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Preferisce 
la chitarra 
alPOscar 

PAG. 9 / spettacol i - ar te 

YELLOWSTONE — George C. Scott, candidate ancora una 
volta all'Oscar per II mlgllor attore — premio che peraltro 
I'anno scorso ha rlfiutato — approfltta della presenza della 
cantautrlce Becky • Reardon con una troupe della televislone 
net parco di Yellowstone, per prendere qualche lezione di 
chitarra. L'attore possiede una casa in un angolo remoto 
della Valle della Morte 

Va forte anche 
in provincia il 

teatro francese 
Una Settimana nazionale del cinema d'es
sai - l/agitazione nei teatri lirici parigini 

A Petrassi 
il « Tormargana » 

II premio Tormargana e sta-
to conferito a Roma; l'altra 
sera, a Goffredo Petrassi, nel 
corso d'una riunione convivia-
le. affollata di amici, allievi 
cd estimatori del maestro. A 
nome della giuria — una giu-
ria di Ietterati — il poeta Lino 
Curci ha illustrato i motivi 
del riconoscimento a Petrassi, 
identificandoli nella dimensio-
ne mondiale dell'opera di com-
positore; nell'attivita di mae
stro, testimoniata da piii di 
una generazione di allievi; nel
la personality umana e nell'im-
pegno civile che contraddistin-
guono l'opera musicale rinno-
vatrice, avolta da Petrassi. 
Hanno poi aggiunto affettuose 
parole di augurio il maestro 
Guido Turchi e il prof. Mario 
Bortolotto. Commosso, Petras
si ha ringraziato per il pre
mio che gli e tanto piu caro — 
ha detto — in quanto provie-
ne da ambienti di intellettuali, 
non musicisti. che perb non 
lgnorano la musica. 

Tra coloro che in passato 
ebbero questo premio. figura-
no Giacomo Manzu. Giuseppe 
Ungaretti. Renato Guttuso. 
Carlo Bemari, Rafael Albert*, 
Cesare Za\attini, Eduardo De 
Filippo, Giorgio Strehler. Ll-
bero Bigiaretti. Tre sono i mu
sicisti che precedono Petrassi 
nel « Tormargana »: Ildebran-
do Pizzetti. Gian Carlo Me-
notti e Severino Gazzelloni. 

Una lettera 
di Sciascia 

5'jl film 
dal « Contesfo » 
A proposito della polemica 

eui hanno dato spunto le re-
oenti dichiarazioni del pro-
duttore e regista Gianni Gri-
maldi, il quale annunciava 
(vedi FUnita del 3 marzo) una 
sua prossima rlduzione clne-
matogrefiea del romanzo 11 
contesto di Leonardo Sciascia, 
lo scrittore cl ha lnviato una 
lettera di precisazione. che 
pubblichiamo: 

a Caro Direttore, 
nelle dichiarazioni del produtr 
tore Grlmaldi alia stampa, ri-
guardo al Contesto. c'e qual
che inesattezza. 

II produttore ha preso una 
opzione sul racconto, rivol-
gendosi all'Agenzia Letteraria 
Internazionale. quando un ro-
tocalco annuncid che stavo 
ecrivendo un libro sulla ma
fia intitolato II contesto. In 
realta. allora, lo credevo di 
star scrivendo un «giallo» 
paradossale e divertente. Quan
do il racconto mi divento 
diverso ho dato da leggere 
a Grlmaldi le prime 40 car-
telle, perchd vedesse che non 
si trattava di mafia. Da cid 
1'equivoco che lo gllelo abbla 
ceduto dopo avere scritto 40 
pagine. 

auesto e tutto. Grazle e cor-
_ i saluti 

KJX)NAROO SCIASCIA* 

Nostro servizio 
PARIGI, 10' 

Particolarmente Intensa e, 
in Francia. la vita teatrale nel
la cosiddetta provincia, e 
Shakespeare ne costituisce. at-
tualmente, il momento cen-
trale. A Strasburgo, per esem-
pio, si sta rappresentando, con 
felicissimo esito. un Macbeth, 
diretto da Roger Blin. con 
Jean-Pierre Kalfon ed Emma-
nuelle Riva come protagoni-
sti, mentre a St. Etienne si 
sta preparando una nuova edi-
ziont del Racconto d'inverno. 

