
l ' U n i t d / giovedl 20 setlembre 1973 PAG. 9 / spet tacol i - a r te 
Chiusa la Mostra del nuovo cinema 

Da Pesaro forte appello 
alia solidarieta con il Cile 
La RAI con opere 

« » di prestigio 
al Premio Italia 

Presenfali programmi che puntano sullo spettacolo 
e su una concezione paternalistica della cultura 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 19 

Tra le iniziative che il nuo
vo segretario generale del 
Premio Italia ha messo in at-
to nel tentativo dl movlmen-
tare questa manlfestazione da 
anni ossificata nei suol sche-
ml, cl sono le serate « dl pre
stigio » rlservate alia proie-
zione di programmi Ineditl 
della RAI-TV. 

Quest'anno, l'Ente radlote-
levisivo itallano si e presen-
tato con quattro programmi 
~ due film e due documen-
tarl — tutti a color!, puntan-
do soprattutto sullo «spetta
colo » e sulla « cultura ». Due 
puntate dell'Orlando furioso 
di Luca Ronconi, una puntata 
di un programma su Alessan-
dro Manzoni, una puntata del
la serie sui grandi dlrettori 
d'orchestra, il film Roma ri-
vuole Cesare, di Miklos Janc-
so. Come si vede, abbiamo 
spazlato dall'antica Roma al 
Rinasclmento. all* Ottocento: 
davvero una televisione che 
lavora sulla misura dei secoli 
10 sguardo fisso al passato! 
E* proprio il secolo ventesi-
mo, quello nel quale abbiamo 
la ventura di vivere. tuttavia. 
che la RAI-TV tende a dimen-
ticare: quando per caso vi ca
pita, si lascia trasportare sul-
le all della musica per non 
essere turbata dalle cose di 
questo mondo. Chi ha detto 
che 11 video dovrebbe essere 
innanzitutto uno specchio del-
l'epoca contemporanea? 

Ma veniamo al programmi 
presentati. Naturalmente, po-
tremo parlarne meglio e piu 
ampiamente quando giunge-
ranno sui telescherml nel cor-
so della programmazione del 
prossimi mesl: qui bastera 
dare qualche indicazione ge
nerale. qualche prima impres-
sione. LSOrlando furioso adat-
tato da Edoardo Sanguineti e 
diretto da Luca Ronconi rap-
presento quattro anni fa uno 
straordinario awenimento tea-
trale; soprattutto, ci pare, per 
due ragloni. Gil episodi del 
poema venivano slmultanea-
mente interpretati su un pal-
coscenico (che, di volta in vol-
ta, era un palazzo dello sport 
o addirittura una piazza) sui 
quale si trovavano anche gli 
spettatorl. La macchlna tea-
trale. quindi. includeva fisi-
camente il pubblico e. insie-
me. scopriva deliberatamente 
tutti i suol trucchi: il gloco 
ironico della favola continua-
mente si riproduceva e si 
demistificava agli occhi dei 
presenti. Tutto questo. in tele
visione, si e perduto: non so
lo per le differenze che cor-
rono tra la macchina televi-
siva e la macchina teatrale. 
ma anche perche. ci pare, si 
e rinunciato deliberatamente 
al!e concezioni originarie. Non 
a caso solo alia fine di cia-
scuna puntata. mentre sui te-
leschermo passano i titoli di 
coda. Rcnconi ammette il pub
blico odietro le quinte», mo-
strando i trucchi e le fasi del
la lavorazione. Per il resto. a 
giudicare da quel che abbia
mo visto, e rimasto in piedi 

11 grosso spettacolo, suggestl-
vo e fastoso. condotto con un 
gusto e un'ironia che non tra-
discono lo spirito del poema 
ariostesco ma ne rendono sol-
tanto i tratti esteriori. 

Dei due programmi « cultu-
rali » diremo soltanto che non 
ci pare facciano storia. nem-
meno per la TV. Quello sui 
direttore d'orchestra Pierre 
Boulez ha momentl abbastan-
za efficaci (come la rtpresa 
di una pubblica lezione di di-
rezione tenuta dal musictsta 
in America), ma nel compies-
so non esce dalla convenzione. 
Quello di Pier Paolo Rugge-
rini su Manzoni. almeno per 
quanto riguarda la puntata 
che abbiamo visto. e piatta-
mente scolastico: sembra. per 
certi versi, appartenere al pri-
mo periodo della televisione 
italiana, quello nel quale, sot-
to la direzione di Sergio Pu 
gliese. il video era sede di 
dotte conferenze e dl itinerari 
nei musei. 

Roma rtvuole Cesare. infi-
ne. e un apologo sui potere e 
sulla sua capacita di cjrrom-
pere chiunque vi si awicini: 
tema che Jancso si gira e si 
rigira nel cervello da anni, 
ripeteodone i termini flno ai-
l'estenuazione. Ambientato nel 
deserto arido. severo, dUpe-
rato, il film si muove entro 
un cerchlo (e non e un caso 
che la forma circolare ne co-
stltuisca un motlvo rlcorren-
te) nel quale il regista sem
bra irrimediabilmente condan-
nato a ripetere le sue obses
sive sent/»n7e. fuori del tempo 
e della stcr'a, prlg1on!ero del-
le su? ste-52 sugg3Stlcni. dei 
suol stes-.i mcdull espresslvi. 
Quest-i vrlta. l'?*x)!ogo e plu 
chiaro: o u chiaro di quanto 
non fo?se. e.i esempio. nel 
precedcnte La lecntca e it rito. 
Mi In questa chi-uezza ri-
schla anche dl apparlre, In de-
Hnltlva. pluttosto banale, prl-
•o com'e dl spessore storlco o 
politico (la polltica, qui, e 

piu volte condannata come 
tale). Se vi fosse, a sostener-
lo, la forza del pensiero, lo 
stile narratlvo di Jancs6 po-
trebbe probabllmente aprire 
ancora nuove prospettive: e 
invece, ormal, sembra giunto 
agli sterlll approdl delle com-
placiute formule di maniera. 

