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La Procura di 

Napoli insiste 

nell'azione 

contro il film 
di Pasolini 

BENEVENTO. 17 
II tribunale di Benevento 

« non ha ritenuto di dover ac-
cogliere» la richiesta avanza-
ta dalla Procura generale di 
Napoli per una revoca del 
provvedimento di dissequestro 
del film / racconti di Canter
bury. Come e noto, il Tribu
nale di Benevento aveva ordi
nate il 9 gennaio il disseque
stro del film di Pier Paolo 
Pasolini. Successivamente, la 
Procura generale del capoluo-
go campano ha chiesto la re
voca di tale provvedimento. 

Sull'intricata situazione pro-
cessuale del film, il produtto-
re Alberto Grimaldi ha detto: 
« La battaglia giudiziaria pur-
troppo non e ancora finita. 
La procura Generale di Napo
li, infatti, oltre a richiedere 
la revoca del dissequestro, ha 
anche provocato un nuovo 
processo in Cassazione circa 
la legittimita del provvedi
mento relativo. A mio parere 
la Corte di Cassazione do-
vrebbe respingere il ricorso, 
avendo gia precedentemente 
affermato che il film poteva 
tornare in circolazione prinrja 
del giudizio di Appello. La 
Procura Generale di Napoli in
sistent naturalrnente sulla ri
chiesta di condanna nel giu
dizio di appello, ma sono si-
curo che l'assoluzione sara 
confermata, perche i magistra-
ti della Corte di Appello di 
Napoli. che dovranno giudica-
re il film, sono di prim'ordine, 
e non potranno non conside-
rare / racconti di Canterbury 
un'opera d'arte, conformemen-
te ai giudizi della critica e 
della cultura internazionale ». 

Si da a Roma «Viva l'ltalia» 

L'altra faccia 
del Risorgimento 
nel Mezzogiorno 

II testo di Dacia Maraini e stato mes-
so in scena dalla Cooperativa Tea-
troggi con la regia di Bruno Cirino 

Viva Vltalia: il titolo del 
nuovo testo teatrale di Dacia 
Maraini suona amaro. Sulla 
traccia di una revisione sto-
riografica recente e meno re-
cente, che ha avuto gia i suoi 
riflessl (non sempre llmpidi) 
in campo letterario, e che in 
quello cinematografico ha 
ispirato il notevole Bronte di 
Plorestano Vancini, la scrit-
trice ci mostra «un piccolo 
pezzo di Risorgimento visto 
da un paese della Basi-
licata». Anno 1862: il Sud e 
stato liberato dal dominio dei 
Borboni, ma ne i garibaldi-
ni ne, soprattutto, 1'esercito 
piemontese che li ha sostituitl 
hanno portato l'attesa giusti-
zia sociale: i ricchi si arric-
chiscono ulteriormente, i po-
veri senza terra sono grava-
ti da tasse piu pesanti, sotto-
posti alia leva obbligatoria, 
privati del diritti politici. De-
lusione e rabbia all men tan o 
tra i contadini il brigantag-
glo, che gli esuli monarch! dl 
Napoli cercano di sfruttare ai 
propri fini; le truppe di oasa 
Savola reprimono crudelmen-
te ogni moto dl protesta. 

Questo lo sfondo, sul quale 
si muovono alcuni personaggi 
emblematici: un fuorilegge, 
che morira impiccato. ma il 
cui posto sara preso. in mon-
tagna, dalla moglie: uno dei 
Mille, un giovane del Nord, 
imbevuto di retorica patriottl-

leri alia Filarmonica 

Stupendo concerto 
di Maurizio Pollini 

Mirabil i interpretazioni di Schubert e di 
Beethoven — II pubblico ha unito agli 
applausi i l grido di «Vietnam l ibero» 

II pianista Maurizio Pollini, 
al centro di una nuova atten-
zione (non soltanto da parte 
del mondo musicale) e promo-
tore lui stesso di una nuova 
attenzione per i fatti della 
musica (che non possono es-
sere scissi dalla realta che ci 
circonda), ha tenuto ieri se
ra, trionfalmente, Tannunciato 
concerto ai Teatro Olimpico. 

Questo concerto, gia rien-
trante nel cartellone dell'Ac-
cademia filarmonica, e anche 
rientrato — grazie all'interpre-
te — nella vasta azione di 
impegno per il Vietnam, fer-
mentante in tutto il mondo de-
mocratico. Alia fine del con
certo, infatti, agli applausi 
per tanto interprete, si e poi 
aggiunto, scandito coralmen-
te dai giovani e ritmato dal 
battere delle mani coinvol-
gente tutto il pubblico e lo 
stesso pianista, il grido « Viet
nam li-be ro ». 

II cosiddetto « caso Pollini » 
era diventato «caso» di cia-
scuno degli innumerevoli ap-
passionati. Un « caso » risolto 
di slancio. seduta stante, e 
senza alcuna frattura con un 
concerto nel quale sembrava-
no unificarsi realta culturale 
e realta sociale. Non per nul
la, del resto. Pollini aveva ar-
ticolato il programma, pre-
eentando alcuni momenti estre-
mi dell'arte di Schubert e di 
Beethoven, dei due grandissi-
mi compositori, c:oe, che non 
accettarono mai di considera-
re la loro arte come stru-
mento di evasione da elargi-
re al prossimo, facendone an-
zi strumento di polemica e 
proprio di sfida alia routine 
del loro tempo. 

Spesso diciamo di Mozart, 
ma dopo Mozart, forse nessun 
altro quanto Schubert pago 
di persona, e anche lui con 
la vita (tirata con i denti fino 
all'ultimo). il consapevole at-
teggiamento di autonomia e di 
indipendenza. 

