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TEATRO. «Andata e ritomow a Perugia 

Frondini il «matto» 
Quasi uno Chariot 

M O a H l M V M U 
• PERUGIA Giampiero Frondini e 
una ftgura singolare e appailata 
nel panorama del teatro italiano. 1 
suoi lavoti raramente escono dal-
I'ambjlo della sua regione, I'Um-
bria (sconfinando a volte, magari, 
nella vicina Toscana), ma restano 
nella memoria di chi abbia il bene 
(II assistervi: ricordiamo I'uso inge-
gnusochc fece, divers! anni or so-
no. della Rocca Paolina, hasfomia-
la nel ventre di un transallantlco. 
Tie luslri addietro. con Pnntomima 
su uno porta aperla. Frondini insi-
nuo la sua vena critica e poetlca 
nel gran fiume delle discussioni at-
Kmto alia legge che dichiarava il 
supetamento deirislituzione mani-
comiale. In quesli mesi. e (ornate a 
quel tenia e a quel personaggb, da 
lui stesso interpretato: un «maUo-, 
dunque. che, quando pur "libera-
to», latica a inserirsi in una socleta 
comunque oslile. 

Nell'alluale rappresenlazione, 
Andata e riiomo (col protagonisla 
sono dl scena Valler Corelli, coau-
tore del leslo, llberto Kowacevich, 
Beatrice Ripoll. Lorenzo Frondini), 
vediamo il Nosiro ridotto silo sialo 
di barbone, ma conservando una 
dignita. e una capacila dl resisten-
za, die richiamano, Ira tutli gli altri 
variamentc plausibiii, I'alto esem-
plo del ptinw Chariot, La sua lenla 
sortita iniiiale dal cassonetlo della 
spazzatura. che gli ofhe ricovero e 
lelto durante la nolle, 6 un piccolo 
prodigio d'inventiva, con quelle di-
ta dei piedl e delle mani die si ani-
mano, eosl sembra. dt vita propria. 
suggeiendo fantasliche ipotesi. E 
quasi magico, nella sua irragione-
vole logica, e il tappotio che que-
Mo vecchio-bambino stabilisce 
con nggetli comuni e quotidiani, 
anche lecnologicamenle aggioma-

ti. oppure autentki rotlami, rica-
vandone poienzialila inaudtle. 

Quanto alle lalazkmi umane, va 
da s£ che esse possano inslauraisi 
solo con altri reietti: un «vu' cum-
pra». una povera prosfituta. II mon-
do dei -sani", dei «norma!i», d'al-
tnmde, si presenta con la stolida 
laccia e I'M tola loquela d'un grot-
nalista televisivo d'assaMo. i cui 
modelll sono lin Iroppo facili a ri-
trovarsi. 

La vicenda avra sviluppi dram-
matici: ma cio che conta, soprat-
tutlo, qui, £ I'ispirato ritratto.esente 
cosl dal pietismo come dall'apolo-
getica (ami defcemente soffuso 
d'ironia), di una situazione die 
lutti dovrebbe riguaidarci da vici-
no. I •maigmallt sono tra noi; ma lo 
siamo, sovenle, noi slessi. volonta-
riamente o no. E. a propositi!, lo 
•star luori" di FWndini, rispetto al 
sistema leatrale ulficiale. fc in pane 
una scelta, modesta e orgogliosa. 
ma in pane, anche. la conseguen-
za del modo come le cose dello 
spettacolo sono gestile dalla bui» 
crazia minisleriale e. insieme. dalle 
grandi Imprese pubbliche e priva
te. 

Andata e riiomo, dopo aver toc-
calo varie citta. gia a partite dal-
I'aulunno, ha avuto adesso giusta 
collocazione, nel Teatro Sant'An-
geto di Perugia, entro il quadra di 
un'inizlaliva (comprendenle un'e-
sposizione aperta fino a I 9 aprile, 
dlbattlti, proiezioni) Intltolata ai 
•luoghl della follia dalla Citladella 
dei Pazzi al teni(orio». Ciova ram-
menlaie che I'Umbria e stala all'a-
vanguaidia. in Italia, delle espe-
rienze Innovative nel campo della 
psichiatrla. 

