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Un Mose di 

ripiego per 
un Maggio 
in fase di 

involuzione 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE, 4. 
L'lnaugurazione del XXXVI 

Maggio musicale fiorentino si 
svolgerfc martedl 8 maggio al-
le ore 21 al Teatro Comunale 
con la rappresentazlone del 
Mosd di Gloacchlno Rossini. 
L'opera, concertata e dlretta 
dal maestro Edoardo Muller, 
avra quail lnterprctl Crlstlna 
Deutekom, Gabrlella Tuccl, 
Ada Flnelll, Umberto Grllll, 
Qlampaolo Corradl, Plero De 
Palma, Domenico Trlmarchl, 
Bonaldo Gialotti (protagonl-
sta), Mario Rinaudo, Grazla-
no Del Vivo, Guerrando Rl-
Klrl. Regla dl Mauro Bolognl-
nl; scene dl Pierlulgl Sama-
ntani; costuml dl Anna Annl; 
maestro del coro, Adolfo Fan-
fanl, direttore dell'allestlmen-
to. Raoul Farolfi; orchestra 
e coro del Maggio Muslcale 
Fiorentino-

L'allestimento dell'opera e, 
come si puo vedere. sostan-
zialmente dlverso da quanto 
annunciato nel corso della 
conferenza stampa dl cui 
demmo. a suo tempo, un bre
ve resoconto su queste stes-
se colonne. Purtroppo, per 
una sfortunata serle dl cor-
costanze. si A dovutl rinuncla-
re contemporaneamente alia 
dlrezione dl Pretre, al prestl-
gloso protagonlsta Ghiaurov, 
e a Gianni Raimondl. Sono 
assenze 11 cui peso, come e 
facilmente intuibile, si fara 
certamente sentire nell'eco-
nomla generale deH'opera, 
anche se sarebbe inglusto 
mettere fin d'ora in cattiva 
luce I sostitutl, sul merlto del 
quali tomeremo solo dopo la 
prima rappresentazlone. 

Non e alia superficie del 
fattl. quindl, che dovra cade-
re la nostra critica al «Mag
gio », ma -su tutto quello che 
sta a monte di una istituzio-
ne che era partita con l'in-
tento dl trasfotmarsi all'm-
terno, in funzione soprattut-
to reglonale, secondo accordl 
presl con un certo numero 
dl Comunl toscanl che possie-
dono grosse strutture teatrall. 

Tall accordi preliminari dc-
vevano portare finalmente a 
un Maggio decisamente dl
verso con una programmazio-
ne che doveva partire con
temporaneamente in Firenze 
e nella regione. A questo pro-
posito erano state scelte al-
cune opere, quali il Boris, Da 
una casa di morti, ecc. Poi e 
seguito un lungo periodo di 
silenzio, durante il quale. In 
obbedienza anche al disegno 
politico piu generale in atto 
in Italia, la linea conserva-
trice, con 1'avallo della so-
printend/nza e della direzio-
ne artistica, ha prevalso sul-
le spinte innovatrici di cui 
lo stesso Teatro Comunale si 
era fatto promotore, circa la 
ristrutturazione delle attivita 
musical! in Toscana e in Ita
lia. Questi i fatti che hanno 
portato all'attuale Maggio '73, 
ridotto e inconsistente a tut-
ti i livelli. 

Forse fino a lunedi 

Sospese a Roma 
le repliche di 

Tanto tempo fa 
Un'azione legale promossa dalla proprietaria dei 
diritti d'autore in Italia ha portato alia sospen-
sione delle rappresentazioni della commedia di 
Harold Pinter con la regia di Luchino Visconti 

Un milione di parigini 
al cinema per Bertolucci 

« » 

m. d. a. 

Grossi gual per Tanto tem
po fa, la commedia di Harold 
Pinter (titolo origlnale Old 
times) messa in scena all'Ar-
gentlna da Luchino Visconti, 
per 11 Teatro dl Roma. Lo 
spettacolo e stato sospeso lerl 
per ordlne del pretore e non 
si sa se e quando potra ve
nire ripreso. 