Maunzio Pollini ha interpre-
tato la seconda delle ultime 
tre Sonate di Schubert. Ul
time. in questo caso. proprio 
alia lettera. nsalenti esse al
l'ultimo anno di vita (mori. 
Schubert, il 19 novembre 1823. 
ancora lontano dai trcntadue 
anni). Costituiscono come un 
testamento del musicista pro-
teso verso Beethoven seomp*r-
so poco prima (26 marzo 1827) 
— accanto al quale poi ripo-
sera — ma anche avviato ver
so una « sua » nuova musica. 

Questo senso del nuovo 
e dell'ebbrezza del nuovo 
(Schubert resistendo eroica-
mente ai a bombardamenti » 

L'lfalia al 
Festival di 

Vina del Mar 
SANTIAGO DEL CILE. 17 

Al Festival mternaz.onale 
della canzone di Vina del Mar, 
chesi svolgera nel proximo 
mese di febbraio partecipera 
anche I'ltaha con la canzone 
Avemda Peru di Edoardo ed 
Eugemo Bennato, cantata da 
Edoardo Bennato. 

In un'altra citta cilrna. Val 
paraiso. da 26 al 28 gennaio si 
svo'.gera la quarta ediz.one 
della canzone imp-ignaia. Vi 
parte-cip^ranno compositori cu 
bam, uruguaiam, peruviani e 
4i altre nazionalita, oltre ai 
eileni. Î a manifestazione e or-
ganizzata dall'Istituto cileno 
cubano di ciiiiura, sotto l'egi-
dft dell'Ufficio culturale della 
Presidenza della Repubblica. 

della societa, nell'ultimo an
no di vita aveva potuto avere 
finalmente un pianoforte). 
Pollini ha mirabilmente di-
sciolto dalla tastiera in una 
memorabile interpretazlone 
della Sonata (quella in la 
maggiore, opera postuma), 
nella quale, come in una fan
tasia vagheggiata e realizza-
ta felicemente in ogni sfuma-
tura ritmica e timbrica, Schu
bert si libera di ogni in-
gombro terreno, consegnan-
do ad una musica il signifi-
cato di tutta una vita spesa 
per la liberta dell'arte e per 
la dignita dell'artista. 

La tenerezza dell'Andanti-
no e le inquietudini dell'ulti-
mo movimento sono state rie-
vocate dal pianista con una 
tensione ed emozione straor-
dinarie. 

Per certi versi, diremmo 
che e stato proprio questo 
Schubert il momento piu al
to e incantato della serata. 
II teatro era pieno in ogni 
ordine di posti (i prezzi era-
no un po" saliti, ma numero-
sissimi ingressi a prezzo ri-
dotto erano stati concessi ai 
giovani) ed il pubblico si af-
follava fin sul palcoscenico. 
D'improwiso, con l'attenuar-
si delle luci, si era determi
nate un silenzio fitto, carico 
di attesa, addirittura spasmo-
dico. Quando e apparso Pol
lini, il teatro e scattato in un 
applauso prolungato e forte 
come un abbraccio. Poi i pri-
mi accordi, quindi tutta la 
Sonata, con uno Schubert che 
stava morendo e con Poliim 
che in una miracolosa inter-
pretazione !o riconsegnava al
ia vita, per l'eternita. Uno 
Schubert difficile, con il qua
le i pianisti che non sanno 
niente (e percid non vi si 
accostano) correrebbero pe-
ricoli I'uno sull'altro. Ma Pol
lini sapeva tutto: tutto di 
Schubert e tutto, poi, anche 
di Beethoven del quale, nel
la seconda parte, ha presen-
tato la terzuitima (op. 109) 
e l'ultima (op 111) Sonata. 

Due momenti «folh» del 
Beethoven tormentato dal 
pianoforte (e alcuni studiosi 
parlarono di «demenza ge-
nia!e»), che il Pollini ha tra-
sformato in altrettanti mo
ment! di lummosa chiarez-
za, specie nei passaggi da 
una estatica solennita ad una 
affranta. tragica esaspera-
zione. 

L'Andante dell'op. 109 ha 
dato fino in fondo il segno 
d'un balzo in temtori ine-
splorati (ma il Pollini li co-
nosceva. e come!), sui quali 
cala. al'.a fine, un velario; 
mentre dalle stupefatte sono-
nta dell'op. Ill Ce magiche 
battute finaii nessuno le ha 
finora realizzato con la mae-
str.a di Pollini) il pianista 
scioglieva genialmente uno 
dei piu aggrovigliati nodi del
la storia musicale Non per 
niente, Thomas Mann, nel ro-
manzo dove si annodano le 
crisi del'.a cultura modema 
(Doctor Faustus), indugia sul 
grosso nodo dell'op. 111. Ma 
li, nel romanzo, e'era un 
furibondo pianista a tempe-
stare sullVlrieita, qui un Pol
lini paeato e sereno, che po
teva legtttimamente aggiun-
gere alia sfilza di no mi che 
Thomas Mann suggerisce 
al tema deU'Arictta anche 
quello, non meno pregnante 
di altri, del «Vi^ tman». II 
nome. d'altra parte, che ri-
petuto e gridato dal pubbli
co con forza, ha suggellato 
il concerto. 

e. v. 

