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Spettacolo in caverna a Roma | Nuova edizione del dramma di Brecht a Torino 

Per Maiakovski 
colore e calore 
II gruppo « Teatro Lavoro » propone una pungente ela-
borazione della «Cimice», realizzata da Valentino Orfeo 

In* una delle caverne scava-
te nel Monte del Cocci, a Ro
ma, in Testaccio, e nato 11 
• Teatro Lavoro»: un gruppo 
di glovanl, scars! di mezzi e 
rlochl dl fervore, vl da La 
comrnedia divina: due tempi 
che Valentino Orfeo ha tratto 
dalla Cimice dl Maiakovski, 
curandone anche la regla e 
lndossando le vestl del perso-
nagglo prlnclpale. Gla 11 nu-
cleo centrale della rappresen-
tazione era stato elaborate di
vers! mesl or sono, e proposto 

, con successo airardlmentoso 
pubblico dl qualche «canti-
na» (o sede polltlca). Ora 
la Comrnedia divina fornisce, 
Bla pure in sintesl, con tagll, 
spostamenti, agglornamenti e 
modifiche, un quadro comples-
aivo del testo maiakovskiano 
« della sua problematics sem-
pre attuale. 

Scritta nel 1928, messa in 
acena da Meyerhold nel 1929, 
La cimice satlregglava, pren-
dendo spunto da fattl d! cro-
naca, che avevano gia sug-
gerito all'autore articoll di 
glornale, conferenze, poesle, e 
una scenegglatura clnemato-

Kafica, le lncllnazionl plccolo-
Tghesl presentl nel proleta-

rlato sovietlco; Violino. 11 pro-
tagonlsta, e infatti un «ex 
operaio, ex membro del par-
tlto, ora fidanzato», che com-
pie la sua «promozione so-
clale» attraverso 11 matrimo-
nio (del quale e prcnubo un 
•losoo faccendlere, ex proprie
t a r y di case) con la figlia di 
una parrucchlera. Durante la 
festa dl nozze, causa una sbor-
nla generale, 11 fuoco dlstrug-
ge la casa e gll invltatl. Ma, 
mezzo secolo dopo, Violino e 
ritrovato, intatto e resusclta-
blle, dentro un blocco di 
ghiaccio (in quella lontana 

• notte d'inverno, 1 gettl d'ac-
qua del pompierl fecero pre
sto a gelare): viene dunque 
richiamato in vita; ma da lul, 

: come dalla cimice che egll si 
porta simbolicamente dietro, 
comincia a spargersl II conta-
glo del parassitlsmo, della su-
diceria, dell'ubriachezza. Espo-
sti in un giardino zoologico, 

quel due relittl del passato 
dovranno essere guardatl a vl. 
sta, perche non nuocciano piii. 

lio spettacolo comincia con 
un'azione collettiva mtmata, 
cul si accompagnano poi i 
rumorl assordantl che gll in
terpret! traggono da oggettl 
metallic!: un'immaglne di la
voro duro, dl fatlcoso con-
fronto tra 1'uomo e la mac-
china. Da questo mondo che, 
con pena e con sforzo, costrul-
see 11 sooiallsmo, «evade» il 
nostro Violino, per la sua tra-
glcomlca avventura. II gesto 
stlllzzato e alluslvo, 1 movl. 
mentl e raggruppamentl pla
stic!, la deformazione grotfce-
sca del corpl e del voltl, otte-
nuta con un trucco violento 
e con l'uso dl estrosl costuml, 
fatti poi di nlente, dl mate
rial! che piu poveri non po-
trebbero essere. sono 1 segnl 
distlntivi dell'operazione regl-
stlca dl Valentino Orfeo, la 
quale ha una rara coerenza In-
ventiva, e moment! felicissl-
ml, dal rlcevimento nuziale 
alia cerlmonla pubbllca fina
le. Gll si potrebbe rlmprove-
rare un certo applattlmento 
del personaggi e delle situa-
zlonl (fatta eccezione per la 
scena dl apertura) in una 
identica clfra clownesca; ma 
e anche vero che l'unlverso sa-
no e chlaro del futuro, 11 qua
le in Maiakovski ha sempre 
qualcosa di asettlco, di frig!-
do, ritrova qui un colore e un 
calore umanl. L'aspetto cro-
matico e del resto quello che 
piu colplsce, in questa molto 
« vlsuale » Comrnedia divina, 
ove l'attore-reglsta sembra te-
nere lnoltre d'occhio la gran-
de lezione del classicl del 
«muto», adeguandovi In par-
ticolare la propria recltazlone. 
Gll altrl attori, generosamen-
te impegnati tuttl. anche se, 
in qualche caso (gll uomlnl 
soprattutto). dl ancoia acer-
bo sapore, sono Pilar Castel, 
Claudine, Luclana Iannace, 
Roberta Plagelli, Pino Lorin, 
Sergio Guidarelll. Roberto Ml-
lana. 

ag. sa. 

