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Spettacoli teatrali a Roma 

Un festoso 
e fiabesco 
«Etourdi» 
df Moliere 

Lo spettacolo messo in 
scena dal Teatro Nazio

nale di Strasburgo 

II Teatro Nazionale di Stra
sburgo ha portato al Premlo 
Roma questa squisita edlzlo-
ne deU'Etourdi («Lo sven-
tato») di Moliere, opera glo* 
vanile del commedlografo 
francese, rlproposta, come 
una festosa presenza di vita, 
nel terzo centenario della mor-
te. Lo sventato derlva da 
fonti italiane: in particolare 
dalYInavvertito di Nicco-
J6 Barblerl, e in generale dal 
lavoro del Comlci deirArte, 
ma le sue ascendenze risalgo-
no flno a Plauto. A dargll 11 
titolo e 11 personagglo di Le-
lio, balordo spasimante, che 
per maldestrezza (quando non 
per sfortuna) manda regolar* 
mente all'arla quanti strata-
gemmi vengono escogitatl dal 
servo Mascarillo per consen-
tirgli di strappare all'esoso 
Truffaldino, che la tiene come 
schlava, e al rivale Leandro, 
la bella Celia. La trama, flno 
al felice sciogllmento, e assal 
complicata, ma bastera. rile-
vare in essa, come motlvo che 
si sviluppera nel teatro di Mo
liere, il contrasto tra vecchie 
e nuove generazioni. II vero 
protagonlsta e comunque Ma-
scarillo, erede e insieme an-
ticipatore d'una noblle schiat-
ta di valletti furbi e intra-
prendenti, parente stretto di 
Scapino. La sua astuzia, il 
suo gusto quasi filosofico, o 
artistico, deirimbroglio, della 
simulazione, della tiappole-
ria, lo sottraggono gia alia 
fissita della maschera, gli 
conferlscono un carattere piu 
ricco e pieno. Maschere so-
no semmai gli altri, i «pa
droni ». rispetto al quail (e 
pur dovendo attenersi alle re-
gole del loro gioco) Masca-
rillo manifesta tanta llberta 
e capacita d'inventiva. 

II regista Jean-Louis Tha-
min ha create, attorno a Ma-
scarillo, una compagnia di 
saltimbanchi, che si eslblsco-
no gia prima dell'inlzio della 
rappresentazione nel ridotto 
del teatro, nei corridoi della 
platea, infine alia ribalta, e 
che intervengono pol a legare 
i divers! episodi e a offrire 
11 loro aiuto all'indaffaratissi-
mo amico. Quest! estrosi fu-
namboli, dal gesti spericolati 
quanto esatti, dal movimenti 
audaci quanto graziosi, son 
visti anche muovere i perso-
naggi della vicenda come at-
traverso invLsibili fili, da 
esperti burattlnai. L'elemen-
to marionettistico e ricorren-
te, e da luogo a deliziose fi-
gurazioni, con l'apporto della 
scenografia di Christine Lau
rent (autrice anche dei costu-
mi, di fantasia, ma su base 
ottocentesca). che accentua 
il clima fiabesco, situando al 
centro dell'azione un castel-
luccio con tanto di ponte le-
vatoio, e calando di quando 
in quando uno schermo bian
co. sul quale si proiettano 
ombre cinesi. 

In questo quadro lieve e 
aereo d'immaginl, il Masca-
rillo interpretato da Jean-Jac
ques Moreau (un « brutto sim-
patico» alia Belmondo) ha 
nondimeno una giusta corpo-
sita vocale e mimica, un rea-
listico spicco. Gli altri, da 
Alain Poures a Yolande Ha-
scoet, da Marc Imbert a Eve-
lyne Bouix, da Martin a Pier
re Baton, a Jacques Guibal, 
eccetera (senza dimenticare 
tutti i giocolieri) forniscono 
la prova di una notevole per-
sonalita individuale e collet-
tlva, sostenuta da giovanlle 
slancio e da maturo affiata-
mento. Applauditissimo alia 
« prima». lo spettacolo si re
plica, al Quirino, ancora oggi 
e domani. 

ag. sa. 

Cola pazzo 
e disperato 
II dramma di Enzo Siciliano sulfa vita e la mode 
del tribuno trecentesco presentato all'Eliseo 

Vita e morte dt Cola di 
Rienzo, di Enzo Siciliano. ora 
in scena aU'Eliseo, per il Tea
tro di Roma, dopo una serie 
di recite nel Sud. non e e 
non vuol essere teatro-docu-
mento. Secondo Dacia Marai-
ni, che ha scritto per Sipario 
una affettuosa presentazione 
del lavoro. «non e teatro sto-
rico e in fondo nemmeno tea
tro politico. Le vicende di Co
la sono il pretesto per una 
lunga meditazione sulla mor
te)). Enzo Siciliano, invece, 
parla del « rapporto tra un uo-
mo di cultura, quale indub-
biamente era Cola di Rienzo, 
nonostante e a dispetto del 
suo Istrionlsmo di capopopo-
lo, e 11 Potere». II dramma, 
comunque. ha un'accentuata 
cadenza eslstenziale. II qua
dro dell'epoca e accennato per 
sommi tratti. Siamo nel cuore 
del Trecento, in una Roma 
pazza e disperata, dove il po. 
polo langue sotto la prepoten-
za del noblli. mentre 11 Papa 
se ne sta da tempo ad Avi-
gnone, e a Praga c'e 1'impe-
ratore Carlo IV di Boemia, 
ombroso, stravagante. Cola di 
Rienzo, figlio d'un taverniere 
e d'una lavandaia (piu tardi 
sosterra di essere il bastardo 
dl Enrico VII). ma nutrito di 
buone letture, s'impadronisce 
della citta, batte gli aristo-
cratlcl, riforma ramministra-
zlone della giustizia. intrat-
tiene relazionl col Papa e con 
1 vari signori d'ltalia, vaneg-
gia di un ritorno alle glorie 
antiche. Poi si scontra con la 
dura realta. cade, fugge. ri-
torna, cade di nuovo, e lin-
ciato dalla folia inferocita. 

