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Scuola 

Un'interessante collana di 
«elassici» ripropone il problema 

Perche «l'ora 
di italiano*e 
in tollerabile ? 
I h settore delllnsegnomeiito liceale 

ciw, pit) d'ogni olfro, resist* a tenta-

ttvi onche ffimidi di sperimeittaziofM 

II peso (Wl'eredita crockmo 

De qualcfae anno si e intra* 
p m t ancfae sul piano didat-
woo, da parte di inaegnantt 
meno dtapoati ad accettara 
Je formuie atereocipate, una 
TVwktaaB radical* deU'impo-
atasiooe idealistic* di tuttl i 
noatri programmi (nei meto-
di come nei contenuti), Del
ia lumca attesa di una rifor-
ma che dia un crisma di le
gality ad espedmenti che con-
tinuano ad essere aocolti dal-
to eutorfta scoiastfche come 
vere e proprie eresie o, nei 
cad dl maggiar toUeranss, co
me hliwarrie di acano peso. 
II eettore deUfnaegnamento 
liceale to cut ai constata 1M 
iMator wiatenra ad ognl 
modesto teoUtiTO dl rionova-
mento e quello della lettera-
tura italiana: to ai e visto 
anche in occaaione del recen-
ti cosiddetti nuovi esatni dl 
maturita, durante i quali gll 
student! hanno incontrato no-
tevoU difficolta ala nello svol-
tare temi cautamente dlverai 
da quelli tradizknali di con-
tenuto atrettamente letterario. 
ala neJTaffrontare qualcbe mo
desto tentativo di discussione 
«u problem! storiografici gene
ral! o *u argomenti cannessi 
oon la vita culturale del no
atri giornt, 

I * verita • cbe rineagna-
mento della letteratura Italia* 
na net Ileal rlsente piu dl 
ognl altro del peao dell'eredlta 
crodana e della mediaaione 
che 11 Croce steaso face del
la opera rhwanctisiana; inae-
gnantl fofmattsi negll annl 
in out to universita erano er-
meticamente chiuse ad ognl 
corrente dl penalero o disci-
plina non coneUlabUl con la 
Wosofla idealiatk» (e ml ri-
ferisoo non aoltanto agll an
nl del fascismo ma anche a 
quelli dalllmmediato dopo-
guerra), perpetuano oggl n«lla 
scuola media metodi e pro-
gnunmi dldattici largamente 
supersti negll studi superlorl 
e oontrastanti con 1 piu vivi 
tnteressl del glovanl. 

L'ora dedicate alia lettera
tura italiana e cost diventa-
to una delle piu intollerabl-
11, o perche rinsegnante, as-
aillato dalla preoccupazlone 
di sflnire il programme », 
snoecfols nomi dietro nomi, 
noitoni dietro noaionl, in una 
vertiginosa c o m attraverso 
secofl dl letteratura di cui al
ia fine non rasters nemmeno 
una vsgs conoscenza, oppure 
perche llnterpretaaione criti-
ca del testