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TEATRO. Al Centrale di Roma i «Drammi marini» con la regia di Cherif 

E carica di drammi 
la nave di O'Neill 
ArboreeRlcd 

Pirihil'UiMggiorfalTcitroVfnU 
dlSMScvera,pnwiiKiidlFoggU,il 
towptrUielezioiiedlnuovitaiteMi 
delUcofflkMcdHI'hrtnttenimerto 
da amnwttcraallerlnall del fetal 
WtoMlc del cabinet La 
maiiWctfaxloMgkiage cosi al suo 
ottavoannodl vita. IHustrata Ieri dal 
dhMwcHtisUcoNlnoFnsslcac 
daN'oroaitlaatortClaiidloTortora, 
toccherilprinclpalltcatriearene 
tstivcditiiUaltaliacsitoiidudera 
dopomoKttappcU19,820eH21a 
Salerno. «lnognuna delle seratc del 
tow- hannospiegato • (gtovani 
aspfeMti, sccW U b u t iD'cume 
<Mk vtdeocasaette penenute picsso 
I'wgailDiztoM.sieslMnnMe 
venannovotatldalpubbKco 
present* nel teaM».AIIesemMiialldl 
Salerno ddl9e20luolio 
accedenmiOMlcomlclperscra.tre 
del quad paucnmoaHaflnale. 1121 
lugHo, Ml corso di una ripresa 
tetevbiva,HpubbUcodtiigii(ra,tra( 
sdflnalWI,ilvliKltoK.una 
supcrgbria nella quale flgurano, tra 
gNalM,iMmldeHosp(ttacaloquall 
RenzoMmre, Piopo Baudo, 
Maurhk.Costorao,MkheleCuanS, 
ClnoUndl,*jit<Hilo Wed, Enrico 
Valme,i^nerituttehvMccasiette 
deoll aspirant! aHcsckitoiil, che 
stannogiapervenendoprtsso 
I'ufflcloronuiwdelb 
niaiinestailoiieintfaleMaaiiH.e 
atieoiiera alb flneHpmiilo della 
crttka. 

Saranno in scena fino al prossimo 5 maggio i Drammi ma-
rini del drammaturgo americano Eugene O'Neill allestiti 
al Teatro Centrale di Roma per la regia di Cherif, tradotti 
e adattati per I'occasione da Enzo Moscato. A sottolinea-
re le forti influenze letterarie (Conrad, Melville ma anche 
Ibsen), la suggestiva e metafisica prua di bastimento 
ideato dallo scenografo-scultore Pomodoro. Protagonisti: 
Massimo Foschi e Emilio Bonucci. 

AQOKO 
• i ROMA I Drammi manni di 
Eugene O'Neill (cinque su sei, 
per l'esattezza) riuniti, dal regista 
Cherif, in uno spettacolo (Teatro 
Centrale-Teatro di Roma, fino al 
5 maggio); che per intero si po-
tra, pero, vedere solo alle «pome-
ridiane» del giovedi e della dome-
nica: il pubblico delle «serali» 
avra davanti, in altemanza, il pri-
mo o il secondo tempo della rap-
presentazione, che nel suo insie-
me, incluso l'intervallo, raggiunge 
le tre ore e quaranta di durata. 

Dovere di cronisti ci obbliga al
ia suddetta annptazione prelimi-
nare. Ma veniamo al dunque: in 
questi <atti unicii, che ebbero le 
•primes assolute Ira il 1916 e il 
1918, il drammaturgo americano, 
allora sulla trentina. metteva a 
frutto la sua esperienza di mari-
naio e di viaggiatore, nonche di 
bevitore impenitente, innestando-
vi riflessi di letture congeniali al-
1'argomento (Conrad, soprattut-
to) e l'ammirato studio del gran-
de teatro europeo, Ibsen e Strin-
dberg in primo luogo. Qualcosa 
di ibseniano si ritrova, ad esem-
pio, nel caparbio titanismo del 
capltano Keeney, che, in Olio, sfi-

SAVIOLI 
da lequipaggio sull'orlo della ri-
volta, e ignora le preghiere della 
povera moglie, risoluto com'e ad 
apnrsi un varco attraverso i ghiac-
ci, all'inseguimento d'un branco 
di balene (e qui si awerte anche 
un'eco dell'Achab di Melville). 

Piu affini tra loro, e piu rispon-
denti al «vissuto» di O'Neill, gli al-
tri quattro titoli: nella Luna ai Ca-
raibi cosi come nel Lungo viaggio 
di ritorno (che rispettivamente 
aprono e chiudono lo spettaco
lo), su una nave alia fonda nelle 
Indie occidental! nel primo caso 
e in una bettola londinese nel se
condo, si riproduce una simile si-
tuazione: ciurma in riposo e nel 
giomo di paga, allegria forzosa e 
sbronze selvagge, goffi approcci 
con femmine venali, ecc. In Zona 
guerra esplode la psicosi colletti-
va dell'equipaggio dun mercanti
le, che ha creduto di individuare 
in uno dei compagni un agente 
del nemico In Non amvare in 
tempo a Cardiff emerge in pieno 
il tenia della morte in mare, ser-
peggiante in tutti i cinque testi. 

