
/ gloved) 30 agosto 1973 PAG. 9 / spettacof l i - a r t e 

LE GIORNATE DEL 
CINEMA ITALIANO 

«II delitto Matteotti* di Vancini ha aperto 

ieri sera la grande rassegna democratica 

Inaugurazione nel nome 
deU'unita antifascista 

In Campo Santa Margherita, a Venezia, < quariier generale» delle Glornate del cinema ita-
iiano, e stato innalzato un grande telone per le proiezioni all'aperto. 

Una vera «festa» per gli 
autori e per i veneziani 

Confinata nel mondo dei ricordi la ritualita mondana di altre 
manifestazioni — Occasione per un esame di coscienza per tutti 
gli inviati dei grandi giornali, presenti in forza alle Giornate 

Non sard 
a Venezio 

il materiale del 
film di Rosi 

Francesco Rosi non parte-
cipera alle Giornate del ci
nema italiano di Venezia con 
il suo film A proposito di Luc
ky Luciano. Lo ha reso noto 
10 stesso regista con una di-
chiarazione alia stampa. 

« Con stupore trovo il titolo 
del mio ultimo film A propo-
sito di Lucky Luciano nella 
llsta di quelli che verranno 
proiettati nei prossimi gior-
ni alle Giornate del cinema 
a Venezia. Stupore — affer-
ma Rosi — perche il film e 
ancora in fase di lavorazione 
e io, d'altra parte, non ho 
aderito alia richiesta che mi 
e stata fatta di presentarne 
sia pure solo qualche sequen
za. Questo tipo di partecipa-
zione la ritenevo utile Tan-
no scorso, ma solo a testi-
monianza di una polemica 
adesione a una iniziativa che 
voleva affermarsi come l'in-
dicazione della via di gestio-
ne democratica voluta dagli 
autori per la Mostra di Ve
nezia. Oggi che tale indica-
zione si pud dire raggiunta 
grazie alia iniziativa e alia 
tenacia delle associazioni de-
gli autori, alle quali io ap-
partengo. personalmente non 
Titengo che sia di una qual
che utilita o funzione pre-
sentarsi al pubblico con il 
troncone di un'opera incom-
pleta. 

«Cid non vuol dire per6 
che esista dissenso da parte 
mia nei confront! delle Gior
nate di Venezia — ha con-
cluso il regista — alle quali 
invece ho date e continuo a 
dare la mia adesione, e che 
considero la conferma della 
presenza vitale e decisiva de-
gli autori cinematografici 
nelle attivita che riguardano 
11 loro lavoro ». 

Nel calendario delle Gior
nate, il titolo del film di 
Rosi figurava nel program-
ma del 5 settembre. con Tan-
nuncio «material] del film 
A %proposito di Lucky Lu
ciano ». 

Nuovo film 
di Visconti con 
Burt Lancaster? 

Luchino Visconti fara il suo 
prossimo film tratto da un 
soggetto di Enrico Medioli e 
sceneggiato dallo stesso Me
dioli e da Suso Cecchi D'A-
mico. Le riprese cominceran-
no i primi mesi del *<4 a Ro
ma. II film e una storia mo
dems, per il cast e prevista 
la partecipazione di un grosso 
attore americano. Nei giorni 
scorsi Tattore Burt Lancaster. 
insieme con Io sceneggiatore 
Medioli, si e incontrato con 
Visconti; il regista ritiene 
Lancaster il personaggio idea-
le per la sua storia e Tattore 
si e dlchiarato disposto. com 
patibilmente con i propri im 
pegni televisivi, ad accettare 
Tinvito del regista. II film 
sara prodotto dalla Rusconi 
Film che inizia, cosl. la sua 
attivita nel cinema. 

La notizia ha destato, perd, 
qualche perplessita negli am 
bienti cinematografici. In 
quanto non risulta che Vi
sconti abbia, flno ad ora, fir 
mato il contratto con Gio
vanni Bertolucci, produttore 
esecutlvo per conto della Ru-

Film. 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA, 29. 

Sara, e gia, una festa per 
tutti. Per i cineasti che carl-
chi di riconoscimenti e di fa-
ma non disdegnano e anzi ri-
cercano il contatto con la pla-
tea piu varia, piu vasta e piu 
spontanea. Per quelli che ban-
no visto bruciare i loro film 
nel rogo di « uscite » umilianti 
e possono finalmente ripro-
porli, dopo attese anche di an 
ni, al libero giudizio di una 
sala. Per gli autori di aopere 
prime» che non potrebbero 
desiderare esordio migliore ne 
atmosfera culturale piu propi-
zia. Per i gruppi e i collettivi 
che impugnano il cinema co
me una arma di conoscenza e 
di lotta ed espongono i risul-
tati delle loro ricerche, docu-
mentazioni, prese di posizione, 
in un clima di acceso fer-
vore, e di passione politica. 
Ed e una festa, un'occasione 
rara, per la gente di Venezia, 
di a respirare » cinema, italia
no e straniero, d'arte matura 
e di sperimentazione proble-
matica, di riepilogo storico e 
di intervento militante. film 
di autore e film di tendenza, 
film di amore e film sul lavo-
ro, sulla condizione delTuomo 
nei vari continent! (e giunto 
oggi anche un primo esempla-
re della nuovissima cinemato-
grafia somala), film che in 
varie forme e in primissima 
fila, a partire da questa notr 
te, denunciano il fascismo. ne 
combattono i rigurgiti in di
verse societa e strutture, e pre-
figurano le Iinee di un affran-
camento attraverso Io stu
dio delle sue cause e la popo-
larizzazione dei suoi delitti. 