Giovanni Cesareo 

Le associazioni 

culfurali 

demacratiche 

suirattuazione 

dello statuto 

della Blennale 
Le asiociazioni cultural! de-

mocratiche hanno preso po-
sizione ieri sui problema del-
l'attuazione del nuovo statu
to della Biennale di Venezia, 
con il comunicato che qui di 
seguito riportiamo: 

«In segu'to alia iniziativa 
della presidenza del Consiglio 
dei rrinistri di diramare ad 
una serie di associazioni, enti 
e sindacati di categoria 1'invi-
to a designare cinque nomina-
tivi ai fini della formazlone 
degli elenchi per la costitnzio-
ne del Consiflio dlrettivo del
la Biennale di Venezia, le sot-
toscritte associazioni, interes-
sate all'effettlvo rinnovamen-
to della Biennale di Venezia 
basato sulla autonomla e la 
partecipazione, rlbad!scono 
che i Consigli comunali e 
provinciali di Venezia, l'as-
semblea regionale veneta e le 
tre confederazioni sindacali so
no i reali responsabili deli'at-
tuazione del nuovo ordlnamen-
to. Rospingono quindi l'inizia-
tiva della presidenza del Con
siglio che si e unilateralmente 
attribuito il compito. non pre-
visto dallo statuto. di proce-
dere alia consultazione di as
sociazioni ed enti selezlonando-
li in base a criteri e casua-
lita assolutamente inaccetta-
bili e pertanto non Inviano al
ia presidenza stessa le rlchie-
ste segnalazioni. Sollecitano in
vece i consigli comunale e pro-
vinciale di Venezia, i'assem-
blea regionale veneta e le tre 
confederazioni sindacali a pro-
muovere in modo organico. an
che attraverso contatti piu di-
retti con le associazioni in-
teressate. lo sviluppo del pro
cesso dl attuazione del nuovo 
statuto in tutte le sue fasi, 
per qualificarne i contenuti e 
valorizzarne gli aspetti irmova-
tori. contro ogni impostazione 
tendente a ripristinare prassi 
verticistiche e autorltarie ». 

II comunicato e firmato da 
AACI (associazione autori cine-
matografici italiani); AIACE 
(associazione italiana amici ci
nema d'essai); ANAC (associa
zione autori cinematografici): 
ARCI-TJISP; CSC (Centro stu-
di cinematografici): ENDAS; 
FIC (Pederazione italiana cl-
neforum); PICC (Federazlone 
italiana circoli del cinema); 
SAI (socleta attori italiani); 
sindacato nazionale scrittori, 
sindacato musiclsti italiani. 
UCCA (Unione circoli cinema
tografici dell'ARCI). 

Pollini entusiasma 

la critica 

finlandese 
HELSINKI. 19. 

« Fantastico », «Un gigante 
del pianoforte»: questi alcuni 
degll e'ogi della critica fin
landese al pianista italiano 
Maurizio Pollini dopo un suo 
concerto in occasione del Fe
stival di Helsinki. 

II critico Erik Tawastjiema, 
professore di musica allTJnl-
versita dl Helsinki scrive: «I 
grandi dell'arte del piano so 
no ritomati: la linea traccia-
ta da Rubinstein, Rlchter e 
qualche altro continua. La 
crtsi di grandi interpret! del
la musica pianistica, durata 
una ventlna d'annl, e flnal-
mente superata. Questa e la 
sola conclusions che si pud 
trarre dopo 11 concerto di 
Maurizio Pollini». 

H pianista italiano ha ese-
guito musiche dl Schubert e 
di Schumann. Al termine, gli 
applausl del pubblico sono 
stati calorosisslml e l'artlsta 
ha dovuto concedere il bis 
suonando, fra 1'altro. due stu-
di di Chopin, che l'auditorlo 
gremito ha accolto con inter-
mlnabill ovazionl. 

II documento firmato da tutti i cineasti 
latino - americani presenti alia manife-
stazione — Gli ultimi fi lm proiettati 

Dal nostro inviato 
PESARO, 19. 

Di che cosa trattava 11 film 
cileno La terra promessa che, 
secondo 11 programma varato 
poche ore prima che Santia
go fosse Investita dal colpo 
di mano milltare, avrebbe do
vuto concludere stasera la 
DC Mostra internazlonale del 
nuovo cinema? Lo ricordano 
1 cineasti latlno-americani 
present! a Pesaro, all'lnlzlo 
del loro appello rivolto a tut
ti 1 parteclpanti e all'oplnio-
ne pubblica. II film di Littin 
era impernlato sulla rievoca-
zione di un episodio storico 
partlcolarmente slgnlflcatlvo: 
la nasclta, nel Cile del 1933. 
di una repubblica sociallsta 
che fu la prima del continen-
te, e la cul esistenza venne 
soffocata dalla reazione do
po pochl mesi. com'era av-
venuto in Europa alia Repub
blica ungherese del Consigli 
nel 1919. 

Quarant'annl dopo, dunque, 
la tragedla si e ripetuta in 
condizloni diverse e in mo
do ancor piu brutale. «Stia-
mo assistendo in questi gior-
nl — prosegue 11 documento 
che sara letto stanotte a chiu-
sura della manlfestazione ci-
nematografica — alia piu ci-
nica esplosione dl barbarie 
che abbia scosso il nostro con
tinents dai tempi ormal re-
moti della conquista (cattoli-
ca - n.d.r.). quando si distrus-
sero civilta e si annientarono 
popoli interin. 

Secondo 1 cineasti. e 11 
<( punto piu alto della scalata 
imperialista che ebbe inizio 
con rassassinio del generale 
Schneider (evocata in un do-
cumentario cubano di Santia
go Alvarez - n.d.r.), passo pol 
attraverso I complotti della 
International Telephons and 
Telegraphs (I.T.T.), la sospen-
sione dei crediti e il boicot-
taggio delle compagnie statu-
nitensi. la sedizione padrona-
le, lo strangolamento del-
l'economia provocato dalla 
borghesia nazionale alleata in
terna dell'imperialismo yan-
kee e il terrorismo controri-
voluzionario sempre in au-
mento»; e culmina oggi. tale 
scalata. In un « colpo di Stato 
fascista che si e rivelato co
me un pianificato assassinio 
di massa». 

