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< Ultimo 
tango >: 

ancora non 
si decide 

BOLOGNA. 15 
Ancora nessuna novita per 

YUltimo tango a Parigi, il film 
di Bernardo Bertoluccl (inter
pret! principal! Marlon Bran
do e Maria Schneider) fatto 
sequestrare su tutto il territo-
rio italiano. qualche giorno 
prima dl Natale, dal sostituto 
procuratore di Roma, Amato. 
e ora sub judice nel capoluo-
go emillano, essendo avvenuta 
la prima proiezione pubblica 
a Porretta Terme. 
' Le vacanze invernall, le len-
tezze burocratlche, ! rltuall 
del la magistratura (solo in 
questl giorni si e avuta l'inau-
gurazlone del nuovo anno giu-
diziarlo) contribuiscono evi-
dentemente a rltardare la so-
luzione del caso, che ha ri-
proposto ancora una volta, In 
modo clamoroso, 11 problema 
della liberta d'espressione in 
campo cinematografico. Ne e 
prevedibile che la questlone 
possa essere affrontata prima 
della prossima settimana. 

Al Teatro Uomo di Milano 

Quattro serate di 
aggiornamento 

sul jazz italiano 
Daranno vita ai concert!, che si svolgeran-
no dal 18 al 21 gennaio, la Nadma, il 
Gruppo contemporaneo e I'Aktuala Trio 

Nostro servizio 
MILANO, 15. 

II jazz italiano, a livello di 
informazione ufficiale, di con-
certi, di partecipazioni a fe
stival, e fermo, da alcuni 
anni, a nomi ormai famillarl. 
Anche se gll still, che a tall 
nomi si ricollegano, non sono 
altrettanto famillarl, in quanto 
sottopostl a opportunl «ag-
gioniamentl». 

Saperne, sentirne dl piii non 
e facile: mancano le occasio-
ni pratiche. In questo senso, 

Janet in una 
parte ingrata 

Janet Agren (nella foto) -ffronla una parte ingrata in • Ingrid 
sulla strada», il film di cui Brunello Rondi ha cominciato 
da una settimana le riprese. L'attrice d i vita al personaggio 
di una prostituta finlandese, la quale viene in Italia, ad eser-
citare il $uo sciagurato mestiere; ma si trova qui in un ambiente 
particolarmenfe squallido e ostile che la emargina e la spinge 
al suictdio. Fanno parte del • cast a anche Franco Citti, Fran-
cesca Romana Coluzzi ed Enrico Maria Salerno 

Col Teatro Club Rigorista di Pesaro 

La settimana rossa 
di scena a Centocelle 

» 

II Teatro Club Rigorista di 
Pesaro ha preso stanza tern* 
poranea nel Centro culturale 
Centocelle di Roma: vi ha 
rappresentato con successo 
Tutta bella, la satira del fa-
scismo gia data al Teatro 
Lavoro in Testaccio (vedi 
VUniUi del 4 gennaio). e vi 
off re ora ogni sera, gratuita-
mente, Ottobre, una rievoca-
zione della rivoluzione sovieti-
ca. II sabato e la domenica, 
quando il gruppo pud, ma 
non sempre, assumere maggio-
re consistenza (alcuni dei 
suoi component!, gli altri 
giorni, sono impegnati nella 
propria citta in attivita di-
\erse da quella teatrale). va 
in scena lo spettacolo La set-
ttmana rossa che npropone i 
fatti e I problems d'un gran
de moto popolare, sviluppatosi 
a parti re da Ancona, e coin-
volgendo prima le Marche. 
poi l'lntera nazione, nel giu-
gno 1914: in quel moto si ri-
trovarono unit! socialistl. re-
pubblicanl, anarchic!, lavora-
tori di vario orientamento. 
sulla base di una piattaforma 
antimonarchlca e antimilita-
rista; la guerra mondlale era 
infatt! alle porte. 

Sul palcoscenico quasi nu-
do. con un fondale di sipa-
rietti richiamanti i colori del
la bandiern italiana. l'azione 
teitrale alterna prcezioni di 
diapositive con documenU 
dell'cpoca (titoli di giormli. 
fotegrafie) e brevi didascalse, 
canti popolan ispiratt dagli 
•vvenimenti. o significativi 
delle loro cause, e un piu ela-
borato tessuto drammatlco 
Che, non senza qualche oscu-
rita e sommarieta, fornisce 

itl per un dibattlto sul 

limiti stoilci della Settimana 
rossa e anche su question! piu 
complesse. presenti in forme 
varie a ogni tappa del trava-
gliato cammino del movimen-
to operaio Nel porre, ad e-
sempio, interrogativi che ri-
guardano il rapporto tra in!-
ziativa individuate e respon-
sabilita collettive nel quadro 
della lotta rivoluzionaria, o 
l'adozione di mezzi violentl, 
secondo le circostanze e le 
prospettive. il testo di Nivio 
Sanchini (che e anche regista, 
e uno degli interpreti) sem-
bra talvolta echeggiare. nel 
bene e ne! male, una dialetti-
ca nscontrabile in autori co
me Sartre o anche Camus. 
seppure qui espressa con Iin-
guaggio assai piii spoglio, di 
rude efftcacia. 

