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Successo a Roma della 

commedia shakespeariana 

I teatranti 
protagonist! 
del «Sogno» 

Lo spettacolo agile, intelligente, popolare e criti-
co presentato al Quirino dal Gruppo della Rocca 

Dopo un amplissimo giro, 
cominciato lo scorso giugno, 
e proseguito prima all'aperto 
poi al chiuso, per centinaia 
di «piazze», il Sogno di una 
notte di mezza estate di Sha
kespeare, nell'edizione del 
Gruppo della Rocca, appro-
da a Roma, al Quirino, e 
ottiene anche qui il successo 
che merita questo spettaco. 
lo agile, intelligente, popola
re e critico insieme. 

I membri del Gruppo. con 
Egisto Marcucci che ha cu-
rato la regia, hanno lavorato 
sul testo e per il testo (nuo-
vamente tradotto da Ettore 
Capriolo); non servilmente, 
ma nel giusto intento di ca-
varne tutti i possibili signi-
ficati attuali. Ecco dunque 
che Teseo e Oberon. Ippoli-
ta e Titania sono interpreta-
ti rispettivamente dallo stes
so attore e dalla stessa attri-
ce: i sovrani della ipotetica 
Atene. dove la vicenda ha 
inizio e conclusione. e i si-
gnori della foresta stregata, 
nei cui viluppi si annodano 
e si sciolgono le differenti tra-
me. sono emblemi di una stes
sa autorita ora indul?ente ora 
sprezzante. vetta di una pira-
mlde gerarchica verso la aua-
le pure si avviano alia fine, 
sfogati brevemente i loro ar-
dori, i giovani Ermia e Lisan-
dro, Elena e Demetrio. azzi-
mati e stilizzati. nei candidi 
abiti vittoriani. COTPP i re e 
padroni che gia offrono ad 
essi un gelido. altozzoso mo-
dello di comportamento 

Gli « altri n, i « diversi » (e 
vorremmo dire i «nostri ») 
sono gli stramoalati arti?'ani. 
I a rozzi mercnnici ». trasfor-
matisi in teatrant! d'occas'o-
ne. e il cui esemolare D:U 
vistoso. Bottom, vive la stra-
na avventura di essere muta-
to in bestia. e amato sotto 
questo asoetto da Titania. vit-
tima a sua volta di un sorti-
leeio. per eelos'a di Obron 
(ma e un sortresio che met-
te a nudo cioe brame in-
soddisfatte): diisitrato 1'incan-
tesimo. si r'stabi'tecono le di-
stanze: l'ordine torna ad Ate
ne e nel bosco. che ne costi-

« Reportage » 
di Gaslini 

in « prima* 
a Bari 

BARI. 11 
Con un singolare « reporta

ge)* di giomalista in visita 
nel la fantastica Lsola di a Uto
pia » — ideata e descritta nel-
la sua opera fondamentale dal 
filosofo inglese cinquecente-
sco Thomas Moore — il com-
positore Giorgio Gaslini ha 
presentato al Teatro Piccinni 
di Bari in prima assoluta 1'ul
tima sua opera. 

II lavoro — che sj intitola 
appunto Reportage — tenta 
un approccio completamente 
nuovo alia musica jazz, della 
quale, come e noto, il compo-
sitore e docente presso il 
Conservatorio di Santa Ceci
lia a Roma. Ed e proprio con 
collaboratori ed allievi dei 
suoi corsl di musica che Ga
slini ha portato in scena la 
sua nuova realizzazione mu-
sicale. L'opera si apre e si 
chiude con soretti di Shake
speare, e si articola in un 
complesso discorso nel quale rm tradizionale e a free jazz» 

altemano. dando vita a vi-
•»cl sequenze. 

Lo spettacolo ha avuto un 
•uooeaao. 

tuisce come lo specchio not-
turno. 

Puck, il malizioso folletto 
che ha tanta parte nel com-
plicare e aggiustare le cose, 
mostra una discorde affini
ty col gruppo dei comici di
lettanti: e quasi il loro regi-
sta, amico-nemico per defini-
zione. E non per caso alio 
stesso interprete vengono at-
tribuite le parti di Puck, di 
Pilostrato (il gran cerimonie-
re della corte ateniese), e 
di uno dei compagni di Bot
tom. Plauto, che nella recita 
da essi data sara poi Tisbe. 
l'infelice amante di Piramo 
(Bottom). 

La rappresentazione di tal 
« farsa molto tragica » finisce 
per essere il nucleo centrale 
di questo Sogno: vi si sple-
ga una comicita clownesca, 
con illustri rifenmenti teatra-
li e cinematografici; ma lo 
spasso, pur travolgente, non e 
fine a se stesso. C'e qui, co
me gia avemmo occasione di 
scrivere. l'idea di una verifi-
ca sociale e culturale del tea
tro, della sua grandezza e mi-
seria, dei suo difficile ma ine-
vitabile rapporto con gli spet-
tatori; e c'e un giudizio su 
quegli spettatori. spocchiosi 
e sciocchi. per i quali il tea
tro non e festa, gioia. luogo 
d'incontro e magari di scon. 
tro. ma noioso rito. lugubre 
liturgia. Bottom e i suoi com
pagni. nel momento stesso in 
cui applicano fino all'assurdo 
le convenzioni che hanno gros-
solanamente appreso. le 
mandano in pezzi. o ne sco 
prono una nuova dimensio-
ne. compiono un'opera di-
struttiva e costruttiva insie
me. Cost risalta la loro vita-
lita primordiale ma autenti-
ca, la loro umanita grezza 
ma schietta, la ioro cordiale 
natura proletaria. 