Tra le cause immediate del 
suo crollo s'indicano nel testo 
di Enzo Siciliano l'imposizio. 
ne di nuove tasse (ma quasi 
di passata) e la condanna al
ia massima pena d'un capita-
no di ventura. Moriale. gia so-
stenitore di Cola (e che avreb-
be cercato di succedergli). 
Moriale, nel dramma. e un po* 
l'antagonista. un po* Yalter 
ego di Cola, il braccio secola-
re. quello che dovrebbe dar 
corpo alle ornate parole di 
lui. II conflitto Interno al per-
sonaggio di Cola. la sua d:a-
Iettica, si risolve dunque per 
qualche verso in uno sdoppia-
mento: I'azione politica del 
protagonlsta (ccntraddittoria. 
dlscutlbile. altalenante, ma 
pur sempre azione) viene af-
fidata ad altri, o a nessuno; 
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Cola resta a consumarsi nel 
suo solitario rovello d'intel-
lettuale megalomane, vanito-
so. esiblzionista. Scompare il 
demagogo. rimane 11 poeta, 
e il fallimento di quest'ulti-
mo sembra tanto scontato sin 
dall'inizio da toglier carica e 
necessita al procedere dei 
fatti. 

La problematica dell'opera 
vede in questo modo ridotta 
di parecchio la sua portata, 
la sua incidenza nell'attualita: 
il popolo non appare (se non 
attraverso una dubbia rappre-
sentanza. composta della mo-
glie del tribuno e d'un grup-
petto dl «ragazzi di vita»), 
i nobili sono solo una manica 
di ribaldi, i'lmperatore e mez
zo matto, 11 Papa, anzi due 
Papl (Clemente VI e pol In-
nocenzo VI) assumono qui per 
contrasto una tale capacita 
demlurgica, sono in possesso, 
e unicamente loro, d'un «di-
segno» cosl perfetto, da la-
sciarci presentire una visione 
metafisica della storia. II te-
ma della morte prende certo 
(quasi inevitabilmente) rlsal-
to. in una simile prospettiva. 
e con esso quello della cru-
delta: Cola tende a rasso-
migliare al Goetz sartnano, 
nia senza giungerne alia iuci-
da coscienza. 

L'autore ha scartato (con 
modestia e saggezza) 1'even-
tualita di riprodurre lo stra-
ordinario linguaggio giudaico-
romanesco deH'anonlmo cro-
nlsta che, dal XIV secolo. ci 
tramandd la tragedia di Cola 
(solo alia fine se ne cita qual
che frase); tuttavia, nei mo. 
menti piu efficaci, ne ha 
echeggiato la stringatezza, la 
forza sintetica. NeH'insleme. il 
testo e composto in un buon 
italiano Ietterario. con pen-
nellate di colore (anche stri-
dule) tratte dal turplloquio 
correntfc, e punte di una elo-
quenza brillante ma non trop-
po dinamlca. Peraltro. la pa-
gina scritta ha un suo peso 
teatrale. poiche lo spettacolo 
c'e. sebbene forse generica-
mente atteggiato. tra popola-
resco e rigoroso. 

La scena di Giancarlo Bi 
gnardi (suoi anche 1 vivaci 
costumi) digrada verso la ri
balta con un incastro di fram-
menti architettonici. suppel-
lettill e armi che evocano a 
un tempo i sogni imperiali del 
protagonlsta, la sua retorica 
Romanita. e una situazione ef-
fettiva di sfacelo. miseria. 
violenza. La re gia di Ales-
sand ro Giupponi muove con 
proprieta gli attori, tra i qua-
li owiamente campeggia 
Glauco Mauri, che annette 
questo Cola a una sua per-
sonale galleria di figure ma-
late. deliranti, sconfitte. Mol-
to applaudito Graziano Giusti. 
per la sofisticata ironia con 
cui rende i due pontefici Con 
notevole puntiglio e una di
screte grinta. Marild Tolo e 
Nunzia, la moglie. Gino Per-
nice. Franco Alpestre. Gian-
ni Cavina. Donato Castella-
neta Corrado Annicelli sono 
In evidenza nel contorno. I 
brevi ma impetuosi interventi 
musical] sono a cura di Be
nedetto Ghiglia, Airanteprima 
di martedl (con un pubblico 
d'altronde un po* speclale) 
successo cordialissimo 

In concorso per la Francia a Cannes le prime 

Aggeo Savioli 
Nella foto: Glauco Mauri e 

Marilii Tolo in una scena di 
# Vita e morte di Cola di 
Rienzo ». 
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Dibottifo 

sulle leggi per 

la musica 
Stasera, alle ore 21. nella 

sede romana della Casa della 
Cultura (Largo Arenula, 26), 
si svolgera un dibattito sul 
tema « Leggi di riforma e rin-
novamento della vita musica-
]e». Parteclpano al dibattito 
Gaspare Papa, Marino Rai-
clch, Giuseppe Scanni ed Eu-
genlo Capitani. Presiede Lui-
gi Pestalozza, 