Invece Robert Hossein, che 
dirige la compagnia della Ca
sa della cultura dl Reims, ha 
dovuto rinunciare a mettere 
in scena Romeo e Giulietta 
per Timprovviso for/ait dato, 
a prove gia avanzate. da Bru
no Garcin, che avrebbe dovu
to avere il ruolo del protago-
nista maschile. 

A Caen, domenica scorsa. e 
arrivat-» il Traverse Theatre 
Workshop di Edimburgo, 
composto di otto attori (due 
dei quali musicisti e tutti an
che provetti danzatori), che 
mette in scena due spettacoli: 
Nel cuore del British Museum. 
di cui e protagonista un mi
ster ioso dio azteco. e Hitler 
danza. che narra la storia di 
una SS che muore di fame e 
dl Violetta Valery che diven-
ta spia per vendetta. Enttam-
be le opere — che. si e detto. 
non rientrano nel teatro del-
l'assurdo, ma in quello della 
derisione — sono frutto di un 
impegno comune del collet-
tivo. 

Dopo un'intensa attivlta al
ia Casa della cultura di Ren-
nes. tenuto per due anni lon-
tano da Parlgi. Laurent Ter-
zieff fa domani sera il suo 
ritorno ufficiale nella capl-
tale francese. mettendo in 
scena David, la nuit tombe 
di Bernard Kops. all'Ateller; 
da segnalare la presenza tra 
gll attori di Francoise Brlon. 

• • • 
Comincera il 15 marzo una 

«Settimana nazionale del ci
nema d'arte e d'essai»: ben 
quattrocento sale cinemato-
grafiche presenteranno nella 
occasione. in tutto il paese, 
film particolarmente selezio-
nati. 

La catena del cinema d'es
sai e normalmente frequenta-
ta ogni anno da venticinque 
milioni di spettatori, che co-
stituiscono il 15 per cento del 
1'intero pubbllco cinemato-
grafico francese. 

• • • 
Lo sciopero. che era stato 

indetto per domani, del per
sonate tecnico dell'Opera e 
deH'Opera-Comlque, e stato 
oggi annullato dalla C.GT. 
Infatti 11 sindacato ha rite-
nuto che l'andamento delle 
trattative con gli amministra-
tori dellUnlone del teatri li
rici francesi sia tale da non 
rlchledere per il momento 
una masslccia astensione dal 
lavoro; e stata invece convo-
cata una grande manlfestazio-
ne. alia quale parteciperanno 
tecnicl e artlsti. per Iunedi 
pomeriggio nella piazza da-
vantl al Teatro. 

La direzione dell'Opera ha 
annunciato che domani Le 

. nozze di Figaro di Mozart an-
dra regolarmente in scena; 
ma e probabile che. durante 
l'lntervallo. un rapprescntante 
dei lavoratori saiga sulla sce
na per spiegare al pubbllco i 
motivi dell'agitazione. 

m. r. 

L'opera di Donizetti alia Scala 
\ > 

Una "Linda" id ill iaca 
e spoglia di ironia 

« 

» aperta 
entra 

nel vivo 
MILANO. 10 

La quarta stagione dl «Ml-
lano aperta», rassegna Inter-
nazionale dello spettacolo a 
ciclo continuativo, e stata pre-
sentata oggi nel corso dl una 
conferenza stampa dall'asses-
sore alia cultura del Comune 
di Milano, dal presidente del-
l'Ente provinciale del turismo, 
da Paolo Grassi e dall'anv 
ministratore dolegato del Pic
colo. 

L'attuale stagione dl « Mila
no aperta» e gia comlnciata 
da alcunl mesl e numerosl 
spettacoli sono gia stati rea-
lizzatl, ma e dal mese dl mar-
zo che la rassegna entra nel 
vivo della sua attivlta. 

II primo appuntamento del 
nuovo perlodo della rassegna 
e al Teatro Quartlere dove 
Antonio Gades e 11 suo ballet-
to spagnolo (dal 13 al 10 mar
zo) daranno otto repllche. In 
ordine cronologico segue 
quindi 11 cantante americano 
Elton John, che fara due con
cert! al Llrlco (27 marzo). II 
Modern Jazz Quartet sara In 
scena ancora al Lirico (4 aprl-
le), mentre (1'8 e il 19 aprile) 
e la volta di Mikis Theodora-
kls in uno spettacolo dl sue 
canzonl. II 20 e 21 e 22 aprile. 
il Teatro Lirico ospita il Ka-
thakall del Kerala, una com
pagnia dell'India sudorlentale 
che si esibisce nelle danze 
tradizionali millenarle anco-
rate al miti e alle leggende 
di un'antica civiita. II 24 e 25 
aprile l'appuntamento e con 
la Volksbuhne dl Berlino che 
presentera al Lirico YAnima 
buona di Sezuan dl Bertolt 
Brecht neU'allestimento di 
Benno Besson. Con 11 festival 
lnternazionale della magla. 
presentl otto artisti dl tutto 11 
mondo (26, 27 e 28 aprile) si 
tentera di rinnovare l'esperl-
mento gia realizzato sotto 11 
tendone dl Teatro quartiere al 
Gallaratese. 