La scena di Emanuele Luz-
zati e un ottimo esempio di 
sfruttamento dei materiali 
« poveri »: una semplice peda-
na. con sopra ammonticchiati 
variamente un certo numero 
di banchi e sedili scolastl-
ci; struttura funzionale e al-
lusiva. che ben risponde al
ia qualita oppnmeote e pa 
temalistica del potere incar 
nato in Teseo. Un gran man-
to verdastro viene poi diste-
so a coprire que: nlievi ii-
gnei. e nasce la foresta. con 
cime d'alberi e folti di verzu 
ra. da cui Titania e Oberon 
sbucano come creature tra 
animali e vegetali. Impianto 
semplice e sug^estivo (piu eia. 
borati. ma sempre congru: al-
l'argomento. costum: e ma 
schere. dello stesso Luzzat: e 
di Santuzza Cali). che acco-
glie e suffrasa efficacemente 
lo sciolto movimenlo dezli 
at tori, la loro controllata ge 
stualita. la loro Iimpida vo-
calita Da ricordare per pri-
mi Marcello Bartoii (Puck. 
Flauto. ecc ). versatile senza 
eclettismo. spIrito?o e s:curo, 
e Mario Mariani. un Bottom 
autorevole. di vieoroso sp:c-
co. Ma sono tutti da loda-
re. Elettra Bi-Cetti e Dorotea 
Aslanidis. Luciana Negrini e 
Fiorenza Bro?i — un com-
olesso di attrici notevole per 
freschezza e grazia — l'ottimo 
Bob Marchese, l'arguto Gian 
carlo Cajo. e Gianni r>» Lei-
lis. Plavlo Bonaeci. Bruno 
Slavlero. Walter Strgar. E tut
ti sono stati apolauditl ron 
grande calore. A Roma. II So-
ano si renlica sino al 23 
aprile. 

Aggeo Savioli 
NELLA FOTO: una scena 

del Sogno di una notte di 
mezza estate neUa messin-
icena del Gruppo della Rocca. 

Eccezionale ccprima» alia Taganka di Mosca 

Puskin punto culminante 
della ricerca di Liubimov 
« Compagno credi...» e uno spettacolo dedicato alia vita, all'opera e al dramma personate 
del poeta russo • II regista sovietico ci parla del suo lavoro e dei suoi stretti collaboratori 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, U 

Compagno, credi... e 11 tito-
lo dello spettacolo su Puskin 
che il regista Juri Liubimov 
presenta in « prima» questa 
sera alia Taganka di Mosca. 
E' inutile sottolineare che. co
me al solito. c'e stata una 
grande attesa per questa nuo
va opera dedicata al poeta, 
alia sua vita, al suo dramma 
personale, alia sua influenza 
nella vita letteraria e politlca 
della Russia. 

Lo spettacolo — che abbla-
mo avuto occasione di vede-
re nel corso delle prove e il 
cui titolo e tratto da una poe-
sia di Puskin — e estrema-
mente interessante: Liubimov 
e la sua diretta collaboratri-
ce Ludmila Zelikovskala, vi 
lianno lavorato per piu di due 
anni cercando po£sle, saggi 
criticl e lettere del grande 
poeta p giungendo. infine, al
ia stesura di un copione 
esclusivamente basato su testl 
originall e arricchito da una 
canzone di Bulat Okugiava. 
Liubimov dal canto suo ha 
messo tutta la sua arte, tutta 
la sua capacita inventiva. 

Sul palcoscenico della Ta
ganka — che ha gi& visto ope-
re straordinarie — ruotano co-
si attorno a Puskin i personag-
gi dell'epoca in una sceneggia-
tura esemplare. E anche que
sta volta la regia e eccezio
nale: per i Died giorni che 
sconvolsero il morula Liubi
mov si era servito di un gran
de schermo bianco dove le 
immagini apparivano riflesse; 
per VAmleto era una grande 
tenda che di volta in volta 
diventava muro, sipario, fon-
dale; nel recente Sotto la pel-
le della statua della Liberia, 
c'e un muro di lamiera che fa 
da fondale lasciando agli at-
tori uno spazio di appena un 
metro; e ora nello spettaco
lo dedicato a Puskin sulla sce
na figurano solo due carroz-
ze, una di stile imperiale. ao-
rata e piena di fronzoli; Pal-
tra nera, comune. Lo spetta
colo ruota attorno a questt 
due elementi scenici, che non 
sono pero statici. Le carrozze 
divengono di volta in volta 
stanze. pulpiti. librerie. luoghi 
di soggiorno. E Puskin e in-
terpretato contemporaneamen-
te da cinque attori (Boris Gal-
kin, Ramses Giabrailov, Ivan 
Dikovicni, Valery Zalatukin, 
Leonid Pilatov) i quali reci-
tano poesie, lettere e scritti 
che mettono sempre piu in 
evidenza il dramma del poe
ta, la sua passione, la sua 
ansla creatrice e l'ostil'.ta del 
regime nei suoi confronti. 

E' chiaro che uno spettaco
lo del genere e destinato a 
sollevare dibattiti e critiche 
non solo per il fatto che Pu
skin e uno del temi centrali 
della vita culturale russa (re-
centi sono varie pubblicazioni 
— significativa quella della 
Acmatova — dedicate appunto 
alia ricostruzione della sua vi
ta) ma anche perche con que
sta opera Liubimov sviluppa 
ulteriormente un discorso av-
viato con la messa in scena 
di opere di Brecht. di Maia-
kovski, Esenin, Cerniscevskl. 