L'anteprlma di Tanto tempo 
fa ha avuto luogo 11 2 mag
gio, la « prima » l'altra sera. 
Ma gia nel tardo pomerlgglo 
dl glovedl e stato notlficato 
al Teatro di Roma un prov-
vedimento della Pretura. con 
il quale si ordinava 11 fermo 
dello spettacolo in attesa dl 
chlarire se fosse stata data 
oppure no 1'autorlzzazione al
ia rappresentazlone; se cioe 
fossero stati ceduti i diritti 
per poter presentare Tanto 
tempo fa al pubblico itallano. 
II prowedlmento del pretore 
Pivettl prendeva 1'avvlo da 
una istanza di Laura Del Bo
no. concessionaria per 1'Italla 
dei diritti d'autore delle ope
re di Pinter. Dopo una serie 
di tira e molla veniva conces-
sa una proroga di ventiquattro 
ore, e, in questo modo, la 

Un comunicato del 
Teatro di Roma 
Nel tardo pomeriggio dl ieri 

il Teatro di Roma ha emes-
so un comunicato in cui si di
ce: « In seguito alle divergen-
ze sorte tra la signora Laura 
Del Bono titolare dei dirit
ti di utilizzazlone economica 
per l'ltalia dell'opera teatra-
le Old times (Tanto tempo 
fa) di Harold Pinter in meri-
to alia traduzione italiana del
la commedia, il Pretore di Ro
ma, su ricorso della signora 
Laura del Bono, ha deciso di 
di inibire prowisoriamente al 
Teatro di Roma le rappresen
tazioni della commedia ed ha 
fissato per la comparizione 
delle parti l'udienza lunedi 
prossimo. 

« In relazione all'accaduto, il 
direttore del Teatro di Roma 
Franco Enriquez si e recato 
a Londra per incontrarsi con 
Harold Pinter. 

«II Teatro di Roma irtfor-
ma il pubblico e gli abbonati, 
che gia avevano interamente 
prenotato tutti i posti delle 
prime dieci repliche dello 
spettacolo, che attraverso la 
stampa quotidiana romana 
dara comunicazioni relative 
agli sviluppi della situazione». 

« prima » poteva regolarmen 
te svolgersl. 

La Del Bono, asslstita dagli 
avvocati Giancarlo Blaslottl-
Mogliazza e Biaglo Levato, so-
stlene nell'lstanza al pretore 
che «Luchino Visconti ha 
mandate In scena 11 lavoro 
senza interpellarla». Succes-
sivamente si e appreso che 
anche Pinter ha aderito al-
l'azlone legale intrapresa dal
la Del Bono. 

Stando alle vocl raccolte 
lerl sembra assodato che al-
l'orlgine dell'intrlcata questio-
ne vl sia un dissenso circa 
la traduzione del testo dl Pin
ter, e che trattative fra il 
Teatro dl Roma e la Del Be-
no ci slano state anche se non 
hanno portato, come dlmostra-
no i fattl. ad un accordo. 

Old times e stato pubbllcato. 
per la prima volta, in Italia 
da Sipario, nel numero 311 
dell'aprlle 1972 «per gentile 
concessione della Casa editri-
ce Einaudi», che ha i diritti 
di edizione per l'ltalia delle 
opere del drammaturgo ingle-
se. La traduzione pubblicata 
da Sipario e di Romeo De 
Baggis. noto per aver curato, 
nel 1970, la regia del Guar-
diano di Pinter. 

Luchino Visconti ha invece 
affidato la traduzione di Old 
times a Gerardo Guerrieri. Di 
qui, sembra, l'origine dello 
screzlo, che ha portato tutta 
la questione nelle mani del 
pretore Pivetti, il quale ha 
convocato i legal! della Del 
Bono e quelli del Teatro di 
Roma nel suo ufficio per do-
podomani, lunedi. al fine dl 
trovare una via dl uscita. 

Ieri mattina, intanto. Fran
co Enriquez — direttore dello 
Stabile romano — e partito 
alia volta di Londra, con l'in-
tento di incontrarsi sia con 
la Del Bono — in questi gior-
nl nella capitate inglese — sia 
con lo stesso Pinter, per cer-
care di sbrogliare la matassa 
e impedire la sospensione de-
finitiva dello spettacolo. 

Ieri pomeriggio, comunque, 
la biglietteria dell'Argentina 
aveva interrotto la vendita dei 
biglietti fino a lunedi. Si spe-
ra, tuttavia, che entro poche 
ore il problema venga risolto 
e le rappresentazioni riprese. 

C'e da augurarsi che le dl-
vergenze si appianlno al piu 
presto per permettere qulndi 
al pubblico di assistere alio 
spettacolo. Sarebbe, Infatti. in-
giusto e riprovevole che la fa-
tica artistica di un uomo di 
teatro come Visconti, e del 
suoi valorosi attori, andasse 
dispersa. 

le prime 
Musica 

Theatre Piece 
di John Cage 

Dieci giovani artisti (Collin, 
Del Re. Di Lucia, Hirayama, 
Logue, Mazzali, Obino, Rendi-
ne, Schiaffini e Zosi) stanno 
realizzando tutte le sere, fino 
al 7 maggio. al Beat '72, Thea
tre-Piece di John Cage. 

