una 
singolare atmosfera emotiva. 

Adesso si sta organizzando 
la I Rassegna del cinema 
d'arte contemporaneo della 
citta di Marigliano, per la 
quale 11 Comune ha concesso 
l'uso di due sale cinemato-
grafiche. Gli amministratori 
della cltta stanno anche stu-
diando l'eventualita di utiliz-
zare una palestra attualmente 
inutilizzata per dare una sede 
fissa alia Compagnia Teatro 
di Marigliano. 

«0micidio al 

diciassettesimo 

piano » sequesfrato 
allAquila 

L'AQUILA, 8 
II procuratore generale pres-

so la Corte d'appello dell'Aqui-
la ha ordinate il sequestro del 
film Omicidio al diciassettesi
mo piano diretto dal regista 
cecoslovacco Brynych ed inter-
pretato da Nadja Tiller. II film 
e stato ritenuio dal procura
tore generale, Guido Conte, le
sivo della morale ed osceno. 
H sequestro ha valore su tut-
to 11 terrltorio nazionale. 

H film uscl 1113 agosto scor
so a Roma. 

Most re a Roma: Porzano 

Donne del nostro 
mondo inabitabile 

GIACOMO PORZANO — Ko-
ma; Gallerla « La Borgogno-
na». via del Corso 525; 29 
geiinaio-15 febbraio; ore 10-
13 e 17-20 . 
Dipinte quest'anno, ma pre-

parate da tutta l'esperienza de
gli anni sessanta, queste fi
gure dl donna che Giacomo 
Porzano espone a Roma han
no un'evldenza pittorica come 
di rocce o ossa dentro 11 cor
so attuale di tante correnti di 
pittura oggettuali, consumi-
stiche e americaneggianti. Non 
sono dei ritratti, eppure sem-
brano dei ritratti di donne che 
potremmo dire di conoscere 
bene e intimamente e che nien-
te altro sono, invece, che fi
gure variant! un tipo mitico pe
netrate, con erotismo persua-
sivo, nel nostro senso umano e 
qui radicatesi con mllle e mil-
le immagini di consume 

Del tipo erotico della don
na da societa dei consumi Por
zano mette in evidenza «tat-
tile» la testa o il volte o un 
particolare del volto. Lo sguar-
do, che e pittoricamente deci-
sivo, e tanto piu energico del 
nostro, nella sua fissita, che 
ci risucchia nell'immagine mo-
numentale come accade nelle 
figure del Cristo bizantino del
le absidi. L'esecuzione pittori
ca e esatta e come di pietra 
dura. Luci di colore ardono 
nell'occhio come segni di un 
colore profondo sepolto. 

Queste figure (11 modo di 
dare forma ha avuto una an-
ticipazione nella ricerca gra-
fica culrninata nelle cinque te
ste all'acquaforte incise per 
il volume grafico Superissima) 
sono ci6 che resta — alcune 
ossa giganti di poesia — di 
anni vissuti secondo miti e il
lusion! di tipo americano. 

La monumentalita dell'im-
magine non e minimamente 
apologetica o mitica per la 
figura umana: deriva dal ci
nema, dal video e dal mani
festo dove la figura femmini-
le grandeggia, con pornogra-
fia persuasiva, per far vendere 
e comperare. Ma, privata del 
colore, del riso e dell'allegria 
del consumo, l'immagine fa 
evidente il gran deserto e il 
vuoto che erano dietro il co
lore, il riso e l'allegria. E \ il 

suo, un ribaltamento italiano e 
europeo della serialita ameri-
cana « pop » dell'uomo-ogget-
to: quella di Andy Warhol, di 
Roy Lichtenstein e di Tom 
Wesselmann. II tipo di don
na e cosl profondamente ra
dicate nel nostro inconscio 
come segnale oggettuale e 
mercantile che la sua resti-
tuzione a una verita lo ren-
de violento e allarmistico: 
ci6 che credevamo piacevol-
mente normale ci e svelato 
come inaudito e mostruoso. 