L'appuntamento con Puskin 
— pur con tutte le difficoltA 
che si incontrano nell'affronta-
re un personaggio che e an-
cora oggi tema di dibattito 
e scontro — era, quindi, in un 
certo senso inevitabile. Ed e 
per questo che alia Taganka 
sono tutti convinti deH'impor-
tarrza del nuovo lavoro e del 
suo profondo significato cul
turale. L'attesa per la «pri
ma » e stata quindi grande 
non solo aU'esterno del Tea
tro, ma anche e soprattutto 
M'interno. 

Liubimov. erede delle mi-
gliori tradizioni brechtiane. e 
convinto di avere messo in 
scena uno spettacolo destina
to a sollevare interesse. E' 
lui stesso che ce ne parla, 
con entusiasmo e calore. ri-
cevendoci, qualche ora prima 
del debutto. alia Taganka nel
la sua stanza di lavoro, rag-
giungibile dopo essere passa-
ti attraverso un labirinto dl 
corridoi e scalette. 

Liubimov siede dietro ad 
una grande scmania coperta 
di fogli, libri e riviste. I mu-
n. grigi. sono pieni di auto-
grafi e di dediche in tutte le 
lmgue del mondo. Ogni attore. 
regista, uomo di cultura e po
litico. ogni esponente della vi
ta sociale che e passato per 
Mosca e venuto a rendere 
omaggio a questo teatro e, 
quindi. al suo regista. Ci so
no dediche di Arthur Miller, di 
Rafael Alberti. di Raul Ca 
stro. dei compagni Enr:co Ber-
linguer e Giancarlo Pajetta. 
di Carlo Levi di Giuseppe De 
Santi.s. degh attori dello Sta
bile di Torino e di Luigi No-
no. che nei giomi srors; ha 
scritto che alia Taganka « pal
pi ta la grande creativita uma-
na. rivoluzionana sovietica >. 

Nella stanza di Liubimov 
— meta continua di visita-
tori, attori, coreografi e com-
positon — c'e ora un po' di 
calma. Perche Puskin?. ch:e-
diamo al regista. 

«Per risponde re e neces-
sano rifarsi a tutta la stra-
da che abbiamo percorso al
ia Taganka e che e bene sim-
boleggiata dai ritratti di Sta-
nislavski, Brecht, Melerhold, 
e Vaktangov — che abbiamo 
posto nel foyer del nostra tea
tro — e che tutti noi consl-
deriamo artisti nvoluzionari e 
grand i innovator! che hanno 
imposto una svolta ncU'opera 
teatra!e. 
«Stanislavski cre6 un teatro 
di lotta contro 1 teatri impe-
riall, Brecht ci ha dato nuove 
ed eccczlonali forme di espres-
sione, Melerhold e Vaktangov 
hanno aaputo lmprlmere Ten-

tuslasmo nella creazlone. Pos-
siamo affermare quindi — pro-
segue Liubimov — che le tra
dizioni del teatro sovietico si 
sono espresse in modo estre-
mamente significativo non so
lo nel Teatro d'Arte di Mosca, 
ma proprio nella varieta del 
teatri degli anni trenta. An
che partendo da queste consi-
derazioni e tenendo present! 
gli insegnamentl del grand! 
innovatorl del teatro abbiamo 
messo in scena spettacoli che 
si rifanno alle tradizioni del 
teatro popolare dl strada. CI 
slamo rifattl a Brecht, abbia
mo affrontato vari temi, mes
so In moto varle energle, mo-
billtato poeti, composlton e 
scrittori e slamo infine giuntl 
a Puskin come momento cul
minante di una ricerca che 
non e solo nostra, ma di tutta 
la cultura sovietica ». 

Liubimov prosegue par!an-
do della collaborazlone che si 
e stabilita tra I poeti e la 
Taganka. «Non e stato fa
cile — ci confessa — portar-

li a teatro. Ho aggirato 1'osta-
colo con Vosnesienskl, con-
vincendolo a parteclpare ad 
una serie di serate della poe-
sia organizzate in modo da 
fargli leggere le sue opere di-
rettamente sul palcoscenico e 
poi, successivamente, di farle 
interpretare dagll attori. II 
pubblico ha decretato il suc
cesso dl tale formula e cosi 
e cominciato uno spettacolo 
dl tlpo nuovo. 

«'I1 poeta si e inserito nel 
nostro mondo presentandocl 
opere Interessantl, l'ultima 
delle quali. quella di Evtu-
scenko Sotto la pelle della 
statua della Liberia. E' uno 
spettacolo che inneggia alia 
pace, al diritto dell'uomo dl 
esprimere le proprle idee, di 
parteclpare alia vita, dl com-
battere le ingiustizle e una 
condanna aperta delle umilia-
zlonl, degll assasslnil del Ken
nedy, dl Martin Luther King, 
del popolo vletnamita». 

Chiediamo infine a Liubi
mov dl pari arc! del nuovo 
« teatro musicale » che reallz-

zera insieme con Luigl Nono. 
«Con Nono — risponde il 

regista — ci conoscevamo a 
distanza. E ora che l'ho in-
contrato a Mosca, ho com-
preso perfettamente che le 
nostre idee sono identlche e 
che il lavoro comune per il 
teatro musicale procedera nel 
migliore dei modi. Comince-
remo la collaborazione al piu 
presto, in quanlo abbiamo gia 
esaminato ed approvato tutta 
una serie di partlcolari». 

