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URICA. Ronconi e Battistelli parlano dell'opera tratta da Pasolini 

> senza voce 
i scheletri dei bus 

La fabbrica e ii deserto e cinque personaggi che, stregati 
dal!' Angelo, si aggirano rnijti in qerca di se stessi, guidati 
dalla miisica. Sono qiiesti i punti salienti di Teorema I'ope-
ra che Giorgio BattistellPha tratto dal film di Pasolini, da 
mercoledi a Roma eon la regia diLuca Ronconi. Diretta 
da Vittorio Parisi con le coreografie di Micha van Hoe-
cke, TeoremaeambieritataneU'exdepositodell'Atacdel 
borghetto Flaminio a Roma 

MATILDB 
• ROMA. «Ho scelto un luogo da 
archeologia industnale, una (abbrl» 
ca. Cost pasoliniana Hovolutouna 
seenografia essenziale unsempli-' 
ce deserto. Cos) pasollmano» Radr-
camento proletarlo e smammento 
nel deserto sono i due poll attorno 
ai quail Luca Ronconi ha amblen-
tato Teorema, I'opera che Giorgio 
Battistelli ha tratto dal film edal 
libra dell'artlsla piu arnato e-odta-
to del dopoguerra. Andataih seel' 
na per la prima volia dueafini'la 
al Maggio Musicale Florentine. 
(con la regia di Lucy Bailey e un 
nudo integrale maschile che fece 
scandalo) I'opera di Battistelli" 
vlene ora riproposta a Roma,' a' 
cura del teatro dell'Opera, nell'ex 
deposito dell'Atac del Borghetto 
Flaminio. Abbiamo detto «a cura 
del teatro dell'Opera*, ma tratlasi1 

dl un eufemismo. A pochi glorrti 
dalla prima dl mercoledi 8> now 
v'G traccia di comunicati stamp'aV 
presentazioni, persino manifest!' 
che annuncmo un evento cbsl' 
particolare. Forse non si vuole at-
tlrare pubblico a un'opera cosl 
dlchiaramente rnodema? 

Mallgnltfc? Speriamo. Tomlamo 
nal deserto allora In quella spe-

PMSA 
cia di quadnlatero al centra della 
platea dove si aggirano i sei per
sonaggi dl Teorema La famiglia 
bprghe^e, madrBi padre, un figlio, 
una flglia La serva. L'Ospite. 
Quella specie di angelo stermina-
tore, come lo definl lo stesso Pa-
sohni durante un incontro alia bi-
blioteca di Genzano dove un Bat
tistelli dlpiottenne lo incontrb per 
la pijihsr e I'ultirna volta. «Erava-
mp iiel,'73 e io gli chiesi se quella 
misteriosa figura che scardinava 
le convenzioni della famiglia bor-
ghese, mettendo ognuno di fron-
te alia propiia, sconvolgente veri-
ta, fosse un sottoproletario. Paso
lini sorrise e mi rispose "no, non 
e un sottoproletario, e piuttosto 
un angelo sterminatore". II desti
ne ha voluto che vent'anni dopo 
Hans Werner Henze mi propo-
nesse di scrivere un'opera pro-
prio da Teorema'. L'angelo che 
irrompe ha, nella versione di 
Ronconi, il volto e il corpo di un 
giapponese, «Volevo che fosse 
una figura completarnente estra-
nea, diversa dagli altri personaggi 
e che passasse in secondo piano 
I'aspetto sessuale - spiega il regi-
sta - perche quest'ultimo era un 

tema molto legato alia cultura de-
gli anni Sessanta. Ho privilegiato, 
invece, I'aspetto rituale di questa 
creazione, un vero e proprio Teo
rema". 