«Galileo» su misura 
per il solo Buazzelli 

Canzonissima 

LE GIURIE DIC0N0: 
GIANNI M0RANDIE 

ROSANNA FRATELLO 

le prime 

Festival di Nuova Consonanza 

Tra dubbio 
e speranze 
Sono state applaudita musiche di Borto-
lotti, Razzi, Saccares, Kayn, Guaccero, Scelsi 

Le nobili intenzioni della regla di Fritz 
Bennewitz incontrano un uerio limite 
nella straripante personality dell'attore 
Debole il quadro degli altri interpreti 

Nel quadro del Symposium 
sull'attuale grafia musicale — 
sulle cul conclusion! faremo 
poi il punto — si e svolto a 
Roma un altro concerto del 
Festival 1972, approntato da 
Nuova Consonanza. 

Una Musica per tre, dl Mau-
ro Bortolotti, mirava a susci-
tare, attraverso il pianoforte 
rievocante situazioni tradizio-
nall (un arpeggio, sofficl ac-
cordi, ecc), quasi una stlzza-
ta reazione da parte del vio
loncello e del clarinetto che 
preferivano, invece, esaspe-
rare i loro suoni. E in cid si 
svolgeva un dramma: senza 
chiasso, quello di un dubbio 
sulla scelta dl nuove strade 
sonore. 

Fausto Razzl, al contrario, 
lnseriva analoghl motivl dl 
dramma In una vlsione dlstac-
cata dalle passioni, come si e 
sentito in una sua diafana 
Musica per 10. 

Tra 1 glovanl che vogllono 
ancora approfondire per gradi 
la loro esperlenza, annoveria-
mo Mario Saccares — anche 
eccellente chitarrlsta — del 
quale certe Slrutture per 12 
(undid strumentl a fiato, piu 
11 fiato dl una voce: quella dl 
Michiko Hirayama), Intente 
a una laboriosa rlcerca tim-
brica, hanno conseguito buo-
nl risultati soprattutto negli 
lmpastl uUlizzanti gli «ot> 
toni». 

Inerziali, dl Roland Kayn, 
per otto strumenti, pur artl-
eolandosl in cinque parti, ha 
voluto mantenere 1'inerzla 
promessa nel titolo. nonostan-
te qualche tentativo di «gra-
aloso* e dl « scherzos. emer-
ao nella 2* e 3* parte. 

La Sinfonia n. 2, che e 11 rt-
facimento d'una precedent© 
pagina per strumentl ad ar-
oo, e poi venuta a conferma-
re la vivacita, I'estro e l'im-
pegrjo dl Domenico Guaccero. 
In questa Sinfonia si configu-
ra, alia lettera, un suonare 
tnsieme di eterogenei mate 
rial! offertl dalla quotidlana 
vita musicale e soclale: 11 con-
sumato concerto «classlco»; 
il jazz; il saloon dell'eterno 
West; la canzonetta In voga; 
la sirena del pronto socoorso. 
o d'altro, che afflora subito 
dopo 11 motivetto «S1, que-
sfamore e splendido ». Non dl' 
remmo. per6, che si trattl sol-
tanto di un divertissement 
amaro e Ironlco, in quanto 
— e vuole essere il succo del
la cosa — serpeggia nella Sin-
Ionia il canto deU'Internazio-
nale. Solo come dato dl cro-
naca, riferiamo che quest'ul-
timo non e cosl immediata-
mente riconosciblle come gli 
altrl spuntl - melodicl Quel 
canto, cioe. deve essere con-
quistato daH'interno 

U concerto si e roncluso 
con una intensa e vibrata com 
posizione dl Giacinto Scelsi, 
la cul produzione sarebbe la 
fortuna dt chi volesse risiste-
mare la storla della nostra 

- r*a»nte cultura musicale, tan-

to e ricca dl fermentl e dl 
anticlpazionl. Di Scelsi si e 
ascoltato Pr&nam, per stru
menti, nastro magnetlco e vo
ce (ancora quella Infallibile 
dl Michiko), dedicato alia me-
moria dl un giovane compo-
sitore greco, tragicamente 
scomparso, mentre era nel pie-
no di inlzlative pro musica. 

Pr&nam in sanscrito indica 
11 saluto che pud essere an
che dl addio. Un saluto — di-
remmo — che sembra affida-
re la persona cara alia vita 
deH'universo. Occorrera sen-
tire gli espertl: ma prana (in 
sanscrito, «sofflo vltale») po
trebbe avere qualche relazio-
ne con pr&nam. L'lpotesl na-
sce dalla stessa composizlone 
che 6 carica d'una mlsterio-
sa sonorlta — tipica nelle mu
siche dl Scelsi. ma qui accen* 
tuata — e sembra navigare 
per Tuniverso, lasciandosi die
tro una Iunga scia fonica, nel
la quale ugualmente si intrec-
clano dolore e sparanza. 

Molti gli applausi a Scelsi, 
alle altre musiche In program-
ma, nonche alPabillssimo dl-
rettore, Gianlulgl Gelmettl. 

e. v. 

Da domani 
a Carrara 

« l colloqui 
cinematograf ici» 

CARRARA, 28 
La decima edizione del 

« Colloqui cinematografic! di 
Carrara » si aprira lunedl con 
la proiezione in anteprima di 
un film italiano. 