II colloquio con Liubimov 
potrebbe continuare ancora a 
lungo. Ma la stanza si sta gli 
riempiendo di attori e colla
boratori che vengono a mette-
re a punto gli ultimi partlco
lari della messa in scena del
la nuova opera su Puskin. 
Usciamo dal teatro mentre 
una vera folia blocca 1'en-
trata del botteghino: i blgliet-
tl per la «prima» dl Com
pagno credi... sono esaurltl da 
molti giomi, ma contlnuano le 
code per le repliche. 

Carlo Benedetti 

Musica 

Zabaleta al 
S. Leone Magno 

II famoso arpista Nicanor 
Zabaleta ha ripresentato an
che nel suo secondo program-
ma per l'lstituzlone universi-
taria il Concerto for harp and 
electronics di Josef Tal e la 
Partita tn do maggiore di Sal
vador Bacarisse, due novita 
per l'ltalia. Del primo lavoro 
c'e da dire che non si com-
prende come sabato scorso 
abbia potuto incattivire il 
pubblico, trattandosi di un 
prodotto abbastanza « comme-
stibile»: il nastro si limita 
ad offrire un sottofondo so-
noro, basato per lo piu su in-
nocue deformazioni di una 
scrittura musicale tradiziona
le, all'arpa, la cui parte e sem
pre tonalmente piuttosto ca-
ratterizzata. L'altra sera que
sto Concerto e stato accolto 
cordialmente dagli ascoltatori. 
La Partita di Bacarisse e, dal 
canto suo, gradevolissima e 
non si presenta dawero di dif-
ficila comprensione. 

Nel corso della serata Za
baleta ha eseguito, oltre a mu-
siche di Bochsa, C. Ph. E. 
Bach, Haendel, Viotti e Tour-
nier, la Sonata in do mmore 
di Dussek (il cui Rondd e 
molto familiare agli ascolta
tori del terzo programma ra-
dlofonlco) e due Preludi di 
Salzedo, interessantissimi so
prattutto per lo sfruttamento 
delle risorse tecniche dello 
strumento. 

II successo dell'arpista spa-
gnolo e stato assai caloroso e 
non sono mancati i bis. 

vice 

Teatro 

Gli orrori 
di Milano 

Protagonista di ogni opera 
d'arte (figurativa o cinemato-
jjrafica. letteraria o musicale) 
e il linguaggio, owero la sua 
forma specifica. una forma 
che e sempre. tuttavia. la for-
ma-di-un-contenuto. E' una 
considerazione elementare, ma 
Giorgio Prosperi. nei panni 
di regista degli Orrori di Mi
lano di Carlo Monte rosso, ha 
voluto ribadirla, quasi la com
media fosse un raro esempio 
dove «e protagonLsta il pro-
blema antico e irrisolto del 
teatro itaiiano: il linguaggio. 
Linguaggio a tutti i livelli: di 
cultura, di classe. etnico, geo-
grafico. professionale «. 

Ma se il o linguaggio» e il 
protagonLsta di una commedia 
— protagonista in senso asso-
luto. come vedremo — e fin 
troppo evidente che questo 
« personaggio linguistico ». per 
esprimere se stesso. dovra ma-
nifestarsi attraverso una for
ma di comunicazione che non 
potra essere soltanto Hneui-
stica. ma stilistica. Quindi. se 
il linguaggio e il protagonista 
di una commedia. Gli orrori 
di Milano, per esempio. non 
potra. presentarsi in palcosce
nico e dire «io sono il lin-

L'ltalnoleggio 

vieta una 

proiezione di 

« Torffa in cielo » 
L'ltalnoleggio e l'Lstltuto 

Luce hanno posto il veto alia 
proiezione di Torta in cielo di 
Lino Del FTa, che era in pro-
gramma in una manifestazio-
ne di solidarleta con la casa 
editrtce di Giulio Savelli, re-
centemente colpita daU'ottusa 
violenza fascista. 

II gruppo cinematografico 
pubblico ha giustificato la sua 
declsione col proposlto di non 
compromettere le possibili ta 
commerciali del film che pe-
raltro non e mai stato messo 
in clrcolazlone, pur essendo 
pronto da piu dl un anno). 

guaggio! » e basta. ma dovra 
essere presentato a sua volta 
da un altro linguaggio, che e 
stato chiamato metalinguag-
gio. 

Invece, gli « Orrori» di Mi
lano hanno preferlto fare a 
meno del presentatore — han
no rifiutato persino l'aiuto, 
in extremis, della regia — e 
rivelare direttamente la pro
pria « essenza », anche se non 
hanno potuto rinunciare ad 
essere confezionatl in un in-
treccio tradizionale centrato 
sulla indagine penale condotta 
da un piedipiatti all'lnterno 
della societa «bene» mila-
nese. Giuseppe T. (Antonio 
Meschini), intellettuale mar-
cio e provato da una crisi ma-
trimonla'.e. e stato trovato 
morto nella sua abitazione, 
con un proiettile nella testa. 
Nonostante il verdetto di mor-
te accidentale. l'inchiesta con
tinua, illustrata dagli stessl 
protagonisti (intellettuale che 
« rivive », la moglie adultera 
(Andreina Pane), il piedipiatti 
(Marcello Di Martire) e la 
sua consorte (Pia Morra) che 
lo perseguita con la sua gelo-
sia di meridionale...), o me-
glio dai loro rispettivi lin-
guaggi: tecnocratici, ufficiali, 
popolari. 

