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LA STAGIONE TEATRALE AL VIA 

Le Arti: un luogo 
di incontro per 

tendenze diverse 
Nel leafro romano, fino ad aprile, verranno rappre-
senfati sei speftacoli di cui Ire direlli da Mario Mis-
siroli - Palroni Griffi cfara una sua nuova commedia 
Orazio Costa proporra «Tre sorelle» di Cechov • Apri-
ra Carmelo Bene con «Nostra Signora dei Turchi» 

Cinque novitct 

nel cartellone 

della Loggetta 

di Brescia 
BRESCIA, 1. 

La Compagnia della Logget
ta si awla a dlventare un or-
ganlsmo pubbllco: questa la 
novita scaturita dall'incontro 
che 1 dirigenti della compa
gnia. che ha sede a Brescia, 
hanno avuto con 1 rapnresen-
tanti delle forze polltiche e 
slndacali local! e con la stam-
pi al teatro Santa Chiara 

Nel corso dello stesso In
contro e stnto presentato il 
cartellone della « Loggetta» 
per la stagione 1973-1974. Es-
so prevede in nove mesi dl 
attivita l'allestlmento di cin
que novita e una ripresa. II 
pnmo lavoro, gia in fase di 
realizzazions. sara la novita 
ltalian-a dl Massimo Castri e 
Vasco Prati Fate tacere quel-
Vuomof Arnaldo da Brescia. 
Stona di oapt. imperatori. ere-
tici, per la regia dello stesso 
Castri. Seguiranno // re dei 
bottoni di Giulia Chamorel, 
una farsa tragi-oomica. giu-
dicata adatta anche ad un 
pubblico dl ragazzi. Credito-
ri di August Strindberg e 
noisier dei trent'anni, un la
voro che Nuccio Ambrosino 
realizzpra utilizzando materla-
le storico sulla Resistenzi e 
11 recente studio sul neofa-
sci?mo edito d-illa Regione 
Lombardia. Da ultimo La ter
ra non gira, o bestie! che 
Renzo Breseiani ha scritto at-
tingendo dallTiMm us popolare 
della rradizione bresciana. 
Vsrra inoltre ripreso / co-
struttori di imperi di Boris 
Vian. 

II Teatro delle Arti di Roma 
riapre. rnmmodernato ancora 
una volta (e speriamo sia quel-
la buona), sotto una nuova 
gestione, che fa capo a un'at-
trice, Anna Maria Guarnierl, 
a un regista, Mario Missiroli, 
e a un organizzatore, Sandro 
Tolomei. 

L'incontro di ieri con i gior-
nalisti non e stato incentrato, 
volutamente. sul cartellone, 
ma sul perche la Guarnierl, 
Missiroli e Tolomei abblano 
sentito il bisogno di prende-
re in gest'one un teatro, in 
cui agire direttamente con la 
«Compagnia Opera due» e 
far agire altre compagnie. 

Che cosa si vuol fare delle 
Arti? Dice Missiroli: « Un cen-
tro nel quale si possano ri-
trovare persone. gruppi tea-
trali per lavorare nella piu as-
soluta diversita; un luogo pro-
mozionale di attivita che po-
trebbe nascere altrove, ma 
che, guarda caso, altrove non 

A l convegno di Fiuggi 

Confronto d'idee 
per una nuova 

legge sul cinema 
Interesse e limiti dell'iniziativa di parte 
cattolica - II ministro tace sulla censura 

Si e tenuto a Fiuggi, negH 
ultimi giorni di settembre, un 
convegno organizzato dall'En* 
te dello Spettacolo - Centro 
cattolico cinematografico sul 
tema: «Una nuova legge per 
il cinema». Argomento attua-
le e interessante poiche. a ot 
to anni dall'entrata in vigore 
della «Legge Corona». essa 
appare invecchiata e scarsa-
niente adeguata, ammesso che 
mai lo sia stata, alle esigen-
ze di un settore In cui sono 
avvenute profonde trasforma-
zioni. 

Concentrazioni d'esercizio. 
predominio dei locali di pri
ma visione sul resto delle sa
le, strozzatura provinclalisti-
ca della circolazione filmica, 
madeguatezza deirazioiie de-
gli enti di Stato, emargina-
zione di vaste masse popolari 
dall'uso e dalla conoscenza del 
cinema: questi i tratti essen-
ziali di una crisi culturale e 
sociale che ha trovato signi
ficative ammls5ioni in alcune 
delle relazioni presentate nel 
corso del convegno. In parti-
colare Ernesto Guido Laura. 
parlando delle «incentivazio-
ni alia qualita» e Claudio 
Zanchi. riferendo di quelle al-
1'industria privata. hanno am-
messo il quasi totale fallimen-
to delle norme in vigore. pro-
prio in quei punti da cui ci 
si attendevano i maggiori ri-
sultati sia nella modifica dei 
meccanismi di mercato. - s:a 
nell'incremento della quanta. 