A maggio, sempre al Teatro 
Lirico. il 23 e il 24, si esibira 
il balletto israeliano «Bat 
Dor » e 11 25. 26 e 27 il « Thea-
tre National dl Strasburgo 
presenter^ La cagnotte dl La-
biche nella realizzazione di 
Jean-Pierre Vincent. 

a Milano aperta » guarda an
che avanti e. per la prossima 
stagione, si e assicurata una 
serie di presenze significati
ve. a cominciare dal Sogno dl 
una notte di mezz'eslate sha-
kespeariano nella messinscena 
di Peter Brook (6 e 7 otto-
bre) per passare al Balletto 
di Merce Cunningham che sa
ra al Lirico neH'ultima setti
mana di ottobre. preceduto 
dalla compagnia russa di ma
rionette di Obratzov. 

In data da destinarsl arrJ-
vera da Cuba il aConjuncto 
Folklorico Nacional» mentre In 
ottobre la compagnia spagno-
la Nuria Espert presentera. 
Yerma di Garcia Lorca con 
la regla di Victor Garcia e, 
in novembre. per tre sere, si 
svolgera 11 quinto festival del 
jazz. 

La direzione del maestro Gavazzeni se ha messo in risalto 
la finezza della scrillura, ha imbarazzato, a volte, i cantahti 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 10 

Ancora un'opera dl Donizet
ti alia Scala: Linda di Cha-
vxounix, sessantaseleslma del 
fecondo bergamasco, dlmentl-
cata nel nostro secolo, ma ap-
plaudltlsslma nel precedente. 
Composta per Vienna, nel 
1842, rese Donizetti 11 benla-
mino della buona societa; le 
sue lettere, dlramate come 
bollettlnl al vlttorla. lo mo-
strano «sommerso dagll ap-
plausl e dalle corone», « cro-
cifissou dagll ordlnl cavalle-
reschl, rlpreso dolcemente 
dalla prlnclpessa Metternlch 
per « averla fatta troppo plan-
gere alia Linda» e, lnfine, 
nomlnato direttore del concer-
tl prlvatl dell'Imperatore dl 
Austria con un buono stipen-
dio e molti mesl dl congedol 
Pol, come un contaglo, l'entu-
siasmo per l'opera passo al 
francesi. agli inglesi, agli ita-
liani, al russi, ai pubblici di 
tuttl i grandi centri d'Europa. 
insomma. dove la Linda colle. 
ziond solo trlonfi. 

A nol, oggi, tanto fervore 
puo apparire strano. Le vicen-

Come tutte le scandinave, 
Janet Agren e patila del sole. 
Ecco perche, I'altro ier l , ap-
profittando della bella glor-
nata romana, si e messa su-
bito i l costume da bagno. Ma 
ieri, ne siamo certl , ha di nuo
vo indossato i l cappotto 

« Quando si fa giorno » a Lucca 
LUCCA, 10 

Quando si Ja giorno («Early mornings) dl Edward Bond, 
nella traduzione di Alvise Sapor! con la regia di Armando 
Pugliese. e andata In scena ieri sera In « prima assoluta» al 
Teatro del Giglio di Lucca- Edward Bond e noto in Italia 
anche per aver lavorato alia sceneggiatura di Blow up di 
Antonioni. 

Mandolini giapponesi ad Avellino 
AVELLINO, 10 

La RKansasi Mandolin Orchestra* di Osakft diretta dal 
maestro Masakazu Kavaguchi, reduce da important! success! 
internazionali, specialmente in America ed in Asia, ha dato 
per la prima volta un concerto in Italia, esibendosi In un 
concerto a plettro nella Chlesa del Rosario, di Avellino. La 
«Kansasi» e composta di quarantn artisti. tra cui numerose 
mandoliniste e coriste. 