ca; un cantastorie siciliano 
dal fiorito eloquio, Malopesce; 
un pastore autodidatta, Geno-
va. Se 11 cantastorie costitul-
sce la ragion poetica della 
situazione, il pastore dovreb-
be rappresentarne la coscien-
za critica: egll partecipa alia 
rivolta, si fa bandito anche 
lui, ma sa quanto Inane e prl-
va di sbocchi sia quella lot-
ta. Alia resa dello spettacolo, 
realizzato da Bruno Cirino 
con gli attori della Coopera
tiva Teatroggi, questa consa-
pevolezza, con tutto ci6 ch'es-
sa significa di problcmatlco 
nel riguardi della compl&sslta 
e contraddittorieta degli even-
tl, in verita si appanna, ii-
schia di limitarsi a una nota 
a pie* di pagina. Cosl anche 
il motivo della solidarieta di 
classe, che unisce ben presto 
la «camicia rossa» Giaco-
mo, e in parte la generosa 
sorella di lui, al grande pro
prietary locale, si riduce a 
pochi e rapidi nccennl. 

II reglsta ha puntato tutto, 
o quasi tutto, sulle immagi-
ni; e ve ne sono di smagllan-
ti, come la processione con 
Garibaldi in figura di santo, o 
il carnevale, o il massacro 
conclusivo, con i soldati che 
vanno all'attacco tra le file 
degli spettatori, e i fantocci 
dei suppliziati che piovono giu 
dall'alto. Se la scena e spo-
glia, i costumi e soprattutto 
le splendide maschere dl 
Uberto Bertacca la riempio-
no di colore. Anche la musica, 
di Tito Schipa jr., ha largo 
spazio: ora ricalcando con 
ironia ed affetto i modi del 
nostro melodramma otto-
centesco, ora voltando In 11-
tania religiosa gli innl rlsor-
gimentali, ora per contro im-
ponendo cadenze aggressive, 
risentite, a un vecchio canto 
natalizio. I mezzl espresslvi 
adottati abbracciano un va-
sto arco, dall'Opera italiana a 
una stilizzazione mimica da 
teatro orientale, anche se non 
sempre sostenuta dal necessa-
rio rigore di movimenti e dl 
gesti. passando per un de-
clamato da fiera dl paese, per 
lllustrazionl volutamente oleo-
grafiche, per movenze e tonl 
da ballata popolare: 11 can
tastorie (Claudlo De Angells) 
ha un «doppio» femminile 
(Anna Melato), che commen-
ta l fatti con voce e chi-
tarra. 

In sostanza, quella che rl-
mane sacrlficata, consideran-
do testo e spettacolo nel loro 
insieme, e l'artlcolazione dia-
lettica del discorso, messa 
quasi in sordina dalla prepon-
deranza degli effetti visuall 
e sonori: e contraddetta, an
che, dall'uso di pupazzi (ve-
ri e propri, o in carne e ossa), 
che a noi sembra legittimo 
solo quando la chiarezza del 
giudizio da dare su determi-
natl avvenlmenti e sul loro 
protagonisti sia estrema e as-
soluta. Anche il tentativo dl 
prospettare. dalla storia alia 
attualita, 11 persistere della 
questione meridionale risulta 
debole, di scarsa efficacia, e 
non ellmina del tutto un so-
spetto di «meridionalismo 
straccione» o interclassista. 
Ma cid accade. senza dubbio, 
contro le Intenzioni dell'au-
trice e del regista; ed e sem-
mai la conseguenza della dlf-
ficolta, forse non troppo ben 
valutata, di offrire in un'ora 
e un quarto di rappresenta-
zlone (e del tipo di rappre-
sentazione che si e detto) la 
sintesi illuminante di un 
dramma dalle molte facce. 
denso di implicazioni e di 
complicazioni. 

Con vivo impegno e serlo 
puntiglio recitano, oltre il De 
Angelis e la Melato gia cl-
tati, Ernesto Colli. Gianni Ei
sner. Annalisa Fierro. Giu-
liano Manettl. Renzo Rossi, 
Saviana Scalfi. Alia a pri
ma » romana, alle Artl, pub
blico folto e dlstlnto. gran 
successo. numerose chiamate 
per tutti 

Aggeo Savioli 

Pronto lo 

sceneggiaturo di 

« Alia ricerca del 

tempo perduto » 
PARIGI, 17 

Joseph Losey ha teiminato. 
in coUaborazione con Harold 
Pinter, il trattamento per la 
versione cinematografica di 
Alia ricerca del tempo perduto 
di Marcel Proust. Le riprese 
del film cominceranno alia 
fine dell'estate: la sceneggia-
tura e stata letta e approvata 
da Samuel Beckett, che da 
giovane scrisse un saggio su 
Proust 

Losey ha precisato che il 
film sara girato in inglese, 
con attori anglosassoni o fran 
cesi. II regista non ha fatto 
per ora nomi, limitandosi a 
dire che per il ruolo del nar-
ratore, cioe lo stesso Proust. 
egli fara appello a tre o quat-
tro attori, dato il lungo arco 
di tempo su cui si snoda la 
vicenda. 

Losey si trova in Francia 
per scegliere i luoghi dove gi-
rare. Egli ha anticipate che 
per ovvie eslgenze di tempo e 
di spazio e stato necessario 
eliminare alcuni episodi o al
cuni personaggi. ma che ritie-
ne di aver trovato aalcu-
ne soluzioni vislve e sonore 
(la musica avra grande impor-
tanza) che renderanno il film 
accesslbile al grande pubblico 
senza offendere ne lo scritto-
re ne i suol ammlratorl*. 

