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Breve incontro con il musicista 

Luciano Berio 
non trede nei 
riti del/opera 

Breve Incontro con Luciano 
Berio, alia vigilia dell'iliima 
replica dl Allez-Kcp e della 

{tartenza per i'America, dove 
1 nostra compos'toru insegna. 

Berio h il compositore (O-
neglla, 1025) salito alia ribalta 
anche della cronaca, a se-
guito dell'aggressione fascista 
del giorni scorsl. Ha ancora 
la schiena dolorante (e stato 
sbattuto a terra), mentre Ma
rio Misslroll, regista di Allez-
Hop, ha tuttora un dito in-
gessato. 

L'aggressione a Berio contl-
nua all'interno del Teatro del-
l'Opera. Nella replica dl Allez-
Hop di domenica scorsa, i dl-
sturbatori di turno si sono mu-
niti di fischietti, altemandosl 
nel frastuono anche durante 
lo spettacolo. 

II maestro Nino Rota — cl 
racconta Berio — ha garbata-
mente tolto di mano il fischiet-
to a un disturbatore, restituen-
doglielo appena chiuso il sl-
pario, perchd fischiasse so pro
prio non poteva fame a meno. 
Polch<5 e proiblto ricorrere ad 
amesi per fischiare (chiavl, fl-
schietti o altro) non soltanto 
durante uno spettacolo, ma an
che alia fine di esso (altrl-
menti 1 dissensi hanno 11 sa-
pore della premeditazlone) e 
per lo meno strano che 11 ge-
sto dl Nino Rota non sia stato 
preso ad esempio dal perso-
nale stesso del teatro e dallo 
persone incaricate di asslcu-
rare il civile svolglmento dl 
una manifestazione. 

Andrb dal sovrintendente — 
dice Berio — per awertirlo 
che se durante 11 prossimo 
spettacolo si veriflchera lo 
stesso schlamazzo, sarb co-
stretto a interrompere e so-
spendere la rappresentazione. 
Si pensl che in tuttl questi 
giorni mi e stato possiblle ve-
dere il sovrintendente soltanto 
una volta: per sapere che i 
frequentatori del Teatro del-
1'Opera sono suol elettori e 
che egli non poteva esporli 
alia « verniciatura » prevista 
nel finale di AllezIIop. Cosl 
si e dovuto cambiare questo 
finale: fiori di carta al posto 
della vemioe. Ma in realta cer-
ti sovrintendenti (incidenti 
per Hallez-Hop si ebbero an
che a Bologna), rimanendo 
inert! dl fronte al dlsturbato-
ri, vogliono soprattutto tran-
quillizzare 1 loro... elettori che 
In realta le cose, all'interno 
del teatri, non cambieranno 
mai. Essi sono afTezionatl a 
certi riti operistlci, e proprio 
alio spettacolo lnteso . come 
rito... 

Berio e proprio RStrabilia-
t o » dell'andamento delle so-
vrlntendenze che appalono, 
perb, del tutto adeguate alia 
situazione generate, per cui, 
ad esempio, i professori non 
insegnano e i sovrintendenti 
si svelano quali prodotto del 
sottogoverno. II che e parti 
colarmente grave nel teatro 
dell'Opera che fe un teatro 
lmportante. per lo meno come 
museo... 

Non si creda, perb, che Be
rio non ami anche la nostra 
tradizione lirica. Ama il ne
st ro melodramma. ma ritlene 
che nel senso tradizionale sia 

E' morto Charles jr. 
f iglio di Chaplin 

HOLLYWOOD. 20 
Charles S. Chaplin jr., figlio 

del grande Chaplin, e stat0 trc-
vato morto nella sua abitazione 
di Hollywood. Aveva quaranta-
due anni: era fratcllo di Syd
ney jr. e come lui attorc (erano 
nati dal matrimonio di Chaplin 
con l'attrice Lita Grey). 

Causa della morte di Charles 
jr. 6 stata. secondo la polizia. 
una caduta accidentale. L*at-
tore era tornato di recente a 
casa dopo una lunga degenza 
in ospedale. dove era stato ri-
covercto per una polmonite e 
una pleurite. Aveva inoltre una 
gamba ingessata e per cammi-
nare doveva servirsi di un paio 
di grucce. 

ormai un'esperienza conclusa. 
Del nostrl musiclsti gll piao 
clono Monteverdi, Donizetti, 
Rossini, Verdi, e anche Puc
cini. Alcune opere moderne se-
gnano, per6, la concluslone di 
un ciclo: PelUas et Millsande 
di Debussy; II cavallere della 
rosa di Strauss; Woz2ecfc e 
Lulu di Berg; Mose e Aronne 
di Schoenberg. La carriera dl 
un llbertino, dl Stravlnskl, e 
— per Berio — proprio una 
bella lettera dl addio al me
lodramma dl vecchio stampo. 