I «colloqui*, articolatl in 
una serie di semlnari e dl 
convegnl, comprendono un se-
minario intemo del gruppl di 
cinema mllitante, sul tema Ci
nema e video tape come stru-
mento di lavoro; un semina 
rlo sul film didattico. cui in-
terverranno filosofi, pedagogl-
stl lnsegnantl dl vane disci
pline, nonche student! e pre-
sidi. dlrettori didattici. autorl, 
critic! e giomallsti; una mo-
stra dl fotografia; una rasse-
gna di cinema mllitante che 
si awarra della collaborazio-
ne e del concreto apporto di 
tutu I gruppl operant! nel set-
tore in Italia La manlfesta-
zione comprende anche una 
rassegna di film campion! di 
Incasso per complere. in sede di 
verifica-dlbattito, una attenta 
anallsl delle raglonl apparen-
ti e nascoste del successo d! 
un certo tlpo dl film VI sara. 
lnflne. una retrospettlva del 
film ctnematografico per ri 
proporre alcuni fra 1 piu va
lid! film dl questo tlpo Sla t 
semlnari, sla le proiezionl si 
svolgeranno nel Teatro Comu-
nale Anlmosl. La rassegna ter-
mlnera U 5 novembre. 

Dal nostro inviato 
TORINO, 28 

' ' Questa seconda edizione lta-
llana di Vita di Galileo dl 
Brecht — perch6 dl seconda 
edizione si tratta, come a ma-
lapena ricorda, nello scritto 
del traduttore Emilio Castel
lan!, il quaderno dello Stabile 
dl Torino — Tino Buazzelli 
se l'era ri promessa da tempo; 
forse addirittura da nove an-
ni fa, quando concluse in mo-
do trionfale quella prima di-
retta da Strehler, In polemica 
con lul e con l'ambizione di 
fare meglio. Nel frattempo, 
Buazzelli ha cambiato idea 
circa la possibility di mette-
re In scena 11 testo personal-
mente: ed ecco splegata la 
presenza nel cast, come regi-
sta, di Fritz Bennewitz — della 
Repubblica Democratlca Tede-
sea — che ha messo in scena 
l'opera recentemente al Berli
ner Ensemble (autunno del 
1971) per una rlpresa dl Vita 
di Galileo a Berlino. 

Immaglniamo le difflcolta 
superate e non, di questa che 
e, dunque, una « rlpresa » per 
Bennewitz: una regla fatta a 
due lingue, il tedesco e l'ita-
liano, che egll non conosce e 
che ha volonterosamente af-
frontato con l'ausilio di un in-
terprete, scena per scena. me
mento per momento. Quello 
che e certo e che l'allestlmen-
to dello spettacolo ha eviden-
temente lasciato abbondante 
mano libera a Tino Buazzelli 
per una creazione alia sua ma-
niera del grande personaggio 
di Galileo, una creazione del 
tutto teatrale nel bene e nel 
male: sanguigna e pletorica, 
estroversa ed esuberante. nel
la quale tutto passa in secon
da llnea, la problematlca 
brechtiana viene quasi can-
cellata da una interpretazio-
ne d'attore che mira a sta-
gllare l'eroe eponlmo del 
dramma su uno sfondo un 
po* sfuocato per fame rlsalta-
re 1 contornl, le caratterlstl-
che, il peso speclfico, l'avven-
tura personale. Ecco: a dlspet-
to forse delle Intenzioni cer-
tamente nobill e Interessantl 
di Bennewitz. lntese tutte a 
dare Pattualita complessa del 
testo dl Brecht, le sue lmpli-
cazioni tra scienza e potere, 
con una messinscena scarna 
e mlrante in raodo diretto al-
l'essenziale. quello che ci pa
re risultl in maniera riduttiva 
dallo spettacolo di cui Buaz
zelli e magna, se non unlca, 
pars, & il dramma storico dl 
Galileo, la sua vicenda situa
te in un'epoca storica precl-
sa, con quel determlnati ca-
ratteri storicl ben Identificati. 
Quello dl fare del Galileo un 
dramma storico era un perl-
colo che anche Brecht aveva 
sentito, e ne mise in guardia 
1 realizzatori deH'opera; ma 
qui la omnlassorbente perso
nalita dell'interprete principa-
le flnlsce con l'avere Teffetto 
dl dimensionare lo spettacolo 
su questa misura; che non e 
certamente una misura eplca 
e dlalettica, ma meramente 
drammatica. 

Cosl awiene, tra l'altro. che 
questo Galileo finisce con l'at^ 
tlrare simpatia; lo spettatore, 
davanti alia grossa lnterpreta-
zlone drammatica di Buazzel
li, e Indotto a concedergll piu 
credito di quanto 11 personag
gio si merit!; e spinto a far 
recedere la sua vigilanza cri-
tica dl fronte all'accattivante 
maniera con cui Buazzelli in-
venta dl volta in volta atteg-
giamenti e modi di dire le 
battute sul filo di una comu-
nicazione soltanto piacevole. 