Ronconi e stato attratto dall'o-
pera di Battistelli che aveva visto 
in un video. «La trovo interessante 
come tipo di musica e molto 
adatta al teatro». Battistelli aveva 
scelto di comporre un'opera «mu-
ta». Non ci sono cantanti in sce-
na, ma attori che non parlano. 
Solo gestualita e quell'impossibi-
lita a emettere suoni che e tipica 
dell'angoscia, della disperazione. 
£ il silenzio di chi, attraverso le 
cadute devastanti di tutte le con
venzioni, ritrova una dimensibne 
divina, un silenzio che non ha 
sbocco, che aspetta un nuovo 
verbo. «Ho immaginato quest'o-
pera come un'attesa della parola, 
i personaggi si esprimono attra
verso gli strumenti. II padre e un 
clarinetto basso, la madre un vio-
lino, il figlio un violoncello, la fi-
glia e un'arpa, la serva e un sinte-
tizzatore e I'Ospite ha il suono 
dello Zarb, uno strumento persia-
no a percussione, usato dai dervi-
sci per le loro cerimonie estati-
che. Ho voluto il sintetizzatore 
per la serva che, nell'immagina-
rio pasoliniano e colei alia quale 
e affidata la salvezza. Nel suo va-
gare, infatti, diventera santa, e il 
sintetizzatore crea un effetto qua
si corale». £ il mutismo verbale 
che ha affascinato.il regista: «Si, 
sono stato attratto dalla singolari-
ta drammaturgica di Teorema, 
dove gli attori sono privati di uno 
dei loro strumenti primari, la voce 
e possono esprimersi solo con ii 
corpo. D'altra parte avevo neces-

•*ntt"»liu«, I'ttfcfO? 

TEAIBO."M-Qliifno la «Paititella» dLManfridi 

Stone di ragazze e ragazzi 
in un campo di pallone 
• ROMA Cera una consistent* 
quota dl glovam, qualche sera fa, 
nellaplatea del Qulnno, a satutare 
I'approdo nella capitate (dopo una 
toumSe bene accolta) d'uno 
speitacolo che di giovam tratta E 
da attori delle ultime leve e inter-
pretato (.sono venii, undici ragaz
zi, nove ragazze, selezionatr Ira 
trecento) Dlciamo della Parlitel-
la, (esto dl Giuseppe Manfridi, re
gia dl Piero Maccarinelli, scena 
urtlca, e di esemplare sobrleia, a 
flrma di Biuno Buonmcontn, co-
stuml, appropriatissimi, curatl da 
Maria Sabato, luci di Cesare Ae-
cetla, inusiche dl Antonio Di Rod 

E dunque In tin campetto del
la penferia romana, calciatorr di
lettanti si allenano, o disputano 
partite con un'inwibile squadra 
ttwersarla, sperando d'miziare di 
II (notati da un ipotetlco osserva-
tore) una camera professiomsti-
ca. Alle soglie della malurita sco-
lastlca, o sul .principle dei eorsi 
universitari, rivelano varie estra-
zlonl social],.ma I'eta verde e le 
comuni ambizioni sportive (de-
slinate a esser soddistatle, forse, 
solo per uno di loro) Ii rendono 
molto simili. Piu articolata la 
components femminile della si-
tuazione, che ad essa affidabuo-

SAVIOLI 

na parte della sua sostanza. Ed 
ecco dipanarsi, nei dialoghi e nei 
racconti di quelle donne in erba, 
relegate nel ruolo di spettatrici, 
un Ihtreccio di amori e disamorl, 
accoppiamenti giudiziosi e no, 
amicizie e rivalita. Di lavoro, di 
studio si discorre poco, anche se 
sicdglie qualche riferimento alia 
diffusa ignoranza delle nuove ge-
neraziorfi (un proverbiale verso 
di Dante stoipiato, e attribuito a 
Leopard]); il sentimento predo-
tnina sui pensiero, e anche sul 
sesso, mentre si awerte, nel fon-
do, in tutto quel parlottio, una ri-
CerCa di rapporti duraluri, che il 
tempo, un breve tempo, s'incari-
chefa di logorare. 