L'orchestra ha esegulto musiche di Scarlatti. Vivaldi. Cima-
rosa, nonch6 di noti compositori oriental! come Nakano e 
Takei; essa partecipera ad un concorso lnternazionale di 
musica lirico-sinfonica che si svoljera il 18 e 19 marzo pros-
simi a Parigl. 

Little Tony negli Stati Uniti 
Little Tony, accompagnato da! fratelli Alberto ed Errico 

e da alcunl element! del suo complesso, e partito per gli 
Stati Uniti. II cantante romano compira una lunga tournie 
che lo terra lontano dall'Italia fin dopo la meta del prossimo 
aprile. Little Tony si esibira a New York, Boston, Chicago, 
Filadelfta e Toronto. 

Franco Franchi cantautore « riconosciufo » 
MILANO. 10 

L'attore-cantante Franco Franchi ha inciso in quest! gioml 
a Roma un 45 girl dal titolo L'ultimo dei belli - Vattene via, 
fratello, del quale e autore sia dei test!, sia della musica. 

Franco Franchi, che ha al suo attlvo un secondo posto al 
Festival di Napoll del 1970, ed alcune partecipazioni televialve 
in veste di cantante, ha flrmato con una nota casa discograflca 
un contmtto che lo lega in esclusiva nella duplice veste di can
tante e autore. 

Nel corso di una conferenza stampa a Milano, l'attore neo-
cantante ha voluto precisare che non lntende affatto lnterrom-
pere la carriera cinematografica e che la sua attivlta musicale 
rlroaxra sempllcemente alio stadlo dl Jtodby. 

de che strappavano dolcl la-
grime alia prlnclpessa Metter
nlch rlschiano dl farcl sorrl-
dere. Lo stesso Donizetti se 
ne rendeva conto, come si 
pu6 leggere nel riassunto ln
viato al cognato nel suo con-
sueto stile arguto e con moltl 
puntlnl: «Son ragazzl che 
partono dalla Savola per Pa
rigl onde guadagnar pane. 
V'e chl e buono e chl e cat-
tlvo. Una ragazza sta piu vol
te per lasciarsl sedurre. ma, 
ognJ volta, sente la canzone 
del paese, e pensa al padre, 
alia madre e reslste... pol non 
reslste piu... 11 seduttore vuo 
le sposare un'altra. Pol essa 
divlene pazza (auff); pol tor-
na al paese con un povero ra-

?;azzo che la fa cammlnare a 
orza di suonarle la canzone: 

se no, s'arresta... muolon quasi 
di fame tuttl e due; 11 sedut
tore arrlva... non ha sposato. 
La ragazza rinvlene, che a sen-
tire... la donna rinvlene su-
bito ». 

Questa trama pluttosto trl-
ta, tratta da una commedla 
francese, venne ancora dllul-
ta per 1 teatri vlennesl sogget-
tl alia tlrannla bacchettona 
del clerlcallsmo: la ragazza re-
sta un fior dl giglio, 11 sedut
tore non seduce e, in tre 
mesl dl convlvenza a Parigl, 
non rlceve neppure 11 piu in-
nocente bacio. La virtu trlon-
fa su tutta la linea. 
• Tanto sfoggio di elevatl sen-
timenti era destinato a pia-
cere alia buona societa bor-
ghese, salottiera e codina, che 
andava riposandosi nell'inter-
vallo tra la Rivoluzione fran
cese e il Quarantotto; dopo 1 
furori romantic!, il sentimen-
to scivolava nella sentimenta
lity, la tragedia cedeva il pas
so aH'idilllo e le dame sensl-
bill spremevano volentieri una 
lagrimuccia sulla popolana il-
libata sposa al principe az-
zurro. 

Donizetti, autore di succes-
so, si adatta al gusto corrente 
e diluisce le ardenti passion! 
della Lucia nel lattemiele pa
storale. II ritorno alia comme
dla larmoyante vecchia dl 
mezzo secolo porta con se 
l'automatlco ritorno ai modu
li che erano stati di Bellini 
e di Rossini, ma svirilizzati, 
sminuzzati per adattarli alia 
graziosa vacuita del contesto. 

I personaggi, incapacl di 
peccato. mancano di verlta; 
sono copie di altri personaggi 
che U hanno precedutl: I Pu-
rltanl tuttl di un pezzo tor-
nano nel padre di Linda e 
nel Prefetto (lo stesso Doni
zetti segnala la parentela); 11 
libertino Marchese d un Dul
camara tltolato; la pura Lin
da e una Amina senza son-
nanbullsmo, delirante con gra-
zia sul modulo Infalllbile del
le floriture canore, legata al 
suo Carlo in un duettino («a 
consolarmi affrettisi») tutto 
piccoli fremiti e preziosita 
melodiche. 