Accenni autocritici anche 
nelle relazioni di Matteo Ajas-
sa (« Lo stato im?renditore»). 
Giacomo Gambetti (« II rap-
porto cinema-TV ») e Pieran-
tonio Berte («Le attivita cul-
turali »> 

Queste le basi che gli orga-
nizzatori hanno offerto alia di-
scussione. con una scelta 
v aperta * 11 cui unico filo con-
duttore e stato il «preambo-
lo» letto in apertura dei la-
vori da Claudio Sorgi 

Una i premessa» ncca di 
spunti interessanti. la cui os-
satura pud essere schematiz-
zata nel richiamo ad alcunl 
capitoli deU'istruzione pasto
rale *Communio et progres
sion (in cui si sottolinea la 
importanza sociale degli sttu-
menti di comunicazlone e il 
ruolo «positi/o», non sola-
mente «censorio», che i cat-
tolici debbono svolgere in que-
sto settore), nella constatazio-
ne della crisi che attanaglia 
il cinema, nella r.ecessita di 
dare una risposta radicalmen-
te nuova ai problem!. 

Purtroppo 1'eccessiva cfram-
mentazionea dei temi propo-
sti dalle varie relazioni non 
ha favorito una visione glo
ba l , determinando lo spezzet-
tamento del dibattito attomo a 
singoli argomenti. Molti inter-
venti hanno riguardato solo la 
proposta «tecnica» avanzata 
da Claudio Zanchi. dl struv 
turazione degli aiutl alia in-
dustria, senza preoccuparsi dl 
collegare assensi e cr'.tiche al 
discorso. prioritario, sulla 
funzione e i compiti dell'in-
tervento pubblico nel cinema. 
E" mancata cosl un'adeguata 
analisi « strategica », e i ri-
flettoil sono stati puntatl piu 
sulle opere che sulle struttu-
re. piu sui buoni film che sul 
rapport! di produzione. Se si 
vu^.* and-ire ad un nuovo as-
setto globale del cinema biso-
gna affrontare il ti-ma strut-
turale quale moniento priori
tario, chiarendo t rapport! tra 
intervento pubblico e realta 

Stciale. Quest'ultlma caratte-
rzata dal crescere della do-

rnanda di partecipazione da 
part© di strati sociall sempre 
piu ampi, e da una pre&sante 
flchlest* dl saldatura tra ela-
Inrazlone culturale ed eaigen-

ze conoscitive delle grand! 
masse popolari. Non tenere 
conto di cid, non mettere sul 
tappeto il problema dei rap-
porti tra intervento pubblico 
e istanze espresse da associa-
zioni cultural! di base, orga-
nizzazioni sindacali, partiti de
mocratic!, intellettuali pro-
gressisti, vuol dire votarsi al 
fallimento 

L'unica via per una nuova 
legge cinematografica e quel-
la che passa attraverso !a 
creazione di strutture pubbli-
che permanent!, gestite de-
mocraticamente e final izzate 
socialmente. Se quasto tema 
e venuto alia luce solo par-
zialmente e a fatica dal Con
vegno di Fiuggi, ben piu im-
portante e il dialogo che esso 
ha consentito di aprire tra 
cattolici e marxisti. Sia i re-
latori sia la maggior parte 
degli intervenuti hanno sotto-
lineato come prioritaria la ne-
cessita di continuare ad ap-
profondire questo confronto al 
di fuori di ogni ozioso sche-
matismo. avendo come obiet-
tivo l'allargamento e 11 poten-
ziamento della funzione cul
turale e sociale del cinema. 

Un discorso a parte merita 
l'intervento del ministro dello 
Spettacolo. Parlando nel cor
so della seconda giornata dei 
lavori, il senatore Signorello 
ha esordito quallficando anon 
negativas l'attuale legge ma 
ribadendo la necessita di an-
dare, al piu presto, alia for-
mulazione di una nuova leg
ge. Riconosciuto che l'attuale 
meccanismo d'aiuto alia pro
duzione non pud piu essere 
difeso, anche per ie occasio-
ni speculative che innesca, il 
ministro ha elencato una se-
rie di problemi (le coprodu-
zioni, il cinema «d'essai». 
l'adeguamento alle norme del 
MEC, la difficolta d'introdur-
re il nostra cinema sui mer-
cati esteri) che dovranno es
sere affrontati quanto prima. 
Ha poi ammesso che, se si 
vorra operare seriamente, 
tutte le forze sociali dovran
no essere chiamate a contri-
buire alia formulazione della 
nuova legge, ed e caduto in 
un vero e proprio svarione 
ricordando, a proposito del 
costituendo circuito cinemato
grafico pubblico, l'infelice pre-
cedente dell'ECI, come se tra 
chi lo ascoltava fossero in po-
chi a ricordare le pesanti re-
sponsabilita, i sospetti di vera 
e propria conruzione, le com
plicity che la Democrazia Cri-
stiana si e assunta nel corso 
di quella torbida vicenda. 