SI prendano, ad esemplo. 1 
tempi di queste battute e di 
questi attegglamenti (11 «ge-
stusv di Brecht): lo spettaco
lo non precede piu, come vo-
leva l'autore. per etgrandl 11-
nee calme» alia ricerca del 
punti nodali In cui la ragio-
ne si affronta con roscurantl-
smo. In cul la dlalettica si 
mette alia prova. bens! per 
segment! affrettati, un poco 
disordinati nella concitazione 
dl una specie di foga rappre-
sentatlva. che buona parte del 
contenuto ideologico vanlfica 
e rende inutllizzabile. Tuttl 1 
tredici quadri sono per cosl 
dire ammalatl di fretta; 11 
che. si badi bene, non si tra
duce poi In un abbreviamen-
to del temp! dl rappresenta-
zione. 
Delia sua recltazlone eplca, 

presa allora a modello nella 
edizione dl Strehler del 1963. 
quasi piu nulla si e salvato 
qui: soltanto alcune battute 
vengono da Buazzelli dette ad 
esempio con le dovute scan-
sionl per estranlarle, tutte le 
altre sono Urate via, come se 
l'attore fosse infastidito del 
loro valore didascalico. Ma 
qui la didascalicita va sotto 
bracclo con la poesla; la si 
offuschl o la si eliminl. reste-
ra soltanto lo scheletro. De^ 
to questo del modo come cl e 
parso Buazzelli abbia affron-
tato questa seconda edizione 
del Galileo, del resto che dire? 

Lo spettacolo di Bennewitz 
ha un che dl sbrigatlvo. che 
tuttavla rivela certe Intenzio
ni critlche, anche se talvolta 
non rlsolte In termini visual!: 
! suggerimentl per invenzionl 
sceniche datl da Brecht sono 
statl presl per la via piu es-
senzlale e riduttiva Si prenda 
1'lnlzlo dl ognl quadro. qui 
fatto con Tapparizione dal 
bianco velarlo a mezz'asta dl 
un chlerlchetto che legge una 
frase relativa al quadro se-
guente Lettura fatta In modo 
Incesplcante e rozzo: e vada 
per 11 carattere di fresca ln-
genuita illetterata che introdu
ce. ma 11 tutto sembra apple-
clcato, non rlsolto nello spet
tacolo. fine a se stesso (e co
me tale 11 pubblico lo prende, 
quando applaude al ragazzo 

che furbescamente approfitta 
del momento). Si prenda la 
scenografia (di Franz Have-
mann) che giustamente evita 
element! storlcamente carat-
terlzzantl, ma cl e parsa un 
po' sovraccarlca dl altrl ele-
menti esornativi-simbolicl. co
me quella riproduzione leonar-
desca sempre presente in 
scena. 

Ma veniamo al punto piu 
dolente della rappresentazio-
ne. Veniamo, brevemente, alia 
recltazione dei compagni dl 
Buazzelli. L'esiblzlone del cast 
e nettamente lnferiore, spes-
so, al minimo richiesto per da
re un'edizione decente del Ga
lileo: vocl scordnntl. affret-
tate, tlrate drammatizzate al 
masslmo. magnlloquenza. In-
tempestlvlta, retorica: 11 tutto 
impastato e confuso. 

Molti momenti chiave del 
testo e molti personaggi di pri-
mo piano nella favola brech
tiana vanno perdutl o quasi 
per 11 modo come sono ese-
gultl. E non e colpa tutta de
gli attori: la responsabilita va. 
cl pare, ricercata piu a mon-
te. Scene come quella della 
consegna del cannocchiale ai 
nobili venezlani; come quella 
della presentazione al Medici 
dello stesso cannocchiale: sce
ne come la schermaglia tra i 
cardinali a Roma con Galileo; 
come quella della ripresa de
gli esperimentl sulla luce; co
me quella della abiura, come 
II dialogo col fratlcello: sono 
qui in un certo senso svilite e 
ridotte a merl eplsodl blogra-
fici, II loro contenuto ldeale 
e poetlco quasi sparendo die
tro una evidente insensibilita. 
Anche il quadro del Carnevale 
perde qui ognl peso, ognl 
grandezza tragica e grottesca, 
ognl slgnlflcazlone, rlmane 
lnerte materlale teatrale. Unl
ca scena dl gran forza e na-
turalmente l'ultlma. con un 
Buazzelli che ha espresso con 
energia 11 dlsfacimento fisico 
e morale dl Galileo, e pur sem
pre la sua passlone per la sua 
grande malattia, la scienza; 
qui Pinsegnamento morale e 
civile del testo e riuscito a 
sprigionarsi in tutta la sua ca
rica. 

Bennewitz ha fatto finlre 11 
Galileo suU'immagine dl 
Buazzelli" che mangia avlda-
mente; poi ha sovrapposto sul
la. flgura Ieonardesca 11 volto 
dl un bimbo vietnamita. men
tre " si srotolano due larghi 
nastri messi al proscenlo. su 
cui si leggono alcune frasl re
lative al perlcolo atomico. tra 
cul quella finale del Galileo 
sul terriblle fuoco che pub dl-
struggercl tuttl. Finale un po' 
composito. che rlschia dl di-
sperdere l'attenzione; finale 
politlcamente g!a<;to perche rl-
chiama quel tema della scien
za che. nelle man! di pochi, 
pu6 essere distruttiva come di-
struttlve sono state le Inven
zionl tecniche approntate da-
gli sclenziatl american) al ser-
vizio dellMmperialismo. 