II film piu lungo 
« La maman et la putain » di Jean Eustache: saggio di romanzo 
fenomenologico a tre personaggi dominant! che non stanca seb
bene duri tre ore e mezzo - Un singolare film giapponese 

Dal nostro inviato 
CANNES, 16 

Riecco Jean-Pierre Waud, 
ancora lui, Yalter ego dl Truf-
faut, l'eroe minlmo di Godard, 
11 fidanzatino stupidello di Ul
timo tango, per tre ore e mez
zo in primo piano, lui e le 
due donne, 1 suoi monologhi 
torrenziall, 11 suo amaro far 
niente (che oggi si chiama 
« nulllsmo » ed e la filosofla ul
timo grldo), rieccolo al pieno, 
narcisistico servlzlo di Jean 
Eustache, un capelluto autore 
dl trentaquattr'annl («avevo 
deciso dl non passare 1 ventl-
nove, ma ormai e fatta»), 
pallldo e notturno clneasta 
underground e controcorrente 
cosl contrororrente che ha 
avuto a Cannes, nonostante la 
lunghezza del suo film In bian
co e nero e la provocazione 
contenuta gia nel titolo, la 
giomata tutta per se\ 

Prodotto. tra le altre socie-
ta, dalla « Cine-quanon», La 
maman et la putain (che non 
ha blsogno di traduzione) riu-
nlsce infatti due concetti che 
dovrebbero essere agli antipo-
di, a significare forse, nella 
slntesi di sacro e profano, la 
donna Ideale per Alexandre, il 
sentenzioso protagonista che, 
respinto all'lnizio da Gilberte 
che chlede di sposare (nome 
proustiano d'una insegnante 
che ha il fascino androglno dl 
Isabelle Weingarten, vista in 
Quattro notti di un sognatore 
di Bresson), chiede alia fine 
di sposare l'infermiera Vero-
nika (Francoise Lebrun, la rl-
velazione del film), ragazza 
leggera ma triste che lo ama 
.ed e inctnta di lui, e tuttavia 
vomlta al sentlre la sua rlchle-
sta, Iasciando dunque il futuro 
aperto a tutte le soluzioni. 

Anche perche, se quest'ultl-
ma e II secondo corno del di
lemma, il primo non e Gilber
te, che gia appartiene al pas-
sato, ma la gelosa e posses-
slva Maria (Bernadette La-
font) che ha una boutique e 
presso la quale Alexandre si 
accuccia. mettendo sempre. al
ia francese. le scarpe sul let-
to. Lei pure lo ama, diclamo 
d'amor furibondo alia manie-
ra di Edith Piaf, di cui ascolta 
una canzone su un vecchio di
sco graffiato, mentre attende 
il giovane amante che puo be-
nisslmo ritornare. 

Disponibile a tutto, sicuro dl 
niente, imbevuto di un intel-
lettualismo che lo sbatte in 
ogni direzione, di una cultura 
che evade nella stranezza, 
campione di fenomenologia, 
Alexandre potrebbe essere 11 
ritratto dl un neo-esistenzia-
lista cinque anni dopo il mag-
glo '68. l'esemplare dl un grup-
puscolo cosl rarefatto da ri-
dursi praticamente a lui solo, 
a un egoismo personate che 
egli difende con astuzia: sa 
tenere a bada la materna Ma
ria cosl come, rifiutandosi, 
conquista all'amore la sbalor-
dita Veronika, usa a conce-
dersl a tutti per disperazione. 

A un certo punto dl tensio-
ne, dai binari paralleli su cui 
scorrono, 1 due rapporti che 
Alexandre manda avanti con-
temporaneamente sembrano 
conflulre in un triangolo, che 
pert non regge alia prova del-
le singole individualita; ed e 
qui che, in un monologo alia 
Joyce, o meglio alia Celine, 
lunghissimo, brutale, rigurgi-
tante di depravazione e di pu-
rezza, la povera Veronika, 
ubriaca e piangente, raccon-
tando la propria vita di po-
lacca immi grata, le proprie 
esperienze sessuall, la propria 
esigenza di una passione puli-
ta, riassume In se 11 conflitto 
tra i due termini del titolo. 
negandolo come tale ma, a 
quanto pare, rinchludendosi 
ancor piu nella solltudlne. 

La maman et la putaine e 
un film Iutulento. irritante e 
divertente, piu abile che ispi-
rato: trecento pagine di dialo-
go scritte a un tavollno dl caf-
fe e concentrate, anzi lasciate 
scorrere su pochi volti. in am
bient! ristretti, in dimensioni 
banali. fino a sollec'.tare e a 
far scattare daU'esplorazione 
volutamente piatta del quoti-
diano quelle accensioni, quelle 
impennate dolorose o feroci, 
addirittura tragiche, quelle ri-
velazioni importanti di un 
malessere contemporaneo. che 
ne giustificano l'esame. E' un 
cinema-verita fotografato (da 
Pierre Lhomme) a camera fis-
sa. che attrae per la curiosita 
dei personaggi che agiscono. 
o meglio non agiscono ma 
piuttosto si confessano davan-
ti a noi; e come il corso dl 
un flume che trascina con se 
anche la meima, e insieme co-
steggia paesaggi umani degni 
di attenzione e di pi eta, Ed e 
per questo che si lascia segui-
re senza nola, il che, in una 
narrazione del genere, che n-
nuncia alle scorciatoie del ci
nema, e un segno certo di in-
teresse e di valore. 

