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TV. Gregoretti sta girando per Raitre una curiosa e attuale riduzione del romanzo di Dumas 

Tutta la fiction 
In arrivo alia Ral 
Aspettando 
I'ottava <Piovra» 
Lo ha ditto Hppo • , M lo ha detto 
Lul,dayeesaerevero:la 
•vartattzzatlorw dal pattnaestl Ral 
eta dovuta alia rnancanzadl 
-magazzlno>. Ooa alia quasi total* 
ataanza di Action da mandare In 
onda. Ora la Action a In antra In 
froaaa quanttta a apariamo ancha 
quanta. Splngt ki quaatoaamo, 
ottra alia lama, la votonta dl 
GUanpaolo Sodano, ch* naHa M M 
doppiaqualttarJpmaldantaSacI* 
• capo daHa mafattnrttura Ral 
addatta aHa pndudonl, ha 
annunclato par questa ataglone un 
hnpagno ttraordinario ancha dal 
puntodl vhta flnaniiario: I B M 
mlllardKcontra |H Wttamlatl da 
Maduuat). Ora pel, aotto I'sfletto 
Maratdallo Rocca, parflno Rattra 
al butta pel man mafnum della 
fiction. Ma, par fortuna, la tvdl 
•tatocontlnuaaprodurraqiwMo 
ch* ia pradurr* magho a ctoi I 
grandi sceneuurtl • la gnndl 
•tori* (com* qualla seatta da 
OnaontU). 

TreltHoN plu atteil alia prova del 
video e'e •Noatranw*, una 
coproduzfone con la M e cha vede 
Claudw Amandola pntagonlata 
per la prima wtta in yeetedi star 
Intemutonale. M a d sonobuone 
•peranze di ibedere HI tv ancha la 
plu •nottrans- dalla (randl 
prodiulonlacloiqiiaHa>Plovra-
ch* non piece a BarHuwonl a ch* i l 
i ta comunqui (W ecrivende par 
una pronlma ataghma. Par I 
tanttHhnifanadlquHtattorladl 
maila purtroppo soman motto 
veroelmlle, puoeeeere un motlvodl 
pi u par sperere ch* I I21 aprlla non 
Wnealadaatra. 
Arrive unsegurto anche per-Pozza 
lamlgll*-, la aarla 01 Enrico 
Montnano, prodotla In 
•Mttronlca, ch* preannuncloe ki 
qualch* modo rtwk> I'attata dal 
pubNteoperitorteearoWentl tutti 
ttaNam. MentreOloele Dta, ch* par 
la Ral ha gla glrato una aaria motto 
00iltoMdlgMH,i»lqwHl 
Interpretavaunawocato 
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ClASSIGA. II concerto a Santa Cecilia 

Gelida orchestra 
per Sawallisch 

C<H»oSalinlaUgoGr*gof«tti8ulsetoe-llcoiit«(IIMorrtecrlrto» Luciano Locatelil 

Montecristo si aggioma 
e il Conte diventa «Conto» 

ELLAOPPO 

InvMtlgaton, h> yadnrm hi 12 
puntate dl •Senie lamlglla., all* 
quail partaelparanno motM attori 
emerfenti del cinema attiialo. Non 
una ttoria glallo-rota, ma una 
vleende drammaBca cha 
riguerdero I bambini abbandonatl. 
Unaltrarnonumantaw 
protagonkta dalla Action noatmna 
crwpunalaaaputoabHnwnt* 
ammhiUtreretratvpubbHcae 
private a Bud Spencer, Lo vadramo 
etovotto par la Ral (8 puntat*) m un 
nolo tretesco (ma aampra 
manaaeo) chegK a congeniele. 
Mantn neseuno cl aaharo dalla 
ten* atria da «l ragaai «M 
rmiretto-.ebe.tratiittele 
produzionl Ral * terse qualla plu 
•Mrial*-, con |a M M 52 puntat*, a 
ha II merito praprio ran di 
rivolgerai al gkwanl • non al 
pubbHco aanMomaatteo cul tono 
dedicate princlpalment* tutta la 
oitraptopoate della tvdl stato: 
Action, vartet* • tg compraal. 

