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II Sessantotto alFOsteria 
Conltemaaatn^atlaalcM 
dnraatoll MedhawlTalewo doM 
dJeckdkie wtMMkriw 
(VMWuMu,iM«Mca,i«toitc*), 
riftaliaanaafr mimm lie Mihailini ha 
rfc—at nel ( m » » datto nuadrMa. 
rMMH'inoceiMMetiMoe 
wcaaole nunc nanUe, kwplatate 

ettaiitbrito per radkarecib cheat 
0udkavol|an. Praprieauetfa 
inMfuJtadiuinNUato 
caratteriiia la ramm Wai t* del 
TiMotvauantatadatfatjalunatl 
MtllattuBl pretaeoaW del 
n n a n » d M ^ a p r i a n l . L * 
pfOtenBtoaKacetturalechell 

accomaaa o aoa iknkaletf ata 
daeyaHaanaaUaannMiKHnl: 
Dantt Da Jsrta, IHoeofe; Lapo 
Maria, aw l iw raa poeta; 
Agaelhw Tommaw VkgaU, 
promotara indorMeo i t rMefe che 
neowne hgg*;". alper 
Wntiemtela.eKlMrthmod'epera* 
^ L ^ ^ • j j i im _ f c J u B M M a • n i l a • j • a 

v n r M w m M IWlaWnaaalMinV VOI 
lanplonld FMoacdona.Monma 
quM*IctwM<»glQftaabi«tori 
(W dNOto ButtuMleoaaMato 
da«'«terla,trevttaaeaMrl 
ponwnattf non mono atmmal, 

qua! IcrWeonlaneae MM 
Mamea4*aet«M maettro 
Ciatiagam aITnfgnore torlneaa 
«w«mlaTMpippa.lnfaflDabli 
CMvaraalorf, I permnsggi che 
coMponfonDRgruppoafllancano 
al'antfWoaeletterarialavolonta 
d rm(lrMroeai«mem»tanl) I 
rand can I * 8 «ha rieoidan* con 
•o«talfko*ftetto.Altannt*ta 
M l * Mpbattnl corrtapondone 
part la pochette dagr) argomantl • 
la modeeta quadta del testl poattcl 
piaJnttL Hal c«amlati8,al t r a m * 

hdMdul eha >l pariano aaWono, 
vantanoKlrtanonpoeeedutee 
camufhmo I tritjore dala routine 
quatkKam dMra un pjtsato 
erotce iruttB d aura «d amrttaU 
fantasia. Ma ran caetfche 
tleeade, rautera j un ta «an 
attaolianantD iMtarahMnte 
•Maccato, hda iaa* panvarao 
imacanMtapra dharltta cba 
daw«n>NwMva.EiHnc-aauUih> 
cha Cipriani at ala amttutto 
dbarlHonalfaGCOntaralaatarlB 
dataaM><off*sraatuM.Va«Mto 

tuttavtaehaMaimockaawRari 
ha I'knpraaalana cM egH at ala 
laaclatopreiKlereunpo'larnaao 
flnendeaital awdecon Rdareitta 
a un gtooo Mtararh> pkrtteato 
aanrtkate.apnwmMteaateda 
parte daaMtoreMonnata Bode . 
eoaa M i a krtteratura, * par «•» 
cha H Hbra ha ana aua lorza 
potearteatatf allro che 
HaHCOnUlV' ** WaWa™ pffMO <H i n n 
caaancadaahtafMtl 
nmpnidMtBvo redks alimo paroMo 
cha contlnaa a aelaiialgar* tarfht 

atrrtalqeellalnteHettuatta 
dHruaa aa « • para la aMMra ha 
pwrtatoa coatlnua a puntara nal 
taaWimdarcanliiMalpMprio 
coaaanao. 
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Intervista a Carlo Cecchi 
In scena «FinaIe di partita» 
L'attore fiorentino parla 
della sua interpretazione 
delFopera di Samuel Beckett 

