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II dramma di Peter Weiss in lingua tedesca a Roma 

I dilemmi rivoluzionari 
nel contrasto 
Marat-Sade 

s s s 

Can tan te 
spiritosa 

Un festo affascinante per la sua comples-
sila femafica e strutturale - Pregi e 

della rappresenlazione 

Lunedi a Firenze 
« La Mandragola » 

Lucrezia in una 
nuova dimensione 

Una aggiornata lettura del festo sulla 
base del rifrovamento di Roberto Ri-

dolfi - La regia di Guicciardini 

Elsa Mart inel l i (nella foto) si e sempre adeguata con prontezza 
al deltato della moda. Oggi tutte le a t t r ic i , pr ima o poi, 
« devono » dimoslrare di saper cantare. Ed Elsa Mart inel l i non 
si e fa l ta troppo pregare: a Parigi ha inciso un disco di can-
zonl tra le quai l una, « Mon cosmonaute >, si dice sia par t i -
colarmente spir i tosa. 

le prime 
Cinema 

II marinaio 
del «Gibilterra» 
l-a padrona (ii uno yacht, cho 

ha nome «Gibiiterra ». gira ii 
nwndo .ilia ricerca di un mari
naio assassino. tl quale fu una 
.sua i.ntica fiamma. l| manna-o 
e '̂iste dawero oppure e un sim-
bolo miiico. l'amore ideale che 
ognuna rincorre? Sta di fatlo 
che U eccentrica francese. ere-
de senza pensieri di un marito 
americano opportunamente defun-
to. acooglie nelia propria imbai-
cazione e nel proprio letto un 
impiegato inglese, che ha appe-
na rotto con la sua donna, un-
picgata anche lei e. quel che e 
peggio. con 1a mentalita deil'im-
piegata. Che co=̂ j suocede. dun-
que? Sticcede die le ncerche del 
misterioso marinaio non appro-
daro a n.Ula. c che kivoce la 
francese e 1'ing ese trovano se-
ri fondamcnti alia loro relazionc. 

Ii romanzo di Marguerite Du-
ra.s. d.i ciii :1 film e tratlo. e «ib-
ha.Manza ,4ratu.to. tonic mol'.e eo 
so <li questa *crrtnce. Quanto 
al regista britannico Tony Ri
chardson. la soa « sbandata > 
per Jeanne Moreau non gli ha 
portato fort una. perche ^a Ma
demoiselle sia questo .Marinaio 
del « Gib'tlterra > sono opere in
ferior! alia sua fama. L'unico. 
tx*!a<i\o .otere^e consiste in 
lai certo sarxire autobiografico: 
non per n:en:e I'aUore Ian Bnn-
ncn somiglia \agamente alio stcs-
so Richardson. non per nulla la 
ex nioglie Vanessa Redgrave v.e-
ne qui da l.ii hcemiata come 
ne'.la vita. Pero. che attrire 
5p"«x!ida Vanessa, e che '- bestia 
c "noma togra flea > e sem.ire la 
Moreau. Memorabi'e anche l*ap-
parizione di Or«on Welle* come 
« I'uomo del Mozamb:co >: una 
parentesi pustosa e de'irante. in 
armooia col resto. che conside-
namo una semplice vacanza nel
ia carriora dell'autcoe. 

Chiamata 
per il morto 

Ancora un ronianzo di s:\o 
nagc o di John Le Carre - il 
noto au:ore di La spia che ven-
ne dal Jrcddo — ridoUo per lo 
fchermo. qae.-̂ 'a \oI:a. da Paui 
Dehn. direuo e prodotto da Sd-
oey Lumet. Come l*a spui che 
venne dal freddo. Chiamata per 
U morlo (The deadly affair) vuo-
le essere anoora il rmesciarnento 
narrative di un cliche, queilo dei 
racconto di snionaggio. dove la 
anone aerrata e la concatena-
lione dei fatti e^teriori sono la 
unk-a siniuura portante del fllo 
della narrarone. Le Carre, tra-
acurando i meccanismi della Ua-
ma (nva questo oon gli unpedi-
sce. purtroppo. di renderla estre-
mamente comp'jcata). tende al-
rintrospexione psicologica dei 
cenflitti privati de le c sue apw ». 
colte nei kro eontrasU Tamilian 
(m Chiamata per tl morto. lo 
agente del cantrospionaggio. Char
les Dobbs. e oasessionato dalle 
acappateUe della nx»gl:e ninfo-
mane, ma che pur ama pateti-
camente), o in prodnto di di-
Mettersi. come Dobbs — a cau-
am dtll'insiustizia dei suoi su-

I>eriori. die vogliono archiviare 
il caso poco chiaro del fa'.so 
suicidio di un funzionario con 
un lontano passato comunista — 
per condurre da se le indagini, 
in cornpagnia soltanto di IKI sim-
patico sergente di polizia a ri-
pcxso che ama i conigli. 