Stefania 

e Marisa 

aspettano 

il momento 

del ciak 

II dramma di Testori rappresentato a Milano 

Un Ambleto ribelle 
dalla parlata greve 

[ Lo spettacolo, cui I'interpretazione di Franco Pa-
renti conferisce comicita ma anche un contenu-
to esistenzlale, ha inaugurato un nuovo teatro 

n a i v!7 

controcanale 

PISA — Stefania Casini (a sinistra) e Marisa Berenson, sedute 
su un gradino del Duomo di Pisa nella piazza dei Miracoli, 
scambiano quatfro chiacchiere in attesa di essere chiamate 
a girare una scena del film a Un modo di essere donna » di 
Pier Ludovico Pavoni 

Incontro con l'attore-chansonnier 

Reggiani porta 
I'attualita nella 

canzone f rancese 
Egli vuole arrivare al pubblico con semplicita 
e, se necessario, anche con violenza — Im-
minente I'uscita del primo disco in italiano 

Comidien e chansonnter so
no due termini che gli ad-
detti ai lavori dell'industria 
culturale transalpina attribui-
scono soltanto ad un artista 
dl razza. mentre In Italia la 
traduzione letterale dei due 
sostantivi — « commedlante » 
e « canzonettista » — testimo-
nia una critica ironia. 

Serge Reggiani. «1'italiano » 
— come dal titolo di una 
canzone scritta proprio per 
lui da Dabadie e Datln — 
pud ben fregiarsi dl ambedue-
I otltoll». Da annl personag-
gio di punta del cinema fran-
cese, da Casco d'oro dl Becker 
al migliori film «neri» dl 
Melville, a cants re non cl 
aveva mal pensato, e fu l'in-
sistenza dei due piu giovani 
chansonnters francesi, Barba
ra e Georges Moustaki, che lo 
convinse ad affrontare micro-
fono e palcoscenico. 

Da allora. Reggiani ha rin-
novato con semplicita ed en-
tusiasmo una delle piu ra
dicate tradizionl della cultura 
transalpina, introducendo una 
componente d'attualita nel 
trasognato panorama musica 
le francese. Con le piu belle 
canzoni di Boris Vian III di-
sertore. La giava delle bombe 
atomiche), con Gabrielle 
(composta da Bourgeois e Ri
viere in memoria della po-
vera Gabrid'e Russier, la gio^ 
vane professoressa costretta 
prima alia galera, poi al sui-
cidio, dalla Francia perbeni-
sta e oscurantista). Un siicle 
aprds (cronistoria. In chiave 
di ballata, dei xdelitti poll-
tici» statunitensi, da Lincoln 
a Kennedy) Reggiani ha e 
spresso finora prob'.ematiche 
di aperta denuncia. senza ce-
larsi dietro sarcastiche meta-
fore. 

«Le canzoni che Interpreto 
— afferma Reggiani — por 
tano alia luce un messa??io 
immed:ato. sia quelle esclusi-
vamente sentimentail o csi-
stenziali. sia quelle stretta-
mente legate ad episodi di 
attualita. e percid non occorre 
mal scavare attomo ai sim 
boli. ne decifrare anagrammi. 
E* questo l'unico modo per 
arrivare a qualsiasi tipo di 
pubblico. con semplicita e con 
violenza. se necessario. Non 
canto per gli amici, neppure 
per guadagnarmi la "pen-
sione". ed e per questo mo
tivo che da parecchio tempo 
evito 1 recital nei locali alia 
moda e preferisco program 
mare toumies spesso este-
nuantl attraverso la provin 
cia francese». 

Abblamo incontrato Serge 
Reggiani negli uffici romanl 
della casa dlscografica per 
la quale incide. Reduce da un 
lungo aviaggio canoro» nel* 
l'URSS, 11 cantante^attore b 

giunto a Roma per ascoltare 11 
suo primo disco in italiano, 
che e stato realizzato in que-
sti giornl. II long-playing si 
intitola Serge Reggiani: il 
/rancese e racchiude alcune 
tra le migliori composizioni 
tratte dal suo repertorio. come 
Sarah, Vostra figlia ha ten-
t'anni. La mia solitudine. A-
mor mio, figlio mio, L'uomo 
fossile, Figlia mia, II francese 
(che sarebbe poi L'italien, di 
cui parlavamo poc'anzi) e 11 
disertore, La giava delle bom
be atomiche di Boris Vian. 
La traduzione e stata affidata 
a Bruno Lauzi e il disco verra 
messo in circolazione a giornl: 
Reggiani e piuttosto soddi-
sfatto del risultato. anche se 
non nasconde che trovera non 
pochi intralci in sede di pro-
mozione. 

«Se in questi ultiml tempi 
persino Yinnocuo Charles Az-
navour fa fatica - a passare 
tra le fitte maglie della cen-
sura televisiva e radiofonica 
Italiana — prosegue Reggiani 
— figuriamoci che cosa succe-
dera alle mle canzoni! D'altra 
parte, non ho nessuna inten-
zione di andare a fare il 
clown In squallide trasmissionl 
a preml. distribuendo grotte-
schi sorrisl per vendere la 
mia merce come fosse una 
saponetta„ ». 

"Quest'anno ho provato an
che a scrivere lo delle canzoni 
(e la prima volta, n.d.r.). ma 
e stato un fallimento: sono 
venuti dei brani molto Iette 
rari e ben poco musical!, cosl 
ho pensato che avrei fatto 
meglio a rinunciare Non sem
bra. ma e difficile dire le 
cose con parole semplici e 
sono rimasti in pochi a sa-
perlo fare: di Boris Vian non 
e'e piu niente, Moustaki. in 
vece. gira il mondo e gua-
dagna molti soldi... E cosl. 
il pross:mo long-playing sara 
per meta " recitato ". su testi 
di Prevert». 