Eppure la fantasia dl Doni
zetti e intatta, l'onda della 
melodia e forse anche : plO 
abbondante del solito; ma 
tutto suona talmente raffina-
to. ingentilito, da perdere ogni 
vigore; come una goccla dl 
essenza di rose In un bagno: 
U profumo e nell'arla, ma la 
sostanza e svanita. In questa 
operazlone salottiera il musi-
cista bergamasco si trasforma 
in un gentiluomo lnternazio
nale; 11 precursore di Verdi 
scompare e al suo posto tro-
viamo l'elegante compositore 
alia francese, vlclno alle squl-
sitezze deU'op6ra-comique. abi-
le dl mano quanto un Auber, 
un Harold, un Thomas: nel
la Linda c'e gia Mignon, co
me nella Figlia del reggimen-
to, sentiamo arrivare l'operet-
ta dl Offenbach. 

Geniale quanto Bellini e 
Verdi, Donizetti, non 11 egua-
glia nel rigore artistico e mo
rale. E l'ossessionante attivlta, 
riesumatrice dei suo! fans 
(ci perdon! II maestro Gavaz
zeni) non fa che confermarlo 
con la riproposta, sottilmente 
reazionaria, dl un'accademia 
— come nrl caso della Linda 
— gia tale all'origine. 

N6, del resto, 1'esecuzione 
scaligera tenta di celarlo. Al 
contrario. la calligrafica e 
indubbiamente voluta oleogra-
fia paesana delle scene e dei 
costuml di Giullo Coltellacci. 
la regia modesta e tradizlonal-
mente melodrammatica di 
Mario Mlssiroli, il lento e 
amoroso indugiare dl Gianan-
drea Gavazzeni su ogni parti-
colare della partitura ci ripor-
tano nel pieno di un clima ti-
picamente scaligero e accade-
mico. Gavazzeni, soprattutto. 
sembra voler spogliare 11 la
voro di ogni connotazione lro-
nica, per rilevare il lato bel-
liniano e idilliaco della vicen-
da musicale, sino ai punto di 
imbarazzare talvolta 1 cantan-
ti con la larghezza dei tern 
pi; ma, in compenso, lievitan-
do l'orchestra per mettere In 
plena luce la straordinaria fi
nezza della scrittura donize^ 
tiana. 

In palcoscenlco, a parte 
qualche incertezza, la compa
gnia e assai decorosa. Marghe-
rita Rinaldl e una protagoni
sta vocalmente squlslta, anche 
se piu - intensa che eterea, 
chiara e brillante negli- ar-
dui passaggi di bravura: al 
suo fianco Alfredo Kraus e un 
Vlscontino pieno di garbo, 
con bellissime mezze-voci, ed 
Elena Zilio. in pannl maschi-
II, un Pierotto tenero e ap
passionato. Enzo Dara offre 
un vigoroso Marchese Dul
camara di antico stampo; 
Carlo Cava e Renato Brus-
son due convlncentl «buonl» 
stile Germont Aronne Ceronl 
e Maria Grazia Allegri com-
pletano la compagnia, digni-
tosamente affiancata dal co-
ro istrulto da Oandolfi. Pun-
tuale l'allestimento. 

II pubbllco, assai folto, ha 
tributato agli interpretl un 
vivo successo. 

Huberts Tscfotchi 

Una scala 
al successo 

it-jmm-.- t M 

La scaletta dell'aereo dalla quale Maria Baxa saluta alcuni 
suol ammlratorl, pud essere la scala che la condurra al 
successo. Infatti I'attrlce jugoslava, dopo un perlodo dl piccolo 
cabotaggio clnematografico a Roma, 4 stata chiamata ad 
Hollywood da un regista di mestiere come Terence Young, 
per inferpretare, acc;<nto a Charles Bronson, Sean Connery 
e Lino Ventura, c Val-jchi papers », un f i lm sulla mafia italo-
americana 