E perch6 questo e avvenu-
to? perche — affermano i 
compagnl argentlnl. brasilia-
ni, cubani, Venezuelan! che 
hanno portato film e anlmato 
i dibattitl della Mostra. de-
nunciando nel contempo la 
prlgionia del loro collega Car
los Alvarez in Colombia — 
«le misure adottate dal go-
vemo di TJnita po pol are a 
vantaggio dei lavoratori e 
contro l'oligarchia cilena. la 
nazionalizzazione dei diversi 
monopoli statunitensl e la 
mobilitazione, maturazlone e 
radicalizzazione delle masse 
e della loro coscienza antim-
perlalista, stavano creando le 
premesse necessarie a rende-
re lrreversiblle il processo rl-
voluGKlonario, rafforzando con 
esso l'indipendenza e la so-
vranita nazionall». E secondo 
il loro unanime awiso. a la 
risposta dell'imperialismo a 
queste legittime aspirazioni 
del popolo cileno non lascia 
altra alternativa che la guer-
ra rivoluzionaria ». 

A tutti i democratic! euro-
pel, alle forze progressiste e 
rivoluzionarie del mondo, i 
cineasti dell'America Latlna 
chiedono « solidarieta militan-
te, unita d'azione e fatti con-
creti», per «isolare i fasci-
sti cileni e tutti coloro che 
dall'estero pretendono di ap-
poggiarli». 

Rimandiamo a domani. con 
un bllancio della rassegna, la 
cronaca dell*ultima serata, nel 
corso della quale, coi due do-
cumentari annunciati. verra 
proiettata anche l'edizione a 
color! deirintervista dl Ros-
sellini al presldente Allende, 
gia trasmessa sabato scorso 
dalla nostra televisione: se-
gnalando. in marglne. 1'elo-
quenza del fatto che il nome 
dell'autore di Roma citta 
aperta e di Paisa ritorni in 
questa circostanza. 

Un rapido oenno va fatto 
ancora dei film vlsti tra ie
ri e stamane. II cinema por-
toghese tenta di conquistarsi 
qualche spazio grazie alle 
cooperative indipcndenti e al 
sostegno di un fondo priva-
to. Diciamo piu esattamente 
che sta muovendo i primi in-
certi passi in una situazione 
politico-culturale facilmente 
immaginabile, Spesso i gio-
vani cineasti Intraprendono 
un film e possono completar-
k> solo qualche anno dopo. 
Cosl facendo. le loro opere ri-
sultano oltretutto squilibrate, 
come Un'ape nella pioggia di 
Fernando Lopes, che contlene 
in se diversi anche notevoli 
spunti di racconto, sullo sfon-
do cupo di una provincia por-
toghese che e forse la stessa 
apparsa in una pellicola d'al-
tro auto re a Cannes. Squili
brate ma interessanti, come 
il documentario dl Antonio 
Campos Vilarinho das furnas 
che, glrato In un villaggio che 
sUva per essere sommerso dal
le acque. si rifa ad antiche 
tradizloni comunltarie conta-
dlne. 

E del resto Fuomo che im-
persona. In decennl di tenta-
tlvi tenaci ma isolati, le o-
biettive difflcolta di nascita 
e dl cresclta del cinema na
zionale. e proprio Manuel De 
Ollveira, che solUnto grazie 

al « Centro portoghese del ci
nema », con tutti i limiti che 
esso ha, e riuscito a confezlo-
nare un prodotto addirittura 
spettacolare: la commedla 
borghese a colorl II passato e 
il presente, dall'omonlmo te-
sto teatrale dl Vicente San-
ches, autore degll argutl dla-
loghl anche del film. 

Contemporaneo se non pre-
cedente al Fascino discreto 
della borghesia. vi si ritrovano 
personaggl e rltl buftuellani, 
naturalmente senza 11 genlo 
lconoclastlco del modello, ma 
non per questo senza una pro
pria sottile e Icastlca grazla. 
La prima ora di racconto e 
assolutamente godiblle, con 
quella padrona di casa che 
ama i suol maritl solo quan
do sono morti e 1'esllarante 
gruppetto dl amlcl dl faml-
glla che si muovono nelle stan-
ze della villa in lieve e buffo 
stato di trance, come pupi re-
cltantl il canovacclo vuoto dl 
senso dl trame matrimonlall 
o adulterine borghesl. In cui 
il passato e sempre piu lm-
portante del presente e 11 sui-
cldio, vero o flgurato, e Tuni
ca snappatola vallda e remu-
neratrice. Pol 11 film si ap-
pesantisce in quanto non tro-
va sbocco, ne potrebbe trovar-
lo in Portogallo, in una cri
tica sociale. che qua e la tra-
pela, ma deve presto rientra-
re nel giro della pittura dl 
costume. Cio che non sem-
brano aver compreso 1 molti 
giovani che lo hanno ingene-
rosamente fischiato, mentre 
un'altra parte della sala ha 
reagito con npplausi piuttosto 
convinti. 

Anche La morti e il diavolo 
di Stephen Dwoskin e tratto 
dal dramma di Wedekind sullo 
strazio della solitudine nella 
donna e nell'uomo. Ma 11 ci-
neasta, come gia su Joyce, 
compie soprattutto un lavoro 
di scavo, o meglio di frantu-
mazione nel dettaglio, quasi 
per mettere a fuoco, e scom-
porli, gli elementl originari 
dell'underground, che possono 
benissimo essere rlcercati ne-
gll anni Venti del cinema: nel-
respresslonismo tedesco con-
fluito nel « gloco da camera » 
(e non e un caso che Pabst. 
si occupasse allora di Lulu, 
altra creatura di Wedekind), 
oppure neirimpressionismo 
francese cui Dwoskin si ricol-
lega In Dirty (« Sporco »), die-
ci minuti di un duetto di ra-
gazze a letto, ripreso a scat-
ti come in un disegno ani-
mato. 