Ma I progetti dl Serge Reg 
gianl non finiscono qui: il 
cantante-attore e in procinto 
di partire per il Canada, ove 
gia 1'anno scorso riscosse un 
successo travolgente e, su-
bito dopo. sara protagonista 
de] prossimo film di Claude 
Sautet. «Forse Sautet non e 
un autore di grande impegno, 
ma. franca men te. ne ho piene 
le tasche dei superstitl della 
nouvelle vague: Godard e il 
piu insopportabile fra tutti, 
snob e pedante con I suoi 
geroglificl per ilite. Del resto, 
che altro e Vilite se non un 
sinonimo di reazlone in quanto 
tale, dal momento che esclude 
dalla frulzione la gente co-
mune, 1 non-adeptl? ». 

d.g. 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 17 

h'Ambleto dl Testori al Sa-
lone Pier Lombardo: inaugu-
razione di un nuovo Teatro a 
Milano (e'era ieri sera un 
gran pubblico di intellettuali); 
inaugurazione di una nuova 
compagnia, che si chiama Coo
perativa Franco Parenti. Ani-
matore della quale e, appun-
to, il noto e caro attore mila-
nese Franco Parenti, che ten-
ta questa volta in proprio coi 
suoi compagnl 1'avventura di 
capocomico e di gestore di 
sala. una sala un po' scomoda 
quanto a poltrone, ma ben 
messa e accogliente, dopo 1 
lunghi lavori di adattamento 
eseguitivl. II successo e stato 
strepitoso, con gli interpret 
piii e piu volte chiamati alia 
ribalta alia fine, e un grande 
cesto dl fiori portato in omag-
gio a loro: ma e'e da dire che 
era un pubblico particolarmen-
te disposto e amtchevole. vuoi 
verso l'autore, vuol verso Pa
renti. Bisognera controllarlo, 
questo successo. durante le re-
pliche, col pubblico normale 
e periferico. 

Sbrigato cosl il nostro im
pegno di cronisti. eccoci a par-
lare di questo Ambleto. di cui 
l'editore ci ha fornito il testo. 
Testo che ha una sua storia: 
qualche tempo fa. Testori scris
se una specie di treatment 
cinematografico sulla favola 
di Amleto, con un linguaggio 
barocco e ridondante. gonfio 
di una retorica decadente fat-
ta di comoiacimento per la 
corruzione. la dissoluzione. la 
morte. Vi si leggevano branl 
come auesto: « I muri (si par-
la della reggia) ancora piu 
lerci. putridi e sfatti d' quan
to erano lungo la scala. s'al-
ternano a spuntoni di roccia 
e di pietra. I soffitti dei due 
enormi locall sono. in qualche 
modo. a botte. Vecchie arma
ture. gettate qua e la; cataste 
di legno. tini per il vino, la 
birra e gli aceti: vecchi ar-
nesi da caccia, tutto cosl alia 
rinfusa ». 

11 film, che doveva svolger-
si in Valtellina. non fu fatto; 
e il treatment rimase tale. 
Ma ne fu elaborata la conce-
zione; Testori ne trasformd ra-
dicalmente il linguaggio. Que
sta e anzi la metamorfosi piu 
rllevante: la favola di Amleto 
fu raccontata con un nlurilln-
guismo dialettale rlcchlssimo, 
mescolando In un a parlato» 
dl pura Invenzione. ma radl-
cato nel parlato brianzolo. pa
role e formazioni gergali ita-
liane. spagnole, latine. fran
cesi. Ij'impresa ha molto del-
Teserclzio letterario. dell'ex-
ploit intellettuale. e rimarreb-
be puramente esornativa se 
non fosse sottesa da un 0721-
mus di cattolico arrabbiato 
che fa del suo dio un feroce 
punitore. un castizatore cru-
dele. simile in questo asli 
Iddii cristianl della prima let-
teratura italiana o. meglio. al 
comolesso dio barocco degli 
anateml (e del Concillo dl 
Trento). 

Alia lettura. dunque. un'ope
ra interessqnte che nella con
danna biblica dell'unlverso 
mondo, che coinvolee lo stes
so dio (auesto cattolicesimo 
temoestaso ha sempre una 
convoonente eretica). si rea-
lizza attraverso una degrada-
zione. come e evidente: la fa
vola di Amleto e infatti tra-
SDort^ta in una zona ipotetica 
situate al di sotto dei grandi 
lqqrhi lombardi. ed e immagl-
nata come recltata da una 
compasnia di scarriolanti. di • 
comici vasanti d'infimo ordi
ne. II tessuto connettivo della 
favola e una sua lancinante 
disDerazione: Amleto. che cflm-
bia 11 suo nome In Ambleto. 
non si trova tanto scosw dil-
la vicenda delTucoisione del 
nadre da narte dello zlo e 
della madre che ne usuroano 
il trono. ouanto pronrio dalla 
siw enndizione esistenziale. 
i D e farmi vesnlre In la luce. 
rhe te l'qveva diimndato?». 
Condi7ione v^Isten7iile che 
e<»li n e ^ anrhe e "^K)rattutto 
sotto lo stimolo del suo im-
no5v=ibil*» ronfronto con il mon-
^o che ^ st-utturato come una 
piramide. la «piramida» del 
potere. Dove 11 discorso e al-
ouanto eenerico e. ai limiti. 

! d'occasione: e anche quella 
che Ambleto indica essere la 
causa di tutto, la proDrieta 
(nel monologo finale) e mes-
=m sotto la 1'jce di una ribe!-
Hone esistenziale. non certo 
di una nresa di ooscienza. 