II prezioto «Teatro» dl Einaudl 
Un attora tra Amleto e Cacdopoll 

ante L'operadn 
•eckett- lawerlteaWMttlqaall, 
app**o*<FlaeradlpartNe>> 
raallaVi—1, hiacofleMraturad 
•Flhn-- • WMnaai-Taatnt 
CamplatB. ( m a w ! QiHmard, 
p J M , MM*SM0,tnaW0Md1 
Carta Fwttetoh on *erume 
•rrtccMUdaHHitaatTOCfarlapH 
fcimii^ult « *J l i fatP *• *c#na 
dene prima fraacaaklHlMl* 
HaKana • da una aarlad cagt) dat 
pWl Impart inBttaaldalUcliatllaiil. 
•FhuMd parttta-,dloul parthma 
qal acMtrto can • pnrtagontata a 
rapjata Carta CawHtaMta 

Mrttto I K I 'Bfl| tfvr AIM Mpo 
*aaaBandi» Qaiat .Pwlagaalill 
aana I dae* Hanm, paraHBato w 
* M aaala a ntalla, • H aw aan* 
Ctar, CIM naa pua aadaiak Coma ki 
niDWd>arMMla18aehaltlldaatlM 
aotduaalagatelridaiaalablmiirta. 
HarMHrMUaiifMe««Clav h> 
aaaW» parnhahaMiagw diua 
pubttajco anaMra M aacw ba 

btaefMa dat padrana cha ha la 
chlatl daMa dhpinia. La acana ri 
•NUgaln t»a atana, dapo ana 
cataatrate, toma atomlea. WW 
protafanUalaainNaaJa Haff. la 
madra a U padio dl Hamm oha 
aaprmMMM lit da* Mdaal 
dlmmondila. 
Carlo Cao*hl,S3anal(Hamm), ha 
aawdlhi iiaaa ragai taatrala nal 
lM9con •Woynck.aieoors 
•achMr.Suocaaahwnaatatatato 
MtMaakitatpntadntOttltartl 
taaftall,trtcul4 borghoaa 
•^ntUaomo-dlMalH^'Anlato-dl 
Slwdiaipaara, •• cmnplaamw a 
HaraH Paitar. Quanta 1 ctoama 
I'atlaroottttonallaM 
prataionMadl'Mortadl an 
•utaMMiupoMaao-.aaHarita 
dUtooatoCacdapoH a Mario 
MartanaaiaMroaafaiaraiw 
•>dlca, aa -la Kotta- dl Rkrqr 
TocaanL Qtwat 'amw ha 
kitarpratato la porta dl an 
Carboran In •L-unaro (oltatro- dl 
J.P.Wappwiaan. 

M «Non c'e niente di piu comico 
deirinfelicita»: e la battuta 

chiave di un testo che e una 
parodia del teatro occidentale » -via, 

Carlo CoccM 

C
arlo Cecchi sta portando 
in giro per ['Italia con la 
sua compagnia Finale di 
partita di Samuel Beckell. 

In occasions del suo passa^io a 
Milano.l'hoirilervlslalo. 

Llmtoo taata ah* ogfj avroaU 
potuto reertaf* - to haldatte pla 
M M - a •Fkiala « partita, dl 
eoeMtt. OggL t partUdallatl-
tuaihrM kt eal nraa nan tolo II 
noMn taabo ma I noatfo Pao-
at? 

Da un pa' di arnii mi succedeva 
sempre piu spesso di domandar-
ml. poco prima di andare in sce
na: -Ma che ci slo a fare qui?-. So-
no arrivatu al punto di pensare, 
sul seik), di smetten? Ma la cosa 
non era cosl semplice. A parte 
lahiiudlne di recilare, che dopo 
cosl tanto lempo drventa una 
specie di assuelazione risica, c'e-
ra la situazione del mio tealro, il 
leatro Niccolini dl Firenze. che mi 
legava alle toumges. II peso del 
passalo. insomma, come in un 
dramrna di Ibsen, aulore che io 
nunamoperfiienie. 