Sfratto es«cutivo 
Earischlo 
I'ArchJvte 
dl Pazienza 
I'AichMo Andma Paztoua • a 
itecMo. Con com* I -gwlflrJ. ot» l 
-furmtwo- ptu Mlsta Ira I 
•Hugmtod ialmrJIu tatelato 
iwN> aua C * M dl MenWpuldana. II 
pisprtMario della palanlnt a 
MontepuldMM (tla San 
Bartatonno), »a uunMla qualt 
AmlrM Pazlaaa • morto, ha daetao 
m buttare faort la motfr* dl Aadraa, 
Marin* ComarHHnLtlaMftHa, 
MarMlaPnhHua.Sft«tto 
aucuttAconiJIclaleSluiblariD 
ala porta • can km pwiU a 
oaricara Mto d i cba, in cata, put 
•nara awnMtrato. U dMHMaritnl 
dal camlnaHft, tha JMdna *l an 
dhwOto a OBbifan, rimamooan 
E Al paoNna <fl cau . II pflmoa 
•andar* I'apaalto * Mato VkWMu 
MoWoa, amtco a aaHmMon « 
Pathnta. H paMmonlo dw 
potrtbbe andara pana * In gait*. 
Mum* a Marietta «Madono cka, 
abaaae, wn|a concataa Ion I M 
pmrog* par po»r organim* • 
laccognan totto H matariala 
conieivata MUt cau. Dopo la 
morta dl Andna. awanula una 
notta 01 f l t tno dl aatt* « " * fa, I* 
moclaalhatoK coadknaHdasM 
EdRoridt)GFHo(laoaMMlMGeil 
hunatUoheoparada 
Moatapalclam) Kanno deddo rj 
raecoillaralanildbainidl 
Pvitmo. anpraaa lunga « ardaai 
cbl lo h* coaouiuto aa quanto 
(randaaralavHanaela 
(«MflMttan1iMlcad«H'aulo(«di 
Ztnardl • Pompto. Samliiava 
olHa^eVaffltJoappwtirrhEC'* 
an laona con guatrtHO Ml locall 
daHa Ihra dl HapolLmlgNaladl 
Ana hanno aknano un *uo schizto 
dhafnato al nolo «a un fogNatto, a 
una montag** II nwtarlaW IrwdHo. 
n -arcRMMo- d aono MIO la tut 
atorte a funnftt. Spariamo «ka non 
vonga aionMata anche la >ua 
nwnotta. 

Nasce un teatro, si 
Bologna affida a De Berardinis, fino all'anno 
2000, la gestione del laboratorio San Leonar
do. Due sale aperte alia gente e alia sperimenta-
zione: -Per eliminare la divisione fra platea e 
palcoscenico», dice il regista. 

DALLANOSm* HED«IONE 

M 0 H U a u m a u u i M 
aa BOLOGNA "Aptiie un teatro og-
gi, signilica. o dowebbe significare, 
rifondurlo: cosa delicatissima. Rl-
fondarc un tealroe come rifondare 
una socieli democratica. basata 
sull'esscre e nun sull'appaienza, 
sulla giuslizia e non sulla rapina. 
sulla (ealia dei propositi e non sulla 
mlstllicazione» 

£ Leo De Beiardinis a parlare. 
Leo che da pochi gfcimi gestisce 
un nuovo spizio di riceica, un la

boratorio, it San Leonardo. Un tea
tro alia De Beiardinis, vera, since
re, soflerlo. sudato e in un cerio 
senso .noMalgico-- Bologna, dun
que. si arricchlsce dl un allro luo-
go, dopo la celebrata apemira del 
palcoscenico eurooeo dell'Arena 
del Sole. E il nuovo teatro apie. 
guards caso, con sei giornale di la-
voro. spettacoli. incontri e dibattiti, 
traartistl, politici, studiosi e cittadi-
ni. Con una dedica particolare a 

Antonio Neiwiller, un giande arti-
stache nonc'fi piu. e con lensem-
bie di Sanjukta Panigrahi impegna-
to in uno spettacolo di dania 
•Odissi*. una fonna coreulfca clas
sics della regione Indiana Orissa. 