Tralasciando di sottolineare la 
in'itante. a^surda e onnipresen-
te pseudo-polemica anticomuni-
.sta di IJC Carr6 — ripresa 5en-
7a il piu piccolo ripensamento 
da Lumet — diremo che U film 
a colori si regge soltanto per 
una certa pulizia (non manca-
no. comunque. inutfli lungaggi-
ni) di linguaggio. e particolar-
mente per la buona interpreta* 
zione di James Mason. Harriet 
Andersson soprattutto, Harry An
drews e Simone Signoret; piu 
opaco Maximilian Schell. 

vice 

<c La passeggera » 

di Munk al 

Salone Margherifa 
La passeggera. 1'ultima opera 

del regi«ta polacco Andrzej 
Munk. scomparso tragicamente 
anni fa. verra presentata al Sa
lone Margherita. da domani. a 
cura del cinema d'essai. II film 
in versione francese. sara pre-
ceduto da una nota illustrati\a 
in italiano. La passeggera rice-
vette il Premio della critica al 
Festival di Cannes nol 1964. 

Aperto a Siracusa 
il congresso sul 
dramma antico 

SIRACUSA. 25. 
Nell'aula Magna dell'Istituto 

Xazionale del Dramma Antico. 
si sono a perti :en i la von del 
secondo congresso intemazionale 
di studi sul tema II dramma 
anhco came spetlacolo. Alia ce-
nmonia inaugurale del Congres
so. che si s\oige sotto I'a.to pa-
tronato del presidente della re-
pubblica. hanno partecipato nu-
mero^e personahta pohtiche. 
cultural; e artmiche. 

II prof. Raffaele CanUrelli. 
dell'Ateneo di Milano. ha s\-ol-
to la prima relazione sul tema 
c Elementi e vakxi dello spet-
taco!o nel dramma antico». Su 
questo argomento verranno 
svolte numerose relazioni. 

« Finalissimo » del 
Festival 

di Velletri 
Didotto sono i cantantt che 

prenderanno parte alia «finalis-
sima» del Festival della can
zone di Velletri. La manlfesta-
zione, che avra inizio quesU 
sera, terminera domenica. 

Ritrovando un po' del corag-
gio che gli aveva fatto sinora 
liirgcirnente difetto. il Teatro 
Stabile di Roma hit invitato nel
ia sua sede, al Valle — con la 
collaborazione della Deutsche 
Bibliothek — la Cornpagnia sta-
tale di Wiesbaden (Assia). per 
darvi in lingua tedesca La per-
seeuzione e Vassassinio di Jean 
Paul Marat, rappresentati dai 
filodrammatici dell'ospizio di 
Charenton. sotto la guida del 
Marchese De Sade. il dramma 
di Peter Weiss messo in scena 
di qua e di In dall'nceano. in 
numerosi paesi. e con vasto 
clamore. negli ultimi tre an
ni. ma tuttora ignoto al grande 
pubblico italiano Ci auguria-
mo che. in quulche modo. 
Marat/Sade (questo. come si 
sa. e il titolo in sintesi) ap-
prodi ora regolarmente alle 
nostre ribalte, pur se. nel frat-
tempo, una versione cinemato-
grafica ne e stata condotta a 
termine dal famoso regista in-
glese Peter Brook.... 

La contrapposizione tra la 
figura di Marat, giacobino ar-
dito e conseguente. anticipato-
re per alcuni aspetti dclle teo-
rie del socialismn scientifico. e 
quella di Sade. assertore della 
totale liberta dell'unmo da 
ogni vincolo di storia ma anche 
di natura. e delle piu sugge
stive che si possano teatral-
mente immaginare. La occasio-
ne di un raffronto diretto si e 
offerta a Peter Weiss conside-
rando la curiosa circostan?a per 
la quale Sade (che. si noti. fu 
autore d'un elogio funebre di 
Marat) ebbe modo di organiz-
zare, nel manicomio di Charen
ton dove Napoleone lo aveva 
fatto rinchiudere e dove flnl i 
suoi giorni. spettacoli legitti-
mati e anzi promossi dalla di-
rezione di quell'asilo con piu 
o meno fondati intenti tera-
peutici. 