Ugo Casiraghi 

La tragedia di V/ebster a Vicenza 

Diavolo bianco 
smarrito nel 

Teatro Olimpico 
Lo spettacolo, ricco di belle visualizzazioni, non 
trova pero la sua giusta dimensione in un grande 
ambiente scenico • La regia di Nanni trasforma un 
« gioco dei potenti» in una favola entomologica 

Dal nostro inviato 
VICENZA. 19 

L'errore dl fondo dl questo 
Diavolo bianco, allestlto dalla 
compagnia del Teatro La Fe-
de dl Roma, regia di Glan-
carlo Nann!, e proprio l'ac 
cettazione della sua sede, 11 
Teatro Olimpico. Qui tutte le 
dimension! cl sono apparse 
sproporzionate. ingigantlte, de
viate: e quello che doveva es
sere uno spettacolo d'avan-
guardla, nello stile distorcente 
e penetrante che si conosce a 
questo gruppo dl giovani at
tori, che sta conducendo avan-
ti una propria lotta di rlnno-
vamento teatrale (questo al
meno e 11 suo convinclmento: 
quanto pol alia realizzozione, 
ci corre), quella che doveva 
essere una rappresentazlcne 
clfrata dl lettura non facile, 
ma tutta compatta e rlgoro-
sa, si e rlsolia nello sciorina-
mento un po' caotico di una 
serie di Immaginl, taluna an
che molto bclla teatralmente, 
in un sistema «saltato», in 
cul e apparso difficile col le
gale I segni dl rlferlmento, 
le costantl. le dlrettrlcl. 

II diavolo bianco dell'elisa-
bettiano John Webster (1580-
1638), capolavoro del teatro 
della vendetta e della cru-
delta. letteralmente gonfio, 
barocco, grondante immaginl 
di sangue, in uno stile raffi-
nato che alia « prima» della 
tragedia, nel 1612, piacque po-
co al pubblico lond!nese, per
che, dice Webster, « la gente 
che viene a quel teatro (il 
locale all'aperto dove lo si 
era dato, nel trlste tempo d'in-
verno. quasi al buio n.d.r.) 
somiglia a quegli asinl Igno-
ranti. i quali, visitando le bot-
teghe dei librai, non lo fanno 
per domandar buonl libri, ma 
nuovi». Bene: che cosa ne ha 
fatto Nanni con la sua troupe? 
Lo ha inteso, e certamente lo 
e, come dramma sui potere: 
da una parte i potenti della 
Chiesa e dello Stato, il cardi
n a l Mcnticelso e il duca di 
Firenze; dall'altra il duca di 
Bracciano, un altro potente 
che non soggiace ai voleri del 
primi. II loro conflitto si sca-
tena quando il duca dl Brac
ciano elimina la moglie Isa
bella, e il marito di Vittoria 
Corombona, per poter avere 
lei, la bellissima cortigiana 
Vittoria. 

La vicenda, in Webster, ha 
un andamento incalzante, non 
lascia tregua: e il crescendo 
culmina nell'uccisione di tutti 
i protagonisti salvo, s'intende. 
il Monticelso diventato, intan-
to, Papa, e 11 duca dl Fi
renze. 

Un « gioco del potenti» cru-

La Mostra di musica leggera 

Detto anccra legge il 
«45 giri» a Venezia 

I partccipanti alia manifestazione in-
ternazionale che si inaugura oggi 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 19. 

La nona Mostra internazlo
nale di musica leggera si apre 
domani al Lido di Venezia al-
l'insegna dell*« LP». L'orga-
nizzatore Gianni Ravera, do
po avere contribulto. attraver
so alcune edizioni del Festiva! 
di Sanremo. a fare il predo-
minio e la giola dei 45 giri. 
ne ha poi dovuto conoscere, 
come altri. i dolori, quando il 
disco «piccolos e entrato in 
crisi mettendo in crisi. con-
temporaneamente, anche la 
validita, fino allora indiscu-v 
sa. dei vari festival con clas
sified. 

Percid Venezia. che ha gia 
avuto alcuni meriti in passa
to (i Vanilla Fudge. Johnny 
Hallyday ecc.), adesso si e 
aperta al nuovo indirizzo del 
pubblico, del mercato disco-
grafico: il LONG PLAYING 
33 giri. 

Ma arrivando a Venezia e 
girando nell'ambiente della 
Mostra non ci si accorge af-
fatto della « rivoluzione » nel
la formula: quella che doveva 
essere I'apoteosi dell'LP e ri-
masta, in fatti una cosa teo-
rica, sul'a carta. Gli LP legati 
alia manifestazione? Mah. per 
lo piu non esistono. non sono 
ancora stati stampati. pu5 dar-
si che lo saranno: dopo. Inve
ce, ci si trova immersi come 
al soli to. nei 45 giri divulgat! 
promozi onalmente. 

Gia, perch^ i cantanti in 
llzza per la Gondola d'oro pre-
sentano. si. un LP. ma nel 
solo senso che le due canzo-
ni che interpreteranno doma
ni e venerdl. nel collegamen-
to radiofonlco. fanno parte di 
un LP gia in circolaz!one o ne 
faranno parte. II rlsultato. In 
pratlca, e che invece di una 
sola canzone, come in pas
sato. ne presentano due: e 
comunque nella terza serata, 
ripresa dalla TV, ognuno avra 
a disposlzione una sola can
zone. 

A guardare 11 cartellone. In-

somma, sembra che Reitano 
sia l'interprete dl Reitano 13, 
e la Vanonl di Ornella e 
altre storie. Ma non si tratta 
di due casi dl eccessiva me
galomania: questi sono soltan
to i titoli dei LP. non delle 
canzoni. 