Aitro punto signiflcaUvo e 
quello in cui il ministro ha 
rivolto un invito ai cattolici 
perche smettano di dire solo 
«no» alle opere altrui e pas-
si no a realizzare film d'ispi-
razione cattolica. A questo 
proposito qualcuno ha vol u to 
ricollegare l'mvito alle voci 
in circolazione da tempo sul 
l'ingresso della « Rusconi » in 
campo cinematografico e alia 
possibilita che essa funzioni 
come copertura agli interessi 
di alcunl esponentl del parti-
to di maggioranza relativa, 
Fanfani prima di chiunque ai
tro. Tuttavia I'aspetto piu gra
ve del discorso di Signorello 
non riguarda una precisa a(-
fermazlone, bensi una visto-
sa a dimenticanza». Lo ha ri-
levato anche Giacomo Gam
betti q;ando ha sottolmeaio 
come u ministro non si sia 
minimamente preoccupato di 
trattare il problema della abo-
llzione della censura ammini-
strativa, segno che cl6 non 
rientra fra i progettl del mi-
nistero ne tra quelll del go-
verno. 

Umberto Rossi 

e nato. Far vivero, qulndl, uno 
spazlo per chi abbia qualco-
sa da fare in teatro, pur nel 
piu amplo ventaglio dl posi-
zioni e di tendenze ». E che 
1'arco sia ampio lo dimostra-
no i nomi che hanno accetta-
to di parteclpare a questa 
esperienza, curando la regia 
di altrettanti spettacoli. Essi 
sono, con Missiroli. Carmelo 
Bene. Giuseppe Patroni Grif
fi, Orazio Costa Giovangigli. 

Missiroli ha aggiunto che, 
oltre agli spettacoli di prosa 
in cartellone, si cercnera di 
far nascere e di ospitare in-
contri con registi, spettacoli di 
musica nei moment! piu stra-
nl (mezzanotte per esempio, o 
il lunedi. giorno di chlusura). 
Ma niente di organizzato, pro
prio perche questa « organiz-
zazione » non rientra nel pro-
gramma. 

Sulla linea da imprimere al 
teatro si sono dichlarati pie-
namente d'accordo 1 registi 
ospiti. Patroni Griffi, che da-
ra in gennaio alle Arti una 
sua nuova commedia, Perso
ne uaturali e strafottenti, di
ce al proposito: «Che un tea
tro sia gestito da un'attrice 
e da un regista mi riemple 
di gioia, perche sono sicuro 
della comprensione che ess! 
avranno nei confront! di una 
commedia nuova e del lavoro 
particolare che questa com-
porta, comprensione dovuta al 
fatto che loro stessi conosco-
no, sanno in prima persona 
quali sono i problemi del far 
teatro. Inoltre non deslderavo 
offrire questa nuova comme
dia (per la quale non ho tro
vato un impresario, tanto che 
ho dovuto fare tutto da so
lo) ad un pubblico «presta-
bilito». Persone naturali e 
strafottenti e una commedia 
che deve cercarsi un pubbli
co. Missiroli e la Guarnierl 
mi danno la garanzia dl due 
mesi di repliche. Inoltre — 
ha aggiunto lo scriltore e re
gista — io credo vivamente 
che valga la pena che que
sto teatro — le Arti — ri-
sorga ». 

Carmelo Bene — che_pro-. 
prio alle Arti fece le sue pri 
me, lontane prove di attore 
nel Caligola di Camus — ha' 
da parte sue aggiunto di non 
amare affatto le «cantine ». 
nelle quali, ha sottolineato. 
« recitavo perche non trovavo 
altro luogo». Ha quindi vo-
ientieri accettato di aprire la 
stagione delle Arti — dopo 
se! anni di assenza dal tea
tro — con Nostra Signora dei 
Turchi, che proporra — cos! 
come nel '66 — insieme con 
Lidia Mancinelli (la « prima » 
e fissata per il 10 ottobre). 

Orazio Costa Giovangigli 
mettera in scena a marzo Tre 
sorelle di Cechov con un com-
plesso di attori di cui non ha 
voluto dire i nomi, ma che 
pur essendo adi grido» ac-
cettano di provare per ben due 
mesi con un a bassissimo u 
compenso. 

La « Compagnia Opera due» 
— e cioe quella che fa capo 

a Missiroli e alia Guarnieri — 
ha in programma tre spetta
coli: La signorina Giulia di 
August Strindberg, che andra 
in scena a novembre e che 
Missiroli definisce « la piu 
asciutta tra le tragedie mo-
derneu. Segulra, in dicembre. 
II ciclo dell'eroe borghese di 
Carl Sternheim. nello stesso 
allestimento, anche se con 
qualche variazione. in cui fu 
dato. la scorsa stagione. con 
gli allievi deU'Accademia na-
zionale d'arte drammatica, al 
Teatrino di Roma. E inline, 
In aprile, Manon Lescaut, dal 
romanzo dell'Abbe Prevost, in 
una rielaborazione che, sem
pre a detta di Missiroli. deve 
far nascere testo e spettacolo 
insieme. 