Gli attori-musicisti-pittori-
niimi-danzatori leggono sulla 
partitura il programma delle 
cose che ognuno deve fare (al-
cune indicazioni — se abbia-
mc ben capito — andrebbero 
seguite rigorosamente. altre. 
invece, interpretate) e poi 
danno vita ad una serie di 
azioni, non sul palcoscenico, 
ma in diversi punti del locale. 
C'e chi rompe bottiglie. chi 
disegna. chi si contorce. chi 
strimpella qualche strumento 
musicale. chi si chiude in una 
cassapanca e cosl via; ci6 
mentre il pubblico osserva 
spostandosi in plena liberta. 
magari chiacchierando, da 
tin punto all'altro. Cage sem
bra convinto che in uno spet
tacolo tradizionale ogni azio-
ne. collocandosi neirarco di 
una vicenda «organizzata» 
assuma un significato parti-
colare che I'interpretazione e 
la regia rendono poi ancor piu 
definito; e che. invece, un'azio
ne staccata da ogni contesto 
logico e non condizionata da 
vincoli di tempo e di spazio. 
possa caricarsi di molteplici 
signifkati. aprendo la via ad 
infinite possibility, di reazio-
ne emotiva e di riflessione sia 
per l'attore. sia per lo spetta-
tore, che dovrebbe essere co
sl trasformato anch'esso in 
artiste. Da questa illimitata 
disponibilita di reazione deri-
va / in sostanza, all'evento tea-
trale un'aleatorieta del tipo 
codificato nell* / Ching men
tre il processo di autolibera-
zione degli attori e degli spet-
tatorl e evldentemente rwral-
lelo a quello codificato dallo 
Zen per raggiungere. attra
verso la dialettfca del para-
dosso. H non senso e an^he 
il trauma flMco. nilumina7lo-
ne. II che conferma le ascen-
d?nze orientili dell'an-irchi-
smo in^lviduai'stfco. ma an
che dell'asnlrazfone a un im-
pegno collettlvo tlpici della 
proc^amata tenslone rlvoluzlo-
naria di Cage. 

Nol abblamo avuto l'lmpres-
che gli spettatori si dl-

vertano ma non che si la-
scino «coinvolgere», nono-
stante l'indiscussa bravura e 
l'appassionato impegno dei 
dieci artisti. 

vice 
Cinema 

Un magriifico 
ceffo da galera 
Film di pirati, con infles-

sioni western, e che ricorda 
abbastanza da vicino situazio-
ni e personaggi dell'Isola del 
tesoro di Stevenson (ma a 
un livello infinitamente piu 
basso). La storia, comunque, 
si svolge per larghissima par
te sulla terraferma: la ricer-
ca di un malloppo nascosto. 
1'amicizia tra uno spericola-
to ragazzino e un simpatico 
brigante zoppo sono i temi 
principali del racconto. con-
fezionato per il pubblico dei 
giovanissiml, ma anche con 
scarsa considerazione verso le 
loro esigenze. 

La regla e firmata dallo 
jugoslavo Zoran Calic, e in 
Jugoslavia sono state effet-
tuate le riprese; direttore del
la fotografia (colorata e pa-
noramica) l'inglese Jack Car
diff, un nome noto anche in 
campo registico, ma la cui 
presenza qui non si awerte 
molto. Kirk Douglas si diver-
te a saltellare sulla sua fin-
ta gamba di legno (un eserci-
zlo che deve essergli costato 
tuttavia parecchia fatica). 
Mark Lester e il suo piccolo 
grande amico. Modestamente 
cosmopolitico il contorno. 

cesti-

ag. sa. 

Folk 
Questa seta 
che filiamo 

ET questo il titolo di un 
nuovo recital che la brava 
Daisy Luminl presenta da 
qualche giorno al Teatro «La 
Ringhiera». Questa seta che 
filiamo e un collage di canti 
popolari (11 sottotitolo specifi-
ca ffdal Medio Evo ai nostri 
gloml n) rigorosamente im-
prontati a tematlche dl rl-
scossa soclale. in una veste che 
11 mostra quail autenticl do-
cumenti di lotta. La metlco-

Iasa ricerca, che ha spinto 
Daisy Lumini e Beppe Chie-
rici alia riscoperta dei valori 
di un messaggio popolare an
cor oggi ricco di vitale at-
tualita, consente alia sensibi-
le folksinger di riproporre in 
chiave piu aggressiva alcuni 
«classici» toscani, come Ma-
remma e Cade Vuliva. Grazie 
alia superba interpretazlone 
di Daisy, anche questi ultimi 
ritrovano la primitiva corpo-
sita problematica. e vanno a 
recuperare il ruolo che com
pete loro di diritto quali pa-
gine fondamentali di una cul-
tura popolare intesa non sol-
tanto come espressione folclo-
rica. Applausi, e si replica. 

d. g. 