Jean Eustache non viene dal 
nulla, anche se al nulla di-
chiara di tendere. Ha gia rea-
lizzato nel '63 Le cattive com-
pagnie che piacque a Godard, 
portato a Pesaro nel '66 Papa 
Nat ale ha gli occhi azzurri, 
ripreso in diretta e in una 
gljrnata I'uccisione di un 
maiale nel film omonimo, gi-
rato due ore e cinque minuti 
di Numero zero per lasciarlo 
inedito. Non ha, si dice, una 
casa fissa dove dormire. e 
chissa quale sconvolgimen-
to nella sua vita se La maman 
et la putain avesse successo e, 
Dio non voglia. anche un pre
mlo del Festival. 

Su Jean-Pierre Leaud 1 pa-
reri sono discordi: c'e chi lo 
ritiene insopportabile anche 
perche ormai onnipresente, 
come certe erbe nslla cucina 
provenzale: ma non v'e dubbio 
che qui sia al meglio delle sue 
posslbilita. e che al suoi ne-
mici non dispiacera vederlo 
bastonato come gli succede 
alia fine. Sulle due donne, In
vece. 1'unanimita e assoluta: 
magnifica la Lafont. Giunone 
con gli artlgll, e splendida di 
tenerezza e straziante di me-
stizia la Lebrun, vamplro da-
gll occhi celesti, assetato di 
amore 

Un altro originale, ma piu 
per partito preso che per con-
vinzinne, e il giapponese Yoi-
chi Takabayashl, che alia Set-
timana della crltlca lia conse-
gnato un film tutto muto; o 
meglio, muto di parole ma 
non di rumori, perche la plog-
gia battente, lo stridio degli 
uccelli o il taglio di un co-
comero vl assumono un'evl-
denza terrorizzante. C16 do
vrebbe mettere In maggior rl-
lievo la pace del templo in 
cima alia colllna, dove vlve in 
contemplazione e in preghlera 
— lontano dai rumori del 
mondo, ma come s'e detto, 
non del cinema — un anziano 
monaco buddista. che un gior-
no accoglie come un padre 
una misteriosa fanciulla emer-
sa dalle nebbie del lago. Che 
cosa succede al monaco? Che 
un giorno vede la ragazza fa
re all'amore (e anche qui 1 
suoi gemiti salgono al cielo) 
con un coetaneo. E allora l'uo-
mo casto e preso da una furia 
onanlstica, che prima lo spin-
gera a fare al Budda (come 
scrive Marcel Martin) «una 
offerta intima non prevista 
dal testl sacri», e pol a consu
marsi simbollcamente e a mo-
rire roso dai vermi. Che ci 
sembra davvero un castigo ec-
cessivo, tanto piu perche com-
minatogll da un regista che, 
preparando la sua sparata sen-
sazlonale con il calligrafismo 
delle stampe antiche, ne me-
riterebbe uno maggiore. 

II titolo originale e Gaki 
Zoshi che, per quanto sappia-

mo di giapponese, potrebbe 
anche voler dire La mastur-
bazione. Con la consueta fe-
delta, 1 francesi lo traducono 
L'acqua era cosl chiara. 

Ugo Casiraghi 

« Giornate del 
film romeno » 

a Roma 
Nell'ambito delle manlfe-

stazionl Indette in occaslone 
della vislta in Italia del Pre-
sidente del Consiglio di Sta-
to della Repubblica Socialista 
dl Romania, Nicolae Ceause-
scu, si svolgeranno a Roma 
le «Giornate del film ro
meno ». 

La rassegna cinematografl-
ca si aprira il 19 maggio nel
la sala del Planetario dove si 
concludera 11 21 maggio. I 
film prescelti per le prole-
zioni sono: Puterea si adeva-
rul («II potere e la verita») 
di Manole Marcus, Doua cetati 
(a Due cittadelleu) dl Titus 
Mesaros (documentario), Co-
lumna (« La colonna ») di Mir-
cea Dragan, Ritmuri romane-
sti («Ritmi romeni») dl Octav 
Ionlta (documentario), Drum 
in Penumbra (« Cammlno nel
la penombra») dl Lucian 
Bratu. Toate Apele due la Cin-
guet («Tutti i fiuml portano 
a Cinguet») dl Ervin Szecler 
(documentario). 

In scena a Roma 

La fiamma della 
Vestale accende 

I'opera romantica 
Dafo in una buona edizione, il capolavoro di Spontini 
ha avuto in Leyla Gencer una splendida protagonista 

E' un musicista che aspet-
ta ancora 11 6uo momento. Di-
ciamo di Gaspare Spontini 
(1774-1851), bizzarro. testardo, 
bravissinio. che passato da 
una corte all'altra (dai Bor-
bonl a Bonaparte a Gugliel-
mo III di Prussia), si pro-
curd mille Invldie, ma pure 
11 rispetto e rammirazione dei 
piu illustri « nuovi musiclsti » 
del suo tempo: da Berlioz a 
Schumann a Wagner. E del 
resto, potrebbe delinearsi una 
situazione musicale che da 
Gluck-Mozart arrivi. attraver
so Spontini. flno a Wagner. 
Ma non e solo questo, che 
debbono raolto a Spontini tut
ti i nostri sommi operisti, da 
Rossini a Bellini, da Donizet
ti a Verdi. 