0M.N.0 

m MlLANO. Due uomini in una 
cella buia e fumosa. lino e anzia-
no e ha la barba bianca. L'altro e 
giovane e ha la barba bionda. So-
no I'abate Faria e Edmond Dantes 
che giocano a carte. Uno insegna e 
l'altro impara. E Ugo Gregoretti 
ammaestra tutti e due. E lui infatti il 
regista di una nuova versione del 
grande romanzo di Alexandre Du
mas // conte di Montecristo, che di
venta II conto Montecristo e vede 
protagonists Corso Salani e mold 
altri bravi attori come Mario Scac-
cla (I'abate Faria, appunto) Rosa-
lina Neri, Mariano Rigillo e Irma Pi-
ro. Si gira nella sede Rai di Milano, 
dove da tempo era rimasta inutiliz-
zata una squadra «cinematografi-
ca» che ha affrontato in passato 
molte importanti imprese (la piu 
colossaie: i ftomess/'spos/di Satva-
tore Nocita). Ma la cosa piu straor-
dinaria e che si gira per Raitre, la 
rate che meno di tutte ha impegna-
to le proprie forze nella fiction tele-
visiva. 

Chissa che cosa avra potuto 
convincere il direttore Luigi Loca
telll alia realizzazione di 6 puntate 
da 90 mlnuti. Sara stata magari la 
possibility di lasciare una traccia 
construens nella storia di Raitre che 
lo vede piuttosto destruens. Oppu-
re, piu semplicemente sara stato 
convinto dal progetto di Gregoretti, 
un autore al quale la televisione 
Italiana deve molto. Con alle spalle 
un capolavoro come // circolo Pick
wick (1968) e molte altre imprese 
di tutto rispetto compresa quell'in-
chiesta controcorrente chiamata 
Sottotraccia. 

Cos! gli chiediamo perche uno 
come lui, che ha un occhio cos! at-
tento e ironico sulla realta, ha pen-
sato di rifare un classico della lette-
ratura ottocentesca e della vecchia 
tv. uPerche questa scelta nasce pro-
prio da una riflessione sulla nostra 
impotenza di sceneggiatori del 
reale - risponde Gregoretti -. II 
quale galoppa ormai le mille mi-
glia davanti alia nostra immagina-
zione. Come fai a raccontare gli 
scandali di oggi? II film di denuncia 
civile non si pud piu fare. II mio 
tentative percid e un furto: rubare 
la forma di un grande romanzo po-
polare ottocentesco, la trama, gli 
schemi, i personaggi e riempirli di 
contenuti attuali*. 

Non solo una parodia 
Ma questo lavoro di attualizza-

zione sara tutto condotto sul filo 
dell'ironia? «C'e in realta una ironia 
di intenzioni, ma non e ironizzata 
la storia. Anche se io mi devo sor-
vegliare molto per controllare la 
mia.tendenza a scivolare nel comi-
co. E un drammone, ma plausibile 
come storia contemporanea», pre-
cisa il regista. 

E quali sono le cose che awici-
nano di piu il racconto di Dumas 
all'attualita?, chiediamo ancora. 
«Nel vera Conte- spiega Gregoretti 
- e'e una transizione epocale dal-
i'impero napoleonico alia Restau-
razione. Un passaggio durante il 
quale si creano immense nuove 
ricchezze.c'e gente che entra in 
politics e e'e perfino uno che si fre-
ga i soldi dei pii istituti. Pensa, ci so

no perfino gli imbrogli col Terzo 
Mondo». Una vera profezia! «Certo. 
E incredibile come questi narratori 
riescano ancora a farci appassio-
nare a scandali di 150 anni fa, 
quando dei nostri di oggi non ce 
ne frega quasi piu niente». 

Mentre parliamo si gira una sce-
na della prigione. Gregoretti ce la 
spiega: «L'abate Faria rivela a Dan
tes l'esistenza di un tesoro, che 
non e un baule pieno di gemme, 
ma un favoloso conto al portatore 
depositato presso una banca in un 
paradiso fiscale caraibico. Dantes 
e poi un esaltato convinto di poter-
si sostituire al destino e ordisce tut
te le sue vendette creando una tra
ma nella quale i suoi nemici si di-
struggono tra loro». Dantes e anche 
lui un autore, che inventa vicende 
complicatissime. «E un romanziere 
- dice il regista -. Credo che, per 
certi aspetti, il romanzo fosse auto-
biografico. Anche Dumas aveva 
una meravigliosa odalisca sullo ya
cht, col quale partecipo alia spedi-
zione dei Milieu. Chissa se, rispetto 
alia memoria visiva che abbiamo 
tutti conservato della prima versio
ne televisiva di Edmo Fenoglio, 
con Andrea Giordana protagoni-
sta, questo Conte gregorettiano 
non rischiera di sembrarci una ver
sione parodistica o magari parossi-
stica... Gregoretti.fuga i dubbi: "Fa
ria e apertamente grottesco, ma 
tutto il resto e proposto in una 
chiave seria. Pero talmente esage-
rata che pub anche essere letta co
me parodistica o parossistica«. Per
che hai scelto un attore come Cor
so Salani, con una faccia cosi mo-
dema?», gli chiediamo. «Perche do-
veva essere un personaggio mo-