Degli attori che prenderan-
no parte alle rappresentazioni 
e stato fornito solo un pri 
mo elenco: essi sono (in or-
dine alfabetico): Maria Grazla 
Antonini. Carmelo Bene, Pie-
tro Biondi, Giullana Calan-
dra, Teodoro Cassano, Piero 
Di Iorio, Pietro Frigo, Cesare 
Gelli, Anna Maria Guarnieri, 
Roberto Herlitzka, Gabriele 
La via, Pupella Maggio. Lidia 
Mancinelli, Ilaria Occhinl, 
Quinto Parmeggiani, Simona 
Ramieri. Mariano Rigillo. 
Franco Santelli, Rodolfo Tra
versa, Lino Troisi e Arnold 
Wilkerson. 

m. ac 

Nasce la 

Federazione 

unitoria dei 

lavoratori 

dello spettacolo 
I direttivi nazionali della 

FILS-CGIL, FULS-CISL e DIL-
Spettacolo si riuniranno a 
Roma oggi e domani. nel sa-
lone della UTL, per la costl-
tuzione della Federazione unl-
taria dei lavoratori dello spet
tacolo. Nel corso del lavori 
— informs un comunicato — 
verranno definite le linee po
lltiche fondamentall della Fe
derazione, nonche i suol po-
teri decisionali, rarticolazio-
ne delle strutture e degli or. 
gani diretUvl. 

Canzonissima in partenza 

Carmen Villanl partecipera a Canzonissima al posto di Rita Pavone. Questa la novita annun-
ciata ieri , mentre a Roma erano in corso le prove della prima puntala della trasmissione, 
in programma per domenica prossima. A questa prima puntata prenderanno parte: gli Alunni 
del Sole, 1 Camaleonii, Delia, I'Equipe 84, Anna Melato, Tony Santagata, Roberto Vecchioni. 
Nella foto: la presentatrice di Canzonissima, Mlta Medici, con I'attore «ospite» Umberto Orsini 

Kilancio d i una stagione ricca ma contraddi t tor ia 

Successi e precarieta 
della musica in Umbria 
Yuri Aronovich dirige a Perugia « La leggenda della citta invisibile di Ki-
tesc », di Rimski-Korsakov - Gli spettacoli, a Spoleto, del Teatro lirico 
sperimentale - Esigenza di coordinare le attivita musicali della Regione 

Dal oostro inviato 
PERUGIA. 1 

C'e una stagione particolar-
mente ricca di musica. nel-
l'Umbria, dove Testate ha una 
sua opulenza sonora: il Con-
corso Casagrande, a Terni; a 
Spoleto, il Festival dei due 
mondi e gli spettacoli del Tea
tro lirico sperimentale; a Pe
rugia, la Sagra musica !e che 
di tutte — crediamo — e la 
manifestazione piu - antica - e 
quella che, via via. ha con
sentito alle altre di prospe-
rarle intorno. 

Senonche. la stessa stagione 
delTanno, la bella estate (pa-
zienza il colera. gli inquina-
menti, i temporali e le allu-
vioni) e nell'Umbria ricca an
che di contrasti. di controver-
sie, di polemicne, di risenti-
menti che il trascorrere del 
tempo sembra approfondire 
anziche attenuare. 

Sembrera strano. ma in una 
Regione dove ormai la mu
sica ha una sua ampia pre-
senza e una sua nsionomia. 6i 
e sempre piu lontani dal ten-
tare un coordinamento delle 
attivita. Ognuno tira l'acqua 
al suo mulino. col risultato di 
ridurre, se non proprio di an
nul iare. la funzione sociale e 
culturale delle diverse inizia-
tive. 

Avevarno fatto un cenno del
le azioni di disturb* che han
no inserito nel clima di un 
a giallo» le vicende della Sa
gra, ma al momento non sia-
mo riusciti a sapeme di piu. 
Importa, perd. che al piu pre
sto nell'Umbria si svolga un 
convegno sulle question! mu
sicali della Regione, dal qua
le derivlno impegni e prospet-
tive di sviluppo nell'interesse 
della collettivlta. e con l'in-
tesa di tutte le forze operanti 
nel campo musicale. 

Si sono avuti, in questi gior
ni, concert! d'altissimo livel-
lo, che tuttavia sembravano 
riservati alia gioia di pochi 
intimi. Ancora una volta, nel 
Teatro Morlacchi, si e vista 
piu gente a cantare e a suo-
nare che pubblico ad ascol-
tare. 

Dicono che il Morlacchi sia 
un teatro antipatico ai peru-
gim. ma e che nel corso del
Tanno non si fa nulla per 
renderlo simpatico. per cui le 
due tre volte che apre il si-
pario la gente continua a star-
ne alia larga. Ed e un teatro 
stupendo. Qui, dove avevarno 
ascoltato le incandescenti ese-
cuzioni della Iolatila di Ciai-
kovski e della Leggenda di 
Santa Elisabetta di Liszt, si e 
conclusa domenica la XXVIII 
edizk>ne della Sagra, con Yuri 
Aronovich. « direttorissimo » 
piu che mai. Nella visione del-
Tinfiammante direttore (c'e 
un po* di zolfo intorno alia 
sua bacchetta magica). si e 
apprezzata come spettacolo la 
esecuzione, in forma d'orato-
rio, delTultima opera di Rim
ski-Korsakov. La leggenda del
la citta invisibile di Kitesc e 
della fanciuUa Fevronia. 