Rassegna del 
nuovo 

cinema polacco 
Alia presenza dell'autore e 

di una delegazione di cinea-
sti della Polonia, il film Le 
nozze di Andrzej Wajda apri-
ra lunedi 7 maggio a Roma 
una serie di proiezioni dedi
cate a un gruppo di cinque 
film polacchi inediti. scelti 
fra quelli della nona Rasse
gna cinematograTica intema-
zionale di Napoli. Tutte le 
proiezioni si svolgeranno nel-
l'Auditorium dell'AGIS. in 
via di Villa Patrizi. 

Oltre al film Le nozze. la 
rassegna delle novita del ci
nema polacco comprende: La 
perla nella corona, di Kazi-
mlerz Kutz (9 maggio), Lo 
sbandamenlo di Jana Lomni-
cki (11 maggio), Ammazzate 
la pecora nera dl Jerzy Pas-
sendorfer (14 maggio) Vita 
di famiglia di Krzysztof Za-
nussi (16 maggio). Ogni film 
sara preceduto da un dise
gno animato. sempTe dl pro-
duzione polacca. 

De Gregori al 
4 Venti 87 

Oggi alle 21,30, al «4 Ven
ti 87», si conclude con La 
strada i florita dl Francesco 
De Gregori, il primo ciclo dl 
serate - spettacolo organizzate 
dal Oentro dl studi, produzio-
ne e diffuslone audlovlslvi. 

PARIGI -~ Un milione dl cltiadini della capitale francese hanno visto, fino a lerl, c Ultimo 
tango a Parigi » di Bernardo Bertolucci. II milionesimo biglletto e stato acquistato dalla ven-
titreenne studentessa dl sociologia Isabelle Ockrent, che qui vediamo alia cerimonia nel corso 
della quale e stato consegnato al regista italiano II premio cinematograflco Intltolato a Paul 
Levy. NELLA FOTO: Bertolucci, Isabelle e, al centro, lo scultore C6sar, autore del bronzo che 
e visibile nelle mani del regista 

La riproposta di « Molto rumore per nulla » 

Shakespeare cucinato 
alia maniera italiana 

Lo spettacolo (regia di Mario Missiroli) e gustoso, folto d'invenzioni comiche, 
ma rischia di offrire una visione riduttiva del testo - Bella prova degli attori 

Nato all'aperto, I'estate scor-
sa, questo Molto rumore per 
nulla di Shakespeare, con la 
regia di Mario Missiroli e 
con gli stessi attori (parlia-
mo del nucleo principale) 
che ci hanno proposto la gol-
doniana Locandiera, h giunto 
ora a Roma, al Valle, nel pie-
no di una pur incerta prima-
vera. Spettacolo collaudato, 
dunque, che ha percorso in 
lungo e In largo l'ltalia, e 
sul quale si sono da tempo 
espressi, in genere favorevol-
mente (sfiorando talvolta l'en-
tuslasmo), critic! militant! e 
studiosl dell'esperienza e del
la finezza d'un Agostlno Lorn-
bardo. Senza dubbio il lavoro 
di Missiroli, che ha libera-
mente usato una gia libera 
traduzione dl Gerardo Guer
rieri, e copioso di trovate, di 
invenzion! burlesche, di bril-
lanti richiam! alia Commedia 
deH'Arte, al circo, al varieta, 
alle comiche clnematografi-
che. Tutto cid ha peraltro un 
prezzo, a parte i tagli operati 
sul testo, 1'amputazione o il 
trapianto di qualche perso-
naggio. 