le prime 
Cinema 

L'ospite 
Alcune sequenze «dal ve-

ro», di una brusca efficacia, 
ci conducono all'interno di 
un manicomio: siamo . nel 
mondo degli «ospiti», dei 
malati di mente, che la re
gista Li liana Cavani ha vo
luto esplorare in questo suo 
nuovo lungometraggio. Dal 
quadro generale, passiamo al 
particolare: Anna, una don
na ancor bella, sebbene non 
piu giovanissima, rinchlusa 
da venfannl, dopo ripetuti 
tentatlvl dl suicidio. Final-
mente, Anna e lasciata libera, 
va ad abitare dal fratello e 
dalla eognata. Priva dl mali-
zia e lgnara delle convenien-
ze (questi sono, infatti, i soli 
segni della sua « diversita ») 
ella tuttavla disturba la me-
schina quiete domestlca del 
suol parentl; ed e angustiata 
Inoltre dal penslero d'un gio-
vane compagno di sventura. 
che solo da lei accettava aiu-
to e per II quale vorrebbe 
fare qualcosa; ma come? 

Dopo uno spiacevole inci-
dente, Anna fugge; ragglun-
ge un luogo solitario, che le 
rammenta 11 suo primo amo-
re, acerbamente morto: la 
quasi sognando a occhi aper-
ti, vive da attrice e da spet-
tatrice la tragica favola dl 
Pell^as e Meltsande (narrata 
da Maeterllck e, in musica, 
da Debussy; ma qui, per au-
mentare lo sconcerto, la veste 
musicale e invece soprattut
to a base di Rossini). Arriva 
la polizia, e la protagonista 
ripiomba nella sua cruda con-
dizione di reietta. 

II film (a colori) svaria 
dunque dalla testimonianza 
diretta su un angoscioso pro-
blema, sempre attuale, alia 
sua elaborazione romanzesca, 
in chiave pacatamente natu-
ralistica (quegli squallidi «in-
tcrni» borghesi), per assu-
mere poi le tinte di un'am-
bigua metafora. II discorso 
critico sull'lstituzlone psichia-
trica quello che, personal-
mente, ci interessa in mag-
gior misura) sembra avere del 
resto un'angolazione piu fa-
miliare, di costume, che so-
ciale: sotto accusa non sono 
tanto le colpe collettive. quan
to l'egoismo dei singoli. Mo
ra Iismo di fondo che e ag-
gravato dalla incongrua pre
senza, quale coro e tramite 
della storia, di uno scrittore 
sputasentenze (l'attore Glau-
co Mauri, qui al di sotto del
le sue note possibilita). Lu
cia Bo5& da comunque un 
sofferto risalto alia figura 
centrale, ed e guidata con 
cura, a differenza degli altri 
interpret!. 

ag. sa. 

La via del rhum 
Favolose sono, del lupl di 

mare, le audacie, le bevute, 
le conqulste femminili. Figu-
rarsl quelle di un capitano 
che, nella felice eta del Jazz, 
solca i Caraibi con carichi di 
rhum da contrabbandare nel-
l'America del proibizionismo. 
E' l'epoca In cui gli awentu-
rieri un po' brilli si diverti-
vano a sparacchiare negli 
scantinat! al buio contro sa-
gome viventl; e il protagoni
sta del film si e guadagnato 
appunto il suo navigiio scam-
pando a uno di questi massa-
cri. Che cosa gli succede ora? 
Gli succede dl innarnorarsi 
di una diva del muto che fa 
da gatta umana, da bionda 
reginapantera sugli scherml: 
resta ammaliato, folgorato 
dalla sua immaglne e traver-
sa i mar! non per depositare 
le bottl di llquore, ma per 

Ieri sera «II fondo » in TV 

Strehler presenta 
un Gorki magistrale 
II pubblico televisivo che segue 

l'interessante ciclo sul teatro 
contemporaneo (< da Beaumar-
chais a Brecht») ha potuto go-
dere ieri sera delle immagini 
e del testo di uno spettacolo 
fanio.so: «Nel fondo > di Mas
simo Gorki (1902) nella ediziune 
diretta da . Giorgio Strehler. 
Spettacolo.* questo, non futto 
espressamente per la TV, ma 
« ripreso » sulla rappresentazio-
ne originale per il teatro, che 
la Compagnia Teatro e Azione 
e il Metastasio di Prato hanno 
allestito nella stagione 1970-1971. 
La rappresentazione originale, 
tuttavia. non data in una sala 
teatrale bensi negli studi. usu-
fruendo dell'lmpianto scenico; 
ma con un impiego delle tele-
camere del tutto nuovo e libero 
rispetto ad una semplice regi-
stru/ione dal vero. La trasmis-
sione va dunque considerata 
per un verso quasi un origi
nale televisivo. per un altro 
verso una ripresa. 