II nuovo teatro musicale, 
tra l'altro, deve superare la 
« trincea » che, nella tradizio
ne, e rappresentata dalla fossa 
dell'orchestra, fatta apposta — 
secondo Berio — per difendere 
la borghesia dagli « attacchi » 
del cantanti, della gente che 
sta sul palcoscenico, tradizlo-
nalmente ritenuta dl rango mi
nor©. La borghesia, infatti, 
vuole sempre avere la confer-
ma, invece, che tutto continua 
In un certo modo. Percib i ben-
pensantl si lrritano quando in 
Allez-Hop i mimi scendono In 
platea, mentre sulla scena i 
detentori del potere appalono 
in mutande. 

Avremo ancora Berio in Ita
lia per Laborintus II, che sara 
presentato al Festival del due 
mondl, a Spoleto. Un lavoro 
in collaborazione con Sangul-
netl, con la regla di Arbasino. 
E" uno spettacolo nuovo, in bi-
lico tra l'opera e il balletto. 
e non e'e da temere che 11 re
gista possa dar di mano a una 
regia distruttiva, del tlpo di 
quella azzardata, ad esempio, 
con la Carmen. Laborintus II 
ebbe nel 1966 il Premio Italia, 
ricorda Berio, ma non come 
lavoro italiano. La composlzlo-
ne, Infatti, gll fu commlsslo-
nata dalla Radio francese che 
la present6 al Premio Italia. 
vincendolo. 

E dopo? 
Per il Teatro Massimo di 

Palermo — ma per la stagione 
1969-70 — ho in mente un la
voro su un testo di Livia Do 
Stefani, con scene di Renatn 
Guttuso. Ma prima, tra breve, 
sar6 in Francia per la realiz-
zazione d'un lavoro composto 
in America tra 11 1963-64. ma 
che in America e stato sem
pre boicottato e proiblto. SI 
intitola Traces, su un testo di 
Susanne Oyama lspirato al li
bit) dello scrittore negro Ja
mes Baldwin, II fuoco la pros-
slma volta. E* quasi un orato
rio, con due voci femminlll, 
due corl e strumenti. Senon-
che\ a un certo punto, 11 coro 
si divide In un coro dl bian-
chl contrapposto a un coro di 
negri che ha qualcosa di suo 
da dire. Purtroppo, la discri-
minazione razziale, che e un 
motivo dl dramma nella vita 
americana, come lo e la guer-
ra nel Vietnam, ha sempre im-
pedito l'esecuzione 

Berio ha un altro grosso ln-
carico da condurre a compi-
mento tra il 27 aprile e il 5 
maggio: un Festival di musica 
Italiana, organizzato dalla Juil-
liard School di New York In 
collaborazione con llstltuto 
di cultura italiana, diretto dal 
prof. Cardillo. In programme 
figurano, tra l'altro, un'opera 
dl Cavalli (L'Ormtndo), pagi-
ne di Dallapiccola, Petrassi, 
Ghedinl, Resplghl, Casslla, Ma-
lipiero. Tra I modemisslml: 
Maderna. lo stesso Berio, Bus-
sotti (sara eseguita in veste 
scenlca la Passione secondo 
Sadel, Donatoni, Clementi e 
Marcello Panni. In un con
certo per coro, accanto a com-
posizionl dl Verdi, Monteveidi 
e Petrassi. hanno un posto dl 
rlllevo 1 Cori dl Didone di 
Luigi Nono, del quale Be
rio apprezza una certa produ-
zlone musicale e condlvide in 
pieno l'atteggiamento umano. 

E poi, ha la scuola, Avendo 
a che fare con una ottantina 
dl allievi (in Italia, sarebbe 
possibile?) ha pure I'lmpres-
sione e la gioia di contribuire 
a cambiare qualcosa, anche 
attraverso la musica e U di-
battito culturale. 

Erasmo Valente 

le prime 
Musica 

Cenerentola 
alTOpera 

La celebrazione rossiniana. 
aporontata dal Teatro dcll'Ope; 
ra. si e mossa in chiave di 
favola. con la ripresa della 
Cenerentola (1817: viene dopo 
il Barbiere e dopo VOtello). La 
favola. per6. in Rossini non c 
•vaskme dalla realta. La musi
ca. infatti. spesso incline al 
patetico. accentua — condivi-
dendolo — Q bizzarre realisroo 
del libretto di Jacopo Ferretti 
(non per nulla, amico del Belli. 
uomo vicino alia vita). Un li
bretto divertcnte. pur se lonta-
no daH'originaria favola di Per-
rault, e interessante anche per 
certe situazioni hncuistiche 
{* miei rampoMi femminili». 
«inciambelliamo il braccio». 
e c c ) . Tali situazionL e il me
no che possa dirsi, furono ge-
nialmente sfruttate in musica 
da Rossini. Riprende certi 
«suoi > stessi atteggiamenii. 
ma anticipando alcuni abban-
doni belliniani, si ricorda spes
so di Mozart Non soltanto per 
quel gusto delle enumerazioni 

. (alle misurazioni di Figaro pos-
sono corrispondere quelle della 
Cenerenlola. con il conto dei 
cento5e.1ici cavalli). quanto pro-
p-io per la #eneta dellimpian 
to musicale. per lo stile, per la 
coerenza e la taldczza dell'in-
vcnzione. 