Per la prima volta, nel cen
tra storico della citta. si svol-
ge una manifestazione senza 
ritualita mondana. che affol-
la Campo Santa Margherita 
mentre svuota Piazza San 
Marco; in cui non e piu la pa 
polazione minuta e fattiva che. 
potendo. deve correre sui luo-
ghi dove a si diverteno» sia 
pure lugubremente, i a signo 
ri J>; ma scno costoro. ammes-
so che qualche amante del ci
nema vi si trovi ancora. che 
volendo possono mescolarsi. 
dooo aver f-atto la fila per la 
tessera, a chi consuma il ci
nema come pane e. proprio 
per questo. ha diritto di sen 
tirsene raopresentato e inten-
de partecioare alia sua nasci-
ta e al suo awenire. 

Non piu i nomi deH'aristocra-
zia nera, la cenmoma, i gui-
derdoni, i «personaggi che 
c'erano », le false glorie e l'au-
topubblicita a pagamento; ma 
il contribute dei sindacati e 
dei partiti della classe operaia, 
Tattenzione viva del mondo 
che lavora, la prestazione di 
giovani volontari, in un con 
teste dove non ci sono ne 
capi, ne" direttori, n6 commis
sar!, dove chi si siede e chi 
arriva primo sulle panchine 
disponibili e gli altn si accal-
cano in piedi. dove non esi-
stono antepnme per la criti
ca, ma tutta la stampa (la cui 
rappresentativita e. si pu6 di
re, completa e degna degli av-
venimenti piii «istituzionaliz-
zati») sara impegnata, giorno 
per giomo, a «inventare », se 
ne sara capace, i modi inediti 
per seguire una rassegna che 
non ha precedenti e che essa 
stessa, in un certo senso, quo-
tidianamente « si inventa ». 

Di fronte ail'esplodere e al 
ramificarsi, in punt! tra loro 
distant!, ma sempre in zone 
popolose di abitazioni o di 
fabbriche, di una «formula* 
le cui prime awlsaglie furono 
poste nella contestazione del 
'69, salta anche la routine so-
lita e tranquilla della reoensio-
ne e del resoconto piu o meno 
estetizzanti, e farebbe una ben 
magra figura chi si limltasse 
a spigolare tra film e film, 

sicuro e contento del proprio 
limitato sistema di valutazio-
ne, sordo alia cornice in cui 
viene a cadere una certa ope
ra e alle implicazioni che po-
trebbe assuraere nel nuovo 
contesto. Certa men te. tra i 
molti film delle Giornate, alcu-
ni meriteranno una attenzione 
speciale, ma il confine tra 
edito ed inedito, tra film di 
prima vlsione assoluta e film 
ripescato e rivalorizzato. In 
questa occasione appare sfu-
mato. 

Senza liberta di comunlca-
zlone non ci pub essere, nep-
pure nel cinema, liberta: di 
soelta e vera liberta di giu
dizio. Per cui, se le Giornate 
saranno una festa per tutt! 
per gli inviati dei giornali po-
tranno essere anche Toccasio-
ne dl un ripensamento. di una 
elaborazione nuova e. chissa, 
forse addirittura di un esame 
di coscienza. Soltanto cosl essi 
giustiflcheranno in maniera 
seria e plausibile Tadesione 
globale data quest'anno ad 
un awenlmento che Tanno 
scorso era di opposizione ed 
adesso, senza perdere e anzi 
accrescendo le proprie pro-
spettlve, e rimasto il solo 
sulla piazza ad indicare le pos-
sibili vie di progresso e di 
sviluppo. 

Ugo Casiraghi 

Thorsen girera 

in ogni caso il 
film sugli 

amori di Gesu 
COPENAGHEN. 29 

II regista danese Jen Joer-
gen Thorsen che si proponeva 
di girare in Prancia il film La 
vita amoroso di Gesu — la cui 
reahzzazione in tale paese e 
stata vietata ieri da! direttore 
generale del cinema francese, 
Andre Astoux— ha annunciate 
oggj di non aver ricevuto al-
cuna lettera ufficiale che lo 
inform! della proibizione. 

II regista ha. d'altra parte, 
affermato di non comprendere 
U divieto. date che Io Stato 
francese e, per tradizione. del 
lutto separate dalla Chiesa. 
a In ogni modo — egli ha det-
to — si- pu6 ritardare per un 
po* Tinizk) delle riprese e I 
cristiani possono continuare a 
chiedere a Dio di bloccare il 
progetto. n mondo e molto 
grande e ia Prancia piccola — 
ha concluso Thorsen — e pos-
so benissimo girare altrove il 
mio film ». 

II calendario delle proiezioni arricchi-
to dalle « Quattro giornate di Napo-
li », da « Paisa » e dagli « Sbandati» 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 29. 