Incombe, sugli attori e sugli 
spettatori, una suggestiva prua di 
bastimento, opera dello scultore 

Massimo K>schieEnHtoBonucdin°ldnmmimarinidlEugeneO'Neill» 

Amaldo Pomodoro; mentre l'a-
zione si svolge, nella massima 
parte, • sulla sottostante pedana 
triangolare, arredata per simulare 
i diversi ambienti, via via, ma con 
tanta sobrieta, che una recitazio-
ne di stampo, tutto sommato, na-
turalistico, annaspa un tantino 
nella ricerca di appigli reali Pe-
raltro, sbanda in un clima metafi-
sico I'episodio del marinaio ago-
nizzante che, contra ogni inten-
zione dell'Autore, si muove in 
lungo e in largo sulla scena, anzi-
che rimanere confinato nella sua 
cuccetta, a penare e a morire 

Voleva forse, Cherif, sperimen-
tare un piu ampio registro espres-

sivo, dal grottesco al tragico, ma 
troppo non lo ha aiutato, in tal 
senso (e ce ne spiace), la tradu-
zione-adattamento di Enzo Mo
scato; dalla quale poi ci si atten-
deva, ed e venuta a mancare, 
una connotazione regionale, ma-
gari mediterranea piu che atlanti-
ca, liberamente rispecchiante 
l'intreccio di nazionalita suggerito 
da O'Neill (i cui personaggi di-
chiarano estrazioni le piu varie, 
dall'irlandese alia scandinava, al
ia russa). La colpagnia, nutrita 
(una ventina di elementi), de-
nuncia notevoli squilibri: benissi-
mo Massimo Foschi, bene Emilio 
Bonucci (che ha sostituito anche, 

Tommaso Le Pera/Studlo Lepera 

in un ruolo di nlievo, Lou Castel, 
infortunato durante le prove), be
ne pure, o non male, Giancarlo 
Conde, Sandra Palmieri, Franco 
Mirabella, Piero Di Iorio, cosi cosi 
gli altri, e deboluccib il reparto 
femminile- le prostitute di tumo, 
in particolare, paiono piuttosto 
ragazze di buoha famiglia, appe-
na appena disinvolte Ma, quanta 
all'aspetto visivo dell'allestimen-
to, da segnalate piu di qualche 
stravaganza nei costumi di Miuc-
cia Prada): il mozzo Ben, in Olio, 
si lamenta del freddo polare; ma 
perche non lo si e coperto a do
vere, come la didascalia indica? 
L'effetto sarebbe stato migliore. 

Madonna pretende 
da Leon rinuncia 
custodia del figlio 
Incinta al quarto mese. Madonna 
ha fatto firmare al suo amante Car
los Leon una dichiarazione con 
cui i] 29enne cubano nnuncia ad 
ogni richiesta di custodia del figlio 
In cambio dell'impegno, Madonna 
gli ha promesso di poter vedere il 
figlio, o la figlia, ogni qualvolta vor-
ra. «Non perdero mai mio figlio» ha 
dichiarato la popstar. Leon ha ac-
cettato di buon grado. 

Alberto Sordi 
colptto da malore? 
Falso allarme 
Grande agitazione ieri mattina per 
la notizia di un grave malore che 
avrebbe colpito Alberto Sordi 
mentre era in viaggio da Praga a 
Roma. Ma era un falso allarme. II 
popolare attore, giunto all'aero-
porto di Fiumicino ieri pomeriggio, 
si e molto meravigliato per la pre-
senza di tanti giomaiisti che lo at-
tendevano, ed ha smentito la falsa 
notizia dichiarandosi solo stanco. 

Antitrust 
Ok al Biscione 
per Mina 
La commissione Antitrust presie-
duta da Giuliano Amato ha dato il 
via libera all'acquisto della Pdu - la 
casa discografica di Mina - da par
te della Rti, di proprieta della Finin-
vest. La Pdu e stata fondata nel '67 / 
dal padre di Mina, Giacomo Mazzi-
m, ed ha il catalogo dei dischi di 
Mina ma anche degli Audio2 e di 
molti artisti jazz italiani. 

«Porci con le ali» 
a teatro: cercasi 
Rocco e Antonia 
Porci con le all, il romanzo cult di 
Lida Ravera e Marco Lombardo 
Radice sui giovani degli anni 70, 
diventa un musical. La Societa 
per Attori che produce(autore 
delle musiche Francesco Marini), 
sta organizzando provini per tro-
vare i due protagonisti, Rocco e 
Antonia. 