A not pare tuttavia che La 
settimana rossa trovi i suoi 
ton! piu appropnati e giusti 
quando punta su una comu-
nicazlone di tipo iminediata-
mente « popolare*. Si veda 
con quale semplicita e acutez-
za viene smitizzata la parte-
cipazione, agli eventi del '14, 
di un personaggio come Beni
to Mussolini (allora sociali-
sta e antilnterventlsta): l'uso 
di un fantoccio e una narra-
zione in termini volutamente 
e'.ementari. quasi infantili. e 
piu ch? bastevole alio scopo. 

Nell'edizione da noi vista 
dello spettacolo (un po' «ri-
dottan. per le ragioni che si 
accennavano all'inizio) reel-
tano con sobria puntualita, 
oltre il Sanchini gia citato, 
Giusy Martinelli. Lilll Martl-
nelli, Paolo Polidori. 

ag. sa. 

va salutata come importante 
Tiniziativa dl una serie di se
rate che, dal 18 al 21 gennaio, 
avranno luogo a Milano, al 
Teatro Uomo. Serate che offrl-
ranno, infatti, l'attesa occa-
sione: ascoltare le nuove for-
ze. 1 nuovl tentativi, se non 
addlrittura le nuove proposte, 
dl quel jazz italiano one ha 
tratto lezlone dal « free » af ro-
americano. 

II che, pol, non signlflca 
soltanto una muslca, come si 
dlceva prima a proposlto del 
« sollti nomi », piii agglornata, 
ma un dlverso atteggiamento 
nel far musica, lontano sia 
dalle caratteristiche dl «emu-
lazloni» del modelli orlglnall, 
sia dalle « nobllitazloni », sem
pre equivoche, del jazz, In 
nome di una tradlzlone euro-
peistlca della musica. Un dl
verso atteggiamento che, cl 
pare, si pub gia far rlsalire 
ad un Giorgio Buratti, uno del 
primi (e piu convincentl) a 
buttarsl in questa difficile 
strada. 

Patroclnatl da Roberto Buo-
namlco, che ha gia al suo at-
tivo altre imprese cosl «arri-
schlate » in tale campo, i con
cert! del Teatro Uomo si artl-
coleranno su tre gruppl. So
no la Nadma, il Gruppo Con
temporaneo e I'Aktuala Trio 
(quesfultimo. per precedent! 
Impegni con rAssoclazione in-
ternazlonale giovani concertl-
stl. non sara- presente nella 
sola serata del 18 gennaio). 

«New feeling In jazz and 
blues» e il titolo-programma 
dei concerti, che segnano 11 
ritorno sulla scena di Davide 
Mosconl. un pianista rivelato-
si. sia pure in un ristretto 
circuito. undid anni fa e che, 
proprio allora. abbiamo avuto 
occasione di salutare da que-
ste colonne. La sordita della 
maggior parte della critica uf
ficiale nostrana, altri impegni 
professional! dl Mosconi e, 
forse, una sua stessa certa In-
costanza, non hanno permesso 
di conslderare presente la sua 
musica nel bilanclo jazzlstlco 
italiano di tutti questl anni. 
Ed e un vero peccato. 

Mosconi fa parte della Nad
ma, sigla, che sta indicare la 
«Natural archestra di Marco 
di Maia Alta», quesfultimo 
essendo il nome del sorpren-
dente, musicalisslmo percus-
sionista che di questa «ar
cnestra» (cui va forse perdo-
nato il termine, lo stesso usa-
to da Sun Ra) e anche l'ani-
matore. In pratica, il grup
po e un ampliamento di quel-
lo messo insieme, qualche tem
po addletro, da Mosconi (e di 
cui faceva parte lo stesso 
Maia): vi troviamo Inez, Klok 
all'Arpa, Marino Vismara, Gu
stavo Bonora, Franz Pardi, 
Otto Davis Corrado, Mino Cer-
retti e Ruffini. Gil strumenti 
usati, oltre ai tre citati, sono 
Violoncelli, Bassi, Sax sopra
ni, Baritoni. Alti, Tromba ta-
scabile. Flautl, Campanelli ecc. 

La musica del gruppo e « di 
gruppo » risente musicalmente 
del lungo soggiomo africano 
dei suoi componenti e s'impo-
ne per la mirabile coerenza 
strutturale e il reciproco in-
tegrarsi e influenzarsi di cia-
scun singolo con il «tutte*: 
l'aggettivo «natural», che 
compare nella sigla dell'« ar
cnestra », e pienamente giusti-
ficato dalla riscoperta delle 
vibrazloni appunto «natura-
li» dei suoni. 

II Gruppo Contemporaneo 
appare assai maturato rispet-
to ai suoi esordi: ma un pa-
rallelo e pressoche intentabi-
le, dato il mutamento di per-
sone che esso ha subito. Oggi, 
esso e costituito da Guido Maz-
zon (che, sia alia tromba, sia 
al flauto), appare avere • un 
ruolo determinante nell'esi-
stenziale lirismo di questa 
musica, dal pianista Gaetano 
Liguori junior, estremamente 
interessante, da Roberto Del 
Piano al basso elettrico e, in 
occasione di questi prossimi 
concerti, da Lino Liguori, in 
sostituzione dell'indisposto Pi-
lippo Monico, alia batteria. II 
Gruppo Contemporaneo aveva 
preso parte ad un concerto a 
Bologna in occasione della mo-
stra «Tra rivolta e rivoluzio
ne* 

Infine. ascolteremo, al Tea
tro Uomo (salvo, come si e 
dette, nella prima serata) 
I'Aktuala Trio di Walter Maio-
li. armonica, sax soprano, 
flauti, Shanai e percussion], 
Antonio Cerentola, chitarra 
acustica e balalaika. Lino « ca-
pra» Vaccina, percussion!, 
xilofono. kobero, cimbali. Al 
trio spetta la parte di blues 
prevista nel titolo dei concer
ti: un blues rivissuto in chia-
ve attuale, un blues che Maio-
li definisce R mediterraneo», 
ma che emerge soprattutto 
nelle componenti africane e 
rrediorientali. 