Fanno parte del lungo cast 
dl questa Vita di Galileo: De
lla Bartolucc! (la slgnora Sar-
t l) : Massimo De Francovich 
(Andrea Sarti); Marco Gobbi 
(Ludovlco Marslli); Roberto 
Pooletti (Priuli); Leo Gavero 
(Sagredo); Paola Baccl (Vir
ginia); Remo Varisco (Feder-
zoni. amico dl Galileo): Gian
ni Guerrleri (frate Fulgenzlo): 
Amos Davoli (cardlnale Barbe-
rinl: la famosa scena della 
vesttzlone del Papa e prlva di 
quella solennlta « metaflslca » 
che Introduce al gran muta-
mento dell'uomo In cariatlde 
del potere): Enrico Poegi 
(cardlnale Bellarmino); Ro
berto Pescara (II fonditore 
Vannl). 

Arfuro Lazzari 

Gianni Morandi e Rosanna 
Fratello, sulla base del verdet-
to delle giurie, sono i vinci-
tori della quarta puntata dl 
Canzonissima, ultima della 
prima fase. Morandi, che ha 
cantato Parla piu piano (dal 
film // Padrino) ha avuto 165 
voti; Rosanna Fratello. con 
Amore di gioventu, 157 voti. 
Seguono a breve distanza Gl-
gliola Cmquetti con Tu balll 
sul mio cuore (153 voti) e Pep-
plno Gagliardi con Signorinel 
la (152 voti). 

Gli altrl concorrentl si so
no classificati cosl nell'ordine: 
Michele (Per amore di una 
donna) 141; Pino Donaggio 
(L'ultimo romantico) 138; Pao 
la MusianI (Amore immenso) 
121; Rita Pavone (Amore, ra-
qazzo mio) 114. 

Intanto sono statl resl notl 
1 risultati definltlvl della pun
tata precedente, che ha vlsto 
prevalere — grazle alle car-
tollne — Orietta Berti e Mino 
Reltano. 

Ed ecco le classlflche. Fem-
minlle: 1) Orietta Bertl (572 
mila 10); 2) Marcella (486.947); 
3) Anna Identic! (247.571); 4) 
Marlsa Sannla (204.590). 

Domani si discufe 
il dissequestro 
dei «Racconti 

di Canferbury» 
BENEVENTO, 28 

II trbunale di Benevento dl 
scutera lunedl mattina 1'Istan 
za del regista Pier Paolo Paso 
linl e del produttore Alberto 
Grlmaldi, tendente a ottenere 
II dissequestro del film / roc-
conti di Canterbry. Come e 
noto il film era stato messo 
sotto accusa come aosceno» 
e «offensivo per la rellgione 
dello Stato». II produttore e 
11 regista erano stati percid 
rinviatl a giudizio insieme con 
Salvatore Iannelll, proprieta-
rio del cinematografo di Be 
nevento nel quale era awe-
nuta la prima proiezione. II 2 
ottobre scorso i giudici han
no assolto I tre a perche 11 
fatto non costituisce reaton. 
in quanto il film va giudica-
to un'opera d'arte. Le proie
zionl non sono state perd ri-
prese. avendo la Procura ge
nerale della Corte d'Appello 
di Napoll presentato ricorso 
contro il prowedimento. 

II jazz trova 
nuovi spazi 

Schiano si riconferma sfrumenfisfa dutfile e multiforme 
Con 11 quartetto dl Gianni 

Basso e 11 gruppo « Jazz Sam
ba » di Irio De Paula si e con-
clusa. leri sera, a Roma, la 
rassegna del jazz al Folkstu-
dio. Nel corso delle cinque se-
rate si e sviluppato un pro-
gramma dawero stimolante, 
che ci ha permesso dl consta-
tare I'effettiva ascesa del 
jazz nel mondo musicale Ita
liano. un fenomeno che ci 
consente di sperare In nuovl 
spazi cultural!, al di fuori de! 
fastidiosi schemi elitari dl un 
tempo. 

Da quel che abblamo potu-
to ascoltare al Folkstudio. e'e 
rimasto ben poco di oggetti-
vamente tradizionale (a parte 
II solito Carlo Loffredo. mo-
notono e patetico alfiere dl 
uno swinq orleanslano tutto 
di maniera). Le formazioni 
che si sono avvicendate sul 
piccolo palcoscenico di via de' 
Sacchl si sono validamente 
impegnate nella ricerca di 
nuove ed autonome chlav! 
espresslve. Prlmo fra questi, 
11 sempre sorprendente Mario 
Schiano, con il suo nuovo set 
tetto. Schiano ha confermato 
le sue dot! di strumentlsta 
c dl razza ». duttile e multifor
me, per la prima volta coa-
diuvato da una sezlone rit-
mlca poderosa e trasclnante 
(Alfonso De Viera alia batte-
ria. Mandrake alia conga, 
Bruno Tommaso e Marcello 
Mel Is al basso). Schiano al 