Insomma, tutti linguaggi che 
per Monterosso sono espres-
sione della « civilizzazione con-
sumistica » di una Milano de
gli orrori. « con la sua mistica 
della tecnologia, la sua messa 
in scena del lavoro, di recente 
la sua promiscuita nord-meri-
dionale. ora epitome italiana 
di bombe, botte. contestazionl, 
litigi a non finire, e smog». 
Siamo proprio di fronte a un 
museo degli orrori, ali'interno 
di quel Luna Park che sarebbe 
il nostro mondo quotidiano 
alienato. A questo punto, con 
la messa tra parentesi della 
ideologia e della ragione sto-
rica, i linguaggi-personaggi, 
astratti prodotti del forma-
lismo intellettualistico, si pa-
voneggiano sulla ribalta, proie
zione moralistica e apocalit-
tica del loro autore che ha 
voluto mandarli alio sbaraglio 
soltanto per fare a spettacolo ». 
E gli applausi non sono man
cati. Si replica al Teatro dei 
Dioscuri. 

r. a. 

Cinema 

La battaglia 
di Thala 

Gia presentato esattamente 
tre anni fa alia Rassegna ro-
mana del film algenno (cfr. 
VUnita del 19 aprile 1970) col 
titolo L'oppio e tl bastone. il 
film a colori di Ahmed Ba
ched i (del regista ricordiamo 
L'alba dei dunnati del 190.1) 
ribattezzato oggi La battaglia 
di Thala esce sempre a cura 
dell'AIACE al cinema Famese. 
Se L'alba dei dannati, anche 
se non resiste aila tentazione 
del didascalismo. si presenta 
come un buon film documen-
tario di montaggio sul crepu-
scolo del colonialismo visto 
dai dannati della terra africa-
na. La battaglia di Thala e 
decisamente un film di con-
sumo. anche se confezionato 
con Intenzioni popolari e pro-
gressiste: ed e questo il pa-
radosso storico di mo'.te opere 
del giovane cinema algerino, 
un paradosso di cui bisogna 
prendere atto. 

II film — interpretato da 
Mustapha Kateb, Marie-Jase 
Nat e Jean Louis Trintignant 
— « illustra J> la cruda stona 
di un villaggio algerino du
rante la guerra e il suo risve-
glio alia lotta e alia coscienza 
politica, nonostante l'opera 
funebre di un collaborazioni-
sta. Ma e proprio questo con-
tenuto a non rispecchiarsl in 
una forma adeguata alia sua 
sostanza. poiche questa for
ma cede continuamente alle 
esigenze dell'industria, E', 
questo, uno dei nodi che il 
cinema algerino non pu6 evi-
tare di affrontare e di scio-
gliere, se awert« l'eslgenza 
che 11 suo difficile itinerario 
possa prosegulre verso piu 
acute sintesi dialettlche e rivo-
luaionarie. 

La mano nera 
Sul « genere » oggi di moda, 

quello mafioso, il giudizio piu 
vero e quello contenuto in 
una frase pubblicitaria: «II 
cinema itaiiano esplode con 
una nuova formula: violen
za si ma con l'amore». La 
frase e stata stilata per La 
mano nera di Antonio Raciop-
pi, interpretato da Mike Pla-
cido (un volto nuovo e in-
tenso, che vorremmo compa-
rlsse in ben altre « opere » di 
ben altri registi). Lionel Stan-
der, Rosanna Fratello, Luigi 
Pistilli e Philippe Leroy. II 
film a colori di Racioppi yor-
rebbe sfruttare la forza di 
inerzia dell'onda provocata 
dalle «puntate» televisive 
sul tenente Petrosino, ma la 
maretta suscitata allora si e 
trasformata in bonaccia. Re-
sta la violenza e l'amore, il 
sangue a fiotti (c'e persino il 
taglio della lingua di - una 
prostituta). le coltellate e la 
dolcezza dell'idillio. il roman-
ticismo tra Antonio (Michele 
Placido, un bravo ragazzo in-
castrato dalla « mano nera») 
e Angela (una siciliana desti-
nata alia prostituzione ma 
salvata da Antonio), troppo 
presto oscurato da quella 
« mano ». 

r. a. 

Contro la 
pornografia 

MOSCA, 11. 
In un articolo pubbllcato 

sulla Literaturnaia Gazieta, 
Obratzov rlferlsce dl avere 
avuto modo, durante le sue 
numerose tournies in Occi
dents di vedere i cosiddetti 
« porno-shop » (negozl in cui 
si vendono materiali porno-
graflci) e asslstere a spetta
coli eroticl dal vivo In cui 1 
protagonisti si abbandonano 
davanti al pubblico ad atti 
sessuali (1 cosiddetti «live-
shows »). 

« Sarei presuntuoso — affer-
ma l'artlsta sovietico ~ se vo-
lessi fornlre raccomandazlonl 
circa i llmlti cui deve atte-
nersi la censura. Ma ogni 
paese civile ha leggl che proi-
blscono la libera vendlta dl 
arml, veleni e stupefacenti, e 
11 fenomeno della pornografia 
non e meno nocivo e crlml-
noso. soprattutto nei confronti 
dei giovani». 

Secondo Obratzov, fe eviden-
temente inutile parlare di mo
rale con chi gestisce « porno-
shop » o teatrlnl per «live-
show». ma non e Inutile farlo 
«con persone della cui aml-
cizla si e fieri»: tra queste 
il burattinaio cJta Fellinl, la 
Masina e De Santis, lo scrit-
tore francese Louis Aragon e 
il cantante americano pro-
gressista Dean Reed. 