Un gruppo di alienati. dun-
que. sotto l'occhio vigile degli 
infermieri (e. di quando in 
quando. sotto la loro sferza) 
dinanzt al direttore dell'istitu-
to. Coulmier, alia sua famiglia. 
e ai loro compagni di reclusio-
ne. evocano. il 13 luglio 1808, 
esattamente quindici anni do-
po il fatto. 1'uccisinne di Ma
rat per mano della fanatica 
Charlotte Corday. Un Bandito-
re o Narratore interviene a 
placare gli eccessi d'identifica-
zione tra gli attori improvvisa-
ti e i personaggi. a censurare 
le scene piu scabrose. a media-
re la rappresentazione. Ma e 
soprattutto Sade, regista e de
miurge a introdursi nella fln-
zione. a modificarla, a gra-
duarne gli effetti secondo i suoi 
principi. a instaurare un dibat-
tito con Marat, che e poi il no-
do ideologico deH'opera. 

Tl testo ha diversi piani. mol-
teplici facce. una struttura plu-
ridimensionale tra le piu ar-
due e affascinanti del teatro 
moderno: intanto. Sade e se 
stesso. mentre Marat e presen-
te altraverso queU'al/er eno. 
che conferisce alia sua carica 
rivoluzionaria un di piu d'astra-
zione. e alia sua miseria fisi-
ca (egli era affetto da una ma-
lattia della pelle. la quale lo 
costringeva a trascorrcre lun-
ghe ore nel bagno. dove poi 
fu pucnalato) una penosa sotto-
lineatura. Lo stato del mondo. 
fuori del manicomio (ma anche 
dentro. per quanto almeno ri 
euarda i « sani >) e quello del
la re>*aura7ione napoleonica: 
si parla della rivolti7inne. ma 
questa e nrmai vinta: giace sul 
tavolo della discussions come 
un radavere sottoposto ad au-
topsia. C'e inoltre l'elemento 
della follia: non esclusivo. per
che a Charenton s'internavano 
anche gli «indesiderabili» po-
litici (ed k il caso di chi in
terpreta. quindi con assoluta 
lucidita e consapex-olezza. la 
parte di ROUT, sostcnitore di 
Marat): ma tuttavia predomi-
nante. 

Nel dichiarare. contro la nas-
sione e la ragionc ri\-nlu7iona-
ria di Marat. Timpossibilita di 
cambiare le cose, di migh'ora-
re una umanita ancorata al 
cieco impulso del sesso e alia 
fatalita della morte. Sade si 
trova percid in situazione di 
vantagtfo: donde un sospetto 
di artificio meccanico. di dimo-
strazione a priori che s'insi-
nua tra le pieghe della com-
patta e trasdnante tessitura 
drammatica. Tl dilemma, perd. 
si a pre in Sade stesso: cell non 
e soltanto il dubbto esistenzia-
le che percuote la piu fcrrata 
delle coscienze storicistiche: 
ma e divi««> a sua volta. tra 
partecipazione e rifluto. tra 
adesione e distacco. E se il suo 
anarchismo indi\idualistico lo 
porta da un lato a negare il 
momento dittatoriale della ri-
voluzione. dall'altro la sua Uto
pia eversiva. globalmente rin-
novatrice, si pone a specchio 
e, anche, a sthnolo delle prr> 

spetti\e estreme di ogni ri 
\olgimento politico sociale. che 
non inten<l;i limitarsi a una re-
gistrazione di cventi. 

La difflcolta di qualsiasi edi 
zione del Marat/Sade e duplice. 
secondo noi: al rischio di sche-
matizzare il duello verbale tra 
i protagonisti, in una misura 
leggermente avvocatesca, si 
accoppia quello di considerare 
tutto 1'insieme come una proie-
zione visionaria della fantasia 
sadinna. assumendola quale 
punto di partenza e di arrivo. 
Non diremmo che lo s[x?ttaco-
lo di Wie=baden sfugga. di trat-
to in tratto. a questo o a quel 
trabocchetto: anche se il regi
sta Hansgiinther Heyme tenta 
poi di conferirgli un ordine. una 
cadenza formale e sostanziale, 
facendo dei quattro cantori-
mimi sanculotti quasi un coret-
to brechtiano, responsabilmen-
te motteggiatore. Ci6 che. d'al-
tronde. minaccia di livellare 
ancor piu il carattere «aper
to ». « disponibile > del dram
ma. di smussare la novita del 
suo linguaggio. 