Alia sorprendente indsivita 
della musica ha fatto riscontro 
la sorpresa della giovanile. bal-
j»nTfliu e sapiente direziooe di 
yhtorio Gut 0 quale, faceodo 
flnta dl niente, si e gia roesso 

dietro le spalle gli ottantadue 
anni. H regista Peter Ebert ha 
mantenuto in limiti onesti la 
vivacita scenica. I cantanti (e 
il coro) hanno fatto meraviglie. 
ruotando intorno all'eccelsa ar
te di Teresa Berganza. uns Ce
nerentola prestigiosa. Applaust. 
frequenti anche a scena aperta. 
hanno punteggiato il successo e 
la straordinaria bravura di Lui
gi Alva. Sesto Bruscantini. Pao
lo Montarsolo. Eccellenti. perd. 
anche Rita Talarico. Rosa La-
ghezza e Giannkrola Pigliucci. 

Funzionale 0 vecchio allesti-
mento. ma non felice la suddi-
visione ddlo spettacolo in due 
atti. il primo dei quali va avan-
ti per un'ora e mezza 

Serata festosa. con applausi 
e chiamate in^tenti acli inter-
preti tutti e al magniflco Gui. 

e. v. 

Diecimila 
comparse in un 
film unghmse 

BUDAPEST. 20 
Oltre diecimila comparse sa-

ranno impiei!J,,c In Ungheria 
per la realizzazkme del film 
Le stelle di Eger. tratto dal-
lonxtnimo romanaodi Geza Gar-
donyi. molto diffuso in Unghe
ria e tradotto in numerose lin-
gue. La vkenda e knpemiata 
su un epteodio deU'eroica e vit-
toriosa difesa della cittadina di 
Eger contro rassedio di sover-
cfaianti forze mOitarl dei tucchL 

LA SCOMPMtSA ML GRANDt RCGISTA CARL WtODOR DRMR 

Un religioso che aborriva 
tutte le «chiese» 
Un alto esempio di rigore sfilistico e morale - Le sue opere 
maggiori: « La passione di Giovanna d'Arco », « Vampyr», 

« Dies Irae », « Ordet», « Gertrud » 

COPENAGHEN. 20 
Carl Thodor Dreyer d 

morto stamarw in ospedale do
po breve malattia. Aveva 79 
anni, essendo nato a Copena-
ghen il 3 febbraio I8S9. 11 ce-
lebre regista danese aveva ri-
portato. alcuni giorni fa, set-
volando nel baano. una frat-
tura delle ossa pelviche In se-
guito si c sviluppata una setti-
cemia che ne ha provocato la 
morte. 

Carl Theodor Dreyer 

Possiamo almeno essere 
soddisfatti di una cosa: la 
cultura italiana ha compiuto 
quasi tutto il suo dovere per-
che questo eccclso regista 
fosse conosciuto dal nostro 
pubblico. La Mostra di Vcne-
zia gli dedicd ben due « per-
sonali » nel dopoguerra; i 
Circoli del cinema hanno co-
stantpmente proiettato i suni 
capolavori: le case editrici 
hanno pubblicato le sue see-

II XV Festival del documentario a Belgrado 

Spregiudicate immagini 

della societa jugoslava 
La manifestazione si e aperta martedi — In 
sei giorni saranno proiettate sessanta pellicole 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 20 

Ieri sera si £ aperto a Bel
grado il XV Festival del docu
mentario e del cortometraggio 
jugoslavi. In sei giorni ver-
ranno proiettate le sessanta 
pellicole, died per ogni sera, 
ammesse in concorso, e il 25 
marzo verranno ripresentati 
i film premiati. Quasi tutti i 
rtneifori degli scorsi anni par-
tecipano a questa importante 
rassegna del documentario, 
un genere cinematografico che 
ha dato alia Jugoslavia la pos-
sibilita di numerose afferma-
zioni anche all'estero. 

Mutapcic, che si affermo con 
Cancari, & in gara con U pon-
t e : Skanata, uno dei piu no-
tevoli nomi del documentario 
jugoslavo, che I'anno scorso 
presentd Combattente riposo. 
il quale ottenne numerosi ri-
conoscimenti anche all'estero. 
d quest'anno in lizza con No
stalgia del vampiro. Anche 
Dusan Vucotic. gia vincitore 
deU'Oscar per H disegno ani-
mato, sara presente quest'an
no, dopo una lunga pausa, 
con il film La macchia sulla 
coscienza. 