Di fronte a un testo del ee-
nerc. metastorico. ?ergale. col-
mo di Ira religiosa (e ideolo-
gicamente contraddittoria). la 
posizione assunta dagl: inter
pret! e stata quella di una 
messinscena lineare e senza 
colpi d'ala; la regia. firmata 
da Andree Ruth Shammah 
(alia sua prima prove), si e 
mossa tra eli scogli del testo 
(primo tra tutti la sua lette-
rarieta e la sua lunghezzaj 
quasi con timore. Di tanto in 
tanto cogli, nella rappresen-
tazione, un momento di ag-
gTessione estetica del testo: 
nella scenografia, ad esempio, 
cosl volutamente squallida. ma 
che trova una sua immagine 
precisa e pertinente del mon
do dei guitti con quel letto dl 
Gertruda fatto sopra delle gab-
bie per polll; o nella recita-
zione degli attori, rozzamente 
squad rata, ma che diventa 
poetlcamente efflcace, ad esem
pio. nello stupendo brano di 
rhiusura del primo tempo, !a 
tirata «ruzAntiana» di Am
bleto che vorrebbe risucchiar-
sl tutto nel seno materno (ti
rata, per altro, che e stata dl-
latata e rischia di perdere la 
sua validita). 

Degradazione voluta, certo, 
quella cui b improntata la re
gia; ma 1* sua effettuallta non 

e molto efficace. Rimane al 
di la delle possibilita che il 
testo offre. L'impiego delle lu
ci 6 anch'esso timido: domina 
una sola fonte di luce davanti 
al palcoscenico, forse per ri-
produrre l'illuminazione del 
teatro dei guitti, poverissima: 
ma non se ne traggono tutte 
le implicazioni, anche qui, tut-
te le possibilita. 

Cl sono, per6, le invenzionl 
comiche di Parenti: di una co
micita grossa, ad effetto. Bat-
tute aggiunte al testo, gesti, 
smorfie. L'effetto e sicuro: ma 
tra di esse e il testo si crea 
come uno iato. Certo. fa ri-
dere Parenti quando salta In 
braccio, a cercarvi riparo. del 
suo amico il franzese (perso-
naggio nel quale e stato tra-

dotto l'Orazio shakespeariano: 
lo legano a Ambleto rapporti 
omosessuali, ma dl una omo-
sessualita tutta di testa), ma 
come cid si iscriva nella tra-
gedia rappresentata degli scar
riolanti a dimostrazione del 
gran male del mondo e cosa 
da spiegarsi. II gesto comlco, 
insomma. non si inserisce nel
la gestualita. rozza. poverissi
ma, ma disperata ed estrema-
mente pessimlstica che il te
sto vorrebbe. 

Altri momenti sono invece 
risolti; Parenti — che da qui 
una gran prova dl presenza 
continua in palcoscenico. di 
creazione di un personagglo, 
un po' sul modello ruzantia-
no, ma vivo e penetrante —. 
e senz'altro al di sopra del 
suo medio standard; da mag-
gior vigore e forza. forse. alia 
sua negazlone universale, al 
suo dolore del mondo. piu che 
non dia tenerezze ed abban-
donl di « diverso », di amante 
del franzese, In cui cerca pa
ce, lolco e nlchllista che am-
micca al pubblico. Gianpiero 
Fortebraccio e lo zio-re; metle 
al servizio del suo personag-
gio la sua recitazione taglien-
te, a freddo, con la presenza 
continua del risvolto gultto. 
Nelle parti di Ofelia e di Ger
trude e Luisa Rossi: meglio, 
forse, nella prima che nella 
seconda. Polonio (qui detto il 
Polonia) e l'onesto Mantesi; 
Mario Bussolino e Laerte (qui 
Slaerto). II franzese e Alain 
Corot, dl bella presenza, ma 
non altrettanto di recitazione. 
La scena (di stracci, non ma
le ideata) e i costumi (un po*! 
troppo favollstlcl) sono d l : 
Gian Maurizio Fercioni. Mu-
siche di Fiorenzo Carpi. Qual
che taglio e qualche aggiusta-
mento renderanno certo lo 
spettacolo piu agevole. 

Arturo Lazzari 

Proteste 

a Londra 

contro un 

intervento 

censorio 

olio TV 
LONDRA, 17 

Una corte di appello lon-
dinese ha vietato alia televi-
sione commerciale britannica 
di trasmettere un film di Da
vid Bailey su Andy Warhol 

e sul cinema underground, 
perchS lo ha ritenuto aoffen-
sivo del comune senso della 
morale ». La sentenza e stata 
emessa in segulto alia denun
cia di un giornallsta, tale 
Ross McWhlrter, il quale ha 
peraltro ammesso di non aver 
visto il film, come, del resto, 
non lo hanno visto i tre giu-
dici di appello (uno dei quali 
pero. ha votato contro la deci-
sione). 

La sentenza ha scatenato un 
uragano di proteste: il che 
era del resto. il minimo che 
potesse capitare in un paese 
in cui, per tradizione. si sono 
sempre rispettate alcune li
berta persor.ali e in cui la 
magistratura non e autorizza-
ta a sottrarsi d'autorita al giu
dizio popolare. 