Parliamo dunque di questa 
edizione televisiva. La quale ha 
rispettato in pieno quelli che 
erano i principi critici ed i 
criteri dello spettacolo tea
trale: il dramma di Gorki e 
stato «letto» da Strehler — 
che gia aveva messo in scena 
il testo in una edizione tea
trale ad inaugurazione del Pic
colo Teatro di Milano nel 1947 
secondo gli slili realistici — 
non piii come un dramma co-
rale dei bassifondi da resti-
tuircl nella sua verita. bensi 
come un evento teatrale die si 
fondasse sullo scavo dei sin
goli personaggi, die mettesse 
l'accento sullu loro solitudinu, 
die prcndesse l'avvio dalle loro 
disperazioni: solitudini e dispc-
razioni viste non come condi-
zioni uninne nietustoriche. ma 
ben radicate al contrario nella 
storia. nella condizione sociale , 
di ognuno. G' una umanitu 
«giu nel fondo»; ma cio che 
lega i personaggi non e un desti-
no cattivo o una condanna nie-
tarisica. bensi una realta. la 
realta storico-sociale dl classe. 

Tutto questo la telecamera 
guidata dnllo stesso Strehler ha 
cercato di restituirci ieri sera 

sul video; quello che e andato 
in parte perduto e proprio il 
senso del «teatro nel teatro» 
(per questo era stata opcrata 
la scelta della scenografia co
me un pancone per dormlrci ma 
anche come palcoscenico per 
questi guitti disperati) e quella 
intenzione polemica di Strehler 
nei confronti della drammatur-
gia dell'assurdo (Beckett in 
particolare) che di « situazioni » 
come queste del dramma fa 
delle «situazioni» eterne di 
deiezione e di nichilismo asso-
luto. Ci sembra che sia ve-
nuto in risalto, invece. il con-
tenuto piu . positivo di «Nel 
fondo», un senso umano pro-
fondo dalle battute sull'uomo ri-
prese dai primi piani degli at
tori. dall'obiettivo delle teleca-
mere che si soffermava con 
dolente ma anche fiducioso 
amore per un essere umano. 
Cio che ci 6 parso negativo 
e il tempo lungo di ogni inqua-
dratura. la ricerca cspressiva 
scandita con una lentczza tal
volta esasperante che finivano 
col dare a tutto lo spettacolo 
una patina un po* rarefatta di 
intenzioni intellettuali non cer-
tamente da pubblico televisivo 
Per un pubblico preparato, co 
munque, 6 stato un Gorki ma 
gistrale. 
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« Goto » Barbieri 
al Folkstudio 

II Folkstudio. nella sua se-
de definitiva dl Via G. Sac-
chi n. 3 (piazza San Cosimato) 
presenta lo spettacolo piu 1m-
portante della stagione jazzi-
stlca romana: infatti, domani, 
Iunedi e martedi alle ore 22. 
si esibira nel popolare teatrlno 
trasteverino il qulntetto di 
« Gato » Barbieri. Accompagne-
ranno l'eccezionale sassofoni-
sta, Lonnie Liston Smith al 
piano, Nana alia percussione 
e birimbao, J. F. Jenny Clark 
al contrabasso e Marvin Patil-
lo alia batteria. 

sapere come fara, quella 
vamp dallo sguardo d'angelo, 
ad abbandonare il suo popo-
10 dl selvaggi e introdurs! 
nella clvllta rappresentata 
dai baffetti rubacuori dello 
esploratore bianco. 

E* la trovata migliore della 
Via del rhum, che sara ripre
sa alia fine, quando. liberato 
dalla prigione all'ascesa di 
Roosevelt e alia caduta delle 
leggi antialcoliche, l'imper-
territo comandante ritrovera 
la sua stella, ormai sonora e 
cantante. sull'inizio degli 
«anni trentan. E sempre al 
cinema. 

In mezzo, purtroppo. c'e 11 
suo incontro con la diva in 
came ed ossa, che avviene a 
Cuba, terra di sogni e dl chl-
mere, dove la gente si da 
buon tempo in un modo che 
renderebbe estremamente im-
motivata la successiva rivo
luzione di Fidel Castro. E qui 
le scriteriate gesta del mari-
naio e della lussuosa sou-
brette non hanno che una 
follia di comodo. simile a 
quella delle pellicole di allo
ra, - sempllciotte e ipocrlte, 
con la differenza che lo spet
tacolo odlerno (a colori) co-
sta un palo di miliardi in ri-
costruzioni e che essi si ve-
dono. ma non si gustano pro
prio tutti. 