11 teatro laboratorio sara art icoia-
lo in due sale, una all'italiana e I'al-
tra con la possibility di organizzare 
in modi diversi lo spazio della .ve
na. Non sarfi soiamente un luogo 
di ospitalita. ma anche spazio per 
le prove del tealro di Leo. Si (erran-
no inoltre due laboratory uno diret-
to da Allonso Santagala sul lavoro 
tealrale e laltro condotto da Pippo 
Delbono e Pepe Robledo sulla 
danza nel teano Ogni sabato, do
po lo spetlacob, sludiosi e criefci 
learrali diatogheranno con pobbli-
co e artisti sulle opere presentale. 
Inline, si sta on>anizzando 1'incon-
tro -Pef una nuova idea di teatro 
pubblico* at quale saranno inviiati 
i sindaci di alcune ciM e van artisti. 

A gue*to paate,* ghwtocktal*-
ra a (M SaraMMl cosa dew e»-

aara.og(>,lltoaln. 
In Italia abbia mo lanlissimi K'atri 
Dobbiamo dedume che alAiiamo 
una grande cultuia leatrale' Nien-
I'aflalto. Dobbiamo rifondare il 
teatro perct* 6 sempre pifl diven-
tato riproduzione dellowio. latsi-
ficajionc, consolidamentodel po-
tere, e non laboratorio per speri-
mentare la complessstla della Vila 
in siluazionisemplificatedi spazio 
e di lempo. II teatro e veramente 
lo specchio profondo del lempo, 
dove I'uomo riilette su se slesso, 
non per fermaisi sulla lissita della 
propria forma, ma per scrulaisi. 
allenarsi, come un danzalore. II 
teatro si giustilica sob se fi il para-
digma dell'aWiatlimento delle dil-
lerenzeeconomicheecultuiflli.se 
ha la potenza di Iraslormare se 
slesso e gli altri. insieme agli altri, 
senza abbassaie la propria arte. 

Ma com'* postMla tomare » 
quastocompltof 

Bisogna ricominciaie con sempli-

cita e realismo, a pkcoli passi, ma 
delerminati; grande apettura. ma 
non qualunquistno, inizio di una 
rete di leatri dilfeienti. ma che ab-
biano la stessa vocazione di Ion-
do: teatro Ira la genie, ma non per 
ilconseiisoslrumentaleeacritico 

UaesemploT 
In un famoso concerto. John Cage 
invece di suonare il suo pianoforte 
to chiuse: geslo lorte e signilicati-
vo. lecondo di sviluppi. Altri artisti 
hannopresentalotelebianche 
In ancora il sitenziocome musca 
IL doke e leroce Novecenlo, pero 
t; riuscito a far merce di geni. sanli 
martiri e artisti. rvkilla & stala la 
connivenza politica e inlellettuale 
E cosl il pianolorle non suonalo 
diwntava il pianoforte the non si 
sa suonare. e i\ silenzio soltanto 
mutismo. 