Che cosa ci si attende dal 
Festival? Innanzitutto una con-
Jerma del valore di molti de
gli autori impegnati in questa 
importante e purtroppo spesso 
misconosciuta attirita cultu
rale. Anche qui il documenta
rio svolge una funzione non 
solo di illustrazione dei pro 
hlemi della societa. ma di cri-
tica, spesso aspra, nei con
fronts delle contraddizioni che 
pure si presentano in una so
cieta socialist a. La prima se-
rata ha fornito la prova di 
tutto cid. Accanto ad opere di 
stampo tradizionale. illustranti 
ad esempio le aitivita portico 
lari di alcuni gruppi etnici o 
il modo come venaono tessu 
ti i tappeti in determinate re 
gioni jugoslare. sono state 
proiettate opere che affrorita 
no in maniera critica e satiri-
ca i problemi conrreti della 
societa. degli uomini. ecc. Due 
in particolare ci sono apparse 
interessanti: La settimana di \ 
Golubocic e Gente disocc:-
pata . di Slinic. 

La settimana tratta del 
€ tempo libero > dei lavoratori 
jugoslavi. Ulustra giorno per 
giorno le loro fatiche. U lu-
nedi il lavoro di un nettur 
bino. il martedi quello di un 
facchino. U mercoledi quello 
di un addetto alle fognalure. 
e cost via. Poi tutti si incon-
trano la domenica, e occvpa-
no la loro unica giornata li
bera continuando pTaticamen-
te a spendere le loro energie 
in lunghi ed estenuanti corpo 
a corpo di lotta libera. A tut
to questo fanno da contrap-
punto le immagini della so-
cieta in svUuppo: palazzi mo 
dernissimi. file di autnmobi 
li. ecc. U f'tntn *< esenplifica 
tivo di cio .t.e intende dire 
Q regista. Difatti Nedelja in 
serbo-croalo significa < dome
nica » e « se t t imana» : net-
suna differenza, quindi, (ro U 
lavoro dj ogni giorno e U ri
poso settimanale. Gente diaoo 
cupata e un'inchiesta su grup- I 

pi di senza lavoro. i quali 
convergono dalla provincia 
nella cittd e vivono con un 
sussidio dello Stato, riuniti 
insieme in costruzioni non 
sempre ospitali, completamen-
te distaccati dalla societa. II 
progresso tecnologico ha pro
dotto questo fenomeno in un 
paese dove il passaggio dal 
vecchio al nuovo e stato trop-
po veloce per poter assorbire 
tutte le forze di lavoro dispo-
nibili. 

II regista interpella i pro-
tagonisti di questa eterna « at-
tesa di lavoro T», li fa parlare 
ed esprimere i loro pareri su 
tutti i problemi della societa, 
tendendo perd a dimostrare 
che molto spesso essi non so
no coscienti del processo ge
nerate che ha investito la Ju
goslavia socialista. 

A fianco della rassegna vera 
e propria, si srolge una c in-
formativa ^. che comprer.de 
alcuni cortometraggi polacchi. 
Viva attesa, anche, per il do
cumentario girato ad Hanoi, 
durante i bombardamenti ame-
ricani. da una troupe cinema-
tografica cubana. 

Franco Petrone 

Manifestazione 
in piazza 

degli artisfi contro 
la censura in Brasile 

RIO DE JANEIRO. 20 
La crisi in atto fra gli artisti 

di teatro brasiliani e i servizi 
di censura federale e statale, 
si e aggravata dopo le ultime 
disposizioni contro la messa in 
scena di varie commedie. come 
Cordelia Brasil di Antonio Bi-
var. Barrela di Plinio Marcos. 
Ritorno a casa di Harold Pinter. 
Santitd di V. De Paula, tutti 
testi considerati impresentabili 
al pubblico per i concetti che vi 
sono esposti e il linguaggio che 
vi viene impiegato. La notizia 
che la censura dello Stato di Rio 
ha ora proibito la rappresen 
tazione deU'Erfipo re di Sofocle 
in un teatro della citta di Tres 
Rios. ha aumentato nellambien 
te teatrale brasiliano I'ostilita 
aH'atteg^iamento degli organi 
governativi. 

Ieri sera, gli artisti di teatro 
di Rio de Janeiro si sono ac 
campati nel centro della ritta 
per raccogliere firme di ade-
sione al loro movimento 

ZIA PERIC0L0SA 

CATANIA - Conlinuano le ripres* di • Un belhisimo novembre », 
tratto dal romanzo di Ercole Parti • diretto da Mauro Bolo-
gnlni. Protagonists del f i l m a un ragazzo che si innamora perdu 
tamente a senza speranta dl una sua i l a , molto bella a molto 
moderna, che para proferlsca gli uomlnl maturl. Gina Lollo-
brlgWa (la i l a ) a Paete Twreo (H nipote) In una scena dal f i l m 

neggiature. desunte dal mon-
taggio definitivo come quella 
di Vampur edita da Poligono 
vent'anni fa, oppure nei tesio 
preventivo deU'autore come 
quelle della Passione di Gio
vanna d'Arco. di Vampyr, di 
Dies lrae. di Ordet c di Ger
trud, pubblicate nei Cinque 
film di Einaudi l'anno scorso 