ULRICA. Felice esito per lo spettacolo «abbandonato» da Peter Hall 

Un verde «Fidelio» sboccia alTOpera 
H U I U S VAUNT! 

• ROMA Si e applaudito l'altra 
sera, al Teatro dell'Opera, un Rde-
lio che, a dispetto di tutto (un nuo
vo allestimento sostituito poi da un 
altro pifl modesto), si e affermato 
per la sua verde forza vitale. La ver
de fioritura di questa musicaci esal-
ta. Avevamo messo nella terra d'u-
na piantina rinsecchita, una vec-
chissima spiga di grano, superstite 
di altre che, strette in un mucchiet-
to, simboleggiano gli auguri di un 
buon anno. Bene, dalla spiga sono 
sbucati lunghi filamenti verdi di un 
bel verde fresco. La vita circola nel
le cose che pur sembrano perdute, 
ed e fiorita l'altra sera, appunto, 
dalle note del Fidelio beethovenia-
no. I suoni, per quanta insidiati da 
situazioni precarie, si sono accesi 
di un verde abbagliante. 

. Beethoven, Mozart e Bach sono i 

musicisti piu profondamente can. 
Solo pensando ad essi potremmo 
dire caro Wolfgang Amade, caro 
Johann Sebastian, caro Ludwig 
van, e avere vicino il loro sguardo. 
Ma anche sui due che gli abbiamo 
afhancato (sonospighedestinatea 
fiorire per I'etemita), e il verde di 
questo Beethoven qui, del Fidelio, 
che tutto sopravanza. II finale del
l'Opera e la veemenza complessiva 
che circola nelle piccole, ansiose 
«arie» di Marcellina e Jaquino, nella 
beata indifferenza di Rocco (un 
carceriere pronto a tutto; uccidere 
o salvare un prigioniera), nella di-
sperata inquietudine di Leonora-Fi-
delio, non locredereste, rimpiccio-
liscono gli ardori della Nona e tutto 
quel che sta intorno all'opera, pri
ma odopo. 

Nel Fidelio, tutto concorre a sca-

vare nel profondo e liberare dal 
buio I'umanita che sconta in cate-
ne lansia di liberta e di giustizia. Le 
tenebre che diventano penombra e 
poi chiarore e splendore di luce, 
svelano la radiografia del grande 
cuore di Beethoven. Tutto nel Fide
lio e perfetto e tutto, a mano a ma-
no che Titer musicale si compie, 
sembra scandito dal Destino che 
ha una sorta di inciampo, direm-
mo, nell'esecuzione della Leonora 
n 3, estranea al respiro del Fidelio. 
II buon Zoltan Pesko - come il car
ceriere pronto a uccidere Floresta-
no e poi anche a puntare la pistala 
contro il tiranno non ha avuto una 
sua idea in proposito. Con Peter 
Hall si era esclusa la Leonora, ma e 
stato pronto ad eseguirla, anche un 
po' sgangheratamente, su richiesta 
del regista Florian Malte Leibrecht. 

La musica del Fidelio ha in se (e 
Beethoven vi ritomd sopra tre vol

te) tutto quel che serve a delineare 
la presenza di un unicumdel teatro 
musicale Dovessimo indicare una 
e una sola opera a rappresentare il 
melodramma, indicheremmo il Fi
delio del caro Ludwig van. 

Onesta la bravura dei cantanti, 
con spicco di Susan Anthony (Leo
nora), Jan Blinkhof (Florestano), 
UlrichDunnebach (Rocco),Susan 
Gritton (Marcellina), Jozef Kun-
dlach (Jacquino), Andreas Lohn 
(Don Fernando). Straordinaria-
menle impegnati coro e orchestra. 
Funzionali le scene ann'che di Rlip-
po Sanjust (la casetta del carcerie
re come ingresso alia visita di grotte 
sottostanti) ecompiaciutadivezzi, 
amorosi e militari, la regia non pro-
prio entusiasta della vicenda. 

Tanti gli applausi, anche a scena 
aperta Repliche, alle ore 20,30, do-
mani e il 24, alle 17 domenica e, al
le 18, il 27. 