Daqaando hal una nmipagnla? 
Oalla Hnedtgli anni Ses-anta 

E da aHon, tbaglo o II taatro 
ttaHano non ha tMto cha pascto-

Aspettando le risate 
a t M u u e i M i t C M i 

rarat 
U tealro itsliano, e qui al'udo al-
i'organiziaiione del tealro ilalla-
no, e diventato, attraveiso un pro-
gwssnegli anni. un wofft sempre 
piu miserabile, corrolto, cultuial-
mente con otto ripugnanle da 
irequentare. Finale di partita mi 
pareva che polesse permeilenni 
di non fare come se non tosse co
sl, Finale di partita sarebbe stato 
anche. iorse soprattuno. questa 
ripugnanza non nascosta, ma 
agila, jouiX. Mi illudevo. Anzi, mi 
volevo illudere. Vislo il punlo di 
abiezionecui e amvata 1'organB-
zazione teatraie rlaJiand, non e 
pos^ibile jouey piu nulla. Se non 
cambia - e i segni di cambiamen-
to mi sembra indkhino piultosto 
un ullenore pe^ioiamento della 
situazione - il tealro, quelloreaie. 
rischia di scomparire dal tiosfro 

Paese. E il tealro & sempre. come 
dice Amleto, Io specchio. la cro-
naca del (empo. Non ci vuole 
mollo per vedere la catastrole 
culturale - le altre cataslrofi se-
condo me sono conseguenli -
nella quale e precipitato 11 nostro 
Paese. 

la toadurione dl -Final* dl partl-
ta- d tua. Coraa hal pracaduto? 
Hal atBUnto ah la varatao 
haacaae cht qaaOa Inglaaa del 
teatoT 

Ho sempre iradotlo io i tesli di au-
lori contemporanei che ho mes-
S0 in scena. PefvarimolKi.Letia-
duzioni iro^ccfriano, sono l^ate 
alia cultura teatraie del tempo in 
cui sono state fatte. alia lingua dei 
drammaturghi che in quel mo
menta soiK) piu di moda. SalTO le 
grandi traduzioni - per esempio 
quella del primo Faust di Nerval o 

quelle del Misantropo e di Amleto 
di Garboli - le traduzioni durano 
pochi anni. Tradurre per il tealro 
non & tanto tradurre da una lin
gua a un'altra. quanto da un lea
tro a unaltro, Pel Finale di partita 
sono partilodall'originale france-
se. ma lenendo presente la tradu-
zione inglese dello stesso Bec
kett, che decisamente prelerisco. 
II Irancese di Beckell £ un po' gri-
gio - da maestro di scuola. ha 
detto Nabokov. L'inglese e gia di 
per se una lingua immediata-
menle teatraie. Quando tra le due 
versioni risconlravo delle dille-
renzesostanziali, sceglievo la ver-
sione inglese. Apparentemente 
non semhra difficile tradune Fi
nale di partita, in realta e vero il 
contrario. E un problema di misu-
ra, di equilibri Ira i silenzi e le pa
role. Tulli i wsti riusciti sono an
che degli spartiti. ma iri Finale di 
partita c'e un elemento pid pro-
priamenle musicale. eunosparti-

todi altissima maestria. E nelten-
derio in italiano. che e un'altra 
lingua con altri suoni, hocercato 
di non cadere in una ricerca este-
lizzanle. che avrebbe ucciso quel 
leatro immedialo di cui Io sparti-
to beckettiano, con tutla la sua 
raffinatezja, non ̂  che la registra-
zione. A proposito. vorrei ricorda-
requi che Paolo Berlinclti. parec-
chi anni la, e stato il primo ad in-
sistere pe^che io, allora piultosio 
riluttante, melfessi in scena Finale 
di partita. 

