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(e altro) a 

Santa Cecilia 
Nel recensire il concerto del-

la scorsa domenica, diretto al-
I'Auditorio dal maestro Theo
dore Bloom field, avevamo an-
che annunciato the «saltava-
no» dal cartellone i ire pros-
simi concerti, quail erano sta-
ti previsti per il 21, il 28 gen
naio e il 2 febbraio. affidati 
rispettivamente i primi due a 
Karl Bbtnn, Valtro a Georg 
Soltl. 

Nel « programmino » di do-
nienica scorsa, del resto, con-
trariamente alia consuetudi-
ne, non v'era alcun cenno re-
lativo al concerto di domarii. 
Cib conferma che Vindisponi-
bilita di Karl Bbhm era gia 
nota prima del concerto del 
giorno 14. Nell'intervallo di 
questo concerto, poi, era cir-
colata la voce gia circolante 
qualche mese fa, per cui I'in-
disponibilita di Bbhm e di 
Solti risultava gia prevista in 
un « Barbanera » musicale del 
1972 (al quale, veraltro. non 
avevamo dato, ne" diamo alcun 
credito). 

L'Accademia di Santa Ceci
lia ha diffuso ora un comu-
nicato tendente a rapportare 
Vassenza dei due illustri mae
stri alle cause di forza mag-
giore. 11 comunicato dice che 
i maestri Bbhm e Solti « sono 
stati colpiti da influenza in-
glese ». L'inglese di Bbhm, as-
sicura il comunicato, si e ag-
gravata per «complicazioni 
circolatorie », mentre « al mae
stro Solti agli organi uditi-
vi» (il comunicato, redatto 
sotto I'emozione del momento, 
non va motto per il sottile in 
fatto di ordine grammalica-
le). Senonchi, pur non tenen-
do conto di quelle voci che 
davano indisposti i due diret-
tori fin dall'anno scorso, e 
proprio VAccademia di San
ta Cecilia che da credito a 
influenze le quali gia prima 
del 14 avrebbero impedito at-
tivita concertistiche, stabilite 
per i primi di febbraio. N6 
sappiamo se, per «complica
zioni circolatorie » (mille ati-
guri a Karl Bbhm) non deb-
bano piuttosto intendersi — 
dato il linguaggio accademi-
co — quelle proprie delta cir-
colazione, cioe del traffico che, 
invero, e piuttosto complicato. 
Bbhm ha Z'inglese, ma le so-
praggiunte complicazioni del 
traffico non gli consentono, 
ecc. Solti, per suo conto, avra 
tenuto fede a un certo pro-
verbio (quello del anon c'e 
peggior sordo di chi 7ion vuol 
sentiren), e percib il comuni
cato parla degli organi uditivi 
di quel direttore. 

Bene, visti il traffico e la 
sordita, VAccademia si e sfo-
gata a telejonare. II comuni
cato parla, infatti, di un'im-
presa eroica, incredibile, nes-
suno li avrebbe ritenuti capa-
ci di tanto: «La presidenza 
dell'Accademia ha immediata-
mente svolto una serrata azio-
ne telefonica...y>. 

A seguito di tanto fervore, 
il maestro Igor Markevic di-
rigera lo stesso programma 
di Solti (e per dare Vimpres-
sione che tutto sia in regola 
anche con gli organi uditivi, 
si e scelto un maestro che an
che lui ha qualche disturbo: 
sia detto senza offesa, chi 
grandissimi musicisti ne sono 
stati vittime, da Beethoven a 
Schumann a Smetana). 

A meta febbraio si avranno 
due concerti slraordinari di 
Arthur Rubinstein (occorre 
far largo ai giovani se gli an-
ziani sono hidisposti, e Rubin
stein il 28 gennaio prossimo 
compira soltanto 87 anni). 

II comunicato non da no-
tizie del concerto di domeni
ca 28 (quello di domani e af-
jidato a un direttore distinto-
$i I'anno scorso alia Basilica 
di Massenzio). Ma, a questo 
punto, diremmo che non ha 
piit alcuna importanza sapere 
chi viene, chi non viene, chi 
10 sostttuisce, e via di seguito. 
11 tutto — ivi compresa la ser
rata azione telefonica — sve-
la I'improvvisazione, la casua-
lita di una attivita intorno al
ia quale vedremmo piuttosto 
una serrata discussione del 
Consiglio di amministrazione 
(che invece non c'b) e del di
rettore stabile deWorchestra 
(che pure non c'e). Non si 
potra andare avanti cosl al-
Yinfinito e impiantare il pro
gramma (che intanto non c'e 
e dovrebbe essere gia pronto) 
per la prossima stagione, a 
colpi di telefono e di telegram-
mi. Occorre serrare I'azione 
(ami disserrarla) perchi VAc
cademia di Santa Cecilia ab-
bia finalmente una struttura 
democratica e moderna. 