II punto chiave di questa 
straordinaria presenza di 
Spontini nel corso dell'Otto-
cento e La Vestale, in cui si 
prefigurano tutte le invenzio-
ni destinate a diventare per-

Tournee di 
Lucia Altieri 

nellURSS 

MOSCA, 16 
(c.b.) — La cantante Lu

cia Altieri ha cominciato con 
successo una nuova tournee 
neU'URSS con uno spettaco
lo a Lemngrado, nel corso del 
quale ha presentato numerose 
canzoni italiane, antiche e 
modeme. La Altieri — gia no-
ta al pubblico soviet!co che 
l'ha gia applaudlta lo scorso an
no — dopo 11 recital a Lenln-
grado prendera parte a una 
serie di manlfestazionl artl-
stlche In programma a Tal
lin, Riga, Vilnius, Minsk, Yal
ta, Odessa, Karkov e infine, 
a Mosca, per quattro spetta
coli, dal 16 al 19 glugno. 

slno convenzione e manlera, 
mentre e una sorpresa ricor-
dare che quest'opera sia stata 
rappresentata a Parigi — in 
un lontanissimo 1807 (grazie 
anche a Giuseppina Bonapar
te, ammiratrlce del nostro 
composltore). 

Tutto quel che, In seguito 
(e anche nello stesso Sponti
ni) costituira l'armamentario 
fonico di un tono concltato, 
tempestoso, drammatico ed 
elegiaco insieme trova una 
sua prima codiflcazione in 
questa Vestale che, come con-
densa il furore romantico in 
una esemplare compostezza. 
cosl riesce ad ammorbidire 
quest'ultima flno ad un canto 
che sara poi caro soprattutto 
a Bellini. 

II Grgtry rilevando un 6lan 
terrible e 1'Hanslick ammet-
tendo che raramente la musi
ca sia andata oltre certi cul-
mini ragglunti dalla Vestale, 
ebbero gia chiara l'importan-
za di quest'opera. La quale, 
pertanto andava musicalmen-
te centrata in una esecuzione 
capace di tener conto dell'ine-
dito e qulndl di dare il senso 
della no vita, della freschezza 
irruente dl certl slancl ai 
quali per la prima volta era 
sospinta la musica nel primo 
decennio del secolo scorso (e 
Weber era tutto orecchi). 

Senonche, Carlo Francl. 
concertatore e direttore, 11 
quale pure ha assicurato un 
esemplare equilibrio alia rap
presentazione. ha voluto piut
tosto frenare e Ievigare 11 tu-
multo spontiniano. 

Del pari, 1'allestimento sce-
nlco (le scene, non per nulla, 
di Pier Lulgl Samaritan!, sono 
improntate ad una visione di 
una Roma solennemente di 
favola e come avvolta In un 
dorato pulvlscolo). i bel costu
mi di Marcel Escoffler. la re-
gla di Mauro Bolognini, ca
pace di conferire nobilta e 
naturalezza di gesto. fanno di 
questa Vestale un momento 
di rilievo e proprio dl ripre-
sa in uno scorcio di stagione 
piuttosto modesto. C'e. poi, 
da segnalare la forte interpre-
tazione. scenica e vocale. di 
Leyla Gencer. ritomata a uno 
splendore timbrico di prima 
grandezza. Al suo flanco. 11 
tenore Robleto Merolla. ha 
soprattutto vocalmente dlse-
gnato un ardente innamorato. 
Licinio ama Giulia. ma quanto 
tc-rna dalla guerra. la trova 
consacrata alia dea Vesta. 
Penetra nel templo e. duran
te 11 duetto, la sacra fiamma 
si spegne. Giulia e condanna-
ta a morte. ma la dea salra 
la sacerdotessa e tutto fini-
sce in gloria. SuU'esultanza 
del mortal! Incombe la visione 
di un Ollmpo. con la famiglia 
Imperlale (Giuseppina e Na-
poleone) in alta uniforme. be-
nevolmente disposta al trion-
fo dell'amore. 

Una prestazione di rilievo e 
anche quella offerta da Ma
rio Petri, da Blanca Maria 
Oasonl (non per6 del tutto 
a suo agio nella parte della 
Gran Vestale). da Carlo Ca
va, Bernardino Dl Bagno e 
Americo De Santls. Sosplnto 
spesso ad un mirabile piglio 
sinfonlco e apparso il coro 
preparato da Augusto Parodi. 

Applausi frequent! anche a 
scena aperta e chiamate lun-
ehlsslme agll Interpret! tutti 
hanno sanzlonato il successo 
dello spettacolo. 

e. v. 

Teatro 
Romeo e Giulietta 

Senza dubbio, una gradita 
sorpresa questo Romeo e Giu
lietta «da» Shakespeare, che 
la Compagnia sperlmentale 
«II pantano » rappresenta in 
questl glorni con la regia dl 
Claudio Frosl al Teatro «La 
Comunita ». E non ci sembra 
del tutto casuale che una com
pagnia sperlmentale, per 11 
suo debutto, abbia scelto pro
prio Romeo e Giulietta, clo6 
un testo che appartiene ai 
« dramml sperimentali» dello 
autore, come sottolinea il Bal-
dini nel suo Manualetto sha-
kespeariano. 