Daniele lonio 

Duke Ellington 

in ospedale 
LOS ANGELES. 15. 

Si e appreso solo oggi che 
Duke Ellington, colptto da 
un attacco influenzale, e sta-
to ricoverato mexcoledl scor-
so in un ospedale di Los An
geles. 

I] noto musicista che ha 
72 anni, e stato colpito dal-
rinfluenza al rientro da una 
tournie a Londra ed a Pari
gi. Un portavoce deH'ospeda-
le In cui e ricoverato ha detto 
che le sue condizioni non so
no rltenute gravi, ma che egll 
dovra riposarsl ancora una 
settimana, 

II regista ha cominciato un nuovo film 

« Grande mangiata» 
per Ferreri a Parigi 

In scena a Nanterre una discussa ma anche ap-
prezzata edizione di« Madre Courage»di Brecht 

Marco Ferreri 

Spettacoli del 
gruppo di 

Nanni nelle 
universita 
degli USA 

II regista Giancarlo Nannl, 
Manuela Kustermann e tutta 
la Compagnia del Teatro «La 
Fede» di Roma sono partiti 
alia volta di San Francisco, 
invitati dal colleglo dei ret-
tori deimnlversita della Ca
lifornia per una tournee nei 
«campus» degli atenei di 
Berkeley. Los Angeles. Santa 
Barbara, Santa Cruz, Davis 
e Riverside. 

In queste Universita Gian
carlo Nanni portera A... come 
Alice e Risvegtio di primave-
ra, i due lavori con i quail la 
Compagnia si e lmposta alia 
attenzione della critica. 

Non e la prima volta che 
Giancarlo Nanni si reca in 
California. Alia fine del '71 
fu invitato dall*Universita di 
Davis a tenere una serie di 
conferenze di storia e tecnica 
teatrale, conclusasi con un 
Workshop, uno spettacolo e-
stemporaneo montato con la 
collaborazione degli studenti. 
Nanni, la Kustermann e i lo
ro compagni saranno di ritor
no In Italia il 2 febbralo pros-
si mo. Il 4 debutteranno a Pa-
dova con Risveglio di prima-
vera e passeranno quindi a 
Bergamo, Lecco ed in altre 
citta del nord per una four-
nee che si concludera a mez
zo aprile. 

Bandifo il XXVII 

Premio Riccione 

di teatro 
RICCIONE, 15 

L'Azienda di soggiorno di 
Riccione bandisce la ventiset-
tesima edizione del Premio 
nazionale Riccione per un'o-
pera drammatica inedita che 
costituisca spettacolo di du-
rata normale. All'opera pri
ma classificata verra assegna-
to il premio «Francesco Ber-
tazzoni» di un milione di li
re: essa sara pubblicata dal
la rivista Sipario. Al secondo 
premiato andranno 250.000 li
re del Comune di Riccione, e 
al terzo premio la tradiziona-
le «Caveja d'oro» dell'Ente 
provinciale di Forll. 

La commissione giudicatrice 
sara composta di Massimo 
Dursi, Odoardo Bertani, Gior
gio Guazzotti. Gian Maria Gu-
glielmino, Ruggero Jacobbi, 
Adriano Magli, Gian Renzo 
Morteo, Giorgio Polacco, Ezk> 
Raimondi, Maurizio Scaparro, 
Aldo Trionfo, Paolo Blgnami, 
segretario. I coplonl in sel 
esemplari dattiloscritti do-
vranno pervenlre alia segTe-
teria del Premio. Palazzo del 
Turlsmo, Riccione, entro II 
prosslmo 30 aprile. 

La giuna del Premio Ric
cione indichera alia segreteria 
le opere di partlcolare Inte-
resse che verra rilevando per-
che siano riprodotte e distri-
buite a teatri stablli. compa
gnia drammatiche, registl. at-
tori e critlci drammatici. I 
premt verranno assegnati la 
sera del 16 glugno 1973 a Ric
cione, nel corso dl una trad I-
zionale manlfesUxlone d'axte. 

Noitro lervizio 
PARIGI, 15 

Marco Ferreri ha piantato 
le tende a Parigi. II regista 
italiano e nella capitale per 
due motivi: per asslstere al-
l'usclta, nelle sale clnemato-
graflche francesi, del suo re-
cente L'udtenza, c pol — eld 
che e piu Importante — per 
realizzare un nuovo film, 
La grande bouffe, che In ita
liano si tradurrebbe La gran
de mangiata. L'udienza e 
stata accoUa molto bene dal 
pubbllco e dalla critica di 
Parigi, il che ha rlnvlgorito 
l'interesse sollevato in Fran-
cia dalla flgura del regista 
Italiano, tanto plO dopo che 
egll ha diretto in Corsica La 
cagna con Catherine Deneu-
ve. Perclb Ferreri 6 stato in 
questl giorni intervlstato da 
alcuni giornali parlgini. ed 
ha avuto cosl l'occasione di 
ribadlre le sue Idee fonda-
mentali sul cinema e sull'im-
pegno politico. « lo faccio il 
regista — ha detto ancora 
una volta — perche questa e 
Tunica cosa che io sappia 
fare: nel mlel film io tento 
dl fare a brandelli la societa 
con tutte le numerose ingiu-
stizie dl cui e costruita. Ma 
quello che bisognerebbe fa
re — ha conoluso — sarebbe 
demolire completamente que
sta societa ». 