« Svegliate la coscienza pub-
blica degli insegnanti, dei me-
dici, dei sociologl e di tutte 
le persone normal! — esclama 
Obratzov —; svegllatela con
tro queste manlfestazioni che 
non hanno nulla In comune 
con la letteratura o con lo 
spettacolo, con le art! figura
tive o con la politica. Bisogna 
rendere impossibill i crimlni 
one si commettono ogni gior-
no, specie a danno del gfb-
vanl». 

real \J7 

controcanale 

Inutile dire che I'invito a 
respingere e condannare i pro
dotti pornograflci ci trova 
d'accordo. La pornografia e 
un'indnstria del mondo capi-
talistico. Le sue manifesto^ 
ziom sono particolarmente vi-
stose nelle societa borghesi 
dove piu avanzuno i processi 
degenerativi che il primato 
della legge del profitto induce 
nel campo della vita ideale e 
morale. 

Lu pornografia e espressione 
di uno stato di costrizione e 
di illiberta degli uomini con
tro il quale e diretta, in pri
mo luogo, la lotta dei comu-
nisti. Nulla toglie, a questo 
nostra compito, il fatto che 
nel nostro paese fenomeni co
me quelli ricordati da Obrat
zov si presentino in forme 
assai meno clamorose. 

Detto questo, e proprio per 
la fermezza con cui noi soste-
niamo tale posizione, occorre 
estrema cautela in ogni di-
scorso sulla censura. Esistono 
appositi strumenti giuridici 
per combattere le manifesta-
zioni di pornografia e noi sia
mo perche di questi strumenti 
si faccia I'uso che le leggi ri-
chiedojio. Ma non e di cid che 
si preoccupano, come sappia-
mo da mille esperienze, i no
stri « censori ». Non e la por
nografia che essi intendono re-
primere, giacche questa e una 
merce, e le merci, da noi, sono 
tenute in grande rispetto. 
Nelle loro muni le forbid ser-
vono a qualcos'altro. A coZ-
pire, col pretesto della porno
grafia, opere di valore e d'im-
pegno, e solo queste. 

»BiIly Budd» al Comunale di Bologna 

Chiusa con Britten 
una buona stagione 
Dalla nostra redazione 

BOLOGNA, 11 
Ieri sera e andata in scena 

al Teatro Comunale rultima 
opera della stagione lii'ica di 
quest'anno: Billy Budd di 
Britten. 

Anche quest'ultima opera ha 
confermato il livello general-
mente soddisfacente della sta
gione di quest'anno. sia per 
quanto riguarda le proposte 
del repertorio — che non so
no state ne ambiziose in ma-
niera sproporzionata al livello 
culturale della cittadinanza, 
ne troppo a buon mercato e 
alia ricerca del successo faci
le — sia per quanto riguarda 
la scelta degli interpreti che 
non e mai stata impostata 
sul richiamo del gran divo, 
ma quasi sempre molto ocu-
lata e tale da dare organi-
c\tk all'intero spettacolo. Se a 
questo si aggiunge che anche 
1'orchestra, il coro e 1 tecni-
ci hanno dimostrato 11 mas-
s:mo impegno nello sforzo di 
colmare le tradizionall lacune 
degli anni scorsl (che non 
sono lacune personal!, ma 
carenze delle strutture didat-
tiche e cultural! della scuola 
musicale italiana) non si pud 
fare a meno di notare come 
nella stagione di quest'anno 
si sia avvertito un sensibile 
salto di qualita. Evidente-
mente Piero Rattalino diretto-
re artistico del teatro. ha la
vorato in questi anni senza 
fretta. ma in profondita, non 
lasciandosi sfuggire nessuno 
degli elementi fondamentall 
di un gioco estremamente 
complesso. 

Per dl piu c'h da aggiunge 
re che cinque delle opere di 
quest'anno. che hanno gii ini-
ziato un loro giro reglonale. 
resteranno in cartellone anche 
nella stagione dell'anno pros-
si mo, la qual cosa mette le 
basi per la creazlone di quel 
« repertorio stabile » che era 
fra le prime idee programma-
tiche di Rattalino quando ha 
inizlato la sua atti vita bolo-
gnese. 

A qualche obiezione puo 
prestare 11 fianco invece la 
scelta dl Billy Budd: certa-
mente anche quest'opera si 
lnquadra in quella politica dl 
aperture nel confront! del 
teatro del Novecento che t 

indispensabile alia crescita 
culturale del pubblico: e l'at-
tacco alia rocca forte delle abi-
tudini e stato portato con pru-
denza, partendo da un'opera 
che ha ancora molt! saldi le-
gami con la tradizione melo-
drammatica. Tuttavia si trat-
ta pur sempre di un prodotto 
mediocre, di un eclettismo 
abile. ma fragile nel fondo. 
e soprattutto, direi. di un pro
dotto contraddittorio. che da 
una parte ha certl suoi punti 
di forza in una sottile fi-
nezza psicologica, in un gusto 
tutto inglese per certi aroml 
velenosi e per certe atroosfere 
tese, ma che, d'altra parte, ha 
tutta un'ambizione epica o ad-
dirittura una volonta di com-
muovere o d'insegnare la mo
rale. che e assolutamente spro
porzionata ai mezzi del musi-
cista, quando addirittura non 
nasca daH'intenziane scoper-
ta di fare spetta<*o!o. In que
sto senso acquistano rilievo aJ-
cune .situazioni marginali, ma 
viene a mancare II vero senso 
del dramma che dovrebbe 
nascere dall'esaltazlone della 
vicenda esemplare di Billy 
Budd. simbolo deH'Innocenza. 