esiblsce con grinta e vitalita 
nelle suites composte da Me
tis dedicate ad una rielabo-
razione linguistica del folklo 
re sardo, attualizzato In una 
struttura musicale freak poli-
valente. Schiano prosegue 
In un discorso a senso com-
piuto lntrapreso da tempo. 
teso alia riscoperta delle ra 
die! di una musica popo-
lare «non contaminata». Ac-
canto alio straordinario sasso-
fonista partenopeo. flgurano 
due «fiati» di belle speran
ze. che si scambiano contlnua-
mente tenore e contralto. SI 
tratta di Tommaso Vittorini 
(gia apprezzato leader del 
neonato gruppo « Le nuove le-
ve») e dell'appena qulndlcenne 
Urtinl che rivela un talento 
prepotente. II « Mario Schiano 
septet* si e imposto un po' 
nel ruolo dl clou dell'intero 
festival, ma un cenno a par
te meritano ancora 11 duo San 
tucci-Scoppa. protagonlsta dl 
un'interessante session dedl-
cata al primo Miles Davis 
(cioe. dl quando II trombetti 
sta statunitense poteva essere 
considerate musicista in prl 
ma persona, alieno dal com 
promessi commercial! di og 
gl) e II cJazz ensemble* di 
Marcello Rosa: una forma 
zione, questa, del tutto tin 
novata, 

Maschile: 1) Mino Reltano 
(472 563); 2) Pepplno Dl Ca
pri (435 634); 3) Claudio Vil
la (410 318); 4) Glno Paoli 
(166 603). 

Orietta Berti e Mino Rel
tano vengono ammessl al ter-
zo turno. Marcella. Anna I-

denticl, Peppino dl Capri e 
Claudio Villa passano alia se
conda fase; Marlsa Sannla e 
Gino Paoli sono eliminati 

Nella foto: Rosanna Fra
tello, Gianni Morandi e Loret-
ta Goggi al termlne della gara. 
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NOVITA' 

deu 
d-.-ora'io 

t,r . t r s ae 

d.g. 

DEU 
Dizionario 
enciclopedico 
universale 
Nuova edizione con un'appen 
dice diaggiornamento. pp. 2454 
e un atlante con 32 cartine. Ri-
leg. L. 8.500 

"BIBUOTECA SANSONI" 

MLB. Luporini 
STORIA 
E CONTEMPORA-
NEITA' IN PUSKIN 
L. 2.000 

Th. Mommsen 
STORM 
Dl ROMA ANTICA 
III. DairUnione d'Italia fino alia 
sottomissione di Cartagint e deoji 
Stati grecl 
L. 1.900 

EJ. Holmyard 
STORIA 
DaL'ALCHiMlA 
L 2.300 

LA DIVINA 
COMMEDIA 
con i commenti di T. Casini / 
S. A. Barbi e A. Momigliano. A 
cure di F. Mazzoni 
I. Inferno 
pp. XXXVI - 728. L 3.500 
Due commenti che si pongono 
come i massimi risultati della 
critica filologica e della critica 
di tipo crociano. In appendice 

. le piii significant! Lecturae dal 
1950 a oggi. 

LA SAGRA 
DEGU OSSESSI 
II patrimonio delle tradizioni 
popolari italiane nella societa 
sertentrionale 
a cura diC. Tullio Altan. L 5.000 

II primo volume della collana "STUDI 
Dl GRAMMAIICA ITALIANA" a cura 
dell'Accademfa della Crusca: STRUT-
TURE SEMANTICHE E SINTAniCHE 
DEllA PROPOSIZIONE SEMPLICE IN 
ITALIANO di T. Alluva. L. 6.200 

G. Chaucer 
IRACCONTI 
Dl CANTERBURY 
pp. 528. * l C A P O U V O R l S A U -
SONl'.L 1.200 
II capolavoro della letteratura 
inglese da cui Pasolini ha tratto 
il suo fi lm. 

E ancora ne "I CAPOIAVORI SANSON!": 
TolUtOj, SEBASTOPOtl E AITRI RAC
CONTI L. 900 e Hawthonw, IA CA
SA DO SETTE AB8AINI L. 800. 
Nella "ENCIC10PE0IE PRATICHE": 
C0N0SCERE Gll AITRI L 1.0001 
LA TERZA ETA L. 1.000. 

IL MONDO 
Sansoni Time-Life 
Ognl volume riccamente illu-
strato e nlegato. L 2.000 

R.Davidsohn 
STORIA Dl a ri 
III. Goeifi e 6MbeiHnl/partt 2a 
L'egemonia gudfa • la tfttaria 
delpopolo 
pp. XII-784, 62 taw. f. t "SBS" 
L 3.000 

LHartmarm 
CR0N0L0GIA 
DEILA STORIA 
UNIVERSALE 
"SANSON! UNIVERSITA 
L. 1.900 

G. Simpson 
EVOLUZMNE 
Una vlsione 
del mondo 
•SAGGI*. L 3.000 

IV. IL PtSCE 

V.LECARNI:MANZ0 
EVITELLO 
VI.IECARNI:MAIALE, 
AGNELLO 
ETAGLIMINORI 
VII. POLLAME, CONIGLIO 
E CACCIAGIONE 
VIIIIXII in preparazione 

Teatro 

La tragica storia 
del dottor Faust 

Quasi slcuramqnt-e Goethe 
non conobbe La tragica sto
ria del dottor Faust (1592) 
dl Christopher Marlowe che 
attraverso uno del tantl adat-
tamentl per 11 teatro del bu-
rattinl, allora molto diffusl 
in Germania. Oggi, quando 
ormai abblamo la possibility 
almeno dl leggere l'opera del 
grande elisabettiano tradotta 
in italiano, Darlo Serra — 
dopo una serie dl studl sul
la possibility dl una verslone 
«burattinesca» del Faust 
marlowlano — tenta dl ripro-
porre all'attenzlone del pubbli
co il « mlto faustiano » nella 
forma dl una rappresentazlo-
ne realizzata, appunto, con 
burattini animatl da attori (1 
quail costltulscono ora la Com-
pagnia « Teatro sospeso »), con 
attori danzatorl, con un buf-
fone nano, e con il commento 
dl un quartetto (viola, per-
cusslone e due flautl) « In co
stume ». 