Gll e stato anche chiesto 
se Inoontri, lui, italiano, qual
che difflcolta a lavorare in 
Francla. Ferreri ha rlsposto 
parlando delle dlfferenze tra 
i cineasti dei due paesi: «I 
registi ltalianl — egll ha so-
stenuto — sono artlgianl che 
mantengono un effettlvo con-
tatto con la realta, mentre 
gll autori francesi sono una 
intellighentzia che lavora a 
circuito chiuson. 

Ferreri si e sistemato in 
un tranquillo appartamento 
del quartiere Latino, dal qua
le esce ogni giorno per re-
carsl sul set della Grande 
bouffe, le cui riprese sono 
gia cominciate. II regista 6 
abbastanza riservato — co
me sempre. del resto — sul 
contenuto del nuovo film. E* 
certo, comunque, che in es
so Ferreri dara ancora pro-
va del suo senso deH'ironia 
e del grottesco: infatti i pro-
tagonisti eccederanno tanto 
che la « grande mangiata» si 
concludera con un'ecatombe 
generate per indigestlone. La 
grande bouffe sara interpre-
tato, tra gli altri. da Piccoli. 
Mastroianni, Nolret e To-
gnazzi. 

• • • 

Grande interesse ha susci-
tato a Parigi la rappresenta-
zione di Madre Couraqe dl 
Brecht al Theatre des Aman-
diers dl Nanterre. organiz-
zata In collaborazione con la 
cooperativa di spettacoli di 
un popolare quartiere della 
banlieue rossa: Ivry. 

Non e certo la prima volta 
che 11 dramma brechtiano 
viene messo in scena a Pa
rigi. Si ricorda ancora l'ln-
terpretazione che di Madre 
Courage dette, nel 1954. il 
Berliner Ensemble, cui si 
ispirarono, naturalmente, le 
successive regie: quella dl 
Jean Vllar per il T.N.P. e per 
il Festival di Avignone (1959) 
e quella curata nel 1968 da 
Jean Tasso, con Maria Ca-
sares nella parte della pro-
tagonista. 

Questa Madre Courage di 
Nanterre ha sollevato inte
resse per la manlera nuova, 
originale — anche se discuti-
bile — con la quale viene in-
terpretato il famoso testo di 
Brecht 

II regista dello spettacolo. 
Antoine Vitez (che In passa-
to fu segretario e collabora-
tore di Louis Aragon), ha vo
lute accentuare il processo di 
estraneazione nel pubbllco, 
respingendo a priori ogni pos-
sibile caratterizzazione reali-
st!ca della rappresentazione. 
Percld Vitez, tra l'altro. ha 
preteso dal disegnatore e ar-
chltetto Yannis Kokos che la 
scena fosse assolutamente pri-
va dl element! figurativt e 
Ulustratlvi; che fosse, come e 
In effetti. nuda. 

Poi Vitez ha scelto. per la 
parte della protagontsta, 
Evelyne Istria, attrice trenta-
treenne: una Madre Courage 
assai giovane, dunque. 

II cuoco. poi. e africano: 
la parte e interpretata dal 
drammaturgo senegalese Ba-
chlr Tour*. Che cosa e'entra 

un negro? Centra — rispon-
de Vitez — perch6 Brecht ha 
ambientato la sua Madre Cou
rage durante la Guerra del 
Trent'annl, ma pensava. chla-
ramente alia guerra come fat
to generate, come dato finora, 
purtroppo. permanente della 
6toria dell'uomo. 

La presenza dl un africano 
nella vicenda contribulsce a 
portare la reazione Intellet-
tlva (e non emotiva) dello 
spettatore a un livello uni
versale ed attuale. 

Lo spettacolo ha lo scopo 
dlchlarato di impedire che 
Brecht dlventi un «valore 
culturale» ufflclalizzato: e, 
quindi, il suo intento dlssa-
cratorlo si manifesta si)esso 
In estrosita avanguardlstiche. 
Per6 esso 6 stato favorevol-
mente recensito. e il teatro di 
Nanterre e sempre pieno . 

m. r. 

Diromoti 
gli inviti per 

i l Festival 
di Sanremo 

•- SANREMO, 15 '. 
Sono partiti oggi da Sanre

mo gll inviti al cantantl per 
il XXIII Festival della can
zone. Si tratta dl un lungo 
elenco dl circa cento nomi, 
tra 1 quali figurano tutti i 
big della canzone, compresa 
Orletta Berti, che In un prl-
mo tempo si pensava la com
missione volesse escludere 
dall'lnvlto per la causa da lei 
intentata lo scorso anno con-
tro l'organlzzazlone. Nell'elen-
co, oltre i cento cantantl, figu
rano ! nomi di trenta com-
plessl. Tra gll Invitati anche 
i vlncitorl del recente concor-
so nazionale «Una voce per 
Sanremo». Egilda Giuliani e 
Alberto Feri. 