Cosa si dave far*, aUoia? 
Riapnre il pianoforte, quello di Ca
ge, non dimenticando perd pef-
che lu chiuso. Bisogna stare tra la 
gente, ricominciare dai movimenti 

real! della Stona, senza approssi-
mazioni, con seminari, labcValon. 
opere proionde, che coinwlgano 
attisti e ciitadini. filaprire it piano
lorle di Cage sign if K a anche ria-
piirlo per mill, dando a tutti la 
possibility culturale ed economi-
cadi ascot latb. 

kichsmodolofeialT 
Intanto ricominciando da un tea-
troche nondivlda palcoscenico e 
platea, ma che sia mentalmente 
un unico spazio scenico. L'evento 
teatiale lo si la insieme. Puo na-
scere daweio un leatro in cui Par
te scenica riconquisli la sua digni-
la e la sua vocazione. dove la tec-
nica personalizzata coincida con 
I'arte stessa e non vada conlusa 
col teen icismopiatloe omologan-
te del teatro conveozionaleL dove 
la libena espressiva non sia arbi-
trio lalsamente originale, e dove 
un nuovo linguaggio tealrale na-
5ca dal possesso di un sapere anti 
CO. 

Ctasina: motto 
MMltiloliMSologn* 
attric»(H Renoir 
£ scomparsa a Parigi. all'ela di 82 
anni. Madeleine Sotogne, I'atBice 
Irancesce che Jean Renoir Ianci6 
nel '36 nel suo l * esl a nous. La 
sua ptO celebre interpietazkjne re-

;i sta quella al lianco di Jean Marais 
in L 'demel tetour, film isplralo alia 
storia di Tristano e Isotta, girato nel 
'43 da Jean Dekannoy su una sce-
neggiatura di Jean Cocteau icon 
lei nella loio). L'atltice. il cuivero 
nome era Madeleine Vouifon. ave-
va concluso la sua camera nel (19 
con il film dl Sergio Gobbi Le temps 
deskaips. 

JaziEsifJclda 
llptantota 
Luca Floras 
Luca Flores, affermato e stimalo 
pianisla jazz delle ultime geneta-
ibni. si £ suicidalo impiccandosi, 
nella sua casa di Montevarchj 
(Arezzo). Da tempo solfriva di cri-
si depiessive. Diptotnato al Conser-
vatorio di Firenze, si era lattocono-
scere nei prlmi anni '80, collaU)-
rando con Tizlana Uhigtbni. Mas
simo Orbani, Enrico Pierainiunzi. 
Franco D'Artdrea, e con Chct Ba
ker die to voile al suo lianco nelle 
sue ultime loumee europee A.eva 
suonalo anche con Lee Konitz, 
Steve Grossman, Kenny Wheeler. 
Dave Holland e molli altri. Inollre 
tnsegnava al Cam di Fiienze e a 
Siena Jazi. Era da poco tomato in 
llalia dopo un periodo di lavoro 
negliUsa. 

LaBlennale 
dotl'adolooconza 
aCagHari 
Da lunedi 3 a domenica I? aprile 
Cagliari ospitera la prima Biennale 
intemazionale dell'adolescenza. 
Sono attesi ospiti come il regisla 
Gabriele Salvalcues, Gavino Sanna. 
Natalia Aspesi, la Gialappa's, i Ta-
zenda. Teo Teocoli. Vmcenzo 
Muccioli. Un convegno saenlilico 
promosso dal prol. Carlo Rnlor si 
occupera di scandagliare il rappor-
to degli adolescenti con lanioie. la 
famiglia, la societa, lambiente. la 
tossicodipendenza, moitre ven^ 
definrtoil piogetto di un "Cefilrodi 
aggregazione giovanile-

Operate alcuore 
II Mftsofonlsta 
QstoBarMeri 

II sassofonisla lazz an>entinO Gaio 
Barbieii, celebie negli anni '7f) |>er 
la colonna sonora di Ultimo tanty* 
aPhtigt, £ slato opeialo al cuoio a 
Washington to scorso 24 marzo. II 
suo slato di salute e- per ora "Stazio-
narioii. 