Una ragione ancora della 
verita del tipo femminile sta 
nel fatto che Porzano e riu-
scito a fare una cosa sola di 
due caratteri diversi: un ca-
rattere, un po* funebre, che e 
nella vita, nella moda e nel 
gusto, quel pop-floreale delle 
strade d'Occidente (si pensi a 
quanto vivente e camminante 
Klimt, Bearsdley, Rossetti e 
Moreau, ecc. sia in circolo) e 
un carattere, invece, che e 
assolutamente pittorico per la 
energia malinconica di uno 
sguardo che « pietrifica » quel 
che vede (si pensi al fonda-
tore moderno di tale potere 
pietrificante che fu Dix e a 
certi risultati italiani di un 
Guerreschi, di un Vacchi, di 
un Guttuso, di giovani come 
Mulas). L'unione plastica del
la freddezza dello sguardo sul
la vita con l'energia malinco
nica e contestatrice dei pen-
sieri ha consentito a Porzano 
una prima apertura sulla com-
plessa realta di classe dei no-
stri giorni, una realta che pub 
anche annichilire la pittura 
se questa non fe piu che 
« armata » di mezzi e di meto-
do. Porzano ha awiate una 
ricerca dura, violenta, irta di 
difficolta e di problemi: mol
ti, che amavano il suo stile 
grafico «alla Ben Shahnn so
no rimasti sorpresi del ra-
dicale mutamento di ricerca; 
altri ancora sono quasi spa-
ventati daU'evidenza ldeologi-
ca delle figure. A noi sembra 
che la rottura col perbeni-
smo diffuso nella nostra pit
tura sia salutare. 

Dario Micacchi 
Nella foto: Porzano, tt Testa 

in bianco e grigiov. 

Rai yr; 

le prime 
Teatro 

La malattia bianca 
Intellettuale mitteleuropeo, 

Karel Capek (1890-1938), con
temporaneo di Jaroslav Ha-
sek, pur debitore per alcuni 
versi dell'espressionismo e del 
neo-oggettivismo tedesco, sep-
pe consegnare alia cultura ce-
coslovacca (nel cui ambito 
operava Franz Kafka) testi 
di chiara ispirazione e origi-
nalita {R.U.R., Racconti tor-
tnentosi, L'affare Makropou-
los, La vita degli insetti, Rac
conti dell'una e dell'altra ta-
sea, La guerra delle salaman-
dre, La malattia bianca), e ci 
appare oggi il giudizio che di 
lui diede Vito Pandolfi (in 
Spettacolo del secolo) abba-
stanza riduttivo: «„.una per
sonality di chiaro rilievo in
tellettuale, che non ha perd 
un suo mondo, una sua realty 
da esprimere„.». 

Spesso, le opere di Capek 
sono allegorie pervase da una 
ironia sottiie e pungente. 
La malattia bianca {Bila ne-
moc) e uno degli ultimi la-
vori teatrali di Capek. forse 
uno dei piu disperati, dore il 
disincanto ideologico precorre 
la tragedia del fascismo e del
la seconda guerra mondiale. 
La «tragicommedia » non rap
presenta altro che una rifles-
sione sarcastica e amara sulla 
malattia del secolo, un tu-
more sociale il cui virus sem
bra nascere e moltiplicarsi 
nel cuore della vecchia 7710-
rale putrefatta; si tratta del 
virus della senilita spiritualc. 
manifestantesi neU'ottimismo 
cieco che rifiuta il pessimi-
smo deirintelligenza e il dub-
bio; questa malattia, infine, 
tende ad accelerare la fine 
del potere politico ancora in 
mano alia vecchia classe diri-
gente, mentre premono le 
« nuove generazioni J>: a Or
mai era ora che succedesse 
qualcosa perche noi giovani 
potessimo finalmente respira-
re...», e lo sfogo di una figlia 
al padre. 

Mentre I'epldemia dilaga 
nel mondo, ecco che un « dot-
tore Bambinone», l'apolitico 
Galen, scopritore di un vac-
cino miracoloso, entra in see-
na a proporre il suo «rlcat-
to» paciftsta e umanitario; 
Galen consegnera alio Stato 
il suo farmaco a patto che 
le autorita del Paese lnter-
rompano le ostilita in corso, 
limitino gli armament! e sti-
pulino una « pace perpetua n 
con 1 popoli della Terra, Do

po il rifiuto delle condizioni 
di Galen, inaccettabili da un 
potere politico per cui la 
scienza ha perso ogni conno-
tazione umana e la guerra 
non 6 altro che un sistema 
chiuso nella sua mostruosa 
logicita, il Maresciallo e qua
si sul punto di cedere per il 
terrore del contagio. Ma le 
masse, incapaci di «autogo-
vernarsis, gia cantano inni 
patriottici e travolgono, nel 
linciaggio, il professor Galen 
deciso a salvare l'umanita. 