I giornall sono stati unani-
mi nel condannare l'interven-
to censorio: i critici del Sun
day Times, dett'Evening Stan
dard e del Time out chledono 
con una dichiarazione comune 
che il film sia trasmesso il 
piu presto possibile; 11 con-
servatore Daily Express ha de-
dicato al fatto l'editoriale: 
a Un attacco gratuito alia sen-
sibilita della gente sara de-
plorevole — sostiene il quoti-
diano —; ma un rifiuto di 
consentire alia gente di sce
gliere ci6 che vuole vedere e 
cosa infinitamente peggiores. 
Un altro giornale ha scritto: 
«E* quasi incredibile che un 
giudice possa permettersi dl 
proibire un programma tele-
visivo ». 

Un dirigente della rete tele
visiva ha dichiarato che la 
decisione della corte d'appello 
e « qualche cosa di umlliante, 
11 peggiore rifiuto cui siamo 
andati incontro» e ha reso 
noto che la sua societa ha ri-
cevuto migliaia di telefonate 
dl persone che hanno riven-
dicato il dlritto di non essere 
trattate come mlnorennl. An
che 1 centraltnl dei giornall 
sono rimasti Ingorgati a cau
sa del gran numero dl telefo
nate di protesta. 

LA PIETA' RESTAURATA 
— « La violenza e la Pieta» 
era il titolo dal doppio signi-
ficato apposto da Brando 
Giordani al suo documentario 
sulla restaurazione del cupola-
voro michelangiolesco s/re-
giato da un folle a martella-
te. Ma anche « La paztenza e 
la Pieta» sarebbe andato be
lie: per intendere la pazien-
za richiesta ai restauratori dal 
lavoro delicatissimo di ricosti-
tuzione dell'tntegrita della 
statua, e anche la pazienzu 
con la quale lo stesso Gior
dani ha seguito le jasi di quel 
lavoro. 

Le sequenze, descrittivc e 
narrative insieme, nelle quali 
Vobiettivo documentava la mi-
nuta raccolta dei frammenti, 
la scelta della migliore via da 
seguire per riportare la Pie
ta al suo originario splendo-
re, e soprattutto il certosino 
lavoro per riatlaccare ogni 
piccolo pezzo di marmo al suo 
posto e Jar sparire ogni trac
cia dell'offesa, sono state, ci 
& parso, le piu ef/icaci dell'in-
tero programma. Attraverso 
quei brani, Giordani & riusci-
to a costruire quasi un rac-
conto a «suspense)), d riusci-
to a comunicarci la trepida-
zione e la commozione, per-
fino, di quanti partecipando 
all'opera, vedevan la creatura 
di Michelangelo riprendere 
forma, sotto le loro mani, una 
seconda volta. 

E' stata una indicazione di 
quanto la televisione potreb-
be dare se fosse adoperata 
per seguire da vicino la cro-
naca, gli avvenimenti, in mo
do programmato: quelle se
quenze, infatti, erano state 
« girate » in momenti diversi, 
appunto in vista di un simi
le racconto documentario, e 
per questo ci davano la di-
mensione del tempo e perfi-
no del clima di quel lavoro, 
e, col raffronto tra il prima 
e il dopo, ne misuravano an
che il senso. 

E' ben raro, purtroppo, che 
in TV ci si preoccupi di tut
to questo. che si lavori in que
sto modo: la cronaca non vie-
ne seguita organicamente, i 
fatti vengono registrati qua
si di sfuggita e in ritardo, 
quasi mai per documentarne 
lo sviluppo dall'interno. Tan
to meno lo si fa, quando si 

tratta dei fatti della vita quo-
tidiana, degli avvenimenti che 
interessano e coinvolgono mi-
lioni di persone. E, certo non 
& una « disfunzione » casuale. 

Attomo a quel nucleo cen-
trale del programma, Giorda
ni ha allargato il discorso, 
cercando ancora, in fondo, di 
sottolineare il senso comples-
sivo del lavoro di restauro: 
prima di tutto, purlandoci del 
valore culturale e storico del
la Pieta, anche in relazione 
alia vita, all*opera, all'ittne-
rario creativo di Michelange
lo. Qui, 7ionoslante alcune se-
quenze di notevole efficacia 
visiva (come quella delle ca
ve di marmo, o l'altra degli 
uomini al lavoro sulla cupola 
di San Pietro), e le interes-
santi informazioni sulla tec-
nica usata dall'artista per scol-
pire le sue statue, il documen
tario ha pero ricalcato in gran 
parte la consueta via del ri-
tratto del genio solitario, tut
to chiuso nel suo travaglio 
esistenziale, per definizione al 
di fuori del tempo e della sto
ria: che d un ritratto, per 
quanto scntito, sempre con-
venzionale e incapace di spie-
gare gli autentid rapporti tra 
un'opera del passato e la no
stra scnsibilita. 

Forse avvertendo lui stesso 
questo limite, Giordani ha 
voluto, nel finale, quasi con 
un'impennata, interpretare 
in chiave contemporanea la 
commozione che la Pieta su-
scita in chi la rimira: e, av-
vicinando I'immagine della 
statua a quelle di alcune ma-
dri del Vietnam e di paesi op-
pressi del terzo mondo, ha 
parlato di solidarieta con chi, 
innocente, paga per i delitti 
degli altri. 