Adesso tutti 1 volti appalono 
dlstesl e sorridenti, anche se 
non vi mancano spesso 1 se-
gnl della fatica. Sorridono gli 
amicl, sorridono i nemici, sor
ridono I neutrali. Ma per arrl-
vare a questo risultato, a que
sta manifestazione cinemato-
graflca di tipo nuovo, sono 
occorsl anni di dure lotte. 
Nel 1968. al Lido, sotto il pa-
terno sguardo delle autorlta 
clttadine e nazionali, dei di-
rigenti della Blennale e della 
Mostra. la pollzia e la teppa 
fascista malmenavano i cinea
sti democratici, scacciavano 
dal Palazzo del cinema («zo
na franca» solo per la vlo-
lenza reazlonaria) perfino i 
crlticl e i giornallsti, rel di 
voler gestlre in un modo al-
meno parzialmente nuovo 11 
proprio stesso lavoro. 

Oggi, le Giornate del cinema 
Italiano si inaugurano nel no
me della Resistenza. II pro-
gramma si e arricchito e Infit-
tito all'ultima ora. In tre di
verse sale, nel tardo pome-
riggio, « per sottollneare il ca-
rattere antifascista delle Gior
nate e per venire incontro alle 
richieste del pubblico popolare 
di Venezia e della terraferma » 
si prolettano — in aggiunta 
al cartellone gia annunciate — 
alcune opere variamente signi
ficative dell'lmpegno politico 
del nostro cinema: Paisa di 
Rossellinl, Le quattro giornate 
di Napoli di Loy. Gli sbandati 
di Maselli. Mentre a Mestre 
si da La villeggiatura di Marco 
Leto. E. in serata, nel vasto e 
stupendo campo Santa Mar
gherita, e la volta del Delitto 
Matteotti di Florestano Van
cini, in anteprima per TItalia 
(la a prima» mondiale fu a 
Mosca, in luglio, come ricor-
derete). 

A qualcuno, distratto. male 
informato o in malafede, no-
tra sembrare una scelta facile, 
owia. Al contrario. Anche que
sta presentazione « aperta » 
del Delitto Matteotti e il co-
ronamento di una lunga batta-

f;lia, non ancora finita. Oggi 
'Ente cinematografico dl Sta

to concede volentieri alle 
Giornate Topera cinematogra-
fica, di Imminente uscita su
gli schermi delle principal! 
citta italiane; se non aitro. 
potra tentar di giustificare e 
di coprire con questo o Ian-
cio » originale, generosamente 
assicurato dalle forze demo-
cratiche del cinema, la politica 
della lesina sempre seguita 
nel proporre agli spettatori I 
film meno addomesticabili, 
tra quanti vanno sotto l'inse-
gna del gruppo cinematogra
fico pubblico. Ma ieri, cioe 
non molti mesi or sono, la 
stessa realizzazione del Delitto 
Matteotti e stata in forse, e 
c'e voluto un movimento em-
pio. insistente, martellante dei 
cineasti, dei critic!, della stam
pa di sinistra, perche il pro
getto passasse, superando osta-
coli non lievi. 

II delitto Matteotti susci-
tava una larga diffidenza, oggi 
certo non spenta, in troppi 
ambient!. Le ragionl sono 
semplici: il film di Vancini de-
nuncia (e avrebbe potuto farlo 
anche in maggior misura) la 
natura di classe del fascismo. 
Tappoggio decisivo che ad esso 
venne, nel momento della cri-
si successiva all'assassinio del 
dirigente socialdemocratlco, 
dai gruppi di potere agrari e 
industrial!. E ci fu chi, tra 
le persone responsabili del-
Tente cinematografico statale, 
mentre il film era ancora in 
gestazione, chiese se fosse pos
sible esibire « pezze d'appog-
gio» (fotot^opie di ricevute. 
magari...) alia affermazione. 
contenuta nella sceneggiatura. 
che agrari e industrial! finan-
ziarono e sostennero il fasci
smo: una conclamata verita 
storica, insomma, avrebbe do-
vuto esser filtrata al vaglio di 
una stolida o proterva menta-
lita burocratica e fiscale (sia 
detto senza allusione all'on 
Preti). Altro merito (o torto. 
se si rovescia il punto di vi
sta) del Delitto Matteotti: il 
drammatico richiamo. esem-
plificato con un caso tragica 
mente « negativo » alTesigenza 
dell'unita antifascista. E an
cora: la critica risoluta. pur 
con tutto il rispetto e Ia com 
prensione umana dovuti a chi 
sacrifico Ia propria vita nella 
lotta, verso quei dirigenti de 
mocratico-borghesi che mani-
festarono una cieca fiducia 
nelle istituzioni, a cominciare 
dalla feilona monarchia sabau-
da, e una altrettanto esiziale 
paura delle masse operaie e 
contadine, dalle quali solo sa-

Cominceranno ad ottobre 
le riprese del «Viaggio 
Richard Burton, insieme 

con la figlia Kate, e partite 
ieri mattina da Roma a New 
York dove si tratterra Tino 
a! primi di ottobre. Si pre-
vede, infatti, che a quelTepo-
ca possa cominciare la lavora
zione del film // viaggio. La 
regia del film e stata afflda-
ta, come e noto, a Vittorio 
De Sica, tuttora ricoverato 
nelTospedale cantonale di GI-
nevra dove, il 21 agosto scor
so, fu sottoposto ad un in
tervento chlrurgico 

Si e appreso. intanto, che 
te condizionl di De Sica sono 
sensibilmente migliorate. La 
figlia Emy, nata dal matrl-

» 

monio del regista con Giu-
dltta Rissone, la quale si e re-
cata a Ginevra per assistere 
il padre, interrogata per tele-
fono ha detto: «Papa sara 
senz'altro in grado di rien-
trare a Roma nella prima de
cade di settembre per ri-
prendere ad occuparsi subito 
del Viaggio. al quale, credo, 
che egl! non abbia ma! srnes-
so di pensaren. 