Anche le riviste non sono 
state avare nei confronti di 
Dreyer. a partire dal P'jfi-
tecnico per iniziativa di Elio 
Vittorini, passando per Cine
ma nuovo, il cui direttore 
Guido Aristarco ehbc una po-
lemica dirctta col regista a 
proposito della scienza mo-
derna. per flnire con i « nu-
meri unici » universitari. sui 
quali Dreyer 6 stato sempre 
profondamente rispettato 

Non parliamo poi dei saggi 
critici che gli sono stati de 
dicati. numerosissimi. anche 
in Italia Dreyer. insomnia, 
era un valore sicuro. un mae
stro riconosciuto del cinema. 
una gloria indiscutibile della 
c settima arte ». da porre ac
canto ai maggiori. anzi ai 
massimi. E' vero che qualche 
sua opera pote essere anche 
dtiramente contestata. come si 
azznrdd a tentare Umberto 
Bnrbaro con Ordet o come 
accadde a Gertrud ridicoliz-
zata nella sua anteprima pa-
ngma dalla stampa quntidia-
na francese (e anche da qual 
che grosso giornale italiano) 
Ma in genere si puo afferma 
re che. perfino a livello gior-
nalistico spicciolo. il nome di 
Dreyer incuteva rispetto e ti-
more a tutti: e la prova si 
ebbe nel 19(56. allorche addi-
rittura la nostra televisione si 
slancid nell'arengo osando esi-
bire. sia pure soltanto sul se
condo canale (non sarebbe il 
caso di riprenderli ora sul 
primo in omaggio al grande 
scomparso?), proprio quei 
cinque film, dei quali poi il 
c Tutto Dreyer > di Einaudi 
ci avrebbe dato la documen-
tazione letteraria. 

Cid doverosamente premes-
so. 1'addio a Dreyer pu6 es
sere oggi piu sereno. anche 
se il grand'uomo se n'e an-
dato senza poterci lasciare 
1*« opera della sua vita ». '•he 
sarebbe stata quella Vita di 
Cristo da lui tenacemente per-
seguita per decenni. e che non 
trovd mai nd finanziatori ne 
mecenati in questo bel mondo 
capitalistico che piu facil-
mente relegd il suo autore. 
nonostante tutta la sua glo
ria. al mestiere di cronista di 
giornale (piu volte ripreso du
rante la sua lunga carriera) 
oppure alia gestione c ono-
raria > di un cinematografo 
di Copenaghen Pud essere 
piu sereno. il nostro commia-
to. non tanto per 1'eta vene-
rabile dell'uomo che comme-
moriamo. quanto perche. gra-
zie alle molte iniziative che ab-
biamo ricordato — e a cui va 
assolutamente aggiunta quella 
di una societa distributrice. la 
Globe, che a suo tempo lancio 
sul nostro mercato alcuni film 
di Dreyer nelle versioni ori-
ginali sottotitolate —. esiste in 
Italia una buona parte della 
opinione pubblica non filistea. 
ne totalmente spio^'eduta da-
vanti alle opere deH'inceano. 
la quale ha cercato di acco 
gliere nel modo piu concreto 
e sensibile l'altissima e ar-
dua lezione di questo cineasta 
solitario. 

Nel suo mezzo secolo di at
ti vita cinematografira. Dreyer 
ha realizzato appena quattor-
dici film, i primi dieci dei 
quali (includendo anche La 
passione di Gioranna d'Arco e 
Vampur) dal 1920 al '32 e al 
cuni di es-i (non esclusi i duo 
citati) aU'estero. ed e^atta 
menfe in Francia I tre nvasr 
sriori film danesi — Die? lrae. 
Ordet e Gertrud — nsalgono. 
altemati a quasehe documen 
tario e a un flm sbaeliato e 
da lui ripudiato. rispettiva-
mente al 1943. al 19T5 e a! 
1964. Bastano tali date a far 
comprendere che ci troviamo 
in presenza d'una personalita 
unita. unica. totalmente s\-in-
eolata dalle regole comuni. In 
certo senso. un altro autore 
scandinavo. Bereman. ha per 
rr.sl dire t p--»po!arirzaTo » al 
cuni dei femi caratteristin 
della filosnfia noniTca e del 
travaelio religioso di Drever: 
ma il giovane Bersmari airav.s 
anche due o tre film all'anno. 
senza contare le sue regie tea 
trali. TJ rigor*.- 5tnLstico di 
Dreyer. consistente nel t c a -
vare » piuttosto che nel c met-
tere>. semhra essere stato 
ereditato. ogei. da un regista 
francese. Bresson, anche h.i 
autore narco e solitario: e tut-
tavia I'amplissimo arco che 
Drever copre con la sua car 
riera. e anche la nr/evoHssi-
ma differenza che corre tra 
un'opera di nura avanguardia 
clnematografica. come la Gio
ranna d'Arco e muta ». e i par-
latissimi Ordet o Gertrud 
fl'ultfano, pxrf. di una voluta e 
ricercata tapoatazione teatra