E per avere questo, direjn-
mo che non c'e piii nemmeno 
da aspettare un nuovo rias-
$ctto del settore musicale, po-
tendo Vautonomia della gestio-
ne concertistica, gia prevista 
dalla Legge n. 800 (la legge 
Corona), essere resa concreta 
c operante,, subito, e senza 
che Voperazione comporti la 
spcsa neppure di una lira. 

E* ormai una colpa riman-
dare al futuro quel che si po-
trebbe fare oggi, come t una 
colpa, del resto. non provve-
dere alia ricostituzior.e del 
Consiglio di amministrazione, 
in mancanza del quale Vatti-
vita concertistica e priva di 
autonomia e di orgamzzazione 
democratica. 

E' questo che scredita Visti-
tuzione, ed e questo che scre-
ditera (i direttori che non vo-
gliono venire sono piit nume-
rosi di quelli che vogliono) 
fatalmente anche Vorchestra, 
la quale sta andando avanU 
solo per la profonda consape-
volezza che la qualifica. 

II problema, come si vede, 
e gravissimo e urgcnte. Oc 
corrono inizialive immediate 
mrcht la gestione dei con-
mrti si sviluppi secondo un 
preciso piano cullurale e so-
mWe. 

e. v. 

Santuccio sostituito al Piccolo 

Modugno sara 
Mackie Messer 
La prima dell'« Opera da tre soldi» di Brecht, che 
avra luogo a Prato, e stata rinviata a meta febbraio 

Dalla nostra redazione 
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Domenlco Modugno sostltul-
ra Gianni Santuccio nella 
parte di Mackie Messer nel-
VOpera da tre soldi. 

II Piccolo Teatro, d'accordo 
con Gianni Santuccio, ha de-
ciso di sclogliere l'attore dal 
suo impegno per questo ruo-
lo, che egli non avrebbe po
tato piu as5umersi per la du-
rata di un mese, dopo 11 noto 
pauioso malorc cardioclrcola-

torio che lo colpl il 9 scorso. 
Domenlco Modugno, libero 

in questl momentl da lmpe-
gni, andra a Parigi, dove si 
incontrera con Strehler, e 
con lul lavorera attorno al 
suo personagglo; rlentrato a 
Milano, si affiatera con la 
compagnla, in attesa del rl-
torno da Parlgl di Strehler 
(che si trova nella capitale 
francese per precedentl lmpe* 
gni con quel teatro d'opera) 
ritorno che dovrebbe awe-
nlre attorno al 30. 

La prima delPOpera da tre 
soldi con Domenlco Modugno 
nel ruolo di Mackie Messer 
dovrebbe essere flssata ad una 
data tra 11 12 e il 15 febbraio. 
Non a Milano, perb, dove nel 
frattempo sara ritornato 11 
Re Lear (dal 9 febbraio); ben-
si a Prato Questa « prima » 
fuorl sede non manchera di 
displacere agli abbonatl e agli 
amici del Piccolo Teatro, ma 
pare che sia una questlone lr-
rlsolubile quella dell'impe-
gno gia preso con Prato e, 
successlvamente, con Genova, 
dove VOpera andra prima dl 
venire a Milano. 

II terzo spettacolo della sta
gione, 11 Barbablu « sllttera » 
qulndl da fine stagione 1972-73 
a inlzlo stagione '73-74, mentre 
resta fermo lo spettacolo sul 
Tenente Calley che verra pre-
sentato soltanto nel circuito 
decentrato. 

VOpera da tre soldi sara. 
dunque a Milano dal 25 mar* 
zo, per un numero dl repll-
che pari a quello che avrebbe 
dovuto aver luogo in questl 
giorni, per pol essere ripresa 
al Lirlco in autunno. E' in
tanto alio studio un recital 
di MUva con i Songs piu belli 
e famosi deH'Opera, che do
vrebbe andare in scena al Pic
colo Teatro nei prossiml 
giorni. 

NELLA POTO: Domenico 
Modugno. 

Domani 

assemblea 

degli affori 

in lot fa 
coiitro la RAI 

La vertenza che vede gli 
attori impegnati. da ormai 
due mesi, in una lotta nei 
confronti della RAI, prose-
gue. Scioperl articolati sono 
stati effettuati, nel corso del
la settimana, a Napoli e Fi-
renze. mentre per domani e 
stata lndetta a Roma, al Tea
tro Belli, alle ore 10, una as
semblea della categoria per 
esaminare la situazione e per 
studiare nuove forme di agi-
tazione. 

Inoltre, per lunedl 22, e pre-
visto un incontro informale 
con la Dlrezione deH'azienda, 
al fine di confrontare le rl-
spettive posizioni 

Intanto, sono proseguitl 1 
contatti con le forze politiche. 
Mercoledl scorso, una delega-
zione della SAI si e Incontra-
ta con Ton. Bertoldi, del PSI, 
membro della Commissicne 
parlamentare di vigilanza, 
che ha promesso un interven-
to, nella Commissione stessa. 
sul problema degli appalti. 
Per venerdl 26. e prevlsto un 
incontro con Ton. Beniamino 
Finocchiaro, della Commisslo-
ne culturale del PSI. 

Inoltre, mentre gli attori 
moltiplicano i loro sforzi per 
giungere ad una giusta e cor-
retta definizione dei loro rap-
porti con la RAI, rAssocia-
zione non pub sottacere Ten-
nesimo colpo di mano awe-
nuto nell'azienda, che ha por-
tato alia esclusione, dal Con
siglio di amministrazione del 
l'ente, di Massimo Fichera. 
Un fatto grave, questo. che 
denuncia come sia posslbile 
violare un impegno assunto 
dal governo In Parlamento e 
che nschia di travolgere ogru 
conquista dei lavoratori e i 
diritti di liberta da essi fati-
cosamente conquistati. 

Passi per 

accelerare 

lo sblocco 

di « Ultimo 

tango » 

I dirlgenti della societa 
PEA, che ha prodotto Ultimo 
tango a Parigi, sequestrato 
per ordine della magistratura 
di Roma quasi un mese fa, 
hanno dichlarato che stanno 
facendo tutto 11 possibile per 
ottenere lo sblocco del film 
di Bertolucci. a I nostri le-
gali si recano quasi ogni gior
no alia Procura della Repub-
blica di Bologna — essi han
no detto — per fare pressione 
sul procuratore, dott. Latlni, 
perche finalmente prenda 
una decisione suWUltimo tan
go a Parigi, presentato In 
" prima" italiana 11 15 dicem-
bre scorso a Porretta Terme, 
sequestrato 11 21 dicembre a 
Roma, e ancora in attesa di 
essere giudicaton. 

a n sequestro — essi han
no aggiunto — non e certo 
una forma di pubbliclta, anzi, 
per noi si e tramutato in un 
enorme danno economico; so
no infatti saltate tutte le 
programmazioni e, anche se 
il film venlsse liberato su
bito, procedere ad una redl-
stribuzione sara assai diffici
le, perche 1 gestori del locall 
hanno gia proweduto a riem-
pire 11 vuoto». 

Inoltre i rappresentantl del
la societa produttrice hanno 
ricordato che il film sta ri-
scuotendo a Parigi un clamo-
roso successo e che il pri-
mo febbraio prossimo verra 
prole ttato in «prima» a 
New York e a Londra. 

Dal canto loro i distrlbuto-
ri di Ultimo tango a Parigi 
hanno sottolineato come « la 
cosa piu grave sia che anco
ra non vi e nessuna prospet-
tiva di un imminente giudizio 
da parte del magistrato: nes-
suno riesce a sapere nulla: un 
film che all'estero suscita am-
pi consensl in Italia non pu6 
essere visto. ed e un film di
retto e prodotto da Italian!». 

Non e valida l'ultima 
puntata di Rischiatutto? 

Una rispoata sbngliata — ma 
ritenuta valida dal presentato-
re — sulla Forza del desttno 
potrebbe causare la npetizio-
ne della puntata deiraltra se 
ra di Rischiatutto 

II quesito in questtone rl 
guarda Targomento « I finali » 
e Vdleva 40 mila lire. «Nella 
Forza del desttno di Giuseppe 
Verdi — questa la domanda — 
Leonora e ucclsa dal fratello 
Come si chiama il fratncida?» 
II fiorentino Paolo Rende ha 
detto « Riccardo », la mllanese 
Caterina Raneli ha citato il 
nome esatto (Don Carlo), che 
non era per6 quello riportato 
nella cartel la di Mike Bongior-
no su segnalazione degli esper 
ti. ET stato chlamato in causa 
allora Domenico Giacomlno e 
la sua nsposta («Alvaro») e 
stata ritenuta valida. Nella 
Forza del desttno, Alvaro non 
e Invece il fratello di Leonora. 
ma 1'amato. 