demo con una faccia misteriosa. 
Lui e perfetto». Poi Gregoretti rac-
conta con che cura artigiana avete 
costruito il set nello studio 3 di Cor
so Sempione: <La prigione l'abbia-
mo rifatta sul modello dell'ergasto-
lo di Pizzichettone. Le porte sono 
autentiche. E poi, guarda, skxome 
I'abate Faria e anche un po' mago 
e un po' scienziato, mi sono fatto 
costruire da Randucci, inventore di 
macchine inutili che avevo cono-
sciuto facendo Sottotraccia, una 
serie di apparecchiature stupen-
de». 

Un progetto t w le tempests 
Rimane il mistero di come Gre

goretti sia riuscito a convincere I'a-
zienda a realizzare questa produ-
zione. E qui a Milano, poi, dove 
non si faceva niente di simile da 
tempo. «E effettivamente un miste
ro - risponde -. Come il Nautilus, 
questo progetto ha navigato 20.000 
leghe sotto i mart e di colpo e 
emerso. Locatelli, percid, per me e 
un genio come Leonardo da Vinci. 
La scelta di Milano e stata una scel
ta aziendale, ma non poteva an-
darmi meglio. Ho trovato dei gran-
di professionisti. La Rai tcosi: un 
mare in tempesta, ma le tempeste 
sono in superficie. Poi ci sono i 
fondali, dove non arriva niente del
ta strepito di superficies 

• ROMA. Dopo gli apprezzamentj 
non favorevoli sull'orchestra di 
Santa Cecilia, espressi la scorsa 
settimana, da Wolfgang Sawallisch 
(si e dimenticato che anni fa dires-
se grazie alia bravura dell'orche-
stra Quinta e Sesta di Beethoven, di 
slancio, senza prove), dopo inter
vene e polemiche, e'e stata una 
sorta di mobilitazione - sabato se
ra-da parte del pubblico, per assi-
stere magari al concerto della ri-
conciliazione tra orchestra e diret
tore. Bene (anzi, male), e da dire 
che non si e verificata. Semmai, si 
e accentuato il gelo tra i due poli. 

L'orchestra ha mantenuto il di-
stacco dal podio, non unendosi al 
pubblico con i colpi d'archetto sui 
leggii e dei piedi sulla pedana, nel-
I'applauso a Sawallisch. Ma gli ha 
dato sotto, con archetti e piedi, per 
festeggiare i solisti del Doppio con
certo di Brahms, perviolino, violon
cello e orchestra, Op. 102, che co-
stituiva il momenta culminante del 
secondo programma di Sawalli
sch. Erano Frank Peter Zimmer-
mann e Mario Brunello. Hanno 
suonato in uno stato di grazia. So
no andati e venuti dal podio parec-
chie volte, e anche il *rombo» del-
I'orchestra li ha convinti a conce-
dere il bis: uno Scherzo di straordi-
naria verve (pizzicati, suonisbilen-
chi, spiritati, diabolici) provenien-
te dalla Sonata per violino e 
violoncello, composta da Ravel in 
memoria di Debussy. II gelo non si 
e sciolto nemmeno alia fine del 
concerto, dopo le pur invoglianti 
Danze slave, op. 46 (1878) di Dvo
rak. 