le), ci consentono di dedurre 
una sua ben piu rieca e ben 
pill complessa disponibilita te-
niatica, pui nei niL-\it_:jiiiiu ii-
gore morale e poetico. Dreyer, 
cioe. non e in nessun modo 
un autore npiegato in se stes 
so. bensi un artista che. nella 
sua app.irente solitudine. e 
aperto ai grandi problemi. sia 
pure di un genere pirtieolare 
e che puo sembrare a volte 
poco contemporaneo. ma ri-
meditati ad ogni occasione e 
alia luce di situazioni stonche 
diverse. 

Lo prova in maniera clamo-
rosa. ad esempio, un film come 
U Dies lrae. che si ricollega 
alia tematica sul fanatismo re
ligioso gia adombrata (e con 
quale violenza plastica) nelta 
Giovanna d'Arco. ma che na-
sce — e non per caso — nel 
momento della minaceia na/i-
sLa sull'Kuropa Ixi puo pro-
vare anche la scelta del testo 
successivo. Ordet. non per ca 
so presente da decenni nella 
coscienza del regista, e do
vuto al paslore protestante 
Kaj Munk, che di quella mi-
naccia fu una vittima concre-
ta. fucilato dagli oppressori e 
martire della Resistenza da
nese. 

Ma e'e un'altra prospettiva. 
assai moderna. che tutta la 
carriera del magg'or Drever 
conferma. e che ci stupisce di 
veder tutto sommato pico con 
siderata nelle indasini sul-
1'opi'ra complessiva In cio. 
anzi. Drever e t contempora
neo * come potrebbe esserlo un 
Godard (!). Voaliamo dire la 
preminenza delle figure fem
minili nella sua filmografla. 
L'allegro sareasmo (anche 
questa una novita. in Drej'er!) 
contro la concezione della don
na come « angelo del focola-
re > nel Padrone di casa: la 
terrestre contadina che e la 
santa Giovanna torturata dal
la dialettica disumana e ipo-
crita di quel collegio di Rouen 
che e un'accozzaglia di tutti 
i vizi masehili: I'indemoniata 
Anna del Dies Irae ahbando-
nata dal suo deholissimo aman-
te: la moslie di Ordet che la 
fede nell'amore fa risorffere 
letteralmente fsi not: la « sen-
sualitn » del suo risvealio) dal
la morte: infine Gertnide. ri-
tratto della donna che ha sete 
d'assoluto. un assolnto che. in 
lei creatura femminile. s'iden-
tifica nella passione senza com-
promessi. 

Naturalmente c'd sempre 
un'ambiguita di fondo. una 
ambivalenza. anzi (per essere 
ancor piu esatti) una cpoli-
valenza > di significati. che 
scorre attorno e sotto a molti 
di questi personaggi Cosi co
me e'e Todio addirittura inve-
terato di Dreyer per le 
t chiese >. ossia la polemica 
ch'egli conclude a van Iivelli 
e con diverse armi artistiche 
contro ogni tipo ii clericaJi-
smo. di stortura idoologico-
religiosa, di irreggimentazio-
ne delle coscienze. di fanati
smo strumentale. Mai cosi a-
pertamente e possentemente 
nel cinema il gesuitismo c la 
crudelta morale dei farisei 
furono bollati a sangue. e sot-
toposti al verdetto della storia. 
come nella Passione di Gio
ranna d'Arco. 

K non rappresenta forse. il 
Dies Irae. soprattutto una cie-
ca e funebre vittoria dei < cac-
ciatori di streghe »? Da arti
sta grandissimo Dreyer coglie 
qui. con obiettivita assoluta. 
una tragedia storiea amDiva
lente: la follia dei giustizieri 
convinti di esorcizzare il de-
monio. e la follin della vitti
ma che. nel proprio intimo, 
«non e affatto con\inta li 
non essere :n colpa t. 