Quanto a Burton prima di 
partire ha confermato che di 
comune accordo con la mo-
glie Liz Taylor comlncera al 
piu presto in Svlzzera le pra-
tiche per 11 dlvorsio. 

rebbe potuta venire la sal-
vezza. Sono, come si vede, 
temi scottanti, la cui tratta-
zione sobrla e penetrante fa 
del Delitto Matteotti una le-
zione di storia viva, dl attua-
llsslmo sapore. 

Le Giornate si sono aperte 
dunque nella maniera miglio
re, con una preclsa dichiara-
zione d'identlta, in un clima dl 
generale e cordiale consenso. 
Tutte le ostlllta, qulndl, sono 
cadute? Non credlamo. Dl-
clamo pluttosto che le forze 
awerse al movimento demo-
cratico del cinema sono co-
strette sulla dlfensiva. e fanno 
buon vlso a cattivo gloco; 
financo II gazzettino si e at-
corto (diversamente dallo 
scorso anno) che le Giornate 
non soltanto esistono, ma sono 
un fatto importante, nazlona-
le, Internazlonale e clttadino. 
I quotldianl borghesl plii In-
fluenti, dal Corriere al Mes-
saggero, dalla Stampa al 
Giorno, avevano awertlto glh 
per tempo la novita e II rl-
llevo del fenomeno. Orbatl 
della Mostra di Rondi. i gior
nali di destra non nascondono 
il loro imbarazzo nel doversi 
occupare di qualcosa che, per 
loro, ha le stesse apparenze 
sinistre e temlblli di un Fe
stival deWUnita. Perfino il 
critlco del Popolo sembra sia 
in arrivo. E sono arrlvati 
quelli della Radio-televisione, 
ma. a quanto sembra, con 
Tincarico di mlnimizzare la 
manifestazione, non potendo 
ignorarla. Giacche, perd, la 
Radio-televlsione e dl tutti, o 
dovrebbe esserlo, sara bene 
che I lettori. I compagnl la 
tengano d'occhio sin d'ora, 
e reclamino il proprio diritto 
di essere informati anche at
traverso II piccolo schermo, 
oltre che dalle colonne de! 
giornali. 

Aggeo Savioli 

«II gioco dei potenti» al Festival 

Sulla scena di Salisburgo 
il regno d'lnghilterra 

Lo spettacolo shakespeariano di Strehler si e imposto 
per le sue genial! intuizioni e per la sua monumenta-

lita — La vera nota stonata e forse il pubblico 

Dal nostro inviato 
SALISBURGO, 29 

Slamo venutl al festival piu 
snob d'Europa (col suo pubbli
co alto-borghese, signore in 
lungo e signorl in frac anche 
al mattino, quando ci sono 
gli spettacoli in ore ant 1 me-
ridiane; prezzl che vanno dal
le trentamlla lire per Topera 
alle qulndicl per la prosa, al 
camblo attuale) per vederci 
II gioco dei potenti dl Shake
speare nella Bearbeitung di 
Strehler, regia dello stesso 
Strehler. Spettacolo-monstre 
fu definite otto anni fa quan
do Strehler. sfidando tutti, 
mise in scena la sua rielabo-
razione del teste shakespearia
no in due giornate, II trono 
e il popolo e La guerra delle 
due rose, nel giugno del 1965. 
Fu allora, un enorme fatto di 
teatro, poetico e macchinoso, 
limpldo e confuso. mlrablle 
nelle invenzioni estetlche e 
ansimante nelTarco delle die-
cl ore dl rappresentazione 
complessive, suddivlse In due 
serate. Strehler dovette met-
ter mano alle forbici, e alia 
ripresa nelTautunno del '65 il 
Gioco aveva assunto propor-
zioni quasi normall. 

L'accoglienza del pubblico e 
della critica fu discorde, men
tre Strehler rimase convlnto 
della legittimlta delToperazlo-
ne e della sua riusclta artl-
stlca. Prova ne sia questa 
edizlone austrlaca, dl otto ore 
e mezzo, che ricalca abba-
stanza fedelmente 11 -dlsegno 
del Gioco dei potenti mlla-
nese, e nello stesso tempo si 
propone come fatto teatrale 
nuovo. con soluzioni sceniche 
tutt'affatto diverse, con una 
concezione Ideologica meglio 
mediata dalla rappresentazio
ne, con una raffinatissima ri-
cerca di un llnguaggio teatra
le tutto risolto in immagini, 
spesso, di straordinaria bel-
lezza. Accentuate, qui, cl e 
parsa la caratterlstica fonda-
mentale, 11 nucleo ideologico 
primo della messinscena: il 
gioco oggettivo. ma con tanta 
passione sofferto o gioito, del
la dialettica, seoondo la quale 
la storia va avanti, procede 
tra urtl e splnte. controurtl e 
controspinte, in un mote in-

Dal Consiglio di omministrazione 

A Trieste tutti 
gli attori dello 

Stabile licenziati 
Si sarebbero rifiutati (ma essi lo negano) 
di cominciare le prove di un nuovo spet
tacolo — II contratto prevede la parte
cipazione degli artisti alle scelte del Teatro 

Dalla nostra redazione 
TRIESTE, 29. 