LIRICA. Delude l'opera di Verdi alia Scala: modesta la prova di Carreras, mediocre 1'allestimento 

Ma «Stiffelio» in America non fa piu scandalo 
Acct^lienza tiepida alia Scala per Stiffelio, l'opera di Ver
di perseguitala dalla censura fin dalla prima rappresenla-
zfone, nel 1850 (il compositore dovetie apportare parec-
chie modifiche). E la storia di un pastore prolestante spo-
salo che nella scena colminante perdona in chiesa la mo-
glie adultera. Modesta la messa in scena di Moshinsky. 
nemmeno riscallala dalla prova di Jose Carreras e dalla 
direzione d'orchestra di Gianandrea Gavazzeni. 

a t M O 

m MILANO. Accolta con tiepida 
cordialiia dal pubblico, c giunla 
anche alia Scala, purtroppo in 
uncdizioric modesta, l'opera piu 
•JmtunHlii del periodo centrale dl 
Verdi. Stiffi'liii petseguitata dalla 
censura lin dalla prima rappresen-
lazlDne (Trlesic ISSfl), rifusa nel 
riiacitnenlo - |»r alctini aspetti 
limblomatlco - MVAroldt), di-
nicnticatn per piu di un secolo fino 
oila rlnoscila a Pnnna nel 1968 c 
nnruii mviula alia lenla, ma sicura 
rtconquisla del poslo che le spelta 

raruu 
Ira i momenti speri mentali piu inte-
ressanti del peicotso verdiano. Fl-
nita un anno dopo Luiso Miller e 
pochi mesi prima del /tigoletio, ap-
partiene alia lase in cui Verdi per-
seguiva un prolondo linnovamen-
lo drammalu^ico sposlando I'al-
tenzione sutto scavo psicotogico di 
nuovl petsonaggi, in dimension! 
personal! e private. 

Nel dram ma di E. Souvestre e t 
Bourgeois, lonle del libretlo di Pia-
ve. lo Interessarono subilo 1'incon-
sueta ambicnlazione modema e it 

conltiltoche lac era il piotagonista: 
Stiffelio e un paslore prolestante 
che. lomando dopo una lunga as-
senza, scopre I'aduflerkJ della mo-
gl« (peraltiodiluiprolondamente 
innamorala) ededivi so Ira la lero
ce gebsia e i doveri spiriluali della 
sua condizione. La vicenda 6 im-
pemiata sulb svolgersi di queslo 
conflitto interiore, dal sospetto alia 
scoperla, dalla luna alia fredda ri-
nuncia e inline al perdono nella 
speltacolare scena finale in chiesa, 
in cui Stiffelio viene illuminalodal-
I'episodio evangel ico dell'adultera. 
Purtroppo le molle ragioni che ien-
devario il soggeilo interessante agli 
occhi di Verdi gli scalenarono con-
(ro ta censura ausiriaca e di altri 
slati. atle autorita. nella caltolka 
Italia, paive inlollerabile un prele 
sposato, e per giunla comuto. che 
nella scena culminante devo con-
lessate la mogWe adullcra c alia li
ne la perdona in rhiesa. 

I problemi con la censura spin-
sero Verdi, a mallncuore, a ritirare 
StiHelio. the divenne Aratdo, con 
un poco persuasive sposlamenlo 

della vicenda nel Medio Evo. La 
versbne originale e nell'insieme 
piu seducenre. tJli aspetti non con-
venzionali del soggetto stimolano 
la (antasia del compositore in mo
do discontinue e non omogeneo, e 
sopratlulto il primo atto ha alcuni 
momenti assai debolh ma l'opera 
ha un suo caraltere. una sua pecu-
liare =tinta*. e loriginalita dl molte 
intuizioniesoluzbniformaliappa-
te di grande dlievo, per culminate 
nel dialogo della confessione tra 
Slilfelio e la moglie Una. nel rerco 
alio. Nella parte de) [irolagonista 
lion c'£ una grande aria di hptr Ira-
diztonak?. e ia sua vocalita rivela, 
sia pure in modo incompiuto. una 
ricerca assai inleressante 