Si tratta di un capolavoro, 
nel quale si fondono estro in-
ventivo ed estrema maestria, 
alio stesso modo che nella 
leggenda confluiscono atteg-
giamenti mistici e patriottici 
delTantica Russia. La citta di 
Kitesc e come un paradiso vi-
sibile agli eietti, nascosto e 
protetto dalla nebb'.a agli oc-
chi degli invasori. La bonta e 
le preghicre hanno il soprav-
vento in un furoreggiante ri* 
bollire di sentiment! amorosL 
mistici, guerreschi. Ce un in
termezzo slnfonlco, riflettente 
le sortl di una battaglia, che 
sembrerebbe scritUi dal piu 
scaltrito Sciostakovlc. 

L'opera risale al 1907 (fu 
rappreaentata in quWTanno) 
e ha fatto scuola. 

L'esecuzlone e stata straor-
dlnariamente Intensa e dava 
di per se stessa Tldea dl quel 
che potrebbe ottenersi nella 
Regione *e Tinteaa tra le varie 
fane muBlcall avette la vo-

lonta unitaria, emersa dalTe-
secuzione delTopera di Rim
ski-Korsakov. Vi hanno parte-
cipato Torchestra del Maggio 
musicale fiorentino, protesa ad 
una inedita pienezza fonlca, 
il coro del Teatro delTOpera 
di Belgrado, diretto da Slobo
dan Krstic, apparso in un lu-
minoso stato di grazia, non-
che solisti di varia provenien-
za (Topera si e eseguita in 
lingua russa),. riun;ti in un 
cast portentoso: Jane Marsh. 
Cornel Stavru, Boris Canneli, 
Florin Diaconescu, Mariella 
Devia, Cristlna Anghelakova, 
Benedetta Pecchioli, N'cola 
Mitic. Lucian Mannescu. Ezio 
DI Cesare, Mario Chiappi. Via 
dimir Jovanovic. Anton D.a 
kov. 

Senonche, si son dovute fa
re acrobazie, per non perdere 
di vista la stagione dello Spe 
rimentale, a Spoleto (ia Sagra 
e lo Sperimentale potrebbero 
evitare certe comcidenze). 
che, a sua volta. ha dovuto 
fare 1 salti mortal! per rac 
capezzare una stagioncina 
niente affatto secondaria, pun
tata com'era a sperimentare 
non soltanto cantanti, ma an
che registi nuovi. 
. La novita dell'annata spole-
tina era costituita dalla pre 
senza femminile nel campo 
della regia. 

Franca Valeri — cui era af-
fidata la Lucia di Lammer-
moor — ha tentato soluzioni 
maliziosamente marionettisti-
che, ma avendo avuto la for-
tuna di avere una Lucia vo-
calmente splendida (arriva 
dalla Sardegna, Maria Luisa 
Garbato), ha lasciato che il 
canto dominasse sovrano. 

Nuova alia regia era Maria 
Francesca Siciliani che ha da
to un'ottima prova. movimen-
tando con vivace arguzia To
pera di Nino Rota / due timi-
di, e con misurata compostez-
za Toperina di Cherubini. L'o-
stcria portoghese. 

La terza opera in cartello
ne era il Simon Boccanegra, 
scenicamente sdipanato da 
Maria Sofia Marasca. gia 
esperta in faccende melo 
drammatiche. Ma e che nono-
stante le esperienze. la mu
sica si muove nella precarie
ta, nelTUmbria come altrove 
Basta ormai un nonnulla per
che le invecchiate strutture 
rovinino. Ed e per questo che 
appare cosl urgente la neces
sita di costruire finalmente 
qualcosa di piu durevole, die-
tro le facciate di questo o di 
quel concerto, di quello o dl 
questo spettacolo. 

Erasmo Valente 

in breve 
II cc Grand Prix» al sovietico Vladimir Viardo 

NEW YORK, 1 
II pianista sovietico Vladimir Viardo ha vmto il «Grand 

Prix 5> al concorso internazionale per pianisti che si e svolto 
nel Texas, a Fort-Werth. Al concorso, che e durato due set-
timane, hanno preso parte clnquanta musicLsti di diciassette 
paesi. 

Film messicano da «Alleluja brava gente»? 
CITTA' DEL MESSICO. 1 

La commedia musicale Alleluia brava gente viene attual-
mente rapprcsentata a Citta del Messico da Julio Aleman e 
Monica Miguel, che dovranno presentarla in dicembre an 
che a Buenos Aires. Intanto uno dei produttori di questo 
allestimento teatrale. Robert Del Rio, progetta di acquistare 
i diritti cinematografici per trasformare Allcluja braia gente 
in film. 

Nuovo film di Yal Guest 
LONDRA, 1 

II produttore Greg Smith ha affidato a Val Guest Tin-
carico di dirigere Confessions of a windoiccleaner (nConfes-
sioni di un pulitore di finestre»). un film tratto da un ro
manzo di Tim Lea. La protagonista sara Lynda Hayden. 