In Molto rumore per nulla 
Shakespeare connetteva due 
vicende parallele: l'una deri-
vante, fra le altre fonti, da 
Ariosto e da Bandello, narra 
del travagllato matrimonio 
fra Ero, figlia del governa-
tore di Messina, Leonato, e il 
giovane gentiluomo Claudio. 
che e al seguito di Don Pe
dro, principe d'Aragona. II 
malvagio Don Giovanni, fra-
tello bastardo dl Don Pedro, 
con i suoi accoliti. calunnia 
la fanciulla. che viene abban-
donata in punto di nozze. ed 
e data poi per morta. Cap-
ziosa simulazione. sugeerita 
da Frate Francesco, e desti-
nata a sollecitare la pieta del-
1'opinione pubblica; poi si sco-
pre 1'intrigo, ed Ero e Claudio 
si sposano felicemente. Si spo-
seranno anche Benedetto, ami
co di Claudio, e Beatrice, cu-
gina di Ero. ma dopo una 
lunga schermaglia (attizzata 
da parentl e conoscenti). che 
costituLsce l'altro motivo fon-
damentale della commedia. e 
anzi quello general men te pri-
vilegiato. Missiroli. in certa 
mlsura, rovescia la situazio-
ne; e i dispettosi duetti tr« 
la bisbetica Beatrice e Bene
detto. grande spregiatore del 
gentil ses3o. le loro appartate 
confessloni suH'attrazione che 
tuttavia provano reciproca-
mente, i loro incontri e scon-
tri continui, fino al mutuo 
accordo. sembrano alquanto 
appiattiti e quasi soffocati nel 
complesso della rappresenta
zlone: se ne perde. soprattut-
to. il sottofondo amaro. 

Tl regista ha impresso al 
personaggi — non a tutti. pe
rt. o almeno non a tutti con 
la stessa intensity — cadenze 
dialettali e gergali: Leonato. 
Ero. il fratello di Leonato. An
tonio. ecc. parlano con un for
te accento siciliano (l'azione 
si finge a Messina); gli spa-
gnoli pastrocchiano la loro 
lingua con la nostra; Claudio 
ha il tono e un po' 1'atteggia-
mento del piemontese calato 
al Sud; e cosl via. L'effetto 
d'lnsieme e spassoso. anche 
se non se ne awertono spe
cial! riflessi sugll sviluppi del
la storia (non sara una bat-
tuta sulla «onorata socleta n 
a caratterlzzare In senso so
clale, appunto. figure e fat
ti). La ricerca del divertimen
to prevale; magari a rischio 
dl tramutare quel progenito-
re di Jago che e Don Gio
vanni In un « cattivo » da film 
deH'orrore, splrltosarnente ca-
ricato. ma. alia fine, stucche-
vole. Per contro, certe ere*-

zioni indipendent! ma non 
inconseguenti rispetto al te
sto shakespearlano, come quel-
la del frate fantasista e pre-
stigiatore, non soltanto sono 
esilarantl, ma hanno una di-
screta funzione critica e un 
signlficato anche attuale; 
mentre nuovo smalto, senza 
dlstaccarsl troppo dall'origi-
nale, assume la rldlcola trup-
pa degli uomini di legge e 
delle guardle, dall'eloquio zep-
po di strafalcioni. La linea 
centrale e forse si quella di 
un « racconto popolare», ma 
che inclini pluttosto al «po-
polarescoD, e con un notevo-
le margine di sofisticazione 
intellettuale, come indlca an
che lo scarto tra la scena (di 
Giancarlo Bignardi), color!ta 
e animata, nel gusto delle 

f»itture dei carretti dl Sici-
ia, e 1 costumi (di Elena 

Mannini), d'un pittoresco ab

bastanza eterogeneo (le gra-
devoli musiche sono di Bene
detto Ghlglia). 

All'attivo del risultato e la 
vigorosa prova degli interpre
t s Se Annamaria Guarnieri 
(Beatrice) e Carlo Montagna 
(Benedetto) agiscono in limi-
ti rlstretti, ma comunque con 
bel piglio, Nestor Garay, Ce-
sare Gelli, Quinto Parmeggia-
ni, il bravissimo Alberto Sor-
rentino. Alessandro Haber. 
Raimondo Penne. Nino Isaya 
e altri hanno modo di met
tere pienamente a frutto la 
loro vena farsesca. Efficaci 
pure l'elegante Carlo Valli 
(Claudio) e. con qualche ec-
cesso, Loredana Martinez, una 
Ero tra assatanata e bambi-
nesca, Gennaro Masinl (Leo
nato), Nino Nlcotra (Anto
nio). Cordiallssimo il successo. 

Aggeo Savioli 

Verso la 
conclusione 
il Festival 

del film 
di montagna 

Nostro servizio 
TRENTO, 4 

Vlslonata ormal gran par
te del materlale concorrente 
del XXI Festival del film del
la montagna e dell'esplorazlo-
ne, e in attesa dei premi che 
verranno consegnati domanl, 
le nostre raplde segnalazlonl 
possono lncludere, come ogni 
anno, alcune note dawero po
sitive. Inoltre, 11 che non gua-
sta, aggiungiamo 1'entuslasmo 
con cui la manlfestazione e 
segulta dall'attento e com-
petente pubblico della citta, 
arrlcchlto In questi glornl 
da un vasto stuolo dl ospl-
tl, alplnisti, ex sportivl. Dl-
remo, semmal, che le co
se buone del festival arriva-
no senza sorpresa da parte 
del conoscltorl, nel senso che 
provengono per lo plu da 
firme gia collaudate e dalle 
nazionl che posseggono In 
materia la mlgliore tradlzlone. 