L'accostamento era dram-
matico e signiflcativo: e il di
scorso avrebbe anche potuto 
procedere oltre. Perche in 
tutti i casi — in quello di 
Maria col Cristo, come in 
quelli delle altre madri — i 
delitti erano da attribuirsi 
agli oppressori, agli sfrutta-
tori della terra, ed erano 
apagati dagli innocenti» che 
contro costoro si erano levati 
per cambiare il mondo-

g. e. 

oggi vedremo 
STORIE DELL'ANNO MILLE 
(1°, ore 21) 

II secondo episodlo del film televislvo di Franco Indovina 
vede i protagonisti — Fortunato, Pannocchia e Carestia — 
alia dlsperata ricerca dl un luogo ove sia possibile rifocillarsl. 
I tre sbandatl giungono ad una cittadella assediata e si offro-
no volontari per difendere le mura In cambio dl un piatto 
dl minestra. Durante un precedente conflltto, il comandante 
della guamlgione ha perso II braccio destro e, dal momento 
che non puo fare a meno dell'arto, si fara legare dietro la 
schlena Fortunato, 11 quale sara cosl costretto a supplire alia 
bisogna con il proprio braccio destro. Franco Parenti, Carmelo 
Bene e Giancarlo Dettori sono gli interpret!. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,20) 
Domenico Giacomino Piovano. campione in carica ormai 

da alcune settlmane, affrontera questa sera Caterina Ranelll, 
una giovane professoressa milanese che rlspondera a domande 
sulle Olimpladl. L'altro sfidante e uno studente fiorentlno, 
Paolo Rende. esperto dl «storia della magia». 

INCONTRO CON ENRICO RAVA E 
IL SUO TRIO (1°, ore 22) 

Va in onda questa sera un breve « special» televisivo che 
ha per protagonista il giovane jazzista italiano Enrico Rava, 
qui In un mini-recz'faZ con la sua formazione statunitense. 
Rava vlve ormal da annl in America, ove si esibisce al fianco 
degli strumentistl «nerl» piu prestigiosi: 11 jazz italiano, 
purtroppo, ha perso cosl un pilastro fondamentale. 

ALL'ULTIMO MINUTO 
(2°, ore 22,30) 

11 bambino scomparso e il titolo dell'originale televisivo 
di Italo Fasan che va In onda questa sera. II telefilm (diretto 
da Ruggero Deodato ed interpretato da Adriana Asti, Mario 
Valdemarln, Andrea Bosich) narra dl una giovane donna, la 
quale si presenta con il bambino ammalato in braccio alia 
redazione dl un giornale, chledendo aiuto perche b priva 
di mezzl dl sostentamento per lei e per il piccolo. Mentre 
un giomalista si occupa del suo caso, la donna si allontana, 
in preda ad una crLsl dl dlsperazione... 

programmi 

TV nazionale 
9,45 Trasmissionl scola-

stiche 
1230 Sapere 
13,00 Nord chiama Sud 
13,30 Telegiornale 
14.00 Cronache italiane 
15,00 Trasmissionl scola-

stiche 
17,00 L'albero priglonlero 
17,30 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzl 
18,45 Sapere 
19,15 Turno C 
19,45 Telegiornale sport • 

Cronache italiane 
20,30 Telegiornale 

21,00 Storie dell'anno 
mille 
Secondo episodic 

22,00 Incontro con Enrico 
Rava e il suo Trio 

22,30 Tribuna politica 
Dibattito general* 
tra i partiti. 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
18,30 Protestantesimo 
18,45 Sorgente di vita 
21,00 Telegiornale 
21.20 Rischlatutto 
22,30 AH'ultimo minuto 

a l l bambino scom
parso ». 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ore 7 , 
S, 12, 13, 14. 15. 17. 20 . 2 1 . 
23; 6: Mattulino musicale; 
6,42: Almanacco; 6,47: Come 
e perche; 8,30: Le canzoni del 
mattino; 9.15: Voi ed io; 10: 
Speciale GR; 11,30: Via col 
disco; 12,44: Made In Italy; 
13,15: I I 9iovedi; 14: Quarto 
programma; 15.10: Per »Ol 
giovani; 16.40: Programma per 
i ragaal; 17,05: I I girasole-, 
19,10: Italia che lavora; 19.25: 
I I gioco nella parti; 20 ,20: An-
data • ritorno; 21,15; Tribu
na politica; 21.45: La ctvilta 
della cattedrall; 22,15: Musica 
7; 23,20: Concerto del violista 
Lulgi Alberto Bianchi • del 
pianista Riccardo RisalitL. 

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; * t I I tnattlnlerej 7,40s 
•uongiomo; 8,14: Tre owtivi 
per taj 8,40j Snonl e color! 
deirorchestra; 8,50s Prima dl 
•penderei 9 ,50: I I atgnore dl 
Ballantrae dl Robert Luis Ste» 

venson; 10,05: Canzoni per tut
t i ; 10,35: Dalla vostra parte; 
12,10: Trasmissionl regionalij 
12,40: Alto gradimento; 13,35: 
Passeggiando fra le note; 13,50: 
Come e perche; 14: Su di girii 
14,30: Trasmissionl regional!; 
15: Punto Interrogatiwo; 15,40: 
Cararai; 17,30: Speciale GR; 
17.45: Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 
20,10: Non dimenticar le m i * 
parole; 20,50: Supersonic; 
22 ,43: I I fiacre tl. 13 ; 23 ,0$: 
Toujour* Paris; 23 ,25: Musica 
leggera. 

Radio 3° 
9,25: Trasmissionl special); IO* 
Concerto 41 aperturai l i t La 
Radio per le Scuolei 11,40t 
Musicne Italiane d'oggi; 12 ,15; 
La musica nel tempo; 13 ,30: 
Intermezzo; 14,30: Concerto 
slnfonlco? 16: Liederistica; 
16 ,30: I I aeiuatltolo} 17,20: 
Classe unlca; 17,35: Appanta-
mento con Nunxlo Rotendo; 18: 
Notisie del Tenet 18,43: Pa-
fllna aperta; 19,15: Concerto 61 
ogni Mrai 20 i Dallbori 211 N 
giornale del Terzo, fetto artL 
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