La rappresentazione. tutta
via. ha nel comolesso una bella 
evidenza. che dimostra 1'ottima 
classe della formazione teatra-
le. l'affiatamento e 1'impegno 
dei suoi membri: tra gli inter
pret! ricorderemo. accanto a 
Werner Rundshagen (Sade) e 
a Giinter Mack (Marat). Ute 
Meinhardt. che e una Corday 
di stilizzata espressivita. Wolf
gang Robert, che e I'autorevo-
le narratore, Karl Rudolf Lie-
cke. Manuela Bruhn. Karl Frie-
drich Lieba. Scena e costumi. 
impostati su un tono prevalente 
e soggiogante di bianco e ne-
ro. sono di Frank Schultes: le 
musiche sono quelle, originali. 
di Hans-Martin Majewski. Un 
lunghissimo applauso ha coro-
nato la fatica comune. Si re
plica ancora oggi e domani. 

Aggeo Savioli 

A Roma 

» James Bond » 
L'attore cinematografico Sean 

Connery 6 arrivato ieri pome-
riggio all'aeroporto di Fiumi-
cino in volo da Londra. « James 
Bond > che si tratterra a Roma 
sino a domani. incontrera alcu
ni amici e esaminera la possi-
bilita d'interpretare un film in 
Italia. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 25 

Francesco Guicciardini, legato 
pontificio nelle Romagne. penso di 
attest ire in occasione del Ccirw 
vale del 1526 a Faenza, dopo il 
succcsso ottenuto tre anni prima 
a Roma e Venezia, la Mandra
gola di Kiccolo Machiavelli. Lo 
speltacolo non si fece, con non 
poca delusione dell'autore del 
Principe, die per quella rappre 
i>entazione aveva scritto cinque 
« canzoni nuove ». Sor.o passati 
Quattro secoli e oagt un altru 
Guicciardini (il regista Roberto, 
discendente dell'illustre letterato 
del Rinascimento) ha ripreso m 
mano tl capolavoro del Machia
velli. Roberto Guicciardini, dopo 
le fatiche romane della Iragedia 
spagnola. si e gettato cor, acca-
mmento sul lavoro del Machia 
velli. Prava e riprova a Tit mo 
serrato (la « prima » avra luogo 
lunedi prossuno). facendo la spola 
con gli attori e lo scenografo Glu-
glia tra lo stupendo attico di Pa
lazzo Pazzi e la terrazza del 
Forte del Delvedeie. dove u 
stanno tirando su pedana e tri 
Imne per to speltacolo. E' la terza 
volta in questo dopogtterra che la 
Mandragola va sulle scene: se 
non andiamo errati ci sono <;tate 
prima un'edizione del '45 curata 
da Stefano Landi ed un'altra per 
la regia di Luciano Lucignani e 
Marcello Pagliero. Ora e la volta 
di Roberto Guicciardini. che sta 
lavorando su un testo pratica-
mente inedito. quello ritrovato re-
centemente nel codice « rediano » 
ctella biblioteca « laurenziana » di 
Firenze dallo studioso Roberto Ri-
dolfi. A questo punto e bene su-
otto chiarire una cosa: non £ che 
la « lezwne » del Ridolfi (fra fal 
tro ha appurato che la Mandra
gola fu scntta con molta proba 
bilitd nel 1518) della commedia 
machiavelliana sia radicalmente 
diversa da quelle fino ad ogqi 
rappresentate o sottoposte all'esa-
me critico del De Sanctis, del 
Croce. del Rosso e del Flora. 
Non conliene. cioe. vananti essen-
ziali ma piuttosto delle impor
tant! chiarificazioni che semplifi-
cano la cotnprensione di molti 
passi del testo. restati oscuri per 
errori di trascrizione. Non solo: 
nella « lezione > ridolfiana rilor-
nano nel finale della commedia 
alcune battute di Lucrezia, per-
sesi nei secoli, di trascrizione in 
trascrizione. che danno una nuova 
luce al maggior personaggio fern-
minile della commedia. metten-
done in evidenza il carattere fiero 
e sprezzante. E non & poco. E non 
6 poco soprattutto per Roberto 
Guicciardini che ha voluto dare 
alia figura di Lucrezia una dimen
sione del tutto nuova, una dimen
sione non piu erotica ma etica. 
R suo adulterio non i piu visto 
come un appagamento dei sensi 
« sic et simpliciter », bensi come 
una precisa conversione di carat
tere. di modo di vita: la virtu 
coniugale che diventa virtu ma-
chiavellica. dice Roberto Guic
ciardini. Delta questo. e facile 
comprendere la lettura che Guic
ciardini ha fatto della Mandra
gola. Ma lasciamo la parola al 
regista: c La Mandragola e un'o-
pera che pud prestarsi a diverse 
interpretazioni. Ho cercato di 
mettere in ombra la parte piu 
farsesca di derivazione plautina. 
facendone quasi una sacra rap
presentazione laica (come moduli 
stilistici), una sorta di lezione di 
filosofia in palcoscenico». Per 