I dodici attori che costttul-
vano la compagnia dello Sta
bile del Friuli-Venezia Giulia 
sono stati licenziati in tronco. 
senza preawiso, con una de-
cisione presa a maggioranza 
lunedl sera dal Consiglio di 
amministrazione del teatro. In 
un comunicato, si precisa che 
il consiglio di amministrazio
ne ha avuto modo di riesa-
minare a il rapporto fra U tea
tro e 1 dodici attori alia luce 
delTesperienza maturata nel
Tarco dl tre anni», periodo 
nel quale la compagnia e stata 
legate alio Stabile con urt 
contratto a tempo indetermi
nate. II drastico prowedimen-
to di licenziamento viene tut-
tavia collegato oal rifiuto dei 
dodici attori di iniziare le 
prove — il 20 e 21 ultimo 
scorso — del Teatro medie-
vale, le cui rappresentazioni 
erano state decise gia lo 
scorso anno*. 

Quale che sia il giudizio a 
cui Ia maggioranza del con
siglio di amministrazione e 
pervenuta sulTesperienza fat
ta in questi tre anni, un date 
appare evidente: la spropor-
zione tra il prowedimen to di 
licenziamento in tronco e 
Tepisodio da cui esso trae lo 
spunto. Ci vuol altro che il ri
fiuto di iniziare un qualsivo-
glia lavoro per invocare — co
me fa Ia direzione del tea
tro — la cgiusta causa* per 
la rescissione del contratto e 
per giustificare una misura 
grave quale appunto II licen
ziamento senza preawiso, le-
siva non solo degli interessi 
ma dello stesso prestigio del 
destinatari. Tante piu che sul
la circostanza del rifiuto ad 
iniziare le prove, vi sono ver
sion! contrastanti. Gli attori, 
infatti. gia il 21 agosto ave
vano precisato con una let
tera raccomandata ad Enrico 
Rame, direttore organizzativo 
del teatro, a Sandra Bolchi, 
direttore artistico e regista, a 
Sergio D'Osmo. condirettore e 
ad altri dirigenti delTente, di 
« non essersi assolutamente ri
fiutati di iniziare il lavoro*. 
ma di c aver solamente richie
ste la presenza del direttore 
artlstico onde discutere la va-
lidita o meno di un program-
ma collaterale ». 

Ed in effetti sia il contrat
to nazionale degli attori, sia 
quello In vigore da tre arm! 
a Trieste prevede esplicita-
mente questa facolta, anzi, 11 
diritto della compagnia di in-
tervenire nelle scelte pro-

grammatiche del teatro. Affer-
ma infatti il contratto che 
aTassemblea degli attori ha 
diritto di riunione all'interno 
del teatro. di esprlmere 11 
proprio parere e configurare 
indicazioni e proposte In or-
dine a tutte le attivita cultu
ral! ed artisti che del teatro e 
in particolare ne! confront! 
del repertorlo ». 

Se non dovessero Intervenire 
altri element! chiarificatori. 
in particolare sul tipo di rap
porto instaurato In questi tre 
anni tra compagnia ed ente, 
ben difflcilmente la decislone 
della maggioranza del consi
glio potra venire avallata da 
chicchessia, a cominciare dal
la magistratura, a cui gli at
tori sono intenzionati a ricor-
rere In caso di mancata com-
posizione della vertenza attra
verso le organizzazioni sinda-
cali (CGIL. CISL e SAD, che 
hanno gia sollecitato un 
incontro con la direzione del
Tente. C'e da chiedersi Inol-
tre — se questo episodio do-
vesse essere veramente Tul-
timo di una serie che aveva 
portato al logoramento dei 
rapporti. secondo la versione 
della direzione — come mai 
Ia questione sia esplosa cosl 
d'improwiso. per di piO alia 
vigilia delTapertura della sta-
gione teatrale, e non si sia 
pensato in precedenza ad un 
adeguamento del contratto alle 
esigenze e per il superamento 
delle Incongruenze che fosse-
ro emerse nel rapporto fra 
direzione e compagnia. 