SI apprende lntanto che il 
sindaco, l'assessore al turlsmo 
e altri esponentl dell'ammlnl-
strazione comunale si reche-
ranno giovedi a Roma, per 
conferire con i dlrigenti della 
RAI-TV. A quanto sembra, es-
sl non disperano in un muta
mento del pur rlbadlto pro
poslto della Televlsione dl tra-
smettere sul piccolo schermo 
solo rultlma delle tre serate 
della rassegna canora. 

le prime 

B S U ^ 

Morto o Torino 

Lucio Ridenti 
TORINO, 15 

E* morto questa mattina in 
seguito a un collasso, nella 
propria abitazione torinese, 
Lucio Ridenti, attore, giorna-
lista e critico. II suo vero no
me era Ernesto Scialpi; nato 
a Taranto nel 1895, si trasferl 
ancora ragazzo a Milano, do
ve frequentd la scuola di re-
citazione di Giannino Antona-
Traversl; feoe pol parte di va-
vie e famose compagnie di 
prosa. 

Lasciata la scena, si dedlco 
quindi al giornalUmo; fu in-
vlato e critico dl un quoti-
diano torinese e poi direttore 
della rivista // Dramma: con-
servd questo incarico per ol
tre trent'annl. Autore dl sag-
gi, biograne e commedie, eb-
be nel 1958 il a Premio Slmo-
nl» per la fedelta al teatro 
(e destln5 il premio stesso, 
dl un milione dl lire, alia Ca-
sa dl rlposo per attorl dl Bo
logna). Da molto tempo era 
gravemenU Infexmo. 

Musica 

Concerto delle 
celebrazioni 
all'Auditorio 

Un eterogeneo programma 
aveva — domenica all'Audlto-
rio — quale recondite, comu
ne denominatore, la celebra-
zione di compositori in occa
sione di ricorrenze anagrafi-
che. A ci6 ha proweduto 11 
dinamico e simpatico diretr 
tore americano, Theodore 
Bloomfield che, tanto per co-
minciare. festeggiava anche 11 
suo cinquantesimo complean-
no (& nato a Cleveland nel 
1923). 

I sessant'anni di Benjamin 
Britten (Lowestoft, 1913) sono 
stati solennizzati dagli «Inter-
ludi marini» (1945) dell'ope-
ra Peter Grimes. Senonche, I 
violinl, straordinariamente in-
cisivi, hanno un po' danneg-
giato il secondo Concerto per 
violino e orchestra, di Pro
kofiev ricordato nei venfan-
ni - della morte (1891-1953). 
Angelo Stefanato. violinista 
d'alto pregio, ne e stato in-
terprete meraviglioso, per sa-
gacia interpretativa e stilisti-
ca. II virtuosismo, pure ac-
ceso, e rientrato sempre in un 
discorso limpido e Intense. 
Stefanato non ha volute stra-
fare e. concedendo un bis, ha 
preferito alle stregonerie la 
pacatezza di un Andante can-
labile, di Tartini. 

Ancora due ricorrenze, nel
la seconda parte del concerto. 

II primo decennale della 
scomparsa di Paul Hindemith 
(1R95-1963) e stato rievocato 
con una casta e austera ese-
cuzione della suite dal ballet-
to Nobilissima visione. men
tre i centoquaranfanni della 
nascita di Brahms (1833-1897) 
hanno avuto una fervida festa 
con le famose Variazioni su 
un tema di Haudn, op. 56. che. 
risalenti al 1873. celebravano, 
per loro conto. e in ottima sa
lute. il primo secolo di vita. 
Ad esse, del resto, direttore 
e orchestra avevano dedicate 
il meglio delle loro energie. 

Bloomfield non ha potuto 
dirisere il Quinto Concerto. 
di Petrassi. che l'autore ave
va ritirato in corenza con 
ratte??iamente di distac*o 
d^ll'Accademia di S^nta Ce
cilia cui. per quest'anno. a 
quanto pare, non daranno oiu 
la loro ooera ne il maestro 
Karl Bohm. ne il maestro 
Gf>org Solti ai quali erano af-
fidati i concerti delle tre pros-
sime settimane. 

e. v. 
teatro 

La Comune 
di Parigi 

guerra civile 
in Francia 

NeH'ambito della « rassegna-
incontro di coltettivi di tea
tro politico-rivoluzionari» in 
corso a Spaziozero Luciano 
Meldolesi del «Gruppo Mala-
kovski» presenta ora in a pri
ma* assoluta La Comune di 
Parigi - guerra civile in Fran
cia, Gli awenimenti e le cir
costanze della Comune di Pa
rigi sono stati e sono anco
ra al centro degli interessi 
della critica storica, dell'in-
dagine marxista e. natural
mente, della cultura borghese. 
La Comune di Parigi e stata, 
quindi, un momento di straor-
dinaria importanza per il mo-
vimente operaio europeo, un 
«luogo» denso di esperien-
ze, secondo soltanto a quel
lo della Rivoluzione Sovieti-
ca. Lo spettacolo di Luciano 
Meldolesi ha volute offrire 
una immagine didatticamen-
te precisa di quella tempesta 
storica, lasciando alio spetta-
tore la liberta di operare con
front!, collocazioni e medi-
tazloni tra quella e l'attuale 
sltuazione polltlca, 

Potremmo, in sintesi, citare 
1 ffcontenutin della pitce di 
Meldolesi, «contenutl» chla-
ramente citati su una serie 
di steli nere (in realta, pan-
nelli di legno studiati in mo
do da comporre e ricompor-
re un'infinita varieta di for-
ze e di spazi scenlci) che si 
ergono sul «cimitero» della 
pedana teatrale: dal complot-
te dl Thiers e Bismarck con
tra Parigi alia difesa dei can-
nonl della Guardia Naziona
le che Thiers vorrebbe conse-
gnaro ai prussiani, dalla na
scita della Comune nel 1871 
al genocldlo dl ventlmlla co-

munardl nel maggio dello stes
so anno, fino alia restaura-
zione del «governo legale», 
dell'« ordlne », della « giustl-
zia » e della « civilta ». 