Guicciardini la Mandragola e una 
crealura dell'ideologia del Ma
chiavelli e come tale va consi-
derata ed tnterpretata « lnvece 
di fame una r'costruzione archeo 
logica o naturalistwa (dalla quale 
deriverebbe una rappresentazione 
scmtillante del Rinascimento) 
— ri chiarisce il regista — ho 
cercato di evidenziare attraverso 
le parole c I'azione scemca I'in-
quietudine ed il travaglio di quel 
pcrioilo. Per questo ho uiilizzato 
i moduli del teatro violeido (co 
me ho fatlo per la 'I ragedia spa
gnola) con I'o'nettivo di castrin-
acre lo ^pcttatore ad una rifle<-
sione critica ». Tutto, quindi, m 
funzione della parola. del divcarso 
ideolooico: scenografia essenziale 
(una lunaa pedana che si tnsinua 
fra il pubblico): recitazione da 
teatro di idee, scarna e vigile, 
senza newm appiglio o riferi-
mento naturalislico, tranne che 
nelle * canzoni * presentate sullo 
sfondo ruiaicimenlale del Forte 
del Belvedere: costumi tolo di 
foggia cinquecentesca ma di un 
solo colore, il bianco (nelle «»e 
divene sfumature), per sottoli
neare la « parentrla v morale e 
psicolngiea dt tutti i personaggi. 
e il denominntore comune che li 
leaa: la « virtu » mucfitareiliea. 
Wo speltacolo partectpano. fra 
git allri. gli attori Adnlfo Gen, 
Fulvia Gasser e Renata Negri 
Le prove continuano a Palazzo 
Pazzi e nell'aria punaente del 
Forte del Belvedere. Attcndiamo 
lunedi. 

Carlo Degl'lnnocenti 

Oggi rientra 
dall'URSS 

I'orchesfra di 
Santa Cecilia 

Nelle prime ore del pomerig-
gio di oggi rientra a Roma, con 
un aereo speciale proveniente 
da Mosca. l'orchestra di Santa 
Cecilia, reduce da una applau-
ditissima fournee nell'Unione So-
vietica. II complesso sinfonico 
romano si e esibito in sette con-
certi, quattro dei quali sono sta-
ti tenuti a Mosca. e tre a Le-
ningrado. 

Le esecuzioni deH'orchestra del-
l'Accademia sono state assai fa-
vorevolmente recensite dalla 
stampa sovietica. Nei program-
mi figuravano, oltre che opere 
del grande repertorio classico. 
musiche di autori italiani. 

Fedora Barbieri 
chiudera la stagione 

alia Scala 
MILANO. 25 

Feolora Barbieri. che ha otte
nuto un personale suocesso m-
terpretando la comare Quickly 
nel Falstaff. riportato alia Scala 
dopo tre arm di assenza. sta 
provando una novita di Luigi 
Dallapicco'a: 1'opera Job che il 
31 maggio chiudera l'attuale sta
gione lirica scaJigera. 

Tognazzi \ \ Tre volte 
spaziale napoletana 
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Ugo Tognaiii (nella foto) sa r i uno degl i in
terpret! del f i l m «Barbarelta s per la regia 
dl Roger Vadim. L'attore cremonese interpre
ter* II ruole dl Mark Hand, un barbute • 
•travagante abttante del pianeta scenosclnto 
• w approda) Barbaretla che — cem'e note — 
tara I'attrtce Jane Fenda. Le rlprese del f i l m 
cemlnceranfie nel prlml dl glugne. 