Durante la registrazlone dl 
mercoledl l'errore non e sta

to pert rilevato: se ne sono 
accorti i telespettatori, molti 
dei quali hanno telefonato alia 
RAI e ai giomali per segna 
lare il caso 

Anche se la contestazlone 
non e stata fatta, come av-
viene In genere, dal concor 
renti. la puntata potrebbe es
sere ugualmente annullata e 
fatta ripetere polche c'e stato 
un errore che, in qualche mo-
do, ha falsato la gara. 

Una decisione sara presa, 
pare, lunedl In ogni modo ai 
tre concorrenti sara Iasciata 
la somma che hanno vinto. 
anche se la trasmissione sara 
ripetuta: la gara di gloved) 
prossimo riguarderebbe per
cib soltanto I'assegnazlone del 
titolo. L'errore e stato infatti 
commesso dagli espertl e non 
dai concorrenti. 

La Raneli ha Intanto fatto 
sapere che, comunque stiano le 
cose, non intend© tornare a 
Rischiatutto. 

Con il «Ballet to del XX secolo» 

Alia Scala Bejart e 
le sue tante anime 
In scena, oltre al « Marteau sans maitre » da Boulez 
(presentato in « prima » mondiale), « Offerta coreo-

grafica» da Bach e «Mathilde» da Wagner 
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Finalmente anche Maurice 
Bejart e arrivato in forze alia 
Scala con la sua straordinaria 
compagnia, il «Balletto del 
XX secolo ». Due anni or sono, 
con un bel Passo-a-due su mu-
siche di Mahler, si era limita-
to a presentare il biglietto da 
visita. Ora, pur restando so-
stanzialmente nel campo del
la produzione da camera, fa 
un passo avanti: Offerta co-
reografica, Mathilde e Mar
teau sans maitre danno una 
visione abbastanza ampia di 
tre atteggiamenti stilistici: 
balletto classico, romantico e 
moderno. Resta da conoscerp 
(rinviato al Palazzetto dello 
Sport tra un paio di mesl con 
la IX Sinfonia) 11 Bejart dei 
grand! affreschi che. a nostro 
avviso, e li piu significativo e, 
senza dubbio, il piu compren-
siblle. 

In B§Jart, artista grande e 
quindi complesso, convlvono 
parecchie anime. Tra queste, 
riducendo 11 discorso alio sche
ma, due appaiono dominant!: 
da una parte sta 11 raffinato 
esteta Invischiato in specula-
zioni esoteriche di gusto orien-
tale; dall'altra, trovlamo 11 
creatore di spettacoli resi po-
polarl dalla vastita delle di
mension! e dall'attuallta dei 
temi (Giulietta e Romeo, ad 
esempio, col suoi accennl alia 
guerra nel Vietnam). 

Complessa 
simbologia 

Naturalmente, questl due a-
spetti non sono divlsi netta-
mente. L'impegno e la popola-
rita non prescindono dalla 
perfezione formale, e vlcever-
sa; ma 11 ballo cameristico 
pone soprattutto Taccento sul
la combinazione esotica-eroti-

t ca realizzata attraverso una 
complessa simbologia. E cib 
tende ad escludere chi non co-
nosca la cifra del rebus: come 
si avverte, in particolare, nel 
Marteau. 

Prima dl arrivare a questo, 
11 - programma scaligero ha 
presentato un lavoro assai piu 
chiaro e, secondo noi, piu riu-
scito: Offerta coreografica, 
balletto « in bianco», accom-
pagnato dalla parodia del me-
desimo. II titolo richiama YOf-
ferta musicale dl Bach, da cui 
sono tratte le musiche che so-
stengono otto brevi composi-
zionl di puro classicismo; tra 
l'una e l'altra. Bejart inserisce 
pezzi di balletto contempora-
neo — su ritmi scanditi dalla 
percussione — giocando sul-
1'ironia del contrasto. II fina
le, con la ballerina In tutu 
tra due gruppi hippy, e un 
piccolo capolavoro di umorl-

Annullato 

il veto confro 

il film su Warhol 
alia TV inglese? 

LONDRA, 19 
La Corte dl appello londine-

se che martedl scorso ha vie-
tato alia rete televislva com-
merciale britannica dl manda-
re In onda un film di Bailey 
su Andy Warhol e sul cinema 
underground, ha declso, in se
guito alle unanlmi proteste 
del pubbllco e dei giornali, di 
rivedere la sua sentenza. Del 
fatto si dlscutera giovedl pros
simo, in quanto all'awocato 
della societa televislva non 
era ancora stata data la possi
bility di esaminare il fascicolo. 