Sacondo Io Masso Beckett, la 
battuta pto knportante dana pli
ca la dee Nell: -Non c'e niente 
dl pki comico delllnfekErta-. a 
qui anche A qui, II fatto cha II 
test* ala, dlaparatameirte, coral-
co.Eco«tf 

E proprio cosl. Queslo testo e ta 
parodia dellinlero tealro occi
dentale. Quanto alia battula che 
hai citato. £ sorprendente che 
molli che mertono in scena Fina

le di partita non ne tengano con-
to. E prendano sul serio tutto, me-
no quella battuta E cosi anche 
molt! spettatori. Magan. quando 
riprendero Io speltacok). metlerf) 
in sala un cartelto con scritto: 
•Non e vielato ridere». 

I due grandi lanwatort del teatro 
del Novacento, che rampano col 
taatro borgMw, sono Breekt a 
Beckett Sald'acconto? 

No. I due grandi innovator! sono 
Cechov e Beckett. Beckett porta 
alle eslreme conseguenze quella 
rottura che Cechov aveva comin-
ciatoad operare. Certo, Srechtha 
una grande importanza nella sto-
ria del teatro novecentesco: & co
me i cubisli per la storia della pit-
lura, Mentre Cechov^ Cezanne. 

Come hal sceito I tre attori della 
piece? 

Volevo an?itutto un Clou giovane 
e ho subilo pensato a Valerio Bi-
nasco. II lavoro che ha latto sul 
personaggio mi sembra slraordi-

VlncaruoConintlli 

nario. Per i due vecchi ho sceto 
due atloti molto giovanl: per mo-
tivi antinaturalistici Devor-iO icci-
tare frammerli parodlstici del 
teatro di conversazione con eclii 
del teatro di variety inglese. E Ar-
luro Cirillo e Daniela Rpemo se-
condo me ci sono riusciti benissi-
mo. 

Grazie a ta, che me llial facaW-
to. ho latto <Ereuthara> (Lai Ed-
Horn de Mktult), la prima eom-
medla dl Beckett (one deridera-
va non ansa puMacata). Caea 
ne penal? 

A mio awiso con Flevtheria Bec
kett aveva blsogno di sbarazzarsi 
dell'ingombro della scena del 
leatro boighese, e intatti i! salotto 
piano piano precipita nell orche
stra e rimarie solo la eameretta 
spoglia del protagonists depres-
so. Con Aspettando Godot. Bec
kett si libera anche della cameret-
taeiinalmentelascenaevuota. 

Sal un forte lettore, Quatche •*( 
IbrochehallettodlreceMaT 

fteiaggioKjoinfiradi Maria Tere
sa Di Lascia. eesome mucho di 
Enrico Deaglio. entrainbi editi da 
Fehrinelli. La ritxi lalale di Robert 
Hughes, pubblicato da Adelphi e 
Lesjui/s, la ntenioire el le present 
diPiene Vidal Naquet (Seuil). 

Fahrizia Jtamotjdino 

Inviaggio 
Un libro sulle frontiere del narrare 

e del via&iiare. 
Tra frammenti di memoria e romanzo. 

Icordlli, pp . 17J.L-. 24DOD 

Einaudi 

L
eggere 0 non leggere? A 
tutti sarS venula la curiosi-
ta di uedersi Rocky II dopo 
il plimo, che non era in la

me. E poi chissa, magari la se-
conda puntaia fa lendenza. rivela 
Io spirilo di un'epoca. di una ge-
nerazione, I'esislenza di un co
stume, di una scuola, Anche too 
doble (in llbrena in questi giorni 
per Garzantl) di Giuseppe Culic-
chia e una -seconda puntaia-
dopo Tutti grii per terra, lodato da 
noi stessi. da altri osannato. An
che /bso Dobk' andrii presto in 
classifica. Senza pensiero cone 
veloce. malgrado la pesarilezza 
verbale. Se ne parliamo ^ solo 
peiche scommettiamo che awa 
successo e pen'he signiiica pure 
qualche cosa nella storia dr un 
giovane scrittore, che nel suo 
esmdio aveva saputo riproporci 
situazioni di lavoro. dipingerci 
quadretli d'uflicio. con leggerez-
za. con vivacila, guardando le co
se con dlslncanto e rivelandoci 