Gabriel la Giorgel l i (nella foto) sara per la 
terza volta, sulle schcrmo, una ragazza napo
letana: le alfre due volte lo e stata nell'c Isota 
di Ar tu ro* • nelle « T m f fe p iu belle del 
mondo». Ora la giovano attrice si prepare 
ad interpretare c Maria Ricchezza* dl V i t -
terlo Musy G le r i , un f i l m ambientato n i l 
i mercato degli stracci » dl Pugliano. 
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UN IBSEN «ARRABBIATO» 
— Se il dottor Stockmann aves-
se saputo, I'altra sera, che in 
alternativa al dramma di cui 
era protagonista veniva tra-
smessa la partita Inghilterra-
Spagna e che gran parte dei 
telespettatori avevano optato 
per quel programma, sarebbe 
divenuto, supponiamo, un an
cor piii deciso «nemico del 
popolo». In effetti, quella di 
organizzare nel modo che s'e 
detto la serata di mercoledi 
non e stata afjatto una bril-
lante idea: una volta che s'era 
deciso di portare Un nemico 
del popolo sul video, sarebbe 
stato logico concentrare su 
di esso la attenzione 
del pubblico. Quest'opera di 
Ibsen, infatti, e stata rappre-
sentata assai raramente sulle 
scene italiane: eppure occupa 
un posto d't rilievo nella para
bola ideologica e umana del 
grande drammaturgo none-
gese. 

Un anno prima Ibsen aveva 
pubbltcato Spc'ttn: due anni 
prima Casa di bambola: i suoi 
contemporanei colpifi cfaife idee 
innnvatrici e dalla vigorosa 
critica alle istituzioni contenu-
te in questi due lavori, lo ave
vano isolato, tacciandolo, ov-
viamente, di « tmmoralita > in 
nome di quella morale fori-
sea contro la quale i perso
naggi ibseniani si rivoltavano. 
Un nemico del popolo e, dun 
que, la risposta di Ibsen alle 
accuse del mondo che lo cir-
condava: ed e una risposta du
ra. intransigente, ribollente di 
collera. La risposta. si direbbe 
oggi. di un «arrabbiato *. E, 
m realta, il dottor Stockmann, 
protagonista del dramma e. 
ovviamente, portavoce dell'au
tore. dinanzt alia proterva vo-
lonta di conservazione dei mag-
giorenti della sua citta. all'op-
portunismo dei vari « amici del 
popolo* e alia acquiescenza del
la magg'wranza dei suoi con-
cittadini, si trasforma da can 
dido uomo onesto. preoccupa-
to del bene pubblico e fiducio-
so nel progresso, in vera e 
propria « arrabbiato ». 

In questa senso il dramma ac-
quista. proprio in questi no-
stri tempi, un sorprendente 
sapore di modernita: non a 
caso in pieno maccarthismo 
Arthur Miller decise di ridur 
lo perche fosse rappresentatn 
sulle scene di New York. Kd 
e in questa chiave che risiede 
il suo maggior interesse, se
condo not. Nell'invettiva di 
Stockmann contro il fratello 
sindaco, contro le autorita, 
contro i gruppi finanziari do
minant. contro i « liberali» 
che non sono disposti a com-
batterli fino in fondo e contro 
la maggioranza che si lascia in-
gannare e fa obiettivamente il 
giuoco dei potenti, si possono 
anche individuare — e sono 
stati individuati — un atteg-
giamento aristocratico e una 
venatura di « xiiperomi.snio t>: 
ma, pur nella confusione che 
a momenti si rinviene nelle af-
fermazioni del dottore. ci sem-
bra che l'elemento portante sia 
la volonta di contestazione del
le basi stesse della societa bor-
ghese che Ibsen, attraverso 
quell'invettiva. vuole esprime-
re. Da questo punto di vista. 
diremmo che Un nemico del 
popolo anticipa, anche sul pia
no delta forma (e intendiamo 
rifertrci al taglio nettamente 
oratorio dell'intiero dramma). 
le opere dei moderni tarrab-
biati» anglosassoni — e risul-
tano. quindi, culturalmente po
co interessanti. anche se com-
prensibili. le critiche di coloro 
che in quest'opera di Ibsen han
no rilevato una intrinseca de-
bolezza di struttura e Vassenza 
di « spirito poctico >. 