Dopo le proiezioni per la critica 

II sasso in bocca 
presto su tutti gli 
schermi sovietici 

La stampa moscovita sottolinea 
l'importanza del film di Ferrara 

Dalla nostra redazione 
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11 sasso in bocca dl Giusep
pe Ferrara verra presentato 
prossimamente sugli schermi 
sovietici, dopo che. nel mesi 
scorsl, a Mosca, presso la 
Casa del cinema, era stata 
effettuata la proiezione riser-
vata ai critici e ai registl. 
Dando notizia dell'imminente 
programmazione, la stampa 
lllustra oggi ampiamente 11 si-
gnificato del film, rilevando 
che Ferrara ha dato prova di 
un « grande coraggio 9 per es
sere nuscito a mettere in evi-
denza « con la forza delle im-
magini > i cnmint delta mafia. 

li regista — scrivono t gior
nali — ci ha presentato una 
ecoezlonale panoramica della 
mafia italiana e internazionale 
e dei legaml eststentl fra la 
economia e la politica, sempre 
piii caratterizzatt dagli Inte-
ressi mafiosi. Un altro parti
colare, che la stampa sovieti-
ca mette in evidenza, si rife-
risce al fatto che Ferrara ha 
carattenzzato i van personag-
gl chiamandoli con «II nome 
che hanno nella realta* Gil 
autori — nota la stampa — 
sono infatti riuscitt a presen 
tare un documentarlo che va-
Ilea gli strettl confini dell'Ita 
lia e parla un linguaggio uni
versale. Ferrara dimostra, in
fatti, quail e quantl legaml 
eslstono fra la mafia italiana 
e gli Stall TJnlti d'Amerlca, 

/ / sasso in bocca si Inseri
sce, quindi, egregiamente, 
nella scia dei migliori film 
italianl 

c. b. 

II Canzoniere delle 
Lame presenta 

a Bologna 
«Vietnam chiama» 

BOLOGNA. 19 
ET andato In scena al-

I'ARCI Teatro Sanleonardo di 
Bologna uno spettacolo dl so-
lidarieta con 11 popoio Viet
nam! ta. II recital, dal titolo 
Vietnam chiama e presentato 
dal Canzoniere delle Lame, di 
Bologna, con la partecipazlo-
ne della folkslnger americana 
Susan Brown. 

Scooi dello spettacolo sono 
la ..lObilltazione deU'opinione 
pubblica sul problema della 
pace In Indocina e la raced-
ta di fondl da consegnare al 
Comltato bolognese «Italia 
Vietnam ». 

n montagglo dl canzonl e 
stato presentato con successo 
anche a Parigi, per conto del
la Associazlone Vletnamltl in 
Francla. 

n recital verra xepllcato ft-
no al 29 gennaio. 

smo per chi afferra l'allusio-
ne. Per chi non l'afferra, resta 
comunque la sbalorditiva se-
rie delle invenzioni coreogra-
fiche culminant! sia nei con-
trappunti danzatl in stile clas
sico, sia nel gioco amoroso 
delle coppie contemporanee. n 
tutto realizzato con una perfe
zione tecnica derivata da una 
grande scuola e da una dozzl-
na d'anni di lavoro in comune 
e in regime di eguaglianza. 

Dopo questa apertura, si e 
avuta la novita assoluta sulla 
composizione di Pierre Boulez 
Le marteau sans maitre. E' 
questo uno dei pezzi storici 
dell'avanguardia del dopoguer-
ra, nato dalla 'acerazione to-
tale della forma e accompa-
gnato da tre Liriche del poeta 
surrealista Rene Char, in cui 1 
nessi grammatical! e logici so
no del pari frantumati. Boulez 
compose il suo Marteau nel 
'55 e, da allora, si 6 andati tan
to avanti su questa via da far 
apparire pressoche classica l'o-
pera allora rivoluzionaria. 