«II Maestro 
e Margherita 

in versione 
teatrole 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 1 

Un'impresa ardua, da far 
meditare a lungo anche il 
teatrante piu Incalllto, quella 
dl tradurre in termini scenic! 
le paglne di un romanzo com-
plesso (c ambiguo), come // 
Maestro e Margherita del 
.sovietico Mikhail Bulgakov 
(Kiev 1891 - Mosca 1IM0). L'ha 
tentata con giovanile. ambl-
zlosa baldanza il vonticin-
quenne attore - regista Franco 
Branciaroli, per Toccasione al 
tlmone dl una compagnia for-
mata da nove attori e due at-
trici, in gran parte dello Sta
bile torinese, denominata 
«Teatro in strada ». 

Lo spettacolo, andato in 
scena al Gobetti — 
teatro affollatlsslmo, gente in 
pled!, molti i giovani — si 
colloca nelTambito delTattlvi-
ta per il decentramemo tea-
trale, promossa dalla Provin-
cia e dal Comune di Torino. 

Romanzo difficile, si diceva, 
questo dl Bulgakov, ccrittore 
nm anche uomo di teatro (/ 
giorni dei Turbin, una ridu-
zione teatrale richiestagli da 
Stanislavski del suo pre-
cedente romanzo La guar-
dta bianca, e ancora Vita e 
morte del signor di Moliere, 
rappresentato nel '36 al Tea
tro d'Arte di Mosca, dove 
Bulgakov, perseguitato dai bu-
rocrati, lavord prima come as-
sistente e poi in qualita di 
regista). Difficile per la sua 
complessa strutturazione in 
piu piani narrativi: la Mosca 
degli anni '30: Tapparizione 
del personaggio demoniaco dl 
Woland, mutuato dal Faust di 
Goethe; la rievocazlone del 
rapporto conflittuale Cristo-
Pilato; Tamore del Maestro, 
scrittore incompreso . per la 
stupenda Margherita e per-
vaso inoltre da una poetica 
ambiguita, non soltanto for-
male (realta - fantasia me-
taflsica), ma ideologica e sto-
rica. 

Ma Branciarol!, che gia Te
state scorsa, con un g'ruppo 
di student! dl un Uceo torine
se. aveva realizzato tin Mac
beth gustosamente « dissacra-
to», ha cercato di individua-
re e di estrarre dalle pa-
gine del lungo romanzo la 
latente teatrallta, operan-
do quindi una indispensabile 
sintesi drammaturgica. 

Dlciamo che Toperazione 
gli e riuscita per una buona 
meta. Un risultato gia note-
volmente apprezzabile. lirnl-
tato tuttavia agli aspetti for
mal! della messinscena. movi-
mentata a tratti da intelligen-
ti e divertenti soluzioni spet-
tacolari (scenografiche, inter
pretative e musical!)., non 
sempre - per6 organicamente 
collegate tra lore- Da ci6 
derivano pause e radute di 
tono. che spezzano a volte il 
ritmo della rappresentasione. 
rendendo alquanto oscuri al-
cuni passaggi-narratlvi e li-
mitando ! lineamenti di cr t i 
personaggi (Ivan il poeta, il 
Maestro. Margherita). sino a 
risolverll In meri pretest! see-
nici dagli esiti psico-ideologi-
ci alquanto sfumati e confu-
si. 

E' il caso in particolare del 
personaggio di Ivan Bezdom-
nyj, peraltro interpretato con 
notevole impegno da Valeria-
no Gialli, che Branciaroli, pe-
ro, con una evidente forza-
tura al limite delTequivoco, 
fa morire suicida in nianico-
mio. tra grandguignoleschi 
spru^zi di sangue, di assai 
dubbio gusto scenico. Si insi-
nua qui persino il sospetto di 
una riiettura del romanzo 
attuata arbitrariamente. di-
ciamo con il solo occhlo «de-
stro» Peccato. perche a par
te i rilievi di cui si e accen-
nato e la perplessita, ma di 
fondo questa di cui si e det-
to. il neo-regista impegnato-
si anche, e qui con ottimi esi
ti. nell'interpretazione del 
Woland-Satana, ha saputo tra
durre alcune pagine del libro 
con flash teatrali di effl-
cace intensita vlsiva: I'ir.izia-
le «dlssolvenza incrociata» 
sulTincontro Pilato-Cristo; la 
scena al luna-park; quella 
del circo avanspettacolo, resa 
spassosa dal sempre vaMdo 
Ivan Cecchini coadiuvato dai 
divertentissimi Bill Molasso e 
Antonio Maschlo. un volumi-
noso attore brasillano. prove-
niente dal purtroppo disciol 
to gruppo «Pao c Circo x; e 
ancora il volo su Mosca. con 
Margherita, interpretata dalla 
giovane esordiente Nadja Fer-
rero (un po' incerta agli ini-
zi. soprattutto in quanto a di-
zione) issata su un'altalena a 
mo* di trapezio circense; la 
scena del funerale. 11 sabba, 