CORAGGIO A META' - Ci 
sembra che questa chiave di 
interpretazione da noi prospet-
tata non fosse estranea alia ri-
duzione di Gennaro Pislilli e al
ia regia di Oltavio Spadaro. 
Pistilli ha tradotto il dialogo 
riscrivendolo quasi per intiero, 
senza rinunciare perfino ad al
cune interpolazioni. specie nel 
finale — interpolazioni che, ci 
e parso, miravano propria a 
superare lo < spirito del tem
po > che indubbiamente segna 
il dramma, per adattare la 
c rabbia» di Stockmann alio 
orecchio del pubblico di oggi. 
Tuttavia. non si pud dire che 
lo sforzo del traduttore e del 
regista sia andato fino in fon
do: si e avuto del coraggio. 
ma lo si i avuto solo a meld. 
Da una parte, le mutazioni di 
Pistilli, positive in generate. 
hanno perd rischiato di indebo-
lire qua e la la logica del te
sto: soprattutto nei brani ore 
Ibsen melte in riliero che 
Stockmann riene bolla1o come 
«nemico della societa» in 
quanto e nemico di quei grvp 
pi finanziari che «danno da 
mangiare alia citta > e lancia 
quindi, obiettivamente, un'ac-
cusa anlicapitalistica. 

D'altra parte, la regia di Spa
daro non ha saputo rinunciare 
del tutto ai moduli naturalisti-
ci, sia nella scenografia (pur 
molto scarna) the nella direzio-
ne degli attori. cost che. men
tre Carlo D'Angelo ha inter-
pretato il personaggio di 
Stockmann conferendogli un 
deciso accento di rabbiosa ra-
zionalita. gli altri. e in parti-
colore Elena da Venezia e 
Bianco Galtan, hanno colorito 
le loro parti con scatti melo-
drammatici che rischiavano di 
immeschinire la tematica ib-

L'ispettore si scopre 
colpevole (TV l° ore 21) 

Fri tz Hochwalder e uno 
scri l tore austriaco noto 
In Ital ia sia per due la
vori trasmessl alia TV 
(cLMnnocenten e «L'accu-
satore pubbl ico») sia per 
c II sacro esperlmento > 
rappresentato qualche an
no fa sulle scene di va-
rie c i t ta. A interessarlo 
sono soprattutto 1 proble-
mi di coscienza: e un 
problema di coscienza e 
ancora al centro del l 'or i-
glnale televisivo < L'or 
dine » che va in onda sta-
sera. Hochwalder analizza 
il rapporto tra la respon-

sabllita personals e II 
dovere di obbedienza 

Problema tut t 'a l t ro che 
astratto, che I'autore ren-
de ancora piu concreto 
amblentandolo In Olanda 
durante la occupazlone 
nazlsta. E' a quel tempo, 
Infat t i , che e stato com-
messo, t ra I tant l , un at-
to di c rude l l i sul quale, 
pnrecchi anni dopo, viene 
chiomato a Indagare un 
Ispettore dl polizia au
striaco. E costui scopre, 
a un certo punto, che II 
colpevole e proprio lu l . 
Nella foto: una scena 

La preparazione al parto 
indolnre (TV T ore 21,15) 

Nella puntata di stasera, la terza, il documentario 
« Aspettando i l bambino s si occupera soprattutto dei 
corsi psicofisici destinati a preparare la donna al par
to ( i corsi grazie ai quali si puo ottenere un parto in-
dolore, come si usa di re) . II periodo della gestazione In 
esame e, in fa t t i , quello che va dal seltimo al nono mese 
(la prossima puntata sara inlieramente dedicata al 
parto). V i rg i l io Sabel ha girato la sua inchiesta nei 
centri di Milano, Firenze e Roma. 

Arriva sul video 
Anna German (TV T ore 22,05) 

La caniante polacca An
na German (nella foto) 
e stata protagonista di 
una delle vicende piu av-
vi lenti tra quante carat-
terizzano la storia della 
nostra censura. Invitata 
al Festival d i Sanremo, 
le fu negato in un primo 
tempo il visto. Ottenuto i l 
visto e comparsa sul pal
coscenico del Fest ival , le 
fu proposto di fare uno 
« special > per la TV. Ma 
I'idea non risulto gradita 
e sembro che la German 
non dovesse mai tornare 
5ui video i ta l ian i . Ades-
so, pero, le preclusion! so
no cadute e stasera 
avremo anche Anna Ger
man, in cornpagnia d i 
Modugno 

TELEVISIONE 1* 
2 SCUOLA MEDIA 
50" GIRO CICLISTICO O'lTALIA 
Arrivo della 7* lappa Catania-Etna 
PROCESSO ALLA TAPPA 
Roma: CORSA TRIS 01 GALOPPO 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
CONCERTO Dl MUSICA DA CAMERA . QuarUtto Flavlo 
Bomo 
SAPERE . II maecanltmo dall'aconomia Italians 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
PREVISION! DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