Presentata. come l'anno scor
so. da Daniele Piombi, la nona 
Mostra vanta i nomi nostrani 
di Gigliola Cinquetti. Fred 
Bongusto, Gilda Giuliani. Mino 
Reitano. Ornella Vanonl. Mar-
cella. Iva Zanicchi. Milva e 
Mia Martini, quesfultlma. con 
Donna sola, vincltrice della 
Gondola d'oro assegnatole per 
aver venduto, nel corso del-
l'anno. 11 maggior numero di 
copie fra tutti i dischi sfilati 
in vetrina lo scorso settembre 
al Lido. 

Poi ci sono gli stranieri. che 
sono sempre stati una prero-
gativa di Venezia: Albert Ham
mond (nato a Gibilterra. cre-
sciuto in Marocco e musical-
mente. invece. a Londra). Ar
tie Kaplan (autore del best
seller Mamie blue, trentaset-
tenne dl Brooklyn). Don Mc
Lean (quello di un giallo te-
levisivo: ricordate Vincent? 
ET nato vicino a New York ed 
ha ventisei anni) e, infine. 
Daniel Guichard. che 4 attual-
mente il numero uno della 
moda canora francese (e nato 
nel 1948 a Parigi e la sua 
biografia lo definLsce amante 
del litigio). 

Ci sono. ancora. due gruppi 
pop italiani. usciti dal concor-
so dl Mestre, altra aperture 
ai nuovi orientamenti del 
mercato: 11 Cervello e Odlssea. 
E poi, in gara, come I due 
gruppi. per la Gondola d'ar-
gento, con assegnazione im-
mediata (perch6 e'e il rischio 
che dopo un anno la cosa pos-
sfl non far plu, magari. cno-
tizla») Emanuela Cortesl e 
Malta, uscite vlncltricl dal-
l'ultimo concorso Voci Nuove 
dl Castrocaro. 

Daniele lonio 

dellsslmo (esemplificato da 
Webster con questa storia Ita
liana, ma era storia lnglese e 
dl dovunque), che Nanni e 1 
suol hanno trasformato In una 
favola: hanno vestlto gli at
tori con costuml che 11 fanno 
rassomlgliare a smlsuratl in-
setti, tutti intentl a segulre 
clecamente 1*« istinto dl po
tere ». Questi insettl-attorl re-
cltano un testo abbastanza 
« prosclugato ». si pensl che di 
ventuno personaggl ne sono 
rimasti undici: ma dire reel-
tano e un eufemismo, perch^ 
in realta ess! lo gestualizzano, 
relegando la parola In sottor-
dlne. Tant'e che buona parte 
delle battute, urlate e distor-
te, non arrlvano al pubblico. 
La gestualizzazione vuol dun
que comunlcargl! la favola dl 
Vittoria Corombona senza cru-
delta ne vlolenza. ma proprio 
come anlmalesco brulicare per 
la sopravvivenza sugli altri. in 
un impasto dl Immaginl sce-
nlche morbldamente e mor-
bosamente messe In una chla-
ve dl allucinata simbologia, 
che spesso si estenua nell'este-
tlsmo. Al centro del palcosce-
nico. all'lnlzlo. e'e un grande 
paralleleplpedo nero. funereo: 
che si apre pol, e si divide 
in due; sono le scale, le scale 
del potere, sulle quali si ar-
rampicano 1 potenti, e I per
sonaggl tutti della favola. Al
ia fine, il paralleleplpedo vie
ne ricomposto, e nel chluder-
si. le due scale rimandano al-
l'idea di un'enorme mascella 
che stritola. 

Ecco: lo spettacolo ha tante 
dl queste visualizzazioni, di 
queste simbologie: una dovi-
zla tale che ci si sperde. E 
che si sperde proprio per l'uso 
di quell'enorme spazio sceni
co che e l'Olimpico (dove, tra 
1'altro. Nanni ha detto di non 
aver potuto ottenere le luci 
che voleva): immessa In un 
altro spazio scenico pu6 dar-
si che 1'azione si ridimensioni, 
si concentri, trovi il suo Ubi 
consistam che qui non ha. Gli 
stileml dell'avanguardia non 
si addicono a tutti i luoghi 
teatrali, e ovvio: la favola 
«entomologica» ha qui dei 
vuoti, delle lacune. il suo an
damento rituale la t rase ma 
per le lunghe. Si aggiunga che 
tutto cio vale, secondo noi, 
solo per la prima parte, che 
ha una sua sigla precisa: la 
seconda parte appare ancora 
Insicura. la simbologia si com-
plica e si barocchizza al mas-
simo, ad un certo momento 
gli attori — che qui hanno ab-
bandonato quasi tutti i loro 
costumi animaleschi, e sono 
vestltl dl stracci e di reti — 
glrano a vuoto. 

La cosa piu importante da 
dire e poi questa: che il « gio
co del potenti » e qui talmente 

astrattizzato, simbolizzato. mes
so in codice, che esso finisce 
col non essere plu al centro 
deU'lnteresse dello spettatore, 
al quale non basta una spie-
gazione sui problema, occorre 
farglielo vedere in vivo. An
che la chlave entomologica del 
tutto. cosl caricata, finisce con 
I'impedire un'acquisizione del 
messaggio dello spettacolo. II 
quale certo, come s'e detto. 
dl belle immaginl e ricco. La 
apertura del parallelepipedo 
centrale. ad esempio: la sce-
na in cui il mago racconta al 
duca di Bracciano come mo-
riranno i due ostacoli al suo 
amore per Vittoria. risolte con 
un mimo agghiacciante: la 
scena del processo che le vie
ne intentato dopo la scoperta 
del delittl, con la lunga se-
quenza di Vittoria (una Ma-
nuela Kustermann meno sim-
bolo dell'eros cortiglano. che 
deirambizione di potere: un 
po' discontinua, cl £ parso. ma 
sempre dotata di una presen-
za magica in scena) tra i ve-
li colorati recati da quattro 
persecutor! che ve la awol-
gono come in catene. Meno 
bella, invece, per la sua ele-
mentare simbologia. la scena 
della seconda parte in cul 
vengono stese delle lunghe cor-
de attraverso 11 boccascena ad 
indicar la condizione di prl
gionia di Vittoria, messa in 
un convento di convertite. 