Tuttavia, a parer nostro, 
questo Romeo e Giulietta dl 
Frosl (e ne fa fede quel « da », 
e non «di» Shakespeare) si 
allontana dal canone shakespe-
riano quanto plii la rappre
sentazione matura il suo au-
tonomo dlscorso teatrale spe
rlmentale, che s'lnserlsce age-
volmente, e non in ritardo, 
nel flusso vitale dl una felice 
stagione della nostra «avan-
guardia teatrale». Non in ri
tardo soprattutto perche que
sto Romeo e Giulietta mostra 
di aver asslmilato gia certe 
lezionl dell'avanguardia, certe 
sue forme lingulstiche, e la 
circostanza dovrebbe far ri-
flettere suU'accelerazione cui 
e sottoposta la storia cultu
r a l e sulla deperibilita estre-
ma della stessa. E' piuttosto 
evidente, infatti che il Romeo 
e Giulietta di Frosi ricorda 
certi «ritml» delYAmleto e 
delle Cento giornate di So-
doma di Giuliano Vasilicb. 

Ma c'e da sottolineare che, 
mentre 11 discorso sperimenta-
le di Vasilicb restava pur 
sempre aWinterno della poe-
tica di Shakespeare e di Sa-
de (anzi ne era una luclda 
Interpretazione), il testo sha-
kespeariano e utilizzato da 
Frosi soltanto come un pre
testo per 11 suo dlscorso. E 
non c'e da gridare alio scan-
dalo, anche perche 1'intenzio-
ne 6 dichlarata esplicitamente 
dalla regia con quel «da». 
una preposlzlone dimentlcata 
da moltl reglsti oggi sulla 
cresta dell'onda, come un tem
po i « grandi attori » dlmentl-
cavano il discorso dell'autore. 

Ora, 11 tema shakespeariano 
dell'« amore sacriflcato e of-
feso» e sussunto da Frosl nel 
tema generale della violenza 
e della repressione, qui enu-
cleato in una sintesi dram-
matica della storia di Romeo 
e Giulietta, 1 quali vivono al-
cunl momenti «rivelatori» 
della loro breve esistenza. 
Frosi pone in primo piano la 
violenza della discordia tra 
Capuleti e Montecchl, e la 
repressione della coscienza di 
Giulietta da parte dei suoi 
familiari. Frosi mutua dal 
teatro di Bob Wilson il «ral-
lentamento» delle azioni ge-
stuali; dal Living alcunl qua-
dri scenic! balenanti, mentre 
piu origlnall appaiono gli 
« speech! ustorl » rivolti con-
tro gli spettatori, l'uso. un po' 
ingenuo, di gigantografie co
me tcdoppln degli attori, e 
anche il montaggio di una 
statua dl gesso, oscuro slmbo-
lo della Impenetrabilita e as-
surdita della vita. 

Ma gli accenti piu efficaci 
la regia 1! esprime nella rap
presentazione poetica della 
violenza consumata sul cor
po e contro la coscienza dl 
Giulietta. mentre le parti ge-
stuali ci appaiono anche sti-
listlcamente poco omogenee 
al contesto. Sul palcoscenico 
nudo. gli attori (Simona Ci-
gliana. Giulietta: Lietta Ve-
nanzini. la nutrice; Felice Fa
rina. Mercuzio; Claudio Frosi, 
Romeo: Carlo Dl Vincenzo. la 
madre dl Giulietta) offrono 
tutti un saggio di misura e 
sobrleta interpretativa. e og
gi e cosa di gran conto. 

r. a. 

Rai \!7 

controcanale 

Quinta primovero 
musicale a Roma 
Si e awiata nella Sala dl 

Via dei Greci (dove si svolge
ranno anche gli altri concer-
ti) la « Quinta primavera mu
sicale », ispirata quest'anno a 
Mozart e a Brahms cui era 
dedicata la prima puntata: 
Sonate per violino e piano
forte op. 100 e op. 108; So
nata per viola e pianoforte, 
op. 120. Corrado Calzio, al 
pianoforte, collaborava con 
Salvatore Accardo e Dino 
Asciolla. 

Seguiranno (stasera) le Se-
renate e i Divertimenti per 
strumenti a fiato, di Mozart. 
del quale attesissimi sono i 
Canoni a quattro voci, figu-
ranti nel concerto dl dome-
nica 27. 

Sabato prossimo, sara la 
volta delle Sonate per violon
cello e pianoforte, di Brahms. 
interpretate dal « duo » Orme-
zowski-Galzio, mentre Mo
zart e Brahms — un po" per 
ciascuno — si divideranno i 
concerti del 22 e del 24. 

L'oTchestra da camera della 
Radiotelevlsione bulgara, di
retta da Kamen Golemlnov, 
terra. la sera del 29. la ma-
nifestazione di chiusura, con 
Fausto Zadra al pianoforte, 
interprete dei Concerti K. 
246 e K. 271. 