A proposito della Comune 
di Parigi, Marx ebbe a scrl-
vere: «La grande misura so-
ciale della Comune fu la sua 
stessa esistenza e la sua azio-
ne». In un certo senso, lo 
« spettacolo », o meglio la tea-
tralizzazione dl Meldolesi si 
Isplra alia sintesi marxiana 
citata: piu che una attualiz-
zazione politica dei temi della 
Comune, Meldolesi ha tenta-
to una rappresentazione iro-
nico-grottesca, mimata e sce-
neggfata. dei suoi momenti 
chlave. Ma come pub un tea
tro politico — se pensiamo al
ia sua elaborazione brechtia-
na da cui. in questo caso, non 
si deve prescindere con trop-
pa dlsinvoltura — affrontare 
il tema della Comune senza 
Investire I contenuti e le for
me della «messa In scena» 
con tutto il peso del «riferi-
menti», contemporanel? 

Tuttavia, se il testo di Mel
dolesi appare « chiuso » nella 
sua indiscutibile dimenslone 
ideologica-politica. la sua for
ma «teatralizzata» s! r!ve-
la estremamente stlmolante. 
Straordinaria la metamorfosi 
del parallelepipedo, elemento 
duttile a tutte le evocazloni 
sceniche: ricorda il «casso-» 
ne» del Teatro Experimental 
di Cali, il teatro rivoluzlona-
rio colomblano diretto da En
rique Buenaventura. 

L'esperimento di Luciano 
Meldolesi. accolto favorevol-
mente dal pubblico, nonostan-
te la sua contraddizione tra 
rideologia e la forma, appa
re produttivo e stimolante so
prattutto per rimmaginazio-
ne della regia. che sembra sca-
tenarsi nel momento stesso 
del suo condizionamento eco-
nomico. 

Gli attorl — Antonio Piazza, 
Reinaldo Rodriguez. Sergio 
Mattana. Mimmo Maugeri e 
Larry Gigliotti — sono otti-
ml collaborator! di Meldolesi. 
I cori e le registrazioni sono 
a cura di Giovanni Piazza, e 
i costumi di Susanna Liso. 
SI replica a Spaziozero fino 
al 19 gennaio. 

Apocalittico 
week-end a Crome 

II «Teatro dei Metavirtuali» 
diretto da Pippo Di Marca ha 
inaugurate 1'altra sera Ia sua 
nuova sede in via Capo d*Afri
ca 5, a due passi dal Colosseo, 
con Apocalittico week-end a 
Crome, libera adattamento di 
Di Marca dalle opere giova-
nili di Aldous Huxley. Giallo 
Cromo (1921) e Foglie secche 
(1925). Con la regia di Pippo 
Di Marca abbiamo avuto oc
casione di assistere alia messa 
in scena di Seppellire i morti 
dell'autere nordamericano Ir
win Shaw (cfr. I'Unita del 16 
aprile 1972). Quella prima pro-
va di Di Marca si risolse in 
un autentico insuccesso per 
l'insipienza deH'interpretazIc-
ne, che pretendeva essere «cri-
tica» nei confronti del testo, 
mentre, in pratica, si risolve-
va nel tentativo di stravolge-
re in farsa la tragedia. 

Anche questa volta Di Mar
ca tenta di teatralizzare cri-
ticamente la poetica «deca-
denten di Huxley, al centro 
della « falsa epopea della cul
tura occidentale moderna». 
« L'intrecclo ha pochissima ri-
levanza. Contano i significati 
della situazione rappresenta-
ta». scrive Di Marca, il quale 
ha tentato di inserire «l'azio
ne » nel clima borghese mitte-
leuropeo del decadentismo 
simbolista, immergendola in 
un bagno totale di grottesco. 

Nonostante resuberanza del
le invenzioni, e rastrattezza 
di un «gioco» fantastico che 
tende a funzionalizzare piO 
tecniche drammaturgiche, no
nostante l'« unita » stilistica 
del tutte, ci sembra che pro
prio que! « significati » cui tie-
ne Di Marca rimangano sepol-
ti nel magma Indistinto delle 
«forme», onde l'impossibill-
ta d'lndividuare, pratlcamen-
te e/o teatralmente, quel di
scorso ideologico-culturale che 
dovrebbe essere l'asse inter-
pretatlvo della rappresenta
zione. 