Partecipano alio spettacolo, 
oltre alia Kustermann che ha 
anche il ruolo di Isabella, 
bellissima nel suo trucco di 
moglie tutta cattiveria e ge-
losia, Alessandro Haber, Brac
ciano esagitato e violento; 
Rodolfo Baldini che ha dato 
el suo Flaminio. agente di 
Bracciano e fratello di Vit
toria, coarchitetto degli Intri-
ghi, astuto e livido corrutto-
re, la sua macabra azione; 
Edda Valente. nella parte del
la mad re di Vittoria. Corne
lia, che ha ben reallzzato la 
scena del suo compianto sui 
cadavere del figlio. ucciso dal-
l'altro figlio. Flaminio: Paolo 
Baroni fa Camillo. il marito 
di Vittoria. in una chiave for
se un po' troppo contrasse-
gnata di imbecillita vanitosa; 
Monticelso e Giuliano Ma-
nettl. e Francesco del Medici 
Vinicio Diamanti; Massimo 
Fedele e Lodovlco. Lino Fon-
tls e Domlnot completano 11 
cast. 

L'allestimento scenico e di 
Franz Prati; 1 costumi, cro-
matlcamente godibili. sono di 
Rita Corradlnl. Le muslche-
jazz che rimandano. come la 
primissima scena con quel gio
vani che sembravano venlr 
fuori da quartieri poveri di 
New York, all'oggi, sono del 
regista. SI replica, qui alio 
Olimpico, flno al 23. AU'ante-
prima, successo contrestato 
da fischl. 

Arfuro Lazzari 

La Sagra 
umbra 

comincia 
domenica 

PERUGIA, 19 
La ventotteslma « Sagra Mu-

sicale Umbra» si svolgera dal 
23 al 30 settembre, con ma-
nlfestazloni che si annunziano 
di alto livello artistico e che 
avranno luogo, oltrechfi a Pe
rugia, anche a Citta di Ca-
stello, Follgno, Gubbio, Orvie-
to, Sangemini, Terni e Todi. 

La glornata inaugurate, 23 
settembre, registrerd due con-
certl: nel pomerlgglo, a Peru
gia, nella Sala maggiore della 
Galleria nazionale dell'Umbria 
verra dato il Colloquio corale 
di Valentino Bucchl, su testo 
di Aldo Capltlnl; direttore 
Nino Antonelllnl. La sera, al 
Teatro Morlacchi, verra ese-
gulta Iolanta, leggenda dram-
matica in un atto dl Clalkov-
skl; direttore Yuri Aronovlc. 

II 24. sempre al Teatro Mor
lacchi di Perugia Georges Pre-
tre dirigera La leggenda di 
Santa Elisabetta, oratorio per 
soil, coro e orchestra dl Franz 
Liszt. Nella stessa serata, a 
Ternl (Chiesa di San France
sco) e a Gubbio (Sala mag
giore del Palazzo dei Consoli) 
si terranno concert! coral!, di-
retti rispettlvamente da Evan-
gelista Nicolini e da Carlo Al-
berto Jorio. 

II 25, a Sangemini (Abba-
zia di San Nlcolb) dara con
certo il Coro di Stato di Bra
tislava, diretto da Stefan 
Klimo. 

II 26, nella Chiesa dl San 
Francesco a Ternl, sotto la di
rezione di Guido Aimone-Mar-
san verranno esegulte la Messa 
detta di Chimay di Luigl 
Cherublni e la Fantasia op. 
80 dl Beethoven; sollsta 11 
pianista Dino Cianl. A Gub
bio verra ripetuto il concer-
to corale diretto da Stefan 
Klimo. 

II 27, il Coro di Bratislava 
diretto da Klimo dara concer
to a Perugia. 

II 28. mentre a Citta di Ca-
stello verra ripetuto il concer
to diretto da Klimo. a Perugia 
si terra un concerto dedicato 
ad Antonio Vivaldi, col Cre
do. lo Stabat e 11 Gloria; di
rettore Vittorio Negri. 

II 29. tre concerti corali: a 
Foligno (direttore Stefan Kli
mo); a Todi (direttore Evan-
gelista Nicolini) e a Terni (di
rettore Carlo Alberto Jorio). 

II 30, oltre alia ripetizione 
del concerto diretto da Klimo 
ad Orvieto, si avra la serata 
di chiusura, a Perugia, con 
Topera La leggenda della citta 
invisibile dt Kitesc di Rimski 
Korsakov, diretta da Yuri Aro-
novic. 

Le orchestre impegnate sono 
quella di Santa Cecilia e quel
la del Maggio Musicale Floren
tine Contemporaneamente al
ia serie di concerti. presso 
l'Universita per Stranieri dl 
Perugia avra luogo una sin-
golare e interessante rassegna 
del «film musicale»: opere 
complete, realizzate cinema-
tograficamente. La rassegna 
comprendera: II flauto magi-
co e Le nozze di Figaro di 
Mozart, 11 Fidelio dl Beetho
ven, II franco cacciatore di 
Weber. 7 Maestri Cantori di 
Wagner e il Wozzek di Alban 
Berg. Questa manifestazione 
e stata organizzata con la 
collaborazione dell'Ambascia-
ta della Repubblica Federale 
Tedesca. 

le prime 
II « Balletto di 

Roma » al Quirino 
Colpiscono nelle interpreta-

zioni di Franca Bartolomei la 
tensione, lo slancio vitale, la 
totale dedizione alia danza. 
In esse porta l'esperienza di-
dattlca (dirige con Walter 
Zappolini il «Balletto di Ro
man, nonche una Scuola di 
danza classica) e quella di 
una lunga carriera — tuttora 
in corso — di danzatrice e di 
coreografa. 

Gli spettacoli che. anno per 
anno, il a Balletto di Roman 
ofTre in Italia e all'estero sono 
il riflesso dl un continuo ap-
profondimento e affinamento 
dl soluzloni moderne ai gros-
si problem! della danza. 