In effetti. ci si trova di 
fronte ad un modo di proce-
dere, da parte della maggio
ranza del consiglio dl ammi
nistrazione. solidamente retto 
dalla DC. quanto meno singo-
Iare. che porta periodicamen-
te Tente al riconoscimento di 
fallimento di scelte. che pure 
fino al giomo prima erano 
state non soltanto difese a 
spada tratta. ma addirittura 
esaltate e propagandate poli-
Ucamente. Che tale modo dl 
procedere non sia il piu sod-
disfaoente lo dimostra. per al
tro verso, II fatto che la deci
slone di lunedl sera non sia 
stata unanime, ma abbia fatto 
registrare !l voto favorevole 
del soli rappresentanti della 
DC e del PSDI, mentre 1 rap
presentanti del PSI e del PRI 
si sono astenut! con notevoll 
critiche e riserve, e il rappre-
sentante comunlsta — pur ri-
conoscendo la susslstenza del 
problema — ha votato contro. 
La necesslta di una nuova le-
gislazlone In materia risulta 
dunque alia luce d! questa vi-
cenda ancor piu inderogablle. 

cessante che in essa dialet
tica si identiflca e si illu-
mlna. 

C'e subito. fin dall'inizlo, un 
effetto di dlstanziazlone, di 
straniamento: Das spiel der 
machtigen (questo il titolo 
tedesco) e appunto 11 «Gio
co del potenti», nel senso che 
Io spettatore e invitato ad as
sistere ad una vicenda tragi
ca dl violenza e dl morte co
me e quella che si scatena per 
la conqulsta del potere, e alia 
quale si da il titolo di «gio
co»; ma al tempo stesso la 
rappresentazione di questo 
« gioco » e « giocata » dal co-
micl sul grande parterre dl 
un clrco. con la liberta inven-
tiva e le costrizioni del circo, 
con la sua poetica povera ed 
esaltante. Qui Strehler si e 
rlfatto al suo recente Re 
Lear, anch'esso giocato come 
spettacolo del clrco. archeti-
po del mondo: e dal Re Lear 
dlrettamente derivano alcunl 
oggettl di scena. le famose 
passerelle, ad esemplo, o il 
trono che e uno sgabello. 

SulTimmenso palcoscenlco 
anormale della Felsenreltschu-
le, dietro al quale si alzano 
1 tre ordlni dl porticato. una 
parete grigia al vivo che nel-
Tora dello spettacolo assume 
una sua tragica poetlcita. 
Strehler ha messo anche qui 
la sagoma del «globe». ma 
Tattore che fa da coro e com-
mento alTazione non ne esce 
come a Milano, quasi per ma-
gia: egli entra. invece, da un 
lato. e dice subito la sua lun
ga battuta d'inizlo « Ah, date-
mi una musa di fuoco / per 
ascendere al cieli sfavlllanti 
della fantasia! / un regno per 
palcoscenlco. / prlncfpl per 
attori / una platea dl mo
narch! ». 

II palcoscenlco dlventa cosl 
un regno, il regno d'lnghilter
ra, tutto bucato da aperture 
che per mezzo dl scale porta-
no In sottopalco. o da botole 
che si aprono. e attraverso le 
quail, con effetti sbalorditlvi. 
dei montacarlchi fanno appa-
rire e pol scomparire perso
ne o cose. 

Sul teste di Milano Strehler 
ha tolto ed ha aggiunto: per 
esemplo, nuova e qui tutta la 
sequenza del a teatro nel tea
tro », quando 1 comlcl rappre-
sentano Ia storia di Giovanna 
D'Arco nella versione inglese. 
momento prolungato di squlsl-
ta fattura. Domina la prima 
giornata la rivolta di Jack 
Cade, che Introduce il tema 
popolare. con vigoroso reall-
smo. La marcia della massa 
seguace dl Cade, agli ordin! 
del suo capo, che ne e espres-
sione rivoluzlonaria. ha qui 
vlbrante risalto. ma anche. 
dialetticamente. le esltazloni. 
le vilta. le paure. le ambizlo-
ni sfrenate del capo SI veda 
come Jack Cade, lnterpretato 
magnlficamente da Wolfgang 
Relchmann. e I suo! uomini 
dapprima giochino con gli og
gettl regali scoperti nella sa
la del trono nel palazzo reale 
occupato, per pol lentamente 
capirne Tuso tradizlonale; e 
Jack Cade si mette in capo la 
corona e si proclama signore 
d! Mortimer. 

Tutta la sequenza finale del
la prima giomata, quella In 
cui, abbandonato dal suoi 
(catturati dalla violenza e dal
la propaganda dei potenti: e 
il loro finire dentro uno stec-
cato fatto con tendon! porta-
ti in tondo da soldati cbe li 
awolge tutti, richiama su
bito alia mente un lager na-
zista) Jack Cade finlsce solo 
e affamato, incontra un ra-
gazzo sordo-muto e pol vie
ne ucciso da un nobile di 
campagna che ne portera la 
testa al re, e tenuta sul filo 
di un pathos controllatissimo 
ma pur significativo della po
sizione morale del regista nei 
confront! del suo personaggio. 