Sawallisch sta nell'Ottocento co
me a casa sua, e Brahms e I'ospite 
che gli piace di piu. leri mattina, 
nello stesso Auditorio, ha tenuto 
un'ampia conferenza su Brahms, 
mirante - peccato ^,a dajs risposte 
a due interrogate che lasciano il 
tempo che trovano. Brahms, cioe, 
hi un classico, fu un romanticd? E 
ha definito «romantiche» le prime 
Sonate di Brahms, che sono d'im-
pianto classico e <classiche» le mu-
siche della maturita. E impossibile 
circoscrivere in un periodo storico 
manifestazioni che non vi rientra-
no. Intendiamo oggi per •classico», 
poi, tutto quel che la storia e la cul
ture ci consegnano come patrimo-
nio di tutti. Brahms fa parte di que
sto patrimonio classico. Ne ci ha 
convinto una morale della favola, 
che fa di Brahms, come ha conclu-
so Sawallisch, un musicista e nien-

WorrfangSawaHrMh 

t'altro. 
Sawallisch non si e ricordato di 

Schoenberg che, con il suo saggio 
Brahms il progressiva, scritto nel 
1933 per i cento anni del composi-
tore, fu tra i piu preziosi salvatori di 
Brahms al quale, al di sopra di ogni 
altro merito, rivendico il senso pro-
fondo della liberta, circolante nella 
sua musica. Schoenberg «satvo» 
Brahms dall'oblio, cosi come 
Franz Werfel salvo il nostra musici
sta con il suo romanzo su Verdi. 
Un senso della liberta che procuro 
a Brahms ostilita anche da parte 
dei suoi sostenitori. 

Per un bel caso, Sawallisch, nel 
concerto diretto sabato (si e repli-
cato ieri e si replica stasera e do-
mani), aveva in programma I'Ou-
verture accademka, col la quale 
Brahms ringraziava I'Universita di 
Breslavia per la laurea honoris cau
sa (eta una pagina criticata per 
l'inserimento dei «frivoli» canti go-
liardici) e il suddetto Concerto per 
violino, violoncello e orchestra, che 
persino lo Hanslick trattd con suffi-
cienza, non trovando in nessun'al-
tra composizione del secolo, qual-
cosa di analogo in fatto di tanta li
berta compositiva. 

E stato abilissimo, Sawallisch. 
Visto che l'orchestra non lo ap-
plaudiva, I'ha fatta alzare in piedi 
per condividere con essa il suo 
successo. Alia fine della conferen
za, temendo, chissa, interventi del 
pubblico sugli inconvenienti dei 
giorni scorsi, ha fatto salire sul pal-
co Mario Brunello, violoncellista, e 
ha suonato con lui (il padretemo 
sedeva al pianoforte) la Sonata di 
Brahms op. 99. Una meraviglia. 
Un'ira di Dio, all'uscita, per i pull-
man che intasano la zona. 

DANZA. La Virgilio Sieni in una coreografia tratta dall'«Orestea» 

Tre donne e una tragedia tinta di rosso 
• BERGAMO. Smentiscel'endemi-
ca crisi della danza italiana (crisi 
progettuale e culturale ancor pri
ma che economlca) II viaggio at-
tomo e dentro l'Oresteo di Eschilo 
iniziato dal coreografo fiorentino 
Virgilio Sieni un anno fa e portato 
avanti con caparbia determinazio-
ne dalla sua compagnia. E un 
esempio convincente di ricerca 
che precede sul doppio binario 
della presentazione di spettacoli, 
giustamente «ricchi» (scenografia 
importante, musica dal vivo) e di 
svelti episodi o tappe del percorso, 
a carattere invece sperimentale. 

Unhinge serie dlstudl 
In questo modo il coreografo si 

assicura la possibility di agire negli 
spazi tanto diversi del nostra pae-
saggio teatrale, e nello stesso tem
po ancora il proprio lavoro a una 
traccia che lo distingue dalla pro-
duzione variegata delle «normali» 
compagnle di danza e balletto. 

Accolta nell'interezza della sua 
programmazione odiema dalla ri-
sortarassegna bergamasca «lmma-
gini'i, la "Virgilio Sieni Danza» ha 
proposto, in serate diverse, una se
rie di stud) coreografici dedicati a 
due personaggi dell'Ores(«J, Elet-
tra e Oreste, e ha quindi adagiato 
sul vasto palcoscenlco del Teatro 
Donizetti la splendida scenografia, 