A tanto pud condurre una 
superstizione collet tiva. uni 
collettiva dog--nera/.tone Jel ! 
lo spirito I fanciulli del ct*r.i. 
aUaperto. insensibili a] fa 
scino della natura. intooano 
con voci bianche e impersona-
li. fredde e .cp:etate come le 
deliberazioni dei loro padri. 
I'inno gregoriano di commento 
a una morte atroce. Le dolci. 
tranquille linee < orizzontali » 
della descrizione ambientale. 
di quegli interni che do\-reb-
bero -^ssere densi di calore 
umano. delle delicate e sen 
suali movenze di cerbiatta 
dcV.a b^Ma e giuvpne Anna 
(ma sono anche movenze 
e serpentine >. stwrido certi 
paradigmi deU'occuliismo me 
dioevaie. di cui Dre>er fu 
sempre studioso). vengono \ io-
lenternente r. jzzate dalla lun
ga scala su cui e legata la 
povera veccru2 fattucchiera 
di paese, e che si soUeva in 
c verticale >. in tutta la sua 
terriKeartte altezza. prima di 
essere abbattuta. con l'urlo 
della vittima. sulle fascine che 
bruciano Ad majorem Dei 
gloriam, come diceva la scri: 
ta in latino che campeggia 'a 
neU'edizione originale e che 
1'edizione televisiva ha, in 
Italia, pudicamente tolto di 
mezzo. 

F3aiv!7 

Ugo Catiraghi 

a video spento 
UNA CITTA, UN REGI

STA — La promessa di 
AVnanacco — di parfire 
dall'attualita, dalla crona
ca, per ricercarne i retro-
scena e le radici, per ana-
lizzare lo svolyimento dei 
fatti e le sue implicazioni 
— sembra non possa essere 
mantenuta. Co<i, la rubri-
ca si r'tvale sul piano del-
Vimmaaine rara, del do-
cumento inedifo: e quando 
ci riecce. fa certo opera 
uttle e interessantc. Abbia-
mo spesso scntto che la 
puia t ievocazione di avie 
nnnenti del passato ci sem
bra insuffiacntc: ma wan-
do questa rievocazione c 
compiuta sulla base d\ ma-
teriale mai visto e di ec-
cezionale efflcacia, il tli-
scorso. almeno in una cer
ta misura, muta. 

prezzaio. neU'Almanacco di 
ieri sera, il servizio sulla 
caduta di Berlino. costrui-
to con sequvnzc davvera 
impreisionatiti che pro>r-
mvano diuih urchivi sorw 
tici. 11 * Pi'z:c ». e. in par
ticolare, alcuni brani (la 
bat*".,ilia casa per casa. la 
cattura dei aenerali. il »«'-
rJtiiVinicrilo dei rapazzi) 
hanno ricreato 'til video m 
modo diretto il rlimn di 
quelle inornate tembili: 
alcune immaami. quelle dei 
soldati .soi'iciici che pian-
tano la bandiera rossa sul 

Reichstag, sembravano trat-
te da un film dell'epoca 
d'oro del cinema sorietico. 
Apprezzabile, in modo par
ticolare, il montaggio di 
Vera Gengarelli. che me-
diante il Imtsco accosta-
mento di determinate im
magini 6 riitscila a costrui-
re un discorso rapido e di 
grande evidenza. 11 com
mento di Pompeo De Aat-
lis, invece. non d sempre 
riuscito a sintetizzare efjl-
cacemente la situazione t 
a fondersi. come avrebbe 
votuta. con le immagini. 

Interessanti anche gli al-
tri tre servizi: soprattutto 
quello di Greco e Sal io in 
ricordo di Erich von Stro-
heim, che sarebbe stato. 
perd. anche piu chiaro ed 
efficace se gli autori aves-
sero compiuto una analisi 
piii puntuale delle tequenzt 
,lt>l fll,,, rlirrtUt /» i»tfi>*,1*A. 

tati dal grande regista atto
rc. Anche il profilo di Ken-
uatta si niovava di immagi
ni tuinificativc e di una 
analisi non banale: tutta-
via. <ili autori. l.eonardi e 
Marchetti. nnn snuo riii.sci-
fi a rilevare i limiti e le 
con'raddizumi del » mode-
rat iwia » e della formazione 
anqlosas^one di Kcngatta 
(o non hanno volute farlo) 
e ro?i. nel cmnplesio. il 
t pezzo » lia fimto per ASSIJ-
mere un tono agiografico. 

g. c. 
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TELEVISIONE 1' 

1C,30 
11,30 
12,30 
13,00 
13.25 
13.30 
17,00 
17,30 
17,45 
18,55 
19,15 
19.45 
20.30 
21.00 
23,00 

SCUOLA MEDIA 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE 
SAPERE 
RACCONTI Dl VIAGGIO 
PREVISIONI DEL TEMPO 
TELEGIORNALE 
IL TEATRINO DEL GIOVEDI' 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
QUATTROSTAGIONI 
SAPERE 
TELEGIORNALE SPORT 
TELEGIORNALE 
LA PUTTA ONORATA 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 

18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 
19,00 SAPERE 
21.00 TELEGIORNALE 
21,15 SU E GIU' 
22,30 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 