La ricerca di nuove prospet
tive ha avuto qualche com-
placimento esteriore nel bal
letto Auranzia. cui la visione 
di diapositive e l'audizione di 
poesie declamate dalla stessa 
Bartolomei non accrescono la 
vibrazione drammatica che la 
coreografia di Giuseppe Ur-
bani aveva riservato alia dan
zatrice, nella bella scena di 
Roberto Lagana. Nello stesso 
balletto si e ammirato un fles 
suoso, elegante Walter Zap
polini. applaudito. quale co 
reografo. in certe Trasduzioni 
(cioe trasposizioni) — ballet
to di limpida linearita — su 
musiche che una volta erano 
di Bach (prima, cioe. di es
sere disdicevolmente manipo-
late). 

L'estro coreograflco dello 
Zappolini si e altresl confer-
mato in Dissolvenze, su musi
ca dl Franco Barbalonga. Qui, 
il ricorso a suggestion! otti-
che. approntate da Mario Pa-
dovan, costituiva una compo-
nente non secondaria del bal
letto. La musica del Barba
longa — una Sonatina per pia
noforte. interpretata dall'auto-
re — sobria. quasi severa, ma 
pur calda di aneliti — ha da
to compostezza e stile alle 
danze di Brigitte Huhn e Sll-
vano Scarpa. 

Essay, su musiche registrate 
di Manuel De SIca — varia-
mente allusive — aggiungendo 
meriti alia Bartolomei coreo
grafa, ha anche portato in prl-
mo piano la forza lnterpreta-
Uva di Lia Calizza. la matu
rity dl Rosalba Garavelli, En-
zo Ceslro. Joel Gallettl. Stefa-
nia Aprlle. Vittorio Toninato, 
Joanne Segreti. Alberto Uzan. 
Susanna Bucci. Cinthia Noc-
chia. Lino Cigala, Gloria Get-
ti. Antonella Sersantl lmpe-
gnatl pure nelle altre parti 
dello spettacolo. 

SI replica. 
e. v. 

reai vi/ 

controcanale 
LA STORIA MUTILATA — 

La seconda puntata della se' 
tie Parlare, leggere, scrlvere 
ha segnato, rlspetto alia pri
ma, un netto scadimento del 
discorso: ed e apparsa, anche, 
maldestramente mutilata da 
tagli dell'ultim'ora. All'inizio, 
gli autori, seguendo un crite-
rio che viene purtroppo rara-
mente praticato ma che si ri-
vela sempre utilissimo, aveva-
no riassunto in poche, effi
caci battute i punti fissati nel
la puntata precedente e ave-
vano enunclato le loro inten-
zioni per questa seconda tra-
smissione: tracciare, servendo-
si ancora della lingua come 
punto di riferimento e come 
strumento dt verifica, la sto
ria dei cento anni trascorsi 
dalla conquista dell'unita di 
Italia. Perno di questo itinc-
rario, giustamente, avrebbe do
vuto essere la questione meri-
dionale. 

SenonchS, poi, il quadro e ri
masto largamente incompiuto: 
se ne 6 anzi appena abbozzato 
Vinizio. Partito dalla spedizio-
ne di Sapri, passato attraver
so il massacro di Bronte, giun
to alia guerra condotta dalle 
truppe piemontest contro il 
brigantaggio, il discorso e sta
to troncato praticamente qui, 
con un accenno alia prima 
guerra mondiale. Quanto alia 
storia di questi ultimi trent'an-
ni, il commento sosteneva, con 
rara spudoratezza, che le cla3-
si diriqenti nanno cominciato 
ad avviare a soluzione la que
stione meridionale. E qui non 6 
solo cascato I'asino: 6 franata 
I'intera strtittura della punta
ta. Avevamo gia notato la scor-
sa settimana che il riferimen
to al presente rappresentava 
la misura dello spazio conces-
so a questa serie: e subito ne 
abbiamo avuto la controprova 
II sospetto che il discorso fi-
nissp ogaettivamente per sug-
aerire che le diseguaalianze 
linquistiche. riflesso delle piu 
profonde disepuaqlianze eco-
nomiche e di classe. sono sol
tanto un «triste» retaggio 
storico. e divenuto realta. al
meno per questa puntata: i 
taoli imposti al lavoro origina-
rio hanno sortito questo risul-
tato. 

Una simile prospettiva non 
poteva che rendere quanto 
meno ambiqui anche gli 
« esempi» sceneaaiati. offerti 
dagli autori a dimostrazione 

delle loro test. II brano del 
Gattopardo, intanto, ha finito 
per accreditare, anztche' pre-
sentare crlticamente, il fatalU 
smo del principe di Salina, 
che & apparso come Vautentico 
rappresentante del popolo si-
ciltano e del suo «spirito»: 
mentre, storicamente, egll non 
era che Vesponente di un'ala 
di quella nobilth latifondista 
che riusci successivamente ad 
allearsi con il capitalismo del 
Nord per continuare a sfrut-
tare Visola e mantenerla in 
una situazione da semicolonia. 

E anche Vepisodio della tra-
gica spedizione di Pisacane, 
privato della giusta prospetti
va storica. e risultato verico-
losamente ambiguo. Gia assai 
meno efficace degli altri per 
una sua intrinseca farragino-
sit a (aui piu che altrove s'e 
avvertita la tendenza a cart-
care il discorso di tropol ele
mentl e a prevaricare imma-
gini e azione drammatica con 
un commento eccessivamente 
verboso). esso ha finito vcr 
adombrare ancora la tesi che 
la ianoranza della linaua ita
liana sia la causa prima delta 
esclusione delle masse meri-
dianali dal processo unttario. 
della distanza tra cittadini e 
Stato. addirittura della con
dizione suhalterna dell? clatii 
povotari. Tesi che. svlluvpata 
fino in fondo. rischia di vorta-
re alia conclusione che la con-
auista della lingua equivn,p 
alia conauista del pott-
re. «Equate £ chi sa parla
re: essere ricco o povero con-
ta menov*. era, infatti. la rffn-
zione tratta dagli scritti di 
Don Milani: una citazione. bi-
soana dire, che non rende af-
fatto il senso piu profondo 
del discorso complessivo drtto 
straordinario maestro di Bar-
biana. 