Gli attorl della Compagnia 
sono Fausto di Bella, Clara 
Manclni, Rossana Palazzoni, 
Angelo Pellegrino, Marcello 
Silvestrini e Massimo Vincen-
ti. Le scene sono firmate da 
Ugo Sterpinl, I costumi da 
Maria Matteucci. Gli applau-
sl sono stati cordial!, e si 
replica. vic# 

controcanale 
I QUADRETTI — Se la pri

ma puntata del Puccini era 
rimasta in precario equilibria 
tra la descrizione delle strut-
ture culturali e del costume 
degli anni a cavallo dell'800 e 
'900, e it ritratto psicologico, 
privato del musicista toscano, 
la seconda puntata ha decisa-
mente • scelto quest'ultima 
chiave. Piu che optare per il 
ritratto, ami, lo sceneggiato-
re Guardamagna e il regista 
Bolchi si sono ridotti al qua-
dretto; i battibecchi profes-
sionali' tra Puccini e Leonca
vallo, le bizze poetiche del 
maestro nei rapporti con i 
librettisti, le bisbocce con gli 
amici e le tensioni domesti-
che, gli amorazzi con te cori-
ste. II personaggio viene fuo-
ri, non c'& dubbio, anche gra-
zie al compiaciuto mestiere 
di Alberto Ltonello; vien fuo-
ri nel suo egoismo, nel suo 
opportunismo, nella sua pre-
potenza quasi infantile, nel 
suo abbandonarsi agli umori 
del momento (non senza un 
pizzico di calcolo, tuttavia), 
nel suo gallismo un po' vile, 
nel suo irresistibtle bisogno di 
trovarc attorno a s& coiisenso 
e per fino complicita. E' un 
profllo minuto, perfl.no pet-
tegolo, a momenti, che ri
corda per qualche verso i per-
sonaggi costruiti dal primo 
Alberto Sordi: senza I'ironia 
corrosiva, spesso feroce, di 
questo attore, perb; e in una 
cornice fastosa e solenne che 
ci ricorda sempre che siamo 
in presenza di un artista, di 
un grande artista, da ammi-
rare comunque almeno per le 
sue opere. E, del resto, anche 
se il profllo fosse piu severo 
e piii critico, ci sarebbe pur 
sempre da chiedersi se vales-
se la pena di tmpiegare tanto 
tempo, tanto lavoro, e tanti 
quattrini per perseguire un 
simile scopo. « Demistiflcare », 
I'uomo Puccini? Ma l'autore 
della Boheme non £ mica Na-
poleone, ne Garibaldi; non & 
nemmeno Gabriele D'Annun-
zio: nessuno, ci pare, si i mai 
sognato di innalzare Puccini 
sul piedestallo dell'eroe; un 
mito personate di Puccini non 
esiste. E allora? 

D'altra parte, non si pub 
nemmeno dire che gll autori 
dello sceneggiato I'abbtamo 
scartata del tutto, la chiave 
mitica. Si pensi alia scena 
nella quale il musicista com-
pone al piano il finale della 
Boheme, soffrendo per la 
immatura morte dl Mim\: qui, 
si cedeva in pieno alia con-
vensione dell'artista ispirato, 
istintivo, che ascolta soltan
to le note che gli sgorgono 
direttamente dal cuore. Ma 
Puccini era composltore in-
formato e scaltro, che «ri-
finiva t suoi prodotti con la 
rigorosa accuratezza di un 
perfetto Industrlaldesigner, 
sensibile alle esigenze del 
mercato, come all'evoluzione 
del gusto e alle esigenze del-
I'acquirente piii rafflnato», 
come ha scritto Giovanni Car-
It Ballola sul Radlocorrlere. 

Ecco wn fllone interessante: 
il ritratto di un geniale arti-
giano, che, con profetica sen-
sibilita, si poyie come inter-
prete del mondo piccolo bor
ghese e compone romanze 
che sembrano anticipare il 
sapore (e il successo) delle 
attuali canzonette. 

Lo sceneggiato, perb, alme
no fino a questo momento, $1 
d tenuto ben lontano da un 
simile fllone: in questa pun
tata, i lunghi brani dedicati 
alia riproduzione di alcune 
celebri scene della Boheme 
costituivano una sorta di na 
partem, non avevano alcun 
rapporto con il resto. A me-
no che non si volesse sugge-
rire, instaurando una conti-
nuita tra la scena delta com-
posizione e quelle delle rap-
presentazioni, il luogo comu
ne del « mislerioso colloquio » 
tra musicista e pubblico. 

Insomma, se lo sceneggiato 
andra avanti in questo modo, 
apprenderemo forse parecchie 
cose sugli umori, sugli hob
bles, e, magari, sulle debolez-
ze sessuali di Puccini; ma non 
faremo un solo passo avanti 
nella conoscenza della sua 
epoca e della sua musica. 

g. c 

oggi vedremo 
LUNGO IL FIUME E SULL'ACQUA 
(1°, ore 21) 

Seconda puntata dell'originale televisivo deinnglese Fran
cis Durbridge. adattato per l'ltalia da Biagio Proietti e diretto 
da uno dei piu interessanti registi televisivi, Alberto Negrin. 
i f ^ l c e i l5 a s l m u o v e s u l l a « n e » ormai tradizionale dei gialli 
di Durbridge: un cadavere alia prima puntata e, intorno a 
questo, il lento crescere di una fitta ragnatela di insospetta-
bili rapporti che trasformano un quieto angolo della pro-
vincla britannica in un centro di cosplrazione a largo raggio. 
Questa ragnatela sl evidenziera meglio nel corso di questa 
seconda puntata che comlncia esattamente sulla sequenza 
con cui si e chlusa la prima e terminera con almeno il 
sospetto di una seconda morte. 

Chiuso in un gioco narrativo ormai consolidate, Negrin 
non sembra disporre di troppe carte per costruire un « gial
lo» meno commerciale di quell! che, sempre a flrma di 
Durbridge, lo hanno preceduto: anche la seconda puntata, 
appena piu mossa e vivace della prima, confermera Infatti 
la regola di una vicenda costruita soprattutto in vista della 
sorpresa finale. Ritornano comunque, come Interpreti, l'ottimo 
Giampiero Albertlni, Sergio Fantoni, Laura Belli, Renato De 
Carmine. Debutta Nicoletta Rangoni Machiavelli. 