N A Z I O N A L E 
Giornale radio, ore: 7. 8, 

10. 12, 13. 15, 17. 20. 23; 
6.35: Corso di lingua fran
cese: 7.10: Musica stop; 
7.47: Pan e dispari; 8.30: 
Le canzoni del matlino; 9. 
La nostra casa: 9.06: Co-
Ionna musicale; 10.05: L'An. 
tenna; 10.35: Le ore della 
musica: 11.24: La donna og
gi; 11.30: Antologia musica
le; 12,05: Contrappunto; 
12.36: Si o no; 12.41: Pe-
nscopio; 12.47: Punto e vir-
gola: 13.20: La corrida: 14: 
Trasmissioni regionali; 14 e 
37: Listino Borsa di Mila 
no; 14.45: Zibaldone italia
no; 15.30: Le nuovc canzo
ni; 15.45: I nostn successi; 
16: Programma per i ra 
gazzi; 16.25: Passaporto pt-r 
un microfono; 16.30: II sofa 
della musica; 17.55: Sui no 
stri -nercati: 18.05: Gran 
v- .Ua: 19.13: Sherlock Mol 
i ^3 ritorna; 19.30: Luna 
Park; 20.15: Operetta edi-
zione tascabile; 21: Concer
to del quartet to ungherese: 
21.40: Le nuove canzoni: 22: 
III Festival internazionale di 
musica leggera; 22.30: Chia-
ra fontana. 

S E C O N D O 
Giornale radio, ora: 6,30, 

7,30, 7.30. 8,30. 9.30 10.30, 
11,30. 12.1S. 13,30. 14.3C 
15.30. 16.30. 17.30 18.30 
19,30, 21,30, 22,30; 6:35: Pn 
ma di cominciare: 7.43: hi 
hardino a tempo di musica; 
8.13: Buon viaggo- 8.18: 
Pari e dispart; 8.40: Elio 
Pandolfi; 9.09: Le ore libe 
re; 9.15; Rom^ntica: 9.40: 
Album musicale; 10: Lo 
scialle di Lady Hamilton di 
Vincenzo Talarico: 10.15: 
Jazz panorama; 10.40: Mol
to pepe: 11.35: Lettere aper-

te; 11.41: Le canzoni degli 
armi '60; 12.20: Trasmissio
ni regionali: 13: II vostro 
amico Albertazzi; 13.35: 
Gianni Morandi presenta: 
Partita doppia; 14: Juke
box: 14,45: Novita discogra-
fiche; 15: La rassegna del 
disco: 15.15: Grandi cantan
ti lirici; 16: Microfono sulla 
citta: Amalfi: 16,35: Pome-
ridiana: 16.45: Buon viag-
gio: 17.35: Classe unica; 
18: Aperitivo in musica; 
18.20: Non tutto ma di tut
to; 18,55: Sui nostri mer-
cati: 19: Cori da tutto il 
mondo; 19.23: Si o no; 
19.50: Punto e virgola; 20: 
Fuorigioco; 20.10: Caccia 
alia voce: 21: Italia che !a-
vora; 21.10: Novita disco 
ernfiche inglesi; 21,55: Mu-
^ca da ballo. 

T E R Z O 
10: F. Schubert- 10.55: M. 

Ravel: 11.05: Rilratto di au
tore: Franz Liszt; 12.10: 
University Internazionale G. 
Marconi: 12.20: C. Frank. 
A. Dvorak; 13: Antologia di 
interpreti; 14.30: Musiche 
cameristiche di Johannes 
Brahms: 15.30: Corriere del 
disco; 16.50: A. Marcello; 
17: Le opmioni degli altri; 
17.10: Ugo Sciascia: Fami-
glia in enst? 17.20: I Corso 
di lingua francese; 17.45: 
P. Hindemith: 18: Notizie 
del terzo; 18.15: Quadrante 
economico; 18.30: Musica 
leggera: 18.45: Pagina aper-
ta: 19.15: Concerto di ogni 
sera: 20: L'Opera dei men-
dicanti. Opera ballata in tr« 
atti di John Gay. Musica di 
Benjamin Britten. Direttore 
Ferruccio Scaglia; 22: II 
giornale de1 terzo - A Pa-
rigi in libreria - Rivista del
le riviste. 

La piu grande industria dolciaria d'Europa produttr ic* d l 

dupk> 
Vi invita a vedere stasera afle 20,50 in Carosello 

di Ed mondo De Amicis 
Interpreti principali: 

Antonio Firciti 
Andrea Checchi 
MarisaMerltei 

II padra 
Lamadr* 

II Piccolo Scrivaao Fforeatia* 
Giulio i un piccolo ragazzo di Firenze.scolaro di qalnta 
elementare. Suo padre, modesto impiegato delle fer-
rovie, per aumentare i suoi scarsi guadagnl, fa a cast, 
di sera, lavori di copiatura, passando a tavoiino buo
na parte della notte. 
Per aiutarlo, Giulio, quando il padre va a dormire, di 
nascosto continua il suo lavoro. Ma la nriattina come 
c difficile scguire le lezioni. far bene i compiti... 

QUplOcioccolato purissimo 

http://comprer.de