I quattro « muslcl » lndos-
sano, quindi, abltl secenteschl: 
11 velluto nero e 1 candidl 
merlettl hanno la funzione 
di evocare 11 clima elisabet
tiano della rappresentazione, 
e non cl sono dubbl che Da-
rio Serra sia riuscito qui pie-
namente nel suo Intento. Tut
tavla, la « magia » sembra ar-
restarsl sulle note straziantl 
della suite, perche molto dl-
versamente vanno le cose so-
pra la piccola orchestra, do
ve 1 burattini danno « vita » 
alia morality stilata dal figlio 
«degenere» dl un caizolaio 
dl Canterbury, Marlowe, che 
trasse Ispirazione dalla ano-
nlma traduzlone manoscritta 
del famoso Faustbuch pubbli-
cato a Francoforte sul Meno 
nel 1587. 

I burattini dl Serra (ani
matl da Alberto Atenari, 
Faust; Paolo Chlapplnl, Mefi-
stofele; Remo Girone, Maria 
Matteucci, Maria Emilia Sba-
rigia, Maria Letizia Volpl-
celll) — pur nella loro fan-
tasiosa ingegnosita — si sono 
limitati ad evocare una «fia-
ba» che segue fedelmente, 
pur nella sintesl dialogica, il 
testo dl Marlowe. E il fatto 
che la «descrizione» pre-
valga sull'« invenzlone » — co
me del resto riconoscono gli 
stessi realizzatori — ci sem
bra circostanza negativa, so
prattutto quando una ripro-
posta del mito dl Faust com-
porta oggi inequlvocabllmen-
te, per lo meno, una rifles-
sione sui noti motivi del 
« peccato » e della « conoscen-
za». 

Tra l'altro, cl sembra che . 
la bellezza e la profondita del ' 
«testo» di Marlowe, la sua 
problematlca espressa soprat
tutto nel monologhl di Faust, 
siano andate perdute nella 
approsslmatlva e monotona 
recltazlone naturallstica degli 
attori-burattinai, come anche 
naturallstica (cioe non espres-
sivamente sintetica come a-
vrebbe richiesto la stessa stl-
lizzazione naturale dello spet
tacolo) ci e parsa l'lmposta-
zione generale della rappre
sentazione. 

Le musiche di Gilberto Bo-
sco sono state eseguite dal 
quartetto sopra citato, com-
posto di Lucia Belmonte, A-
rlele Donati. Esther e Richard 
Gleason. Patrizia Cerroni e 
Joseph Fontano sono gll auto
rl e gli interpreti delle co-
reografle. Alberto Atenari, 
Paolo Chiapplni e Maria 
Matteucci hanno collaborato 
con Darlo Serra per i burat
tini, le scene e 1 costumi. II 
pubblico, che assiepava la 
piccola sala del Teatro alia 
Rlnghlera. ha applaudito con 
calore, e si replica. 

vice 

Cinema 

Una ragione 
per vivere e 

una per morire 
A questo punto, tanto per ' 

ampllare l'ambigulta del di
scorso gla preannunclato nel 
titolo, non possiamo fare a ' 
meno dl domandarci se un 
regista (in questo caso Toni- i 
no Valerii) possa mai avere 
una ragione qualsiasi per « gl-. 
rare » o « riglrare » una frit- -
tata di colori come 11 film in 
argomento, interpretato da 
James Coburn (un nordlsta 
traditore per voler salvare i l , 
figlio in mano delle glubbe' < 
grigie, e poi «eroe» per aver 
lavato il tradimento con il . 
sangue dell'assassino sudl- ' 
sta), Bud Spencer, Telly Sa-
valas, (troppo impacclato nei 
pannl del capitano sudista), 
Adolfo Lastretti e Georges 
Geret. Cobur, non tanto per 
cancellare il tradimento dal
la sua anima Candida, ma 
per portare a compimento la 
sua vendetta personale, con
vince un pugno dl « canaglie », 
sul punto dl essere impicca-
te, a seguirlo in una mlsslo-
ne pericolosa: la conquista di 
quella piazzaforte awersarla 
che lul stesso aveva ceduto al 
nemico per avere in cambio 
il figlio. 

vice 

reai v!/ 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15,19,20 e 22,30; 
2°, ore 18,40) 

Dopo numerose parentesl internazionali, che hanno vlsto la 
nazionale italiana dl calcio protagonlsta sui campi di mezza 
Europa, ritorna II camplonato di serie A. Lo scontro dl oggi 
Juventus-Milan, e pluttosto declslvo al flni della classiflca. 
Altro avvenimento sportlvo della glornata e l'atteso a Gran 
Premlo Teveren dl galoppo che si dlsputa all'Ippodromo ro-
mano delle Capannelle, per 11 quale e previsto un collegamento 
in dl retta sul programma nazionale alle ore 15. Come dl con-
sueto, la Domenica sportlva dara, un resoconto conclusivo del
le maggiori manifestazionl sportive della glornata. 