CORSIVO 

Alle spalle dello «sfigato» 
momenti minimi di una vita qual-
siasi a volte con comicita natura-
le a volte con amarezza. a voile 
ancora con comiciia e amarezza 
insieme. Tutti giu per term era 
una prova d'onesia. Paso dobte 
vien su per obblrgo, prolitlando 
del milo dello sligato, ccrcandu 
unacomplicittinelsognodell irre-
sponsabihla. Rip^ende il protago-
nista del primo (un venienne 
adesso tra gh sî aflail di una vi-
deoleca), sitigarliuglia in unavi-
cenda erolico-seiitimcmale, spe-
nmenta I'illusione di un viaggio-
liberazione che linisce malissi-
mo. tramontala ia speranza della 
ribellione mehe pace nel cuore 
del nostro eroe soluario. S affida 

alia comicita con scherzetli del li-
poj il dircliorc della videoleca si 
chiama Arnaldu Arnold i o Arnol-
do Arnaldi. il capo del personale 
si chiama donor Sbrana l.'ironia 
dovrebbe colpire quandu assi-
sliamo alia vcslizione dei sudden i 
indivkiui. uno vesre Armani, tal-
za Fcrragarno. profuma Hermes, 
rintimu 6 Kelvin Klein, la camicia 
c Bnx>ks o non su che c magarj 
un allro. leuycndo c nconoscen-
dosi. duvrebbe sentirsi in culpa 
Elenchi di?ttagliati, pagine grilla-
tissimc. Oppurc quando ascolria-
mo dialoghi del tipo: -li Poligrafi-
citdelluSralo Adesso laGazzeila 
dinvendilapressodi lorO". -Dove 
ha delto che si Irova queslo Poli-

tragico?». -Poligralico. signora. 
Poligralico..-. Alia risala si do-
vrebbero prestare movenze por
no (che ci sta a fare altrimenli 
una ragazza ecologisEa che gira 
nuda per cosa?). resecon lacru-
da evidenza che vi aspeltale 
quando noleggiate di nascosto la 
issseUa d[ Catde labbra. Paso do-
bit' si muove Ira I'ultimo scleroii-
LO Fanloizi e 1 Iratelli Vanzina. 
senza te slrizza't̂  docchio di Ch-
rislian DcSicanlesmorliediquel 
talenio nalurale che ^ Massimo 
Bdldi. 

Si muova dove vuole. rispon-
derele VOL Eh. si. che importanza 
ha in st la questione. Che abbia 

lulta la fortunache si merila. Pero 
lelto quel lihro. un po' di males-
sere labbiamo pmvalo Non solo 
perche laulore cun mirabolante 
inveniione ci npresenla alia line. 
mentie Walter fa camera, l'alter 
ego di Waller sotto il nome di 
Oscar, cape Hi a spazzola. T-shirt 
grigia. leans slrappali, scarpe da 
tennis, un replkanle insomma. 
minacciando un altto capilolu e 
un allro ancora. Quello che inla-
slidisce lascia ndo Tutti giti per ter
ras hwrecon Pico DoiiA'nel Ira-
gore delle risaie scemc che at> 
liondanoda una rrvaalialtra del
la pemsola Per la sociologia e 
per la poliiiiaallova /taix/ofi/pe 
imporlanle. mostra qiirtnto rapi-
damente. 111 queslo conultoic 
paese delle tolevondile. si pussa 
STK'nUirv. scivolare.. Fa lenden-
za'1 Piimuslt) sta dentro una con-
fortevolc scia o non sara cerlo 
lultimo d<'l!a coda. A meriu che 
non stann cambiati daw^ro i 
tempi. I i o ; j 