Questa allucinante parabola 
« pacifista» di Capek ha una 
indubbia curvatura sarcastica. 
per cui il pacifismo utopico 
e individualistico di Galen e 
sottoposto a una critica ama
ra e spietata. Galen combat-
te con armi spuntate e inade-
guate, mentre il fascismo e 
l'integrazione (si pensi al fi-
glio contestatore, che finira 
per massacrare Galen) avan-
zano con la logica inarresta-
bile della violenza. E la <tfa-
talitan dell'assunto d riscat-
tata da Capek attraverso il 
taglio umoristico e paradossa-
le, che finisce per distanziare 
criticamente un lucido e do-
lente racconto metaforico, 
che vuol sottolineare come la 
purezza e l'ingenuita di una 
astratta iniziativa umana sia-
no sopraffatte dalla macina 
della Storia. 

L'edizione teatrale del te
sto di Capek che il regista 
Nino De Tollis ha curate per 
il Teatro della Compagnia 
« I Follin (in via della Pa-
glia, a Trastevere) stravolge 
completamente il messaggio 
dell'autore: la seriosita. del-
1'impostazione drammaturgi-
ca e della recitazione degli 
atterl (Nino De Tollis, Mar-
cello Monti, Alberto Hammer
man, Yuki Maraini. Luis La 
Torre, Marina Faggi) finisce 
per annientare la dialettica te-
stuale e rappresentare la « po-
sitivitaw dell'utepia pacifista 
di Galen, 11 quale finira cro-
cifisso come un marUre cri-
stiano. Non cogliendo la so-
stanziale ironia e la crudelta 
di un apologo sarcastico, De 
Tollis (che e stato un con-
vincente SIgelius) ha trasfor-
mato La malattia bianca in 
una pietosissima lamentazio-
ne genericamente umanitaria, 
anche se risulta evidenziata 
l'identita tra la Chiesa e lo 
Stato. II pubblico ha cordial-
mente applaudito e ricono-
scluto la fatica degli attori, 
tutti preparati. Le scene so
no dl Eugenio Carlomagno. 

vice 

controcanale 
« RAPPORTO A TRE » — Un 

«giallo» dtverso dai soliti, 
II giudico e il suo boia, trat-
to da u?i romanzo di Frie-
drich Durrenmatt ad opera 
dello stesso scrittore e di due 
scenegglatori tedeschi (uno 
dei quali e il regista televt-
sivo Franz Peter Wirth). Fi-
nalmente, la nostra televisio-
ne ha avuto per un momento 
la possibilita di offrire a mi-
lioni di telespettatori, una vi
cenda situata oltre i confl.nl 
del semplice meccanismo del
ta suspetise. E, in buona par
te purtroppo Vha sprecata, 
come forse e'era da aspettar-
si. Nel complesso, infatti, ub-
biamo avuto un « giallo » ben 
costruito, tutto puntato sulla 
ricerca dell'assassino: nulla 
di piu. 

Bisogna dire che, in questo 
caso, la storia si prestava in-
dubbiamente a tma interpre-
tazione in chiave puramente 
poliziesca. La vicenda del 
commissario Barlach, che, in-
tuendo fin dal principio la 
colpa di un giovane funzio
nario di polizia, chiama pro-
prio quest'ultimo a collabo-
rare con lui nelle indagini 
alio scopo di far si che sia 
egli stesso a scoprirsi, fun-
zionava ottimamente da esca 
per Vattenzione dello spetta-
tore. L'abbiamo visto. 

Ma sarebbe stata anche pos
sibile — e certamente piii 
consona al testo e interessan-
te — una interprelazione di-
versa, meno superficiale. La 
storia immaginata da Durren
matt & itnperniata sul rappor-
to tra due uomini, il coin-
viissario Barlach e Grauber, 
I'uno poliziotto e I'altro as-
sassino e rapinatore, che da 
amici divengono nemici. giu-
randosi morte a vicenda at
traverso una scommessa. In 
questo rapporto, casualmcnte 
ma non tanto, si inserisce un 
terzo uoino: il giovane fun
zionario Tschanz, che uccide 
il suo collega Schmied, or
mai sul punto di arrestare 
Grauber, per fare il « colpo » 

e ottenere un fulmineo suc
cesso. 

Letto sul filo di questo tri-
phce rapporto, il « giallo » ac-
quista uno spessore che certa
mente supera quello del con-
sueto «mistero»: c'6 I'ambi-
guo legame tra commissario 
e bandito; e'e la visione del 
mondo riassunta nella scom
messa (per Barlach, i difetti 
degli uomini rendono impos
sible il delitto pcrfetto; per 
Grauber d vero il contrario): 
e'e il ruolo del giovane 
Tschanz. che, senza saperlo, 
diventa lo strumento risoluti-
vo, la vera posta, della scorn-
messu. 