MELODRAMMA. «Le astuzie femminili»di Denis Krief al Teatro di Ferrara 

Cimarosa? Un musical airamericana 
PAOLO I 

m FERRARA. Con un nuovo alle
stimento delle Asluzie femminili di 
Cimarosa il Teatro Comunale di 
Ferrara e Ferrara Musica hanno 
aperto il ciclo delle manifestaziom 
per il bicentenario del teatro, che 
cadra nel 1998. La scelta dell'ope-
ra presentava molti motivi di inte-
resse: Le asluzie femminili (Napoli 
1794) erano state fra i maggiori 
successi di Cimarosa dopo il Main-
monio segrelo e avevano cono-
sciuto anche una singolare rinasci-
ta novecentesca in una rielabora-
zione di Resinghi, Questa cornme-
dia per musica* sul libretto di Giu
seppe Palomba ha caratten in par
te diversi dal piu celebre Malrimo-
nio, proponendp personaggi che 
all'inizio piesentano una realistica 
credibility psicoiogica per poi n-
solvere i conflitti in chiave di inve-
rosimile burla, con il gioco dei tra-
vestimentl e degli inganni. Bellina, 
innamorata di Filandro, non vuole 
perdere n6 I'amato ne 1'eredita pa-
tema, vlncolata al matrimonio con 

un amico del padre, il possidente 
napoletano Don Giampaolo Lasa-
gna. Si desireggia disinvoltarnente 
tra la goffaggine di Don Giampao-
i che subito si invaghisce di lei, e 
le attenzioni di un altro pretenden-
te anziano, il notaio Don Romual-
do. Con I'aiuto della govemante 
Leonora e dell'amica Ersilia si 
prende gioco di entrambi e sposa 
Filandro. per spaventare e beffare i 
pretendenti, Filandro si traveste da 
capitano ussaro e Bellina finge di 
essere la sua amante ungherese 
(entrambi pero cantano in un ita-
liano deformato alia tedesca). 
Questa burla da modo a Cimarosa 
di colorare con qualche esotismo 
slavo le volute balordaggini del se
condo atto, dove trova posto perfi-
no un «ballo russo». Mentre nel 
gioco dei travestimenti prevale la 
buffonerla cancata, altre parti del-
I'opera presentano accenti comici 
e caratlerizzazioni di rafdnata ar-
guzia, di vivacita briosa, oppure in-
cantevoli tenerezze linche, in un 

succedersi di invenzioni di sciolta 
e fresca eleganza. 

Come bisogna mettere in scena 
un'opera come questa, dove la 
commedia si intreccia con la farsa 
e con aspetti esplicitamente legati 
alia tradizione comica napoletana 
settecentesca? II regista Denis 
Krief, che firmava anche le scene, 
le luci e i costumi, per evitare i 
vezzi di un Settecento di maniera, 
tentava di raccontare la vicenda 
come una commedia musicale 
americana e mostrava quanta sia 
difficile una simile trasposizione 
Non dispiaceva che I'allestimento 
si allenesse ad una sobria econo-
micita (meglio comunque il vuoto 
delle sfilate di alte case gialle che 
articolavano lo spazio); ma appa-
nva fuori luogo la pesantezza gra
ve del risultato, la volgarita di aleni 
costumi, I'arbitrarieta delle scelte. 
Nessuno si scandalizza se Tastuta 
Ersilia canta la sua aria in una va-
sca da bagno, coperta di schiuma 
come qualche diva di Hollywood; 
ma che senso ha travestire da 
esploratore in Africa il napoletano 
Don Gianpaolo (di cui, come del 

notaio Don Romualdo, non si ca-
pisce affatto che e anziano)? t 
una delle tante novate gratuite di 
uno spettacolo che non conosce 
la misura e I'eleganza e che evita 
di confrontarsi a fondo con lc ra-
gioni del testa e della musica. Per 
la parte musicale I'allestimento 
ferrarese poteva contare sulla sicu-
rezza professional e sulla pulizia 
del direttore Lu Jia, che forse non 
poteva trarre grande varieta e leg-
gerezza di colori dalla pur impe-
gnata Orchestra Citta di Ferrara, 
un organismo di limitata esperien
za che si e costituito solo qualche 
anno fa. Nella giovane compagma 
di canto emergevano il garbo e la 
scioltezza della protagonista Moni
ca Colonna, accanto alia quale so
no piaciuti Paola Antonucci (Ersi
lia) e Lorenzo Regazzo (Don Ro
mualdo), mentre il promettente 
tenore Luigi Petroni (Filandro), af-
flitto da tracheite, non ha fotuto 
offrire una prestazione giudicabiie 
e gli altn interpret! apparivano pur-
troppo assai fragili per i loro im
portant! ruoli. II successo tuttavia e 
stato senza rlserve per tutti. 

jurroBeNtcjNt 
Si Salvi Chi Pud! 
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CIRCO BENIGNI 
LA RISATA AL POTERE" 

Luciano Giannini - II MaWno 

"BENIGNI IL MIGLIORE. 
UN VERO CAPOPOPOLO" 

Franco Quadri - La Repubblica 

"VERAMENTE 
PORTENTOSO" 

Michele Sena - Cuore 

by Cecchi Gori! 