II regista Virginio Puecher 
ha fatto l'impossibile per dar 
vita a uno spettacolo che ha 
lunghl momenti dl vuoto: ha 
fatto muovere il coro. ha pre-
cisrito con estremo acume il 
carattere e 11 significato dei 
personaggi e 11 direttore Zol-
tan Pesko ha governato con In-
telllgenza I difficillssimi rap
port! fonici fra palcoscenico e 
orchestra e di quest'ultima ha 
messo in rilievo tutto quanto 
era possibile. Mirto PIcch!, 
Alberto Rinaldl e Giorgio Ta-
deo hanno sostenuto I moll 
del tre protagonisti con pene-
trante tntuizione drammatlca 
e con un declamato assai ln-
cislvo. Un eloglo partlcolare 
va fatto al coro per lo scru-
polo delU sua preparazione, 
curata da Pulvio Anglus. Ma 
al buon risultato dello spet
tacolo hanno contribuito an
che tutti gli altri fra I quali 
citiamo Strudhoff. Marainl, 
Maddalena. Tedesco, Ceschinl. 
Federlcl. Dl Credico. Panda-
no. Zecchlllo. 

Scene e costumi dl Misha 
Scandella. Successo cordiale. 

Mario Baroni 

OMAGGIO A PICASSO — Vio-
lando, una volta tanto, le ri' 
gide regale della programma 
zione che scandisce il tempo 
secondo appuntamenti flssi e 
serie a puntate che 7ion han
no nulla a che fare con il 
corso reale degli avvenimenti; 
ristabilendo, una volta tanto, 
quella ditnensione di contem
poraneity che dovrebbe esse
re propria di una televisione 
correttamente usata, la dire-
zione dei « culturali» televisi-
vi ha mandato in onda, al po
sto della quarta puntata di 
Faccia dell'Asla che cambia, 
rinviata alia prossima settima-
na, un lungo programma su 
Pablo Picasso, curato da Clau-
dio Barbati e Anna Zanoli. 

E' stato, nel complesso, un 
programma utile e interessan
te. Innanzitutto, attraverso un 
ottimo materiale fotografico e 
cinematografico (buona parte 
del quale era tratto dal do-
cumentario di Williajn Mc 
Clure), e stato restituito ai 
telespettatori italiani un pro-
fllo abbastanza complete del 
grande artista: quel profilo 
che il Telegiornale, nei suoi 
servizi falsamente lirici e cal-
colatamente distnformati, ave-
va muttlato. Dalle immagini, a 
tratti particolarmente espres-
sive (come quelle di llorta 
De Ebro e le altre di Picasso 
al lavoro, tra la gente, con il 
suo amico chitarrista), b sea-
turita la figura viva e pre-
sente di un uomo profonda-
mente coinvolto nella vita de
gli altri uomi7ti e del suo tem
po. Attraverso le interviste, le 
memorie, le sequenze sui qua-
dri si e cercato anche di spie-
gare attentamente gli stili e 
it cammino creativo dell'ar-
tista. 

Anche attraverso documenti 
rati, infine, si sono ricordati i 
dati delle scelte politiche pi-
cassiane: dalle prime simpa-
tie anarchiche all'impegno nel
la guerra civile spagnola e 
poi nella Resistenza antifasci-
sta, all'adesione al partito co-
munista, alia partecipazione 
alia lotta per la pace. In que

sta parte si e avvertita anco
ra una certa « cautela », per-
fino una certa fretta: gli au-
tori del programma non han
no osato, ad esempio, citare 
il testo della dichiarazione 
con la quale, nel 1944, Picas
so motivd la sua adesione al 
partito comunista, riassmnen-
do in poche Jrasi il suo modo 
di concepire il suo rapporto 
con la realtd, e con la stona. 
Ma all'insufficiente respiro di 
questo aspetto della biografia 
ha riparato, in parte, la splcn-
dida sequenza su Guernica: 
nell'alternanza dei particolari 
del quadro e delle tremende 
immagini del bombardamen-
to, il programma ha raggiun-
to, forse, il momento piu alto, 
anche ai fini di una piu pie
na comprensione dell'arte di 
Picasso. 

D'altra parte, alcuni elemen
ti, su questo e altri piani, so-
no stati recuperati poi nelle 
interviste coticlusive di An
drea Barbato con i tre invitali 
in studio: Calvest, Manzu, Plo-
vene. E, tuttavia, una discus-
sione meno formate e piu ser-
rata avrebbe forse condotto 
ad un'analisi piu ravvicinata 
e penetrante del genio scorn-
parso. E avrebbe raqgiunto 
quella sintesi che, in deflniti-
va, e mancata, nonostante le 
non poche osservazioni acute 
e utili: sviluppando la giusta 
notazione finale di Calvesi re-
lativa all'affermazione di Pi
casso « Guernica non l'ho fat-
ta lo, l'avete fatta vol». Per
che, qual & il tratto caratteri-
stico della grandezza di Pi
casso, se non quello di aver 
raffigurato furiosamente, lun
go tutta la vita, la contraddi-
zione e la frammentazione e 
perfino la decomposizione che 
segnano il nostro tempo, e di 
aver cercato sempre. altret-
tanto furiosamente, nella real-
ta aggrovigliata e stravolta di 
oggi, un principio vitale ca-
pace di anticipare gih la real-
ta di un futuro umano di-
verso? 

g. c. 

oggi vedremo 

E ORA DOVE SONO? (2°, ore 21,20) 
Ultimo personaggio della mlni-rubrlca del giovedl sera e 

Otto Skorzeny, l'ufficlale delle SS che liberb Mussolini dalla 
prigionia del Gran Sasso. Oggi. a Madrid (uno dei tantl co-
modi rifugi per criminal! di guerra che ritrovano cosl un'at-
mosfera degna delle loro gesta) Skorzeny si qualifica in-
gegnere e uomo d'affari. II servizlo di oggi. dedicato a Skor 
zeny, e stato realizzato da Indro Montanelll, ragion per cir 
ogni preventiva riserva sul suo contenuto e piu che legittirr 

OGGI IN ITALIA (1°, ore 21,30) 
Lasciare la terra e il titolo dl un telefilm dlretto da Lu;. 