Che Durrenmatt tenesse so-
prattutto questa seconda let-
tura, oltretutto, 6 dimostrato 
dal fatto che la «colpa» di 
Tschanz si scopre abbastanza 
presto alio speltatore attento. 
Ma non per merito del regi
sta Daniclc D'Anza, che, an-
zi, ha cercato di punlare gran 
parte delle sue carte propria 
sul meccanismo della suspen
se. lungo tutta la storia, favo-
rito in questo dal iolito vi-
zio dei programmatori televi-
sivi di dividere in due pun-
tate opere che esigerebbero 
d'essere trasmesse nel corso 
di itiia sola serata (la fine ad 
effetto della prima puntata 
contribuiva a concentrare Vat
tenzione del pubblico appunto 
sul «7)iistero»). D'altra par
te. se Paolo Stoppa c Glauco 
Mauri hanno con/ermato di 
essere per/ettamente in gra-
do di rendere I'ambiguo sa
por e dei loro personaggi, tut
ti gli altri attori, a comin-
ciare dal primilivo Ugo Pa-
glial, capace al 7nassimo di 
assiunerc tin paio di espres-
sio7it, per finire con la sper-
duta Gabriella Farinon (avi
so d'a7igelon ora e per se?;i-
pre), 7\o7i S0770 riusciti a spii-
gere i low ruoli oltre la rou-
ti7ie. E la routi7ie, in televi-
si07ie, c appimto quella che si 
richunna, in questi casi, ai 
romanzi pohzieschi da leggc-
re in treno. 

g. e. 

oggi vedremo 
SEI DOMANDE PER GLI ANNI '70 
(1°, ore 21) 

Quinta e penultima domanda-puntata della trasmissione 
di Glorioso e Ricci che continua a mantenersi su un livello 
di notevole interesse (anche se la precedente puntata e 
stata forse la piu debole del ciclo). Questa sera, oltretutto, 
si affronta uno dei problemi piii gravi ed urgent! del nostro 
tempo: quello del rapporto fra scienza e politica che vede 
l'assoluta sudditanza della prima alia seconda, con rischi 
tanto piii accelerati ed intensi quanto piii rapido diventa 
il cosidetto «progresso» tecnologico e scientifico. E' un 
problema piu volte sollevato — nei suo! termini general! — 
dagli scienziati piii illuminati dei nostr! anni ma che 
nelle «democrazie» occidentali appare ben lungi da una 
soluzione positiva, trovandosi la soienza piegata ad interessi 
economicl il cui fine e quello del profitto individuale e 
non II benessere sociale. L'equipe di Glorioso e Ricci affronta 
la questione muovendo, come nelle altre puntate, da un 
caso particolare: quello della rimozione e distruzione dei 
rifiuti nelle megalopoli della societa dei consumi. II pro
blema, per quel che riguarda New York, che costituiscp 
l'esempio piu grave in tutto il globo, e stato impostato dal so-
ciologo Robert Nathas. in collaborazione con le autorita comu 
nail. Dalla esemplificazione delle sue ricerche si dovrebbe giun 
gere alia conclusione che compito della scienza e «fornirp 
una serie di soluzioni alternative lasciando la scelta finals 
ai politic!». 

AL CENTRO DELL'URAGANO 
(2°, ore 21,15) 

Al buon programma del nazionale e opposto, purtroppo 
un film che rischia — ancora una volta — di distrarre b 
attenzione proprio dall'inchiesta (ma ve l'immaginate i 
programmatori tv che oppongono un film al «Rischiatutto». 
cosl da sottrarre al telequiz qualche milione di spettatori?) 
Si tratta di una pellicola di Daniel Taradash (al suo esordio 
nella regia) che si colloca all'epoca della «caccia alle strf-
ghe» anticomunista svoltasi con particolare furore nesli 
Stati Uniti intorno agli anni '50, sotto la direzione del sena-
tore McCarthy (di qui, in seguito, la definizione di «mar-
cartismo» per indicare una forma aggiornata e piii com-
plessa di fascismo). La vicenda si svolge in un paesino. 
ed ha per protagonista una bibliotecaria che si rifiuta di 
togliere dalla biblioteca un libro «sowersivo»: la vicenda 
ha dunque l'intento di porsi come sempliflcazione di una 
piii generale condizlone politica; ed il film non manca, a 
tratti, di una efficace carica polemica. Si spegne, tuttavia. 
in un finale dalle tinte troppo rosa nel quale, naturalmente. 
si dimenticano le vere cause del maccartismo e si flacca 
tutto l'intento polemico. Gli interpreti sono: Bette Davis. 
Brian Keith, Kim Hunter. 