L'abbonamento ai sette con
certi costa, per gli student! e 
musicisti, cinquemila lire, 
mentre in lire mille e fissato 
il prezzo ridotto del biglietto. 
per I singoli concert!. 
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ALLA FRONTIERA — Due 
citta per tanti versi mitiche, 
Hong Kong e Macao, sono 
state le tappe della sesta pun
tata della serie nFacce del-
I'Asia che cambiav. Questa 
volta, il rapporto tra immagi-
ne e commento si e radical-
mente rovesciato: lunghe se-
quenze mute ci hanno mo-
strato il volto delle due cit
ta, permettendoci di osservare 
a nostro pieno agio uomini e 
paesaggi. 

Ne sono scaturiti due ritrat-
ti di notevole efflcacla de-
scrittiva, anche se, a momen
ti, viziati da un certo com-
piacimento per il particolare, 
Gia all'inizio, il brusco pas-
saggio dalla carrellata nello 
antico villaggio di frontiera, 
fermo ai modi di vita di pa-
recchi secoli fa, alia lunga 
panoramica sulla fungaia di 
grattacieli che caratterizza 
Hong Kong sintetizzava chia-
ramente le contraddizioni cui 
aveva fatto cenno Salisbury 
nella consueta introduzione, 
poi, I'obiettivo ha frugato a 
lungo nel quartiere di bar-
che popolate da un milione 
di persone: una visita di ta
glio discretamente cronachi-
stico, che escludeva ogni in-
dulgenza al pur facile esoti-
smo. 

La sequenza sulla « Casa dei 
morti», come, piu tardi, I'al-
tra sulla gente di Macao im
mobile sulle panchine, cerca-
vano di rendere, quasi in chia
ve simbolica, il legame pro-
fondo che unisce le popola-
zioni delle due citta alia Ci-
na, al di la dei vincoli colo-
niali che ancora sanciscono 
la dipendenza di Hong Kong 
dall'Inghilterra e di Macao 
dal Portogallo. 

II brano piu impressionan-
te, forse, e stato quello degli 
alveari di cemento di Hong 
Kong: ediflct enormi, vere e 
proprie scatole, nelle quali la 
gente vive miseramente, am-
massata a trenta persone per 
stanza, ossessionata dall'urlo 
dei jet che passano ininter-
rottamente nel cielo, sfloran-
do le terrazze. 

Immagini che non avevano 
davvero bisogno di essere com
mentate. Cosl come non ave
vano bisogno di molti com-
menti le immagini delle stro
de deserte, delle finestre chiu-
se, delle chiese spettrali di 
Macao, citta che aspetta sol
tanto di essere riassorbita dal
la Cina. 

Ce da chiedersi soltanto 
se, in TV, non sia possibile 
andare oltre Yetoquenza delle 
immagini, la descrizione an
che efflcace, dei luoghi e del
la gente. 

In verita, questa puntata 
di nFacce dell'Asia che cam-
bian ricordava per la sua co-
struzione e per il suo lin
guaggio, i documentarl cine-
matograflci di buon livello: e 
in questo senso era certamen-
te una delle migliori della 
serie. Ed era gia, comunque, 
anche un progresso rispetto 
a quel programmi nel quali 
il sovrabbondante commento 
parlato viene appena sostenu-
to da immagini generiche, che 
a momenti distraggono il te-
lespettatore e a momenti ser-
vono soltanto a occupare in 
quulche modo il video. 

Ma in-TV & possibile pas
sare dalla cronaca all'anali-
si, attraverso un montaggio 
piii giornalistico, che asse-
condi il ragionamento politi
co. In questa puntata, girata 
dalla troupe capeggiata da 
Furio Colombo, un simile 
passaggio non $i e general-
mente veriflcato: e questo e 
stato, ci sembra, il limite del 
discorso. 

D'altra parte, a mano a 
mano che la serie proccde e 
s'avvia alia sua conclusione, 
risulta sempre piu chiaro che 
I'impresa in si, forse, era ir-
realizzabilc, se condotta, al-
meno, secondo Yimpostazione 
che emerge di puntata in 
puntata. Descrivere le con
traddizioni che caratterizza-
no, oggi, il mondo asialico. 
individuandole nella realta 
dei diversi paesi e analizzan-
done le radici e le prospet-
tive, comportava una serie di 
ricerche e di veriflche che 
non potevano essere compiu-
te nell'ambito di una sola in-
chiesta. 

Cosl, finora abbiamo solo 
ricevuto una serie di spunti 
e di osservazioni sparse, dif-
ftcilmente riconducibilii a un 
dscorso unitario che, tra Yai-
tro, procede ad intervalli di 
una settimana. Rimane da ve-
dersi se, alia fine, nella pun
tata conclusiva, gli autori riu-
sciranno in qualche modo a 
riprendere le flla del loro la
voro per offrircl una sintesi 
conclusiva e persuasiva 

g. c. 

oggi vedremo 
ENCYCLOPEDIA DELLA NATURA 
(1°, ore 18) 

Settima puntata del programma a cura dl Bruno Modugno 
e Sergio Dionlsi.'I! titolo del servizio di oggi e Primo piano: 
sopravvivenza, realizzato dal documentarlsta nlpponico Yuichi 
Naka. Primo piano: sopravvivenza e dedlcato alle vespe e 
alia loro evoluzione. Infatti, questl lnsettl, nelle varle fasi 
dl sviluppo, si inserlscono sempre plii nel genere dei carnlvori. 

' depositando le larve nel corpi rinlmali. - ' ' . * ' ' . ' 

TRIBUNA POLITICA (1°, ore 21) 
Va in onda questa sera, per la rubrica curata da Jader 

Jacobelli, un incontro con il Partito comunista italiano. In-
terverra il segretario generale del partito. Enrico Berlinguer. 