Perelli ed Interpretato da Luigi Dlberti, Teresa Riccl, Flavi< 
Bucci, Filippo Tuminelli, Anna Glori, Carlo Alighiero, Annr. 
Lelio, Luigi Uzzo, Aleardo Ward, che va in onda questa sera 
nel quadro della serie di original! televisivi presentatl dalla 
trasmisslone Oggi in Italia. 

Lasciare la terra narra di Danlele, un giovane meridionale 
che si reca al Nord per lavoro e mantiene un rapporto affet-
tuoso con Dora, la ragazza che ha dovuto lasciare al suo paese 
ed alia quale si sente particolarmente legato. Ad un certo pun
to, perd, Dora si trovera di fronte ad una scelta molto impor-
tante. I suoi familiari hanno Infatti l'intenzlone di emigrare 
in Australia portandola con loro e anche Daniele dovra dec: 
dere se seguirla in questa nuova esperienza che lo costrin^e 
rebbe ad allontanarsi sempre di piu dalla sua terra. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,35) 
Enzo Pierinl e Michele Macaluso sono gli sfidanti dl t.i: 

della giovane campionessa del programma a quiz condotto a . 
Mike Bongiorno, Cinzia Salvatori. II primo e un «esperto > 
della geografia d'ltalia, mentre il secondo rispondera a do-
mande su Mascagni e Puccini. 

TV nazionale 
9,45 Trasmlssioni scola-

stiche 
1230 Sapere 
13,00 Nord chiama Sud 
13,30 Telegiornale 
14,00 Cronache italiane 
14,30 Una lingua per tutt i 

Corso di francese. 
15,00 Trasmlssioni scola-

stiche 
17,00 La strada verso la 

Luna 
1730 Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzl 
18,45 Sapere 

« Monografle: Avan-
guardia letteraria». 

19.15 Turno C 

19,45 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 Tribuna sindacale 
2130 Oggi in Italia 

x Lasciare la terra » 
22,40 Maschere e sortllegi 

di Venezia 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
1830 Protestantesimo 
18,45 Sorgente di vita 
19,00 Sport 

Ciclismo: «Giro del
la Puglia». 

21,00 Telegiornale 
21,20 E ora dove sono? 

Otto Skorzeny. 
2135 Rischiatutto 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - On 7. 
8, 12, 13, 14. 15, 17, 20. 21 
• 23 ; 6,05i Mattotino masicale; 
6,42: Almanacco; 6,46: Com« 
• pcrcM; 7,4$: l«ri al Paria-
manto; 8,3<h Canzoni; 9: Spet
tacolo; 9,15: Vol mt lot 10* 
Special* GR; 11,20: Settimana 
corta; 12,44: Matf* la Italy} 
13,15: I I ffjovcdl; 14.10: Onar-
to prasramna; 15,10: Par vol 
•iovaaij 16,40: Ua Paiasport 
lotto mesica; 17.05: I I aira-
•otaj 15,55: I n temt io nttsi-
cala; 19,10-. Italia cha lavoro; 
19,25: I I jioco Mile parti; 
20 ,20: Andata a ritorno; 
21,1 S* Trifeana •Intfacaia; 2 1 
a 45 : La noova America; 22,15: 
Musica 7 ; 23,20: Coftcsrto. 

GIORNALE RADIO • Ora 5.30, 
7,30. 5,30, 9 .30 . 10,30. 
11.30, 12,30, 13.30. 15.30, 
16.30, 15,30. 19.30, 22 ,30 
a 24; 5: II mattiniara; 7 .40: 
Booftfliorno; 5.14: Musica Hash; 
5,40: Sooni a colori; 9: Pri
ma 41 spawiars; 9,15i Soool • 

colori; 9 ^ 5 ; Copertina a ccac-
chi; 9 ^ 0 : « Giuseppe Mazzifli a; 
10,05: Nnore canzoni italiace; 
10,35: Dalla vostra parts; 

12.10: Reaionali; 12,40: Un 
disco per restate; 13,35: Pas-
segjiando tra le note; 13,50: 
Come a perche; 14: So di gin; 
14,30: Re9ionali; I S : Punto in-
terrogathro; 15,40: Cararai; 
17,30; Speciale GR; 17.45: 
Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 19,55: 
Tris 41 canzoni: 20,10: For-
mato Napoli; 20,50: Superso
nic: 22,43: • Quo Vadis? >; 
23,05; Toujour* Paris; 23,25: 
Musica leggera. 

Or* 9 ,30: Musicha di Ros
sini; 9 ,45: Scuola materna; 
10: Concerto; 1 1 : Radioscuoia; 
11.40: Musiche italiane; 12.15: 
Musica net tempo; 13,30: in-
termasxo; 14,30: Concerto; 16: 
Uederistica; 16,30: Il senza-
titolo; 17.20: Classe unica; 
17.35: L'an9olo del jazz; I S : 
Nothia del Terzo; 18.4S: Pa
tina aperta; 19.15: Concert* 
serale; 20: « Idomanao a; 2 1 : 
Giornala dal Terzo. 