21 _ L'ORDINE di Fritz Hochwalder 
22,20 MASSIMO DAZEGLIO 
2 3 , — TELEGIORNALE 

8.30-1 
15,45 

17 ,— 
17,30 
17,45 
18,45 

19,15 
19,45 

TELEVISIONE 2* 
18-19 SAPERE - Corio dl Ingle** 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 ASPETTANDO IL BAMBINO - I I I - Dal tettimo al none 

mete 
22,05 INCONTRO CON ANNA GERMAN 
22.45 I DIBATTITI DEL TELEGIORNALE - I com unitti •uropal 

a Karlovy Vary 

RADIO 

seniana. 

g . c. 

NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, H. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6,35: Corso di inglese; 7.10: 
Musics stop; 8,30: Le can
zoni del mattino; 9.07: Co-
lonna musicale; 10.05: Un 
disco per Testate; 10.30: La 
radio per le scuole; 11: 
Trittieo; 11,30: Parliamo di 
musica; 12.47: La donna og
gi; 13: 50" Giro dltalia (ra-
diocronaca); 13.38: Orche
stra canta; 14.40: Un disco 
per Testate; 15.10: Zfbaldo-
ne italiano; 16: Programma 
per i ragazzi; 16,30: Cor-
nere del disco; 17: La voce 
dei lavoratori: 17.45: Tri-
buna dei piovani: 18.15: 
Per voi Rio\ani; 19.15: T> 
scrivo dalTmgorgo; 19.30: 
Cronache di ocr.i porno. 
20: S<r* Giro d'ltaha (radio 
cronaca); 20.20: Antepnma 
sulla XXII Fiera Campio-
naria Intemazionale del 
Mediterraneo a Palermo; 
21.15: Concerto sinfonico 
diretto da V. Gui (nell'in-
tervallo: n giro del mon
do • Ricordo di Giovanni 
Eoile). 

SECONDO 

Giornale radio: ore 630; 
7JO. 8,30. 9.30. 10.30. 11,30. 
12.15. 13.30, 14.30. 15,30, 
1630. 1730. 1830, 1930. 
2130. 2230; 635: Oolonna 
musicale; 7.40: Biliardino a 
tempo di musica; 8,20: Pa
ri e dispart; 8,45: Un di
sco per Testate; 9.12: Ro-
mantica; 9.40: Album mu
sicale; 10: Giuseppe Balsa-
mo, di A. Dumas; 10,15: 
I cinque Continent!; 10,40: 

H. Belafonte e N. Moskou-
n. 11,42: Le canzoni degli 
anni "60; 13: Hit Parade; 
14: Jukebox; 14.45: Per 
gli amici del disco; 15,15: 
Grandi direttori - V. De 
Sabata (tra le 1535 e le 
17: 50- Giro d'ltalia); 16: 
Musiche via satellite; 1638: 
Ultimissime; 17.05: Un di
sco per Testate; 1735: L'ac-
qua cheta, di G. Pietri; 
18.25: Sui nostri merest!; 
1835: Classe unica; 18,30: 
Aperitivo in musica; 1930: 
.Vr' Giro d'ltalia (radiecro-
naca); 21.10: II viaggio del 
signor Dappertutto. regia 
di M. Scaglione; 2130: Mu
sica da ballo; 22,40: Ben-
\enuto in Italia. 

TERZO 

Ore 9: Corso di tnglese; 
9.10: Musiche di J. S. Bach; 
10: Musiche pianistiche; 
10,40: Musiche di C. Loe-
we; 1035: Musiche di V. 
Frohne; 1145: Musiche dl 
P. I. Ciaikowski; 1240: Me-
ridiano di Greenwich; 12.45: 
Concerto sinfonico - solista 
N. Magaloff; 1430: Canta 
il soprano R- Scotto; 1535: 
La Giuditta, dl A, Scarlat 
U; 17: Le opinion! degli 
altri; 17.10: Musiche di W. 
A. Mozart; 17.45: Musiche 
di J. Sibelius: 18.15: Qua-
drante economico; 18.45: 
Piccolo pianeta; 19.1$: Con
certo di ogni sera; 203O: 
II cervello delTuomo; 21: 
Omaggio a Nazim Hikmet, 
con musiche di Haydn, 
Strawinsky, Debussy, Albi-
noni, Bloch e Ravel; 22: 
II giornale del Terzo; Z3,i5: 
Rivista delle riviste. 
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