Probabllmente 11 numero 
uno della rassegna, a quaran-
totto ore della chiusura, lo 
ha offerto ancora un vecchlo 
amlco dl Trento, il francese 
Marcel Ichac, gia vincitore 
del Gran Premio nella lonta-
na edizione del 1959. Ichac 
1 a presentatn stavolta un me-
diometraggio intltolato Cfn-
quant'anni, ovvero la vita di 
uno sciatore che e antologia 
sportlva, documento di co
stume e autobiografia insie-
me, mettendo ordine in un 
fitto repertorlo di gare scilstl-
che dalla prima guerra mon-
diale ad oggi 

Neve e sci dominano an
che il lungometraggio sovle-
tlco La marcia della regina 
bianca di Viktor Sadovski, su 
due ragazze rivali nei cam-
pionati del mondo. II film, 
gia presentato alle giornate 
cinematografiche di Cortina, 
vanta un suo spirito agoni-
stlco semplice e cattivante, 
in cui gli spettatori del Festi
val si sono focosamente im-
medesimati, anticipando gli 
applausi al momento del ta-
glio del traguardo senza nem-
meno aspettare la fine della 
prolezlone. E' uno del po-
chlssimi film a soggetto in 
concorso. e forse la penuria 
di questa categoria non va 
attTibuita soltanto alia caren-
za del materiale disponibile 
ma, a quanto si dice, anche 
ad una preconcetta awersio-
ne degli organizzatori spor
tivl verso un genere che com-
porterebbe, piu spesso del pu-
ro documentario, spunti pole-
mici. Questione di punti di 
vista. Ma la polemica, sia 
pure in tenuta di montagna, 
se deve venire ben venga. 

Meritatamente festeggiato 
un telefilm jugoslavo, Volare, 
di Rudi Klaric. Sostanziosa la 
selezione polacca, in cui pure 
campeggia un breve soggetto 
firmato dal bravissimo regista 
Krzysztof Zanussi, La monta
gna del ricordo. 

Nel settore dell'esplorazione 
antropologica e piaciuto Alia 
ricerca del mondo perduto, di 
Howard Cambell (Stati Uniti) 
sulle civilta precolombiane 
d'America. 

Un po* in ombra la rappre-
sentanza italiana, se si eccet-
tua il pittoresco La Marcialon-
ga dl Silvio Maestranzi, che 
ieri ha suscitato battimani e 
buonumore. 

t. r. 

Alia Scuola tedesca di Roma 

Didascalica vivisezione 
deU'anima di Woyzeck 

La compagnia «Die Briicke» di Monaco di Baviera, con la regia 
di Hans Joachim Heyse, ha messo in scena il dramma di Biichner 
neiredizione che h gft stata presentata alia Rassegna degli Stabili 
Presentato dalla Re pubblica 

Federale Tedesca alia Rasse
gna fiorentina dei teatri stabili 
il Woyzeck di Georg Bflchner. 
a cura della Compagnia di Mo
naco a Die Briicke » e con la 
regia di Hans Joachim Heyse, 
ha avuto ancora una replica 
nell'auJa magna della Scuola 
tedesca di Roma, per iniziati-
va della «Deutscbe bibliothek* 
e del « Goethe-institut». 

II Woyzeck (1837) e un testo 
«classico» con cui. prima o 
poi, reglsti e attori dovranno 
fare i conti; un testo obbliga-
to, per cosi dire, che ogni uo
mo di teatro finisce per sce-
gliere spesso come prova della 
sua maturita artistica; un te
sto. infine, denslssimo. strut-
turalmente complesso e ricco 
di rapporti dialetticl, per cui 
impone una scelta stillstica 
preclsa e chiara, giusta o erra
ta che sia. Buchner (1813-1837) 
e considerato ormai come il 
precorritore dei toni e del 
simboli dello espressionismo 
modemo. e a sostegno di que
sta ipotesi critica si cita spes
so la struttura spezzata. con-
tratta dcll'arco drammatico 
(per escmpio. in Leonzio e Le
na, la satira profonda della 
socleta tedesca coinvolge gh 
stessi elementi espressi nella 
tradizione letteraria del «Lust-
spiel»), che nel Woyzeck si 
rileva addirittura neH'esame 
delle sue variant! testuali. 
Nell'opera di Buchner sono 
presenti i prim! sintomi della 
dissoluzione della drammatur-
gia classica. Tra i primi a no-
tarlo. Alfred Kerr scrisse nel 
1926 che Tamburi nella notte 
di Brecht aveva sicure radlcl 
nella drammaturgia buchne-
riana. Nel 1925 il musicista 
Alban Berg ne trasse 11 suo 
capolavoro. il Wozzeck. 