R S I yTy 

controcanale 
SORRISI SVEDESI — La se-
rie Stasera in Europa, dedi-
cata ai vrogrammi dl varie-
ta prodotti da alcune televi-
sioni straniere, ci sta offren-
do alcune trasmissioni di 
buon livello, utili per un con
fronto con i programmi del-
tp stesso genere prodotti dal
la RAI-TV. Una osservazione, 
ci pare, scaturisce natural-

t mente dalla visione di questi 
programmi: per molte televi-
sioni straniere, il «varietd» 
non si esaurisce obbligatoria-
mente nella sfilata di divi e 
di canzoni; piuttosto si pre-
senta, almeno in potenza, co
me UJUJ occasione per speri
mentare le tecniche televisi-
ve su piani diversi, in vista 
di un divertimento intelligen-
te, legato, non di rado, alle 
notazioni di costume. In que
sti programmi, I'immagine ha 
un suo preciso risalto (e, in 
questo senso, vengono anche 
utilizzate le esperienze della 
grafica) e la parte musicale 
tende a far corpo con il re
sto. Nel complesso, a domi-
nare e tl ritmo. il movimento-
s\ che lo spettacolo non si 
struttura come una antologia 
di scenette e di canzoni, ma 
come un piccolo racconto 
umoristico. diremmo. 

Ne abbiamo avuto conferma 
con il programma cecoslo-
vacco, due settimane fa (del 
resto, la televisione cecoslo-
vacca ha prodolto in passato 
varieta di grande livello, 
che, purtroppo, non sono mai 
giunti sui nostri telescher-
mi), e la conferma si e rin-
novata domenica con i due 
brevi programmi (anche scor-
ciati dalla RAI-TV) prodotti 
dalla TV svedese. 

Non si e trattato, in questo 
caso, di programmi eccezio-
nali: e, tuttavia, soprattutto 
in riferimento al secoiuto (di
vertimento per impazienti), 
e'erano delle indicazionii da 

trarre. L'idea di intessere un 
discorso con i telespettatori 
sulla impazienza, in chiave 
un po' paradossale ma non 
tanto (la sequenza dell'impa-
ziente, tmpegmto ad occupa-
re in qualche modo il tem
po nell'attesa di poter usu-
fruire del gabinetto, era di 
una comicita immediata e po-
polare, sul piano di quella 
dei clowns da circo), era mol-
to feconda: e, infatti, alcune 
delle sequenze erano senz'al-
tro felici. Lo squilibrio mag-
giore, in questo come nel 
upezzot) precedente, Un no* 
dl rlfiuti (nettamente piit de-
bole dell'altro), era rappre
sentato, ancora una volta, dal 
tenue legame tra le canzoni 
(peraltro tenute in secondo 
piano) e il resto. II fatto + 
che, probabilmente, bisogne-
rebbe cominciare a pensare 
alia posvb'lita di includere 
nei varieta televisivi canzoni 
originali, e quindi giustifica-
te anche sul piano narratwo 

Come e previsto dalla se-
rie, anche questi due pro
grammi svede&i sono stati 
presentati da Daniele Piom-
bi che ha invitato in stu
dio, per I'occasione. sia i 
due comici protagomstt del 
pnmo programma, sia il cor-
rispondente della TV svedese 
da Roma. E qui non possla-
mo fare a meno di annotare 
una «perla» dovuta al bril-
lante presentatore, il quale 
?ia dovuto farsi spiegare dal 
giornalista svedese il sigm-
ftcato dell'espressione « vedo 
ve bianche » riferito alle mo-
gli abbandonate dagli emi-
grati nel Sud d'ltalia. Ma 
possibile che questi presen-
tatori televisivi non sappiano 
uscire dalla dimensioine del
le sagre canore, dei pettego-
lezzi da rotocalco e dei premi 
assegiwti nei centri termali? 

g. c. 

oggi vedremo 
TEATRO-INCHIESTA N. 36 
(1°, ore 21) 

II caso Rodriguez e il titolo di uno sceneggiato televisivo 
di Giandomenico Giagni e Silvio Maestranzi che va in onda 
stasera nel quadro delle trasmissioni della rubrica Teatro 
inchiesta. Ne sono interpreti Renzo Palmer, Enrico Cane-
strini, Enzo Liberti, Renato Mori, Andrea Giordana, Emilio 
Marchesini, Solveig D'Assunta, Antonella Pieri, Edda Alber-
tini. Ilaria Guerrini. Andrea Basic', Anita Laurenzi. Arturo 
Dominici, con la regia di Silvio Maestranzi. 

7/ caso Rodriguez — ambientato nel 1962 — narra le rea-
zioni che si delerminano in un paesino della Francia merl-
dionale. Saint-Hippolyte, alia notizia che il giovane mae
stro del villaggio. Alphonse Rodriguez, e stato processato 
anni addietro in Algeria sotto Taccusa di aver torturato una 
donna araba provocandone la morte. 

FOLK E POP NELL'AMERICA LA-
TINA (2°, ore 21,20) 

La prima puntata di questo nuovo programma realizzato. 
da Gianni Mrna e Gian Piero Ricci. si intitola Vivere nel 
saitiba ed e dedicata alia musica popolare brasiliana. intesa 
quale testimonianza umana e sociale del paese Iatino-ame-
ricano. Vinicius De Moraes. Chico Barque de HoIIanda. Ma
ria Bethania e Carlos Jobim partecipano alia trasmissione. 