IL FALSO ONORE DEL CAPITANO 
SCHACH VON WUTHENOW 
(1°, ore 21,30) 

E' questo 11 titolo dl uno scenegglato televislvo tedesco 
tratto dairomonimo racconto dl Theodor Fontane. La regia 
del teleromanzo e dl Hans Dieter Schwarze, e ne sono inter
pret! Karl Michael Vogler, Peter Schutte. Claus Biederstaedt, 
Dagmar Altrichter e Monika Peitsch. 

Protagonista del racconto e uno del maggiori esponenti 
della casta mllitare prussiana il quale, non riuscendo a pren-
dere coscienza della definltiva decadenza delle tradlzlonl ere-
ditate da Federico il Grande, sacrifica tragicamente la sua 
vita ad un mito che non ha piu signiflcato, profondamente 
convinto che il falso senso delPonore a cul sottomette la 
propria esistenza 6 un valore autentico ed assoluto. 

RISCHIATUTTO (2°, ore 21,35) 
La salda campionessa della trasmissione a quiz condotta 

da Mike Bongiomo, Maria Lulsa Migliari. affrontera questa 
sera un ferrovlere e un professore dl francese. II primo e 11 
fiorentino Giovanni Maestrinl, e si presenta per la storia degli 
Incas; • il secondo e il palermitano Emanuele Dl Stefano, 
esperto della geografia mondiale politica e fisica. 

programmi 
TV nazionale 

9.45 Trasmlssioni scola-
stiche 

12.30 Sapere 
Replica della secon-
da puntata di «La 
vita degli insetti*. 

13.00 Nord chiama Sud 
13.30 Telegiomale 
14,00 Cronache italiane 
164)0 TrasmissionI scola-

stiche 
17.00 Sissi e Biribissl 

Programma per I 
piu piccini. 

17,30 Telegiomale 
17.45 La TV del ragazzi 
18,45 Sapere 
19,15 Tumo C 

19,45 Telegiomale sport -
Cronache italiane 

21,00 Tribuna politica 
Conferenza stampa 
del Partito comuni
sta italiano. 

21J30 II falso onore dal 
capitano 

23.00 Telegiomale 

TV secondo 
18,30 Protestantesimo 
18,45 Sorgente dl vita 
21,00 Telegiomale 
21.20 lo e_ 

• Anna Banti e la 
-Clarice" di Pietro 
Longhi». 

21,35 Rischiatutto 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO • Or* 7, 
S, 12, 14, 15, 17, 20 , 2 1 , 
23,15; 6: Mattutino sntmcale; 
• ,42t Alnaaaccoj 6,47s Com* 
e pertM; 7.10: Mattntino mu
sical*: 7.45: l*ri al Parlamen-
to-, »,3(h L* caiKool del tnat-
tino; 9: I I mi© pianoforte; 
9,15; Vol • « io; 10: Specials 
CR; 11,30: Quarto proframmaj 
12,44: Made in Italy; 13,20: 
I I flievcdl; 15,10: Per vol lio-
vani; 16.40: Profranma par I 
resasxi; 17,05: I I * i raMl* j 
18,55: Intervallo musicale-, 
19,10: Italia ca* i*vora; 19,25* 
I I HOC© nell* parti; 20.20: Aa-
tfata • ritorno; 21,15: Tribo-
na politica; 22,15: Mosica 7; 
23,20: Concerto deU'Easemal* 
I lull umontBl 4 * Francs, 

Radio 2° 
GIONALE RADIO • Or* 6.30. 
7,30. »,30, 9.30, 10,30, 13,30, 
15,30. 16.30. i a . 3 0 . 19,30. 
22,30, 24; 6: I I mattiener*; 
7.40: t«9««ion>0; 9.40: Suoni 
• color! deirorchastr*; 9 : Pri
ma 41 tpendere; 9,35: Dall'lta-
I I * co*—i 9,501 I I giro *>l 

mondo in 50 siorni; 10,05: 
Un disco per Testate; 10,34* 
Dalla rostra parte; 12.40: U» 
disco per restate; 13.35: Caa-
zoni per cawonare; 1 3 ^ 0 : Ca
me • perche; 14: 5a di flirt; 
14,30: Trasmissioni regional!; 
I S : Panto interrofativo; 15,40: 
Cararai; 17,30: Special* CR; 
17,45: Chiamate Roma 3131 ; 
19,55: La via del successo; 
20,10: I classic! della musica 
l*St«ra; 20.50: Supersonic; 
22.43: Tarzan; 23,05: Toujour* 
Paris; 23,25: Music* lesgera. 

Radio 3° 
Or* 9,45: Scaola Materna; 10: 
Concerto di aperturs; l i t t a 
Radio per I* Scuole; 11.40: M B -
•icb* Italian* d'osgi; 12,15: La 
musica nel tempo; 13,30: In
termezzo; 14.30: Erich Leins-
dorf; 16: Lled*ristica; 16.30: 
Mosica seila; 17,20: Classe 
anica; 17.35: L'anfolo del 
lazz; 19: Notizie del terzos 
18,30: Mosica leggera; 18.4S: 
Programma culturale; 19.15: 
Concerto della sera; 20.15: 
Tribuna Internationale dei com
positor! 1972; 2 1 ; I I glomit* 
4*1 rerzoi Sett* artL 