PETROSINO (1°, ore 21) 
Va in onda stasera la terza puntata dello sceneggiato tele-

visivo tratto da un'inchlesta di Arrigo Petacco. II caparbio 
tenente della pollzla newyorchese torna finalmente ad occu-
parsl della mafia, dopo gll lnterventi Intlmldatorl che l'ave-
vano costretto a cambiare 11 corso delle sue Indaginl. In se-
greto. Petroslno lascla gll Stati Unit! alia volta dell'Italia. 

programmi 
TV nazionale 

9,30 Messa 
12,00 Domenica ore 12 
12.30 Oggi disegni animatl 
1235 Canzonissima il 

giorno dopo 
13^0 Telegiornale 
14,00 A come agrlcoltura 
15.00 Sport 

Ripresa diretta dl 
un avvenimento ago-
nistlco. 

16^0 La TV del ragazzl 
17.45 90° mlnuto 
18.00 Telegiornale 
18.10 Paul Temple 

• Ultlme parole sul 
nastro». Telefilm. 
Regla: Christopher 
Barrey. Interpreti: 
Francis Matthews, 

19.20 Campionato italiano 
di calcio 

19,55 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 Petrosino 

Terza puntata. 
Interpreti: Adolfo 
Cell, Augusto Sopra
ni. Pino Ferrara, 
Maria Flore, Enzo 
Tarasclo, Mario PI-
su. 

22^20 Prosslmamente 
2 2 ^ 0 La domenica spor-

tiva 
23,15 Telegiornale 

TV secondo 
1 8 ^ 0 Camplonato Italiano 

di calcio 
19,20 Plume al vento 
21.00 Telegiornale 
21,15 La mla morosa cara 

Prima serata dl uno 
, ' spettacolo condotto 

dagll «ex-Gufi» 
21^5 Auroblndo, un'awen-

tura della coscienza 
23,00 Prosslmamente 

Kadio 1° 
CIORNALE RADIO • Or* S. 

13, 15. 20 , 21 • 23s 6.05s 
Mattatino musical** 6.54: Al-
manacco; 8,30: Vita nai campij 
9.30: Messa; 10.15: Sato, r»-
razzi!; 10.45: Boons la prinalt 
11,15: I malalmtas; 11,35: I I 
circolo dei s*mlori; 12: Via CM 
discoi 12.22: Hit Parade; 
13.15: Grain; 14: CarOttllo di 
dischh 15.30: Totlo il calcio 
minuto per minato; 16,30: Po-
menagto con Mma; 17.28: • a ^ 
to quattro; 18,15: Invito al 
concerto; 19.15: I taroccnl; 
19,30] Atpetta • spars; 20,25: 
Andata a ritomo; 20,45: Sara 
sport; 21 . IS: Taatro ttasera; 
21.45: Concerto; 22.15: e La 
dura spina • ; 23.10: Palco 41 
prosctnio; 23.15: Prosslma
mente. 

Kadio 2° 
CIORNALE RADIO Ore-. 

7.30. 8.30, 9.30, 10,30 11.30. 
13,30. 16.30, 18.30. 19.30. 
22,30 e 24; 6: Il meKinierei 
7,40: Buongiorno; 8,14: Musica 
•sprctso; 4,40: II manjiadiachii 
9.14: I lirrc^hl; 9.35: Gran »*• 

rtotas l i t Mlka dl domenica; 
12a Anteprima sport; 12,30* 
Canton! dl casa nostra} 13: I I 
famaero; 13,35: Alto gredimen-
toi 14: Ra«ioMllt 1 4 ^ 0 : Sa 
dl glri; 15: La corrida; 15,40: 
La aiaca II classlco7 16.30: Do-
aaaaica sport; 17,30: Sapcrso-
nicj 18.40: Canzonissima '72 ; 
19.05: L'aac del disco; 20,10: 
I I maado aafTopara; 2 1 : I rt» 
cordi « Irma Gramatica: La 
acalata al saccasso; 21,30: La 
vadova • sempre alleara? 22: 
lAtervallo mosicale; 22,10: I I 
•irasketchas; 23.05: Bgonanotta 

Radio 3° 
ORB lOt Moslcha dl Bach; 

10,10: • Tannhioser » Mosica 
dl Watnari 13,15: Intarmezzoj 
14i I rri! dl Brahms; 14.55; 
MnsictM dl scenaj 15,30: c La 
stretts «la al proton do nord »; 
17,30: Rassasns del tfitco; \2t 
La misoaenia; 18,30: I CIMSICI 
del leirj 18.55: II trancobo<!t>; 
19,15: Concerto aaraia; 20,1 St 
Passato a present*; 20,45i Poa* 
sla nal mondo; 211 Glornale dal 
Taraet 21,10; Ctua d'aacotfas 
22,35: Maatca ra*H aefcasja. 