D'altra parte, i dramml di 
Buchner riflcttono la sua esu-
berante e inquieta personallta 
(lo scrittore potrebbe consl-
derarsl, sotto cert! aspettl, un 

soclallsta), densa di fremiti e 
aneliti rivoluzionari, sempre 
venati, pert, da una malinco-
nia amara e da un persisten-
te pessimlsmo: i contadini di 
Leonzio e Lena sono quegli 
stessi «sudditi» incoscienti 
che, tempo prima, con soler-
zia, avevano consegnato alia 
polizia — come annota Giorgio 
Dolfini — le copie del Afes-
saggero dell'Assia trovate «sul-
le soglie delle loro case ». 

Nella concezione di Buchner 
la solitaria e disperata eslsten-
za del povero soldato Woyzeck 
(il cui fatalismo dlsarmato si 
Iega con un filo rosso alia 
noia-ozio di Leonzio) s'innal-
za a simbolu della tragedia 
umana e quotidiana di tutti 
i poveri e gli oppressi (chi 
non ha danaro non pud esse
re virtuoso e morale), che 
non hanno la forza e la pos-
sibilita di combattere la pro
fonda mlseria della loro vita. 
In questo senso. il dramma di 
Buchner acquista una colom-
zione umanissima e rivoluzio-
naria, ma nello stesso tempo 
romanticamente (in senso hei-
niano, comunque) oscurata da 
una trlstezza inconsolabile. 
Ma come non rilevare la tra-
gica pregnanza e similarita 
dello sfruttamenlo condotto 
dalla «scienza» sul corpo di 
Woyzeck, di quello «erotico » 
sul corpo di Maria, e di quello 
« legale » della a giustizia » an
cora sul corpo di Woyzeck. 

Ma se il dramma di Buch
ner esplicita la connotazione 
umana, e anche vero che il 
Woyzeck, attraverso la tipiciz-
zazione dei personaggi come 
espressionl di « classi sociali », 
manifesto, nella sua struttu
ra, l'unita di una precisa 
prospettiva ideologico-sociale, 
quindl politica. E cl sembra 
pluttosto riduttiva, se non ml-
stificatoria e conscrvatrice, la 
interpretazlone della regla per 
cui — come e detto nel di-
pliant — «Buchner si limita 

a rappresentare l'umano, sen
za accusare ad alta voce, sen
za creare un testo speciflca-
mente politico. E ' solo il ri
sultato di una ricerca sull'es-
senza dell'uomo che genera 
creature come Woyzeck. BQch-
ner opera esclusivamente una 
vivisezione deU'anima (corsivo 
nostro) ». E all'intemo di una 
scena nuda composta di quin-
te grigie di cemento, il regi
sta Hans Joachim Heyse con
duce il suo dramma essenzia-
listico, di pure coscienze in 
lotta, attraverso la recitazio-
ne monocorde e «testuale» 
delle battute. illuminate sen
za posa da una luce cruda. 
Non si tratta. quindi, come si 
potrebbe credere, di un espe-
diente straniante brechtiano, 
ma di un'operazione idealisti-
camente didascalica, la cui sti-
lizzazione dovrebbe evocare 
con maggiore convinzione un 
astratto calvario di «anlmej>. 

Pur cosl congelati, senza 
nervi e sangue, i personaggi 
hanno trovato spesso negli in
terpret! un eccellente risalto: 
Peter Striebeck ha fomito la 
sua maschera espresslva e 
sbigottita a Woyzeck; Inge 
Rassaerts e stata una torbida 
Maria; Dieter Brammer, il 
Capitano; Gerhard Friedrich, 
il DoUore; Harald Dietl il 
«galante» Tamburo maggio
re, e dovremmo anche citare 
11 rigore e la precisione di 
tutti gli altri. Tuttavia, molto 
pesante si rivelava l'ipoteca 
registica, e ci sembrava di 
assistere a una rappresenta
zlone conlata sul giudizlo cri-
tico del Victor, che vedeva il 
Woyzeck come una « ballata » 
stillstlcamente dlscontlnua, la-
cerata da «due stil ls. 11 tra-
glco e 11 satirlco, quest'ulti-
mo tuttavia scelto da Hans 
Joachim Heyse come chiave 
generale per la messa in scena. 