programmi 
TV nazionale 
10.30 

12,30 

1330 
14.00 

15.00 

17.00 
17.30 
17,45 
18.45 
19,15 
19.45 

Trasmlssioni scola-
stiche 
Sport 
XI Giochi Olimpici 
Telegiornale 
Sport 
XI Giochi Olimpici 
Trasmlssioni scola-
stiche 
II gioco delle cose 
Telegiornale 
La TV dei ragazzl 
Opinion! a confronto 
Sapere 
Telegiornale sport 

Cronache del lavoro 
e deli'economia 

20.30 Telegiornale 
21,00 Sei domande sugli 

anni '70 
22,00 Mercoledi sport 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
19,15 Tribune regionale 

(Per la sola zona del 
Trentino-Alto Adige) 

21.00 Telegiornale 
21.15 Al centro dell'ura-

gano Film 
22.45 Juke-box classico 

Radio 1° I 
GIORNALE RADIO: era 7 , 8. 
10, 12, 13 , 14, 15. 18 . 20 , 
2 1 , 23; * : Matttrtino musicale; 
6,54: Almanacco; 8,30: X I 
Giochi imrcrnali di Sapporo; 
8 ,40: La canzoni del maltino; 
9,15: Vol ed lo; 11,30: U 
Radio per le Scoole; 12,10: 
Smash! 13,15? Piccola storia 
della canzone italiana; 14: Boon 
pomerieeio; 16; Programma per 
I ragazzl; 16,20: Per vol gio
vani; 18,20t Come e perche; 
16.40) I rarocchi; 18.55: Cro
nache del Mezragiorno; 19,10: 
AppunUmento con Casella; 
19,30: Musical; 20,20) Andata 
e ritomot 21.15: « La forma 
della spada >, di J. di Borges: 
21,55: SolHti alia ribalta; 
22.10: Albo d'oro della lirica. 

Radio 2° 
GIORNALf RADIO: ore 6,30, 
7,30, 8 ,30. 9 .30. 10.30, 
11.30. 12.30, 13.30, 15,30. 
16,30, 17.30, 19.30, 22,30. 
24; 6: I I mattiniere; 7,15: 
X I Giochi imrernali di Sapporo; 
7,40) loongiomo] 8,14: Mo-
•ica iipiaaaei 8,40> Opera 
Perwo porta; 9,14; I tarocchi; 
9,35: Suoni a colorl deU'orche* 
•tra; 9,50; « La principessa Ta-

rakanova », di A. Drago; 10,05: 
Canzoni per tutti; 10,35: Chia-
mate Roma 3 1 3 1 ; 12,20: Tra-
smtssioni regional); 12.40: For
mula Uno; 13.50: X I Giochi 
iriTcmali di 5apporo; 14: Sa 
di giri; 14,30; Trasmissioni re
gional!; 15: Ditcosadisco; 16: 
Cararai; 18: Special* GR; 18,15 
Long Playing; 18,40: Punto in-
terrogatrro; 19: La Marianne; 
20 ,10: I I convegno dei cinque; 
21) Math due; 22.40: « Un 
americano a Londra * ; 23,05: 
™E via discorrendo; 23,20) 
Musica leggera. 

Radio T 
Ore 9,30: La Radio per la 
Scuole; 10: Concerto di aper
tura; 1 1 : I concert! di Proko
fiev; 11,40: Musiche ilaliane 
d'oggi; 12: L'inlormatore elno-
musicologico; 12.20: Itinerarl 
operittici; 14: Due voci, due 
epoche; 14,30: Ritratto d'au-
tore; 15,30: Musiche cameri-
tliche di A. Dvorak; 16,15) 
Orsa minore; 17: Le opinlonl 
degli altri; 17,20: Fogli d'al-
bum; 17.3S: Musica luori 
schema; 18: Notizie del Terzo; 
18,45: Piccolo pianeta; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 20,15) 
La Cina sulla scene mondiale; 
21,30: Musiche di Des Pris, 
D'Hardimount, Poulenc. G. Ca> 
brieli, A. Gabrlell, Monteverdi; 
22 ,30: Muslcat navlre ~ 
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