iljflc/ioesigerebbiMin intenirete 
di particolare sensibility, capacedi 
ralfinali chiaroscurr ma oggi, fiur-
troppo. le condizioni tticaii di Jose 
Carreras non gli cortseiilono ric-
chezza di inllewioni e sfumature. e 
gli lendono latrolta diflicitc il can-
iarc. Ruse in serala parlicolarmen-
le inlelicc, il K'nore caiatano ha 
niancaro sofjraliutto it londamen-

lale terzo atto. Ha deluso anche 
Kallen Esperian. una Lina piiva di 
spes&ore interpretative e vocale; 
nella parte baritonate del padre, 
Vladimir Cliemov appariva liocoe 
poco incisivo, maalmenocotretlo. 
Sul podio. Gianandrea Gavazzeni 
sembrava aflaticalo e lorchestra 
della Scala ha offerto all'inizki una 
prova di sconcertante disorienta-
mento; nel secondo e terzo atlo, 
musicalmenle superion. la situa
zione si £ un poco riassestata e 
qualcosa ft parso realizzarsi della 
ncerca di Gavazzeni sulla pecutia-
ritadicerliLObtigrigi. 

L'allestimento riprendeva quelb 
del Covenl Garden del 1993, con la 
regis di Elijah Moshinsky e le scene 
di Michael Yeargan. L'ambienta-
zione era Irasferita dalta Gcrmanki 
a una comunita proteslanle ameri-
cana (uno spostamenlo non ne-
cessano, ma neppure dannoso) c 
to spetlacolo, moilotradizionate, si 
inanteneva su un piano di oneslo 
profession ismo con qualche cadu-
la di gusto. Mill cun pocoamviiatc 
le accoglienze. 

TRIDICIAPPUNTAMBHTI SU TMC 

La vacanza «Fai da te» 
ritorna in televisione 
al ritmo dei Pitura Freska 
aa II fascino di una vacanza -<fai 
da te>. alia laccia delle agenzie che 
propongono le lormule tutto com-
preso. A qucsto amiungete un ta-
glio gbvane e ammicante e ne ver-
ra luon Apptmli disardinati di vio^-
gio. la Iraanissione di Telemonte-
carlo che da oggi ripaite alle 19.15, 
per un totale di 13 appumamenti 
Oiunta alia sua quinla cdizione. il 
programma di Andrea Oris e Ser
gio Colabona prosegtiira con i suoi 
gininlonioalmondo. profionendo 
quest'anni) itineiari pussibili in 
Thailandia, Erairan aratji. Maldive. 
Mauritius, Norvegia. Egilio e Oian-
da. Una trouix: slrinijatissiiua se
gue i due condutlon che si sposla-
no a naso ogni volta da un posto 
allaltro. Oris e Colabona hanno 
cinque o sei giomi di tempo a »<nis-
sione-. un po' |XK:O in verita. ma 
cosi si spiegano t cosii ndotn del 
programma. circa IK milioni a 
punlata. A luror di |K)|!<>IO qne-

st'anno hanno deciso di portaisi 
dletro. ad ogni viaggio, uno dei 
tanli alfezionati che scrivono in rc-
dazione: scello- a a caso. d wnlcra 
uncompagnodi vtac^iochecolta-
boreta nel lavoro. La sigla e fimwra 
dai Pitura Freska. 

A confermaie I'altenzioneaigio-
vani di Tmc. e'e anche TRiiil'. 
la trasmlssione the va in onda dai 
lunedi e venerdi alle I9SH. Un 
viaggio nel villaggio della musicac 
dell'ipertecnologia. i lelesix'llaton 
possono enlrare nella d«ett«. cu-
nlunicandocon ilcompulervia In
ternet. mandaiido lax o sempli-
cemnetetelefonando. 1 girntii pro-
posti vanno dal luke-txis alle slol 
machine, ma si inconliano anche i 
(an <lell'Harley Davidson c i lain,]. 
tori. In pill, la collabotazionc strel-
la con Radio Dimcnsione SUOIIO A 
condune c'p Emilv IX' Cesaiv. t,i 
cura mUMcalcC allidala a l3ojjr>Te-
leshito. 

I 