Se la prima giomata, col 
suo dupllce tema (i potenti e 
il popolo) riesce ancora trop-
po lunga (si entra nella sala 
della Felsenreitschule alle 
18J0 e se ne esce alle 2330) 
e forse dispersive, pur oo-
stellata com'e da episodl bel-
lissimi, la seconda ha mag
gior forza di sintesi. tutta In-
centrata sulla a guerra delle 
due rose* (1455-1485) e sul 
disegno dei suoi protagonist!, 
primo fra tutti re Enrico VL 
nel quale Shakespeare con-
denso la sua vlsione della 
regalita transeunte. e Strehler 
qui, nel modo come Teroe 
viene descritto dallo spetta
colo. Ia sua concezione del
Tuomo invischiato nei lacci 
terribili del potere. Come 
Lear, anche Enrico VI ridi-
venta un uomo quando si 
spoglia del segni della rega
lita, e rimane in lunga veste 
bianca, anon! mo indumento 
contro 11 freddo; la scena del
la sua spoliazione e qui il 
culmine interpretativo di un 
attore, Michael Heltau, che 
da al suo Enrico VI la malln-
conica misura delTuomo non 
nato per il potere, ma per 
gli studi e le lettere, per i 
dolci rapporti umani e non 
per Ia violenza; ma anch'egli 
vittima e autore al tempo 
stesso delle tragiche rivalse 
dei potenti. 

Emerge a tutto tondo, in 
questa seconda giomata, an
che il personaggio della re-
gina Margherita, Interpretata 
da Andrea Jonasson (sembra 
Regan o Gonerill del Re Lear. 
di cui porta anche 11 costu
me), una donna assetata di 
potere. violenta e calcolatri-
ce, capace di trascorrere dai 
toni denfasl vittoriosa alle 
lancinanti suppliche quando il 
figlioletto le viene ucciso sot
to gli occhi, con asprl mo
ment! di isteria. 

Citare tutti gli altri e lm-
possibile: ricorderemo Will 
Quadflleg nel personaggio del-
Tattore-coro, e 1 bravissiml 
Karl Paryla e Adolph Spallln-
ger nel due becchini, gli ultl-
mi accompagnateri del poten- \ 
ti nel loro tragltto sulla ter
ra che tante si sono dlsputata 
tra loro. 

Spettacolo-silloge dell'attua-
le ricerca shakespeariana di 
Strehler, questo Spiel der 
machtigen e, per un certo 
verso, rappresentazione monu-
mentale, anche se non ha 6ce-
nografia: monumentale per 
la quantita di attori che vi 
oartecipano, per le dlmenslo-
hl, per la solennlta, (gli ele
ment! scenic! sono dl Paolo 
Bregnl; le musiche — bellis-
sime — dl Fiorenzo Carpi; le 
coreografie di Maris© Floch). 
II god I mento estetico che es
so prooura e pari alia sua for
za di penetrazione lntellet-
tuale; ma e il destinatario 
che dovrebbe essere diverse 
Una platea come quella della 
Felsenreitschule, cosl esclusl-
va dal punto di vista di clas
se, non pud o pud solo in 
minima parte rendere vitale 
questo spettacolo e fruibile la 
sua presenza, la presenza del
le sue Immagini (come di-
mentlcare, ad esemplo, quel 
soldati morti, dopo le batta-
glie. «spazzati via» dai servi 
dl scena medlante una spe
cie di sipario fatto scorrere 
sul corpl distesi?): Tanno 
prossimo, vlncendo resistenze 
conservatricl, forse si riuscira 
a realizzare una frequentazio* 
ne popolare. 

Arturo Lazzari 

Quattro 
opere al 

« Belli» di 
Spoleto 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO, 29 

La X X V m stagione del Tea
tro Lirlco S per I mentale «A. 
Belllw dl Spoleto si svolgera 
al Teatro Nuovo della citta 
umbra dal 22 al 30 settembre 
prossimi. II cartellone degli 
spettacoli comprendera le 
quattro opere gia da nol an
nunciate e doe: Simon Boc-
canegra dl Giuseppe Verdl 
che aprira la stagione. Lucia 
dl Lammermoor dl Gaetano 
Donizetti, L'osteria portoghese 
di Lulgl Cherublnl ed / due 
timidi dl Nino Rota. 

L'attrlce Franca Valerl cu-
rera la regia della Lucia di 
Lammermoor, mentre maestro 
concertatore e direttore d'or-
chestra sara Maurlzlo Rlnaldl. 
II maestro Ottavlo Ziino stra 
Invece alia direzione orche-
strale d! Simon Boccanegra, 
la cut regia sara affidata a 
Maria Sofia Marasca. L'opera 
dl Cherublnl. L'Osteria porto
ghese. sara diretta dal maestro 
Alberto Ventura, mentre lo 
stesso autore Nino Rota sara 
sul podio per / due timidi. 

Queste due ultlme opere 
saranno rappresentate insie
me e la regia di entrambe sa
ra curata da Francesca Sid-
Hani. Le opere In programma 
saranno Interpretate dal gio
vani cantanti vincltorl del 
Concorso nazionale bandito 
dalla lstituzlone spoletlna e 
dalTAS.LI.CO. dl Milano. L'or-
chestra e il coro saranno quel
li del Teatro delTOpera dl 
Roma. 

g. •. 

_oggi vedremo 
TRAGICO E GLORIOSO J43 
(1°, ore 21) 

La Repubblica di Salb e 11 titolo della quinta puntata della 
trasmissione curata da Mario Francinl che ha per tema ste-
sera, appunto, la costituzione della Repubblica fascista di 
Said, nata quale conseguenza della fuga del re subito dopo 
Tannuncio dell'armlstlzlo; la liberazione di Mussolini rese 
posslblle II dlsegno dl Hitler dl lmporre all'Italia occupata un 
govemo collaborazlonlsta che venne instaurato a Sal6, ten-
tando di conferire alio Stato fantocclo una credibillta politica 
che gli Itallani gli rifiutarono. 