r. a. 

reai yr; 

controcanale 
INTERCETTATORI — Dav 

vero istruttivo il galoppante 
servizio di Franco Biancacci 
sull'affare Watergate, che ha 
aperto I'ultimo numero di Sta-
sera ripercorrendo le tappe 
della vicenda che e comincia-
ta con la scoperta del micro-
foni spia installati dai repub-
blicani nella centrale elettora-
le del Partito Democrattco ed 
e giunta, in questi giorni, alle 
dimisstoni di alcuni tra i piu 
importanti collaboratori di 
Nixon 

a Uno scandalo grave e una 
lezionen e stata la conclusio
ne. Gia. Ma una lezione per 
chi? Non certo per Stasera, 
intanto; che, se non fosse il 
settimanale che e, avrebbe do-
vuto mandare in onda subito 
dopo un bel servizio sullo 
scandalo delle intercettazioni 
telefoniche nel nostro paese, 
per indacare, sull'esempio dei 
giornali americani, nelle gravi 
complicity rimaste tuttora nel-
I'ombra, e per sottolineare che, 
mentre negli Stati Uniti il 
capo della FBI si e dimesso 
perche accusato di avere in-
quinato alcune prove, qui fun-
zionari di polizia sul cui capo 
pesa la medesima accusa con-
tinuano tranquillamente a oc-
cupare i loro delicatisstmi in-
carichi. 

Ma Stasera si e guardato 
bene dall'avventurarsi su que
ste o altre piste. Anzi, ha 
cambiato subito argomento. 
Del resto, quando, tempo fa, 
ai primi sussulti dello scanda
lo aveva messo insieme un 
servizio sulle intercettazioni, 
il settimanale si era dilettato 
con alcuni elementi di «colo
re » e aveva accuratamente 
evitato di chiedere Vopinione 
di «comuni cittadiniv, come, 
invece, ha fatto Biancacci per 
lo scandalo Watergate. Non 
scherziamo: Stasera pub an
che parlare di «lezioni», ma 
non dimentica I'opportuna 
ti cautcla ».'. E, infatti, anche a 
proposito dello scandalo Wa
tergate. pur dando conto dei 
fatti, ha adottato il consueto 
tono ediflcante, insistendo so-
prattutto sulla «prova demo-
cratica» del sistema ameri-
cano. 

Come se le dimisstoni di 

S uesti giorni non fossero state 
ecise con Vacqua alia gola e, 

soprattutto, come se Vajfare 
Watergate non stesse a duno-
strare, prima di ogni altra co-
sa, la degenerazione dei me-
todi di lotta politica negli Sta
ti Uniti. Ci vuole dawero una 
bella faccia tosta per contt-
nuare ad esaltare la «demo-
crazia americana» proprio in 
occasione di episodi che ne te-
stimoniano, al contrario, la 
profonda corruzione: come 
questo Watergate o il famoso 
affare del « dossier» del Pen-
tagono sull'aggressione al Viet
nam. La verita e che se in 
Italia si piange, negli Stati 
Uniti non si ride di certo: e 
le «lezioni«, ormai, la demo-
crazla borghese ha cessato di 
impartirle da un pezzo. 

L'altro importante servizio 
di questo numero di Stasera 
era quello inviato da Franco 
Ferrari dalla Cambogia. Altro 
tipico esempio di giornali-
smo che, pur a contatto di-
retto con gli avvenimenti piu 
drammatici, evita ad ogni co-
sto di penetrare il senso della 
realta e non riesce piu nem-
meno a costruire una informa-
zione efflcace. Trovandosi in 
uno degli epicentri del conflit-
to, nella Takeo assediata dai 
partigiani, Ferrari e il suo ope-
ratore hanno saputo trasmet-
terci la sensazione dell'infer-
no creato dagli americani con 
le loro azioni terroristiche sol
tanto nella sequenza del bom-
bardamento. Per il resto, si 
e tratiato di una cronaca 
sbrindellata, nella quale affto-
rava continuamente soprattut
to la preoccupazione per la 
propria sorte di gtornalisti al 
fronte. E nemmeno un barlu-
me di coscienza delle cause di 
questa guerra e della sua so
stanza. 

Le uniche interviste sono 
state con un colonnello e un 
generate di Lon Nol, che auspi-
cavano soltanto piii bombe e 
possibilmente il napalm: au-
spici criminali, dati senza al-
cun commento doll'Humanita
rian inviato della RAI-TV. 

g. c. 
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