Prendendo questo testo co
me base, Bejart non si pone, 
del resto, il problema della 
sua attualita formale. Ma vl 
sovrappone un «racconto» in 
cut l'amore solare e opposto 
e unlto alia nottuma morte: 
l'uno in rosea calzamaglia. 
l'altra incappucciata di nero, 
avversl slno a che la morte 
porta in scena la fanciulla, dl-
sarticolata come un burattlno, 
affinche si rianimi a contatto 
con 1'amato e con esso ri man
ga fusa e pietrificata per l'e-
ternita. II tutto e carico di 
simboli oriental!, cotne si ad-
dice all'attuale decadenza neo-
Liberty, e andrebbe letto at
traverso le filosofie dell'India, 
del Tibet e via dicendo. Ma 
pol, gratta gratta, ci si awede 
che non c'e bisogno di andar 
Iontano per capire una favo-
letta tanto casallnga come 
quella dell'amore e della mor
te In sella al medeslmo caval-
lo. Coslcche quel che resta, 
ancora una volta, e la perfe
zione del linguaggio coreogra-
fico. In cui antico e nuovo si 
sposano in una resa affasci-
nante fuor dall'ingombro del 
cascami filosoficL 

Amove 
e moite 

H discorso si pu6 ripetere 
pari pari per Mathilde, in cui 
la storia d'amore e di morte e 
ripetuta in una chiave ro-
mantica piu vecchiotta attra
verso la musica e la vicenda 
di Wagner innamorato di Ma-
tilde Wesendonk: saggia don
na che. dopo aver funzionato 
da Ispiratrlce per 11 Tristano 
e Isotta, si tenne il marito e 
scivold neH'oblio. Bejart rl-
prende l'episodio e, includen-
do 1 cinque Lieder musicati 
da Wagner su pqesie di Ma-
tikle tra il preludio e il finale 
del Tristano. tenta di subl!-
mare la vecchia storia su un 
doppio piano: la realta sogna-
ta e la trasfigurazlone dei 
Lieder in danaC sullo sfondo 
lamblccato di una scenografla 
preraffaellita. 

Ma il racconto. all'opposto 
di quanto avviene nel Mar
teau, e fin troppo comprensl-
bile: una pagina piuttosto ba-
nale di vita romanzata che si 
sovrappone aH'invenzione del
la danza e le Impedisce di svl-
lupparsi. nonostante alcunl 
momenti stupendl. 

Comunque sia. anche qui 
non si pud non ammirare l'e-
secuzione. 

Bisognerebbe. per rmtero 
spettacolo. elencare uno sotto 
l'altro 1 sessanta nomi del 
component! h «Ballet». Ma 
non e possibile: citiamo. per 
tuttl. I'eccezlonale esordicnte 
Rita Poelvoorde nel Marteau; 
le due belle voci. Luisella Ciaf-
fi-Rlcagno nei tre pezzi di 
Boulez e Maryse Patris nelle 
liriche wagneriane. I solisti 
scaligerl (oltre al chitarrista 
Company) e 1'intera orchestra. 
sotto la gulda sensibile ed e-
sperta di Bruno Maderna. 
Uno spettacolo, insomma. tut
to da vedere e da ascoltare 

Rubens Tedeschi 
NELLA FOTO: un momento 

del balletto tratto dal * Mar
teau $an$ maitre*. 

le prime 
Teatro 

Anamorfosi 
Gli spettacoli dl mimo so

no sempre piu rail, proprio 
come 1 buonl vlnl. E anche 
lo spsttatore e sempre meno 
disposto ad accettarli, come 
e sempre meno capace dl dl-
stinguere l'originale dalla so-
fisticazione. Dobbiamo soltan
to augurarcl che questa cir-
colarlta negativa si spezzi, 
perch6 sembra che il mlmo 
stla vivendo oggi una sua nuo-
va giovinezza. 

Anamorfosi — la « storia di 
una societa vista dalle Ma-
schere » rappresentata dai mi-
mi Fred Ward, Don Jordan e 
Mlrellle Gaussot al Folkstu-
dio Teatro — e, appunto, una 
rarita, da centellinare con cal-
ma perche si possono « gusta-
re» plenamente tutte le solle-
citazioni espressive e la pro-
fondlta fantastlca delle «im-
magini». « Anamorfosi » vuol 
dire « rappresentazione dl una 
scena in deformazione pro-
spettica», e, in un certo sen-
so, le straordlnarie maschere 
di gesso (create da Mireille 
Gaussot), quasi embrioni ani
mal! dl una possibile espres-
slone, sembrano modellate sul
la prospettlva dinamica del-
1'azione e del comportamento 
mimico. In altre parole, l'im-

mobilita delle loro espressio-
ni si distrugge nel momento 
in cui entra in simbiosi con 
la dinamica delle situazioni 
teatrall, esistenzial-psicologi-
che del momento specifico del 
«dramma». E questo ci sem
bra uno dei risultatl piu scon-
volgenti che il linguaggio see-
nico del mimo ci abbia fino 
ad oggi dato. 

Anamorfosi e anche la sto
ria «sociale» della trasforma-
zlone dell'uomo, che nasce dal-
l'informe groviglio di sacchi 
che si muovono come placen-
te (certamente un ricordo del 
beckettiano Atto senza paro
le II) nel liquido amniotico, 
per poi crescere e misurarsi 
con le contraddizioni, le feli-
cita e le miserie della vita 
quotidiana. II suono di un 
profondo respiro scandisce le 
azioni lentissime e precise dei 
protagonisti, mentre le ma-
schere alternano il loro sbl-
gottimento alia paura e alia 
gioia. 

Tuttavia, se la liricita con
creta delle astrazioni (pensia* 
mo alle parti Iniziali e fina
li) raggiunge un alto grado 
dl densita, non altrettanto pos-
siamo dire della rappresenta
zione della « vita quotidiana », 
nel senso che essa appare an
cora legata alle pastoie del 
naturalsmo, anche se qui fil-
trato dal gusto e dall'imma-
ginazione satirica. Comunque, 
il successo e stato caldissimo; 
si replica fino a domani. 

vice 

Cinema 
Se non faccio 

quello 
non mi diverto 
Dal romanzo, noto anche 

in Italia, Lamento di Portnoy 
di Philip Roth, il produttore 
scenegg:atore e regista Ernest 
Lehman ha tratto una confe-
zione cinematografica, colora-
ta e panoramica, piuttosto 
dozzinale. Alexander Portnoy, 
ebreo statunitense, sproloquia 
sul dlvano d'un silenzioso psl-
canalista, vuotando il sacco 
della sua vita. Adolescente, 
oppresso da padre e madre, 
istigato al bene in guisa da 
fargll preferlre 11 male, rin-
tontito dal mlti e dai tabu 
della sua gente (che egli sen-
te estranea), Alex fu un esem
pio di perfetto masturbatore. 
Giovane, l'incontro con Mary 
Jane detta « la Scimmia », ra-
gazza sfrontata, sensuale, ani-
malesca, istlntiva, incolta, ma 
genuina e onesta a suo modo, 
sembra liberarlo dei suoi com-
plessi e permettergli dl go-
dere In santa pace dei piace-
ri dell'eros. Alia lunga, tutta
via, 1 frutti deH'educazione 
rispuntano fuori: Alex consi-
dera Mary Jane come una raf-
finata e gradevole cortiglana, 
ma non Tama veramente, e 
quando lei gli chiede di spo-
sarla le oppone un netto rl-
fiuto, spingendola verso il sui-
cidio (che qui per6 pare com-
piersi solo neH'immaginazione 
del protagonlsta). La rottura 
con la donna, e un susseguen-
te, frustrate tentatlvo di «ri
torno alle origini» in Israele, 
suggellano la nevrosi dl Alex, 
che rlpiomba nel suo infan-
tilismo sessuale dl onanista e 
di guardone. 

La problematica intrinseca 
alia vicenda non manca d'in-
teresse, nel suoi aspetti psi-
cologici, civill e anche, In mi-
sura piu llmitata, sociali; ma 
la esposizione che se ne fa 
nel film e abborracciata, sen
za stile, pencolante tra la scur-
rilita (che e cosa differente 
daU'erot:smo, sara il caso di 
ricordarlo?) e un sentlmenta-
lismo di basso conio, sottoli
neato dalle sviolinature della 
musica di Michel Legrand. An
che l'interpretazione di Ri
chard Benjamin non si direb-
be eccelsa. Miglior risalto al 
suo personagglo da Karem 
Black. 

ag. sa. 

raai yr; 

controcanale 

Musica 
contemporanea 

al Beat 72 
Comincia dopodomani al 

Beat 72 un nuovo ciclo dei 
« Lunedi di musica contempo
ranea ». I concerti si svolge-
ranno tutti alle 21,30; il prez-
zo d'ingresso e di lire 300. 

Ecco il programma del ciclo: 
22 gennaio: p'.anista Anto-

nello Neri, musiche di Schoen-
berg, Webem, Evangelisti, 
Bussotti, Stockhausen, Koe-
nig e Neri — 29 gennaio: so
prano Michico Hirayama, mu
siche di Seel si — 5 febbraio: 
musiche di Giuliano Zosi ese-
guite daH'autore — 12 feb
braio: musiche popolari napo-
letane prdsentate da Concetta 
Barra — 19 febbraio: « Nuove 
forme sonore » — 28 febbraio: 
coneerto-conierenza di Stefa-
no Fiuzzi con l i partecipazio-
ne del pianista Giancarlo Car-
dini — 5 mar7.o: musiche per 
chitarra con Angclo Da Rosa 
ed Eugenio Ferraro — 12 
marzo: concerto dedicato alia 
Scuola musicale di Vienna 

LETTERATURA ALLUVIO-
NALE — Ben saldo ormai 

nella sua formula gia consu-
mata, Stasera snocciola ogni 
venerdl, uno dopo l'altro, i 
suoi servlzi, saltando da un 
argomento all'altro, e contU 
nuando a puntare su una at
tualita che, di per se, non e 
certo sufflciente a giustiftcar-
ne Vesistenza. Ognuno di que
stl « pezzi», per il suo taglio 
e la sua misura, potrebbe pra-
ticamente essere incluso nel 
telegiornale quotidiano: e qui, 
semmai, avrebbe una sua ra-
gion d'essere proprio in rap-
porto alia immediatezza del
la cronaca. Costruire un set-
timanale in questo modo, in
vece, serve soltanto a dare 
una visione frammentaria e 
insieme uniforme della realta, 
mettendo tutto sullo stesso 
piano e riducendo ogni pro
blema a mfenomeno » che va 
accettato in quanto esiste. 

Si dira che questa i, ormai 
per tradizione, la formula dei 
rotocalchi: ma chi ha detto 
che, per cib stesso, essa vada 
trasferita supinamente in te-
levisione? E poi, i rotocalchi 
cercano almeno di aver Varia 
di condurre delle inchieste o 
si sforzano in qualche ynodo 
di presentare le cose sotto 
una luce nuova: jnentre Sta
sera non ci prova nemmeno, 
o, se ci prova, abortisce rapi-
damente. 

I « pezzi» migliori sono an
cora quelli che si attengono 
alle notizie o tendono a forni-
re, in chiave di cronaca, la 
sintesi di una situazione. Co
sl, in quest'ultimo numero, 
corretto era il servizio di 
Meucci e Morabito sul proces-
so montato dal regime dei co-
lonnelli, ad Atene, contro Pa-
nagulis e Lorna Briffa (ma, 
non si pub tacerlo, identiche 
informazioni ci erano state 
fornite, a piii riprese, dai no-
tiziari radiofonici). E interes-
sante, anche se condotta a vo-
lo d'uccello. era la corrispon-
denza di Fmnco Biancacci 
dagli Stati Uniti: qui, infat
ti. attraverso intervistelam-
po, si offriva ai telespettato
ri almeno una eco delta crisi 
che la sporca guerra d'aggres-
sione nel Vietnam ha aperto 

neglt Stati Uniti e, finalmen
te, si lasciava capire che la 
criminate condotta di Nixon 
lia aggravato anche questa 
crisi. 

Dove, invece, il settimanale 
scopriva fino in fondo la sua 
tsplrazione ultramoderata, era 
proprio nella pretesa inchie-
sta di Giacomazzi e Arcuri sul
la rovina della Calabria. Ap-
parentemente, il «pezzo» in-
tendeva smentire Vinevitabi-
lita di quelle che vengono 
ipocritamente definite «cala
mity naturally*: ma poi, nel
le immagini e nei toni del 
parlato e perflno nel commen-
to musicale, aleggtava un fa-
talismo, tra folcloristico e fal-
samente lirico, che faceva a 
pugni con quell'intento. Per
flno Vintervista al pastore, 
che era il motivo coiiduttoYe 
del servizio, profondamente 
sincera nella sua disperatu 
amarezza, flniva per contri
bute, in quel contesto, a ri-
badire Vimpressione che una 
sorta di maledizione misterio-
sa gravi su quelle terre lon-
tane, su quei « nidi d'uomini », 
co7«e gli autori in vena di 
preziosismi letterari definiva-
no i paesi della Calabria. 
Del resto, non una sola respon-
sabilita veniva messa chia-
ramente in luce: si parlava, 
al massimo, di « polemichc »; 
si avanzava qualche critica 
contro « lo Stato», subtto 
neutralizzandola con una giu-
stiflcazione; si estendeva il 
discorso alia «scarsa sensibi-
lita degli italiani». E cosl, la 
politica di feroce sfruttamen-
to che la classe dominante ita
liana conduce nel Mezzogfir-
no da oltre un secolo rima-
neva avvolta nei fumi del ge-
nerico lamento contro Vtngiu-
sto destino. 

Chiudeva il numero, in coe-
renza con I'impostazione «po-
liedrican, una panoramica di 
Mina e Ricci sulle polemiche 
in atto contro gli arbitri. Nul
la di nuovo, naturalmente, 
nemmeno qui: in compenso, 
un tono serioso e preoccupa-
to, che impediva agli autori 
di mordere perflno su un te-
ma come questo. 

g. c 
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