Gia: perche la vicenda si dispo
ne in due giornate, a distanza di 
un anno I'una dall'altra, ma ante-
ponendo il «dopo» al >prima»: 
espediente non inedito, in teatro, 
e, nel caso, non troppo produtti-
vo. Come possibile metafora del
la lotta per la vita, la «partitella» 
regge, comunque, a fatica, e po-
trebbe persino fornire, dell'agoni-
smo in genere, un'immagine Idil-
liaca (agli antipodi di un altro ti-
tolo dello stesso Manfridi, Teppi-
sll). Ma le figure che si disegnano 
in questo paesaggio suburbano 

hanno, soprattutto dal lato mulie-
bre, una dlscreta vivezza, e abba-
stanza riuscita e la mimesi di un 
linguaggio che, sulla base di un 
romanesco annacquato e imba-
stardilo (quale e, ahinoi, nella 
realta odierna) impasta modi 
gergali e paradialettall, idiotismi, 
scorie di lingue diverse (ma vi 
abbiamo ritrovato anche espres-
sioni che, possiamo testimoniar-
lo, risalgono all'epoca prebelli-
ca). 

Merito del regista Maccarinelli 
e di aver orchestrate) a dovere il 
concerto vocale e gestuale che 
ne consegue, ottenendo il meglio 
dai venti, bravi attori in campo. 
Non volendo far torto a nessuno, 
II citeremo tutti per cognome, in 
ordine alfabetico, come da lo-
candina: Bern, Camposarcone, 
Cerchiai, Clover, Del Vecchio, 
Dell'Elba, De Manincor, Di Bella, 
Femiano, Ferraro, Gai Barbieri, 
Giuliano, Knaflilz, La Capria, Mar-
ras, Onorato, Pallottini, Pirolli, 
Venditti, Violante. Vorrernmo pe-
ro sottolineare la singolarita di 
quella piccola virago che sembra 
poter dare dei punti, anche nel 
gioco, ai suoi colleghi maschi, 
ma da cosloro e rifiutata non me-
no che dalle altre ragazze: ritratto 
di una scontrosa solitudine, che 
evoca temi piu vasti, e pressanti. 

Rossi eCalenda In IKe 
p«r incassl dl Rabelais 
t polemic* » suon dl millonl tra Paolo Rossi e II regista 
AirtonloOlenda.dlrettoredelTMtro stabile del Friuli 
Venezla CiulU. Due serate del ..Ribelals.., lo spettacolo 
che Rossi sta portamto In toumee, sono costate 50 
mlllonl*lloSt«Wle.L'»ttoreh«jcarlcjtoUrespons*bilria 
»uC«l«nda,dlchUr«ndochellteitropg6contenere 
1,600 sperUtorleche II regista "contavadl fare II 
colpacck).., mettendo gli Ingrusl a 50.000 a persona e 
•rrfvando a Incajsare una media dl 160 mllkmi. Secca la 
reptka di Calenda; <• II colpaaio dl cul paria II slgnor Rossi 
I'lufatto solo lul. Perche questo teatro pratica una 
polraca di scontl c II preno medio del bigllettl e in media 
dl 30,000 lire. II tirttoesaur«o,elpostisono 1.400, 
arrivaaunlncassodUOmlllonllOHli.Chenon 
coprlrebbero al netto 125 mlllonl che vengono 
corrlspostlaRossk 

Mia Martini, pubWIcata 
un'lntervista postuma 
La rivista «Raro» pubblica un'intervista rUasciata da Mia 
Martini poco prima della sua mortc (II12 maggio sari un 
anno dal giorno del suicidio), in cut racconta del rapporto 
non sempre facile con gli altri colleghi. OWmi quetli con 
Fossati, Murolo («mi ha dato un'inflntta dolcezza e tanta 
saggeoa»), Aznavour e Baglioni, nwno belli quell! con 
Anna Oxa H I suo look appartiene ad un dlscorso 
puramente di immagine fotografica») e Fiorella Mannoia 
(..sembra che cantl qualsiasi canzone alia stessa 
manlera.). Una vera adorazione Mia Martini I'aveva per 
Mina: «Sono paoa di lei, amo la sua recente produzione, 
anche se non ml sembra che lei sia molto presente; d'altra 
parte non ml sento dl giudicarla perche e soprattutto una 
mamma, per cui realizza tutta la sua produzione artlsrJca 
che e di suo tlglio«. Inline la antante rivela che Francesco 
De Cregori scrisse anni fa «Mlmi sara» Isplrandosi a lei. 

sita di non rifare il film di Pasoli
ni, ma di creare una regia per I'o
pera di Battistelli, che e altra co-
sa». Gli attori corrono, danzano, 
rallentano seguendo le mosse 
che il regista, coadiuvato dal eo-
reografo Micha Van Hoecke, ha 
studiato per loro. 