ANDANTE MA NON TROPPO 
(1°, ore 22,15) 

Si conclude stasera Tinchiesta di Glauco Pellegrini sul-
Teducazione musicale in Italia. La ricerca del nuovo e il 
titolo della quinta ed ultima puntata. incentrata, in partico
lare. sulle figure dei piu importanti compositori italiani del 
Novecento: Malipiero. Casella, Petrassi, Dallapiccola e Bus-
sotti. 

ecc. 

Nino Ferrero 

luva da tavola 
maturata al sole di puglia 
e un prodotto di alto valore 
dietetico e ricco di vitamine 

mamme preterite per i vostri 
bimbi uva da tavola pugHese 

A CUR A DELL'ASSESSORATO A LL'AGRICOLTURA DELLA REGIONE PUGLIA 

programmi 
TV nazionale 
10.15 

12.30 

13.00 
1330 
17.00 

1730 
17,45 

18,45 
19.15 

Programma cinema
tografico 
(Per la sola zona di 
Torino) 
Sapere 
Prima puntata di 
« Spie e commandos 
nella Reslstenza eu
ro pea ». 

Oggi cartoni animati 
Telegiornale 
Fotostorie 
Programma per i 
piu piccini. 
Telegiornale 
La TV dei ragazzi 
« Giro del mondo in 
7 TV: Canada» 
La fede oggi 
Antologia di sapere 
Seconda puntata di 

«II romanzo d'ap-
pendice » 

19,45 Telegiornale sport -
Cronache italiane 

20.30 Telegiornale 
21.00 Teatro-inchiesta 

« P. caso Rodriguez » 
22,15 Andante ma non 

troppo 
23,15 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Folk e pop nell'Ame-

rica latina 
22,15 Incontro di pugilato 

Cronaca diretta da Lon-
dra: Bepi Ros (Italia) -
Joe Bugner (Gran Bre-
tagna) per II titolo 
euroneo dei pesi mas-
simi 

Radio T 
SIOSNALE RADIO - Ore: 7 . 
8 , 12. 13. 14, I S . 17. 20 . 
21 • 23; 6.05: Mtttotino ara-
sicafe; 6 , 5 1 : Almwucco; 7.45: 
Ieri al Parla*M*to - Commitsio-
ni parlamentari; 6,30: Caazoai; 
9: I I srillo parlaate; 9.15: Vol 
cd lo; 10: Spcdale CR; 11,30: 
Quarto programma; 12.10: In 
tfiretta da wia Asiago; 12.44: 
Mosica a fettone; 13.20: I I dV 
KonHnno; 14,10: Una comme
dia in 30 arimtfi 14,40: Con
corso UNCLA 1973; 15* Per 
voi fiorani; 17,05: II firasole; 
18,55: Ooesta Napoli; 10.10: 
Italia cae larora; 19.25: Con
certo del tenora F. Ta9lia*inl; 
20 ,20: Aadata • ritorno; 22.15: 
Tancredi; 23: Al Parlamento. 

Radio 2* 
CIORNALE RADIO-Ore ; 6 .30. 
7 ,30, 8,30. 9 , 3 0 . 1 0 . 3 0 . 1 2 , 3 0 , 
13,30. 15.30. 16,30, 18,30. 
19.30, 22,30 c 24; 6: I I mat-
tiaUrat 7.40: twonaiorno; 8.14: 
Mara, aionti a citta; 8,40: Co

me e perche; 8.50: Suoni a co
lon dell'orchestra; 9.10: Prima 
di spendere; 9,35: Ribalta; 
9 ,50: « A mora a aianastica • : 
10,05; Canzoni per ttrKi; 10,35: 
Dalla vostra parte; 12.10: Ra-
aionali; 12,40: Alto gradimea-
to; 13,35: Castaatori di tatti I 
paesi; 13,50: Coma a percbe; 
14: Sa di giri; 1 4 ^ 0 : R«gio-
nalh 15: Pomeridiaaa; 1 5 , 4 0 J 
Cararai; 17.30: SpecUla CR; 
17.50: Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 
19,55: Le canzoni dalla stalle; 
20.10: L'arca di Ho*; 20.SO: 
Supersonic; 22.43: La ttaHetta: 
23,05: Mosica leggera. 

R a d i o X-
ORE 9.30: C B. Cirri; 10: Con
certo-, 11.40: Mnsiche italiane 
4'oggi; 12,25: La mosica nel 
tempo; 13,30: lateimaao. 
14,30: « L'allegro a il pensie-
roco a; 16.10: Concerto; 17,20: 
Fogli d*ala«m; 17.35: Jaa og
gi; I S : Notizia dal Terxo; 
18,15 ' Masiche pianrstkha dl 
•e la Bertofc; 19.15: Concerto 
serale; 211 Ciornale dal Terro; 
2 1 ^ 0 : Raasegaa Premto Italia; 
22,10: Inccnrri musicali; 23: 
Libri riceruti, 