Nel corso del programma, verra ripercorsa Toscura storia 
della Repubblica di Said, e sara date rilievo alia tenace oppo
sizione popolare nei confronti dl un gruppo di rottami del 
vecchlo regime, servltorl delToccupante nazista. 

FRANK SINATRA « LA VOCE » 
(1°, ore 22) 

La replica del programma di Adriano Mazzolettl e giunta 
alia quarta puntata, che si intitola Sinatra e le sue canzoni. 
• celebre cantante ltalo-americano appare qui in uno show 
accanto a Oiahann Carroll e al a Fifth Dimension». 

AUTORITRATTO DELL' INGHIL-
TERRA (2°, ore 22,30) 

Qualche problema d'oggi e 11 titolo della settima ed ultima 
puntata del programma realizzato da Ghigo De Chiara e John 
Francis Lane. SI conclude cosl 11 ciclo di trasmissionl di 
Autoritratto dell'Inghilterra, con la presentazione di due 1m-
portantl documentari del dopoguerra britannico: Gale & 
morta, un cortometraggio sulla droga che conflgura 1 problem! 
del giovani In fuga dalla realta contestata e Cristiani in guer
ra, in cui le sanguinose vicende dellTJlster vengono rlvl»te 
in una chiave umana quotldiana, al dl la delle motivazionl 
politiche ed economlche del conflitto. 

programmi 
TV nazionale 
18,15 La tv del ragazzl 

« Acciaio Galahad * -
«Vacanze In Irian-
da » - a Romeo e 
Giulietta*. 

19.45 Teleglornale sport 
Cronache italiane 

2030 Teleglornale 
21.00 Tragico e glorloso '43 

«La Repubblica dl 
Sal6» • La quinta 

22,00 Frank Sinatra « La 
voce • 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 

21,15 Giochi senza front]*-
re 1973 
Settimo incontro. 

22,30 Autoritratto dell'In
ghilterra 
«Qualche problema 
d'oggi» • Settima ed 
ultima puntata del 
programma realia-
zato da Ghigo De 
Chiara e John Fran
cis Lane. 

Radio 1 

CIORNALE RADIO • O n : 7 , « , 
12, 13, 14. 17, 2 0 • 23 ; 6 : 
Mattntino mtMicale; 6 ^ 1 : Al-
manacco; 8 ,30: Le canzoni 4*1 
mattino; 9z Usde • basset 
11.15> Ricsrca aotottatlca; 
11,30i Oaatto programma; 
12,44: Sempra, aampra, am** 
pre; 13,20] Improvrisameata 
Qoasfestata; 14* Coraia prafo 
reatialt: 15? rVr vol aiovanf; 
17.05: I I ffrasofe; I S ^ S i Par 
sola «mlie*tia con Tad Haath; 
19,25: Ooettl d*amora; 20 ,20: 
La raoorka oal soonh 2 1 : Al-
lenamauta In mosica; 22,20: 
Andata • ritorao. 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO • Ora: 6 ,30, 
7.30. 0,30. 10,30. 12,30; 
1 3 ^ 0 . 16.30. 17 .30 . 1 6 ^ 0 . 
19.30 a 22.30: 6: I I mattiaiere; 
7,40: toowtlonto; 6,14: Tatto 
itlmd; 6.40: Coma a parcnaj 
6.54; Soonl a color! cMI'orcba> 
•tra; 9,35: Saati caa annica7 
9.50: Eofenla Cranoet; 10.05: 
Vatr iM 41 an 4l*co pmr rcstatat 
10.35: Special o** i , Laooo Ra» 

zanca; 12,10: Trasmissionl ra-
Sionali; 12,40: Alto sradi-
meato; 13.35: Ma vosliaiao 
scberzare?; 14: Su di giri; 14,30: 
Trasmissionl reaionali; 15: « La 
illusion* »j 15.45: Cararai; 
17.35: I rasaxxi dl « Ofterta 
speciale) | 19,55: Viva la mm-
sica; 20 ,10: Andata o ritornoi 
20,50: Supersonic; 22.43: To»-
ioars Paris; 23.05: Mosica raf-
gera, 

Radio 3" 

ORE 9 ^ 0 : Benvenoto in Ita
lia; 10 : Concerto di apertnrai 
1 1 : La sonata dl Alessandr* 
Srradclla; 11,40: Mosich* italia
no d ' o n i ; 12,15: La mosica 
not tempo; 13,30: Intermezzo; 
14,30: Concerto sinfenico di-
n t t o da Rafael Kuaelik; 16: 
Uederistica; 16,30: Tasriere; 
17.20: Pogn d'albnm; 17,35: 
L'angolo del lazz; 16: I tril di 
Beethoven; 16,30: Mosica lee-
«era; 16,45: Qaartetto italia
no: tra secoli dl mosica; 19,15: 
Concerto della sera; 20,15: 
Jazz concerto; 2 1 : Festival di 
Salisaoreo 1973: concerto sin
fenico dirette da Zgbin Meats; 
21,35: Giomale del Tone. 