Da molti interpreti, compresi i 
cattolici piu aweduti, Teorema e 
stato letto come la metafora del-
l'effetto disgregante e liberatorio 
che opera l'irruzione del sacro 
nelle nostre vile, ma Ronconi non 
gli ha voluto dare una simile let-
tura. «Sono lontano da un'idea 
del sacro come quella di Pasolini 
- sottolinea - e d'altra parte gli au-
tori talvolta fraintendono il senso 
delle loro creazioni. Ce spesso 
ne.lle loro opere quella che Gide 
chiamava "la parte di Dip", owe-
ro qualcosa che rimane oscura 
alio stesso creatore. lo mi limito a 
interpretare I'azione dell'Ospite 
come un'esperienza traumatica 
che porta i van personaggi alia 
scoperta di se. Pud essere un'e
sperienza erotica, religiosa, politi-
ca«. 

Intanto 11 compositore sta lavo-
rando alia sua prossima opera 
che debuttera a Brema, ispirata al 
romanzo La scoperta della lentez-
za di Sten Nadolny. Storia di un 
gruppo di uomini che si perde 
nei ghiacci del Polo Nord e affon-
da nella morte bianca. Sempre 
temi cosl impegnativi attraggono 
il compositore quarantenne. Sor-
ride con il bel viso incomiciato 
dai folti capelli: «Lo so, ma non 
mi piace affrontare le cose in pa-
rodia. Credo che nella nostra 
epoca ci sia piuttosto bisogno di 
ritrovare un respiro epico». SilvanaManganoeCarlgdiMeioln«Teorema»diPasoiini 
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«I cerveDoni» 
II forfait 
della Valletta 
• Le vallette dicono basta e se 
ne vanno dai programmi di punta 
sbattendo la porta. Dopo il caso 
Ambra (che pero non e proprio 
una Valletta, ma che avrebbe dovu-
to affiancare Teocoli e Gnocchi ne 
ill boom«), ieri e toccato a Michelle 
Hunziker, che accompagna Paolo 
Bonolis in questa edizione de leer-
velloni, in onda da tre sabato su 
Raiuno in prima serata. La dician-
novenne svizzera, diventata fa-
mosa per aver pubblicizzato una 
Imea di biancheria intima, gia da 
ieri sera non partecipa piu al pro-
gramma perche e stato deciso di 
affiancarle Wendy Windham, che 
aveva gia fatto le due precedenti 
edizioni e dopo che gli ascolti 
delle ultime puntate non erano 
slati proprio brillanti. «Ho subito 
troppo - ha dichiarato Hunziker -
anche se non voglio fare nomi e 
eitare casi singoli. Quello che non 
posso accettare e un ridimensio-
namento cosl clamoroso dopo il 
ruolo che mi era stato attribuito». 
Ma la ragazza non ce I'ha con 
Bonolis: «Paolo e molto professio-
nale e la colpa e piuttosto degli 
autori (Moccia, Porcelli e Cerruti, 
ndr.), sempre sotto pressione a 
causa degli ascolti sempre piu 
bassi di quelli dello scorso anno, 
e hanno pensato di risolvere il 
problema togliendomi spazio». 
Sempre secondo la Valletta, il 
problema dei Ceruelloni starebbe 
nella concorrenza di Rose rosse 
su Canale 5 e ora la paura delle 
sconfitte: nelle prime tre puntate 
il programma e sempre stato 
sconfitto dal concorrente e non 
ha mai superato i sei milioni di 
telespettatori. «Fare la tv mi piace 
- ha concluso Hunziker - e non 
torno a Milano per stare con le 
mani in rnano. Ho gia altre pro-
poste da MediaseK Proprio come 
e successo a Bonolis. 
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