OCEANO CANADA (1°, ore 22,10) 
E* la prima puntata dl una singolare inchlesta svolta da 

Ennio Flaiano ed Andrea Andermann sul Canada. Lo scrit-
tore, recentemente scomparso, ha svolto la sua analisi come 
un «taccuino di viaggion sul quale ha annotate le impres
sion! di un lungo itinerario attraverso un paese pressoche 
sconosciuto in Italia. II titolo prende infatti origlne da un 
commento reso dallo stesso Flaiano poco prima della sua 
morte: « L'immensita di questa terra da le vertigini. II Canada 
ci e apparso subito un grande oceano dove approderemo a 
qualche isola alia ricerca di vecchi amici e nuove persone, 
di grand! citta e di terre sperdute ». L'obiettivo, dunque. non 
e quello di una Inchlesta organica: bensl di una raccolta di 
impressloni, spesso soggettive benche ancorate al tentativo 
di individuare le contraddizioni di fondo di un paese nel 
quale convivono elementl di antiche civilta indiane e momenti 
di frenetica civilta tecnologica. 

AMORE E TASSE (2°, ore 22,20) 
E* un telefilm americano, diretto da Jess Oppenheimer 

ed interpretato da Janet Light e Peter Falk. La vicenda 
prende spunto dal tentativo di combinare un matrimonlo 
di interesse al fine di frodare 11 fisco americano. 

programmi 

TV nazionale 
9,30 TrasmlssionI scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13.00 I corsari 

"Ritorno alle isole". 
Telefilm. 

1330 Telegiomale 
14.00 Una lingua per tutti 
15.00 TrasmlssionI scola-

stiche 
17,00 Ma che cosa e que

sta cosa 
17,30 Telegiomale 
17*45 La TV dei ragazzi 
18,45 La fede oggi 
19,15 Sapere 

19,45 Telegiomale sport • 
Cronache italiano 

20,30 Telegiomale 
21.00 Lungo II fiume e sul-

I'acqua 
Seconda puntata 

22,00 Oceano Canada 
Prima puntata. 

23,00 Telegiomale 

TV secondo 
21,00 Telegiomale 
21,20 Ouel rissoso, Irasct* 

bile, carisslmo Brac-
cio dl Ferro 

2135 lo compro tu compri 
22,20 Amore e tasse 

Telefilm-

Radio 1° 
CIORNALE RADIO • Ore 7. 
8, 12, 13, M , 15. 17. 20 . 2 1 . 
23; 6: Mattutiao musicaie; 
S.30: I* eanxont del mattino; 
9.15: Voi etf io; lO.OO: Specia
ls GR| 11.30$ Via col tfUco; 
12,44: M M e to Itttyj 13.15: 
M e f w i l l w i o t 14,05: Qnarto 
provramma; 15.10: Per vol gto-
vMit 16,40; Preflrmura per I 
r i i i r r l ; 17,05: I I «lraMl«i 
1 t ,S5: iRtamt le MMtical*; 
19,10* Italia d w lavorai 19.25: 
Concarfo in miniatarai 2 0 ^ 0 * 
Anaata • ritornet 21,15: La 
Gieconaa. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore 6,30, 
7,30, 8.30. 9 .30, 10,30. 
11.30, 12,30, 13.30, 15,30, 
16.30, 17,30, 18,30, 22,30. 
24.00; 6: I l mattiai«*t 7,40: 
•ooftfltorno} 8.14: Tra motivi 
i>er te; 8,40: Suoni • colori 4el-
I'orchastra; 8,59: Prima 41 
fpanoar*; 9,35: Una maslca In 
can **»traj 9,50: I I *i«nor di 
Ballantrac; 10,05: La naova 
canxonl italiana; 10.35: Dalla 
•Mtra parte] 12,10: Tra*ml*»Io-

nl regional!; 12,40: Alto »TB-
dimento; 13,35: P»s*e«ian*0 
Ira le ruote; 13,50: Cone • 
perche; 14,00: Su dl anil 
14,30: Trasmissioni roflonalii 
15.00: Panto interroflathrot 
15,40: Cararai; 17,30: Special* 
GR; 17.45: Chiamata Roan 
3 1 3 1 ; 19.30: Radioseraj 19^5f 
Canzoni senza pensieri; 20,10: 
Radioscnermo; 20,50: SipeiM 
nic; 22,43: I I Fiacre a. 1S| 
23.05: La •taffetta; 2 3 ^ 0 : Mo-
•ica lenera. 

Radio 3° 
10: Concerto dl apertaraj l i t 
La Radio per lo Scuotoi 11.30* 
Conversazione; 11.40: Mcakaa 
italiana d'o»gij 12,15: U an> 
sica nel tempo; 13,30: latar-
mezzo; 14,20: Ustino •orsa di 
Milano; 14,30: La cadata dl 
Gerico; 16.20: Arcahrio del 
disco; 17.20: Oaaaa Unkai 
17.35: Jasz OfSlt 18* NotWa 
del Terzo; 18,45: I caatri • » • -
rid; 19.15: Concerto dl ooai 
sera; 2 1 : I I CiornaJe del Tana, 
Sette aril; 21 ,30: Festival 41 
Royan ' 72 ; 22,10: DhKOaraHai 
22.45: Libri ricevutii 2* € • •> 
versaiione, 
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