Cos), tra mutilazioni dell'ul
tim'ora e limiti propri, la pun
tata ha registrato un brusco 
scarto. Vogliamo continuare a 
sperare che la serie si rimetta 
in carreggiata, mantenendo le 
promesse che avevamo intra-
visto nella prima puntata ed 
eliminando anche i pericolosi 
equivoci cut Vimpostazione di 
certi discorsi lascia ancora 
spazio: oppure i confint nei 
quali si muove la televisione 
non permettono nemmeno un 
discorso corretto sulla lingua 
italiana? 

g. e. 

oggi vedremo 
TRAGICO E GLORIOSO '43 
(1°, ore 21,30) 

Nascita di una formazlone partigiana e il titolo dell'ottava 
ed ultima puntata del programma di Mario Francini, che si 
conclude con un servizio firmato da Corrado Stajano e Er-
manno Olml. La trasmissione intende stasera proporre un 
collage di sequenze cinematograficamente ricostruite e testi-
monianze dirette. partendo dal settembre del 1943, allorche 
1'avvocato Duccio Galimbert! esorto i compagni a prendere le 
arm', contro i tedeschi, organizzando nel Piemonte una delle 
prime bande partigiane: animatl da una ferma volonta anti-
fascista e antinazista, vi aderirono cittadini d'ogni ceto e eta. 
professionisti. operai, contadini, milltarl. 

GINGER (2°, ore 21,35) 
Walter Chiari presenta questo show della sempre in gamba 

Ginger Rogers, la quale interpreta Gershwin, Cole Porter e 
Irving Berlin in un viaggio attraverso la tradizione melodica 
americana. Lo spettacolo e stato registrato 11 18 agosto scorso 
in un noto locale di Focette. 

INCONTRO CON FRANCO CERRI 
(1°, ore 22,50) 

Lo «specialw che va in onda stasera e dedicato al chltar 
rlsta Franco Cerri, il quale si esibisce in una serie di brani 
tratti dal suo consueto repertorio di jazz tradizionale: Lady 
Stinta, D'altra parte e Sandolino e sandoletto sono i piu noti 
e riflettono quello stile che da anni Cerri va perfezionando, 
rifiutando qualsiasi aggancio con le forme musicali piu impe
gnate per celebrare 1'ipotetica eternita dello swing, rifugio di 
molti jazzisti nati all'ombra dei miti orleansiani. 

programmi 

TV nazionale 
18.15 La TV dei ragazzl 

a L'inondazione » 
«Vacanze in Irian-
da » 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

2030 Telegiornale 
21,00 Tribuna politica 

Conferenza stampa 
del PLI 

2130 Tragico e glorioso 
'43 

, a Nascita di una for-
mazione partigiana » 

22,50 Incontro con Franco 
Cerri 

23,15 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21.15 lo e „ 

I-Yancesco Messina e 
la oPieta Rondani-
ni» di Michelangelo 

2135 Ginger 
Una serata con Gin
ger Rogers. 

22,40 Piume al vento 

Radio 1* 
GIORNALE RADIO • Ore: 7 . 
8. 12. 13. 14. 17. 20 • 23: 
6,05: Mattutino muticite; 6 .51 : 
Almanacco; 8,30: Camonij 
9: 45 e 33 pvrebe fltri; 9,15: 
Vol *4 lo; 11.30: Quarto pro-
framroa; 12,44: Sempre, n » 
pra, tumpte-, 13,20: Di qua « 
di la 4*1 mar*; 14.10: Cortia 
BTvtereruial*; I S : Par vol fllo-
vanit 17.05 I I «ira*OI*; 18,55: 
Per Mia orchaalra. 19.25: Aria 
calakri; 20,20: U fab+rica 4*1 
tooni; 211 Tribana polltica In
contro (tamp* con II P.UI.j 
21.30: Masica-7: Panorama dl 
vita mnsitalo; 22,20* Andata 
a ritorno. 

Radio 2* 
GIORNALE RADIO • Ora: 6,30, 
7.30. t . 3 0 . 10.30. 12.30. 
13.30, 10.30, 17.30. 19.3G, 
19.30 a 22,30; 6: I I matti-
niere; 7,40: •nonfllorno; 
8,14: Tutto ritmo; 8.40: Co
ma a parch*; 8,54s Sooftl a 
colorl] 9,35: L'arta di arran-

giarc; 9,50: • Amore * fJa-
nattica > 10.05: Carooai per 
tutti; 10,35: Special o n i ; 
12.10: ReaiOMli; 12.40: Alio 
tradimento; 13,35: Ma ro-
siiamo icaerzar*? 13,50: Com* 
e perch*; 14: So di i i r i ; 14,30: 
Refiooali; 15: « Netto * tier-
no >; 15.45; Cararaii 17.35: 
Ofterta ipeclale; 19.55: Viva 
la moalca; 20,50: I n t t m l l o 
moaicaie; 211 IX Mostra inter. 
di meaica letters; 23,05: 
Toofoor* Paris; 23.20: MBSK 
ca letter*. 

Radio 3" 
ORE 9,30t Uemrenato In Ita
lia; 10: Concerto; l i t Moti-
( h * di E. Granados; 11.40: 
M m * * * italiane d'ottii 12.15: 
Musica nel tempo; 13,30: In-
termeso; 14,30: Concerto; 16: 
Liedertsts; 17,30: *o*l l d'al-
•am; 17,35: Anoolo del \*zr, 
18: ConcertOl 18.30 Matica 
lettera; 18.45: Le Soites per 
cembalo; 19,15; Concerto te-
ralet 20,15; I trii dl Beethoven; 
2 1 ; Glomara 4*1 Terzot 21,30: 
Daphne. 