II cinema francese e in pie-
.no disarmo ideologico e ar-
;tistlco; n6 il gentile regista 
Robert Enrico era tempra da 
resistere sotto una tale bu-
fera di evasione e di quattri-
nl. V! resisteranno — alme-
no al termometro degli in-
cassi — Brlgitte Bardot e 
Lino Ventura? 

Milano 
calibro 9 

Tratto da un romanzo di 
Giorgio Scerbanenco, il film 
di Fernando Di Leo (autore 
anche della sceneggiatura), 
Milano calibro 9, vorrebbe af-
frontare II tema della mafia. 
della organizzazione mafiosa 
instaurata a Milano da ele
ment! meridlonali. L'intrec-
cio. tuttavla, e abbastanza ba-
nale e spesso inverosimile: la 
storia di un mafioso, Ugo 
Piazza (Gastone Moschin). un 
duro e un furbo, accusato 
daU'organizzazione di aver tra-
fugato, mentre era in corso 
un'operazione di traffico di 
valuta, trecentomila dollari. 
Sul filo di questa indagine 
mafiosa, che si intreccia a 
quella della queetura (inte-
ressata a cogliere con le ma-
ni nel sacco il capo mafia, 
l'incensurato « americano »), 
Fernando Di Leo costruisce 
anche il suo dlscorso sulla 
polizia. sullordine pubblico 
ancora in mano a commissa-
ri (i npoliziotti vecchi») che 
collaborano soltanto per una 
glustizia di classe. 

Antagonists dialettico e po
sitivo del commis&ario (Frank 
Wolff) e il suo assistente, 
Mercuri (Luigi Pistilli), il qua
le non e al servizio del ricchi 
e, da buon cpolizioUo mo-
demo », tende unicamente ad 
assolvere democraticamente II 
suo «dove re» di tutore del-
l'ordine. 

Ambiguita, didascalismo lin-
guistlco e owieta sono gll In
gredient! dl ogni buon film 
di consumo che tende a tra-
sformare la furbizia In Impe
gno e «qualita* ideologlca. 
Non manca, persino, oltre le 
evoluzioni erotiche di Bar
bara Bouchet, la mitizzazio-
ne del personaggio di Ugo 
Piazza, ucciso a tradlmento. 
Dlra Rocco, il tirapiedi del-
l'a Americano», sul cadavere 
di Ugo, tentando di spaccare 
11 cranio del suo assasslno: 
ffBlsogna togliersi 11 cappel-
lo dl f rente ad Ugo Piazza I ». 
Colore. 
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con Unita i _ 
Vacanze L*J 

VACANZE AL MARE 

VENUS Romania 
GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 

15 giorni 
Viaggio in aereo - Lire 89.000 

VACANZE GIOVANI 

a BUDAPEST e 
sul Lago Balaton 

Partenze: 1 - 1 5 LUGLIO 
5 - 1 2 AGOSTO - Durata 17. giorni 

I t i ne ra r i o : Venezia - Zagabria . Budapest - Ba-
lantonfoldvar - Budapest - Zagabria > Venezia 

Viaggio in treno - Lire 88.000 

EGITTO 
Viaggio dell'amicizia con i popoli arabi 

DAL 27 MAGGIO AL 4 GIUGNO 
Itinerario: Cairo • Luxor - Asswan 

Viaggio tn aereo - I s categoria 
Da Milano Lire 170.000 
Da Roma Lire 160.000 

Primavera a 
MOSCA 

DAL 1° GIUGNO AL 4 GIUGNO 
Lire 125.000 

CUBA 
Cefebrazioni del 26 Julio annhrersario 

della rivoluzione 

DAL 18 LUGLIO AL 9 AGOSTO 

io in aereo - 1" cat. L. 350.000 

Per informazioni e prenotazion! rivolgersi a: 

UNITA9 VACANZE 
VIALE FULVIO TESTI N. 75 • 20162 . MILANO 
Tefofono 44.20.S51 interno 225 

LIBRBRIA B DISCOTECA RINASCITA 

J Via Booefbe Otcurc 1-2 1Uma 

• Tutti i bVi c I discki 