Adatta ai grandi palcoscenici dei teatri d'opera, la coreo
grafia «tragica» Rosso Cantato di Virgilio Sieni ha riattivato 
al Donizetti di Bergamo la rassegna di danza contempora-
nea «Immagini». Caloroso il successo alia «riapertura» per 
l'eccellente prova della «Virgilio Sieni Danza» e per le mu-
siche dal vivo del Balanescu Quartet. La compagnia sara 
al Comunale di Thiene (30 marzo), ai Verdi di Pisa (3 
aprile) e al Metastasio di Prato (19 aprile). 

ideata da Tiziana Draghi, di Rosso 
, mtato. Giu dal palco, ma non 
sprofondato nella fossa mistica e 
percid ben visibile, il Balanescu 
Quartet ha eseguito tre pezzi di 
Alexander Balanescu strutturali ai 
tre atti «femminili» di cui si compo-
ne questo spettacolo dedicate al-
XAgamennone, cioe dalla prima 
parte dell'Oesfea. Dietro laccatti-
vante titolo di Rosso cantato si na-
sconde, pero, soprattutto la con-
trapposizione di tre figure muliebri 
- Ifigenia, Clitennestra e Cassandra 
- a un coro che amplifica i loro 
drammi. 

SI parte date sacrificio di Ifigenia 
- una danzatrice in rosso penzola 
solltaria quasi in boccascena - e si 
approda alia folgorante immagine 
di un carro che trasporta la furia 
vendicatrice di Clitennestra e il cor-
po, riverso su quello esangue di 

Agamennone, della veggente Cas
sandra. Si passa dalla danza ta-
gliente e spigolosa della vittima sa-
crificale in rosso alia follia proterva 
della sposa bianca (Clitennestra) 
e al conclusivo procedere apolli-
neo delle vergini in blu (due Cas-
sandre: chi dice la verita e non e 
creduto e un mentitore) che urla-
no e prevedono il future, Calano 
dall'alto oggetti sportivi a corredo 
dei tre ritratti: le funi per Ifigenia, 
un ring di luci al neon per Clitenne
stra, gli anelli per le due Cassandre. 
Entrano ed escono dal fondo e dai 
lati della scena «a saracinescan co
lor del rame i volubili protagonisti 
del coro in nero. Cosi si compone 
e si xompone una tragedia che e 
anche un rito, una festa drammati-
ca e un omaggio al mistero e al fa-
scino inesplicabile della danza 
(qui siamo ai limiti del teatrodan-

za). 
Come pud essere monumentale 

ma anche morbida, sacrale ma an
che «sportiva», una scena apparen-
temente fatta di nulla, se non dai 
nomi in greco delle tre protagoni-
ste che scandiscono i tre tempi del-
I'azione! Come pud farsi improwi-
samente concreta una danza li-
neare, con rapide spirali e gesti 
puntuti, tah'olta solo decorativi! 
Sieni ritrova in Rosso cantato la ca
pacity di passare daila linea all'og-
getto, dalla forma pura alia durez-
za di contatti e azioni narrative. 
Questo segno cangiante che aveva 
caratterizzato le sue antiche prove 
migliori, e una riscoperta che tal-
volta si perde ancora in un eccesso 
quasi ansiogeno di materiali. 

Una musica densa dl presagl 
Ma che acquista rilievo nella 

speciale coesione dell'insieme, 
nell'invenzione delle parti singole 
(bellissima I'intonazione furiosa 
della sposa Clitennestra) e nella 
bravura di tutti gli interpreti e dei 
musicisti. Ad Alexander Balanescu 
va il merito di aver messo a fuoco, 
soprattutto nel terzo atto dedicato 
a Cassandra, un paesaggio sonoro 
cupo e denso di presagi funesti. 11 
tutto e una preziosa prova d'artista 
da riproporre nei grandi teatri e da 
esportare il piu presto possibile. 

Chi non avesse trovato in edicola i cd 

Hollywood 
II grande freddo 
pud ordinarli*direttamente 
seguendo queste indicazioni: 

1 effettuare il versamento dell'importo 
(Iire15.000a copia) sul c/c postale n.4583S000 
intestato a L'Arca Societa editrice, 

2 inviare la ricevuta del versamento 
- per posta, al seguente indirizzo: 
I'Unita I ufficio promozione 
via dei Due Macelli 23/13,00187 Roma; 
- oppure tramite fax al numero 06 6781792 
avendo cura di indicare i titoli richiesti 
e il proprio nome e recapito, completo di cap. 

* senza aggravio di costi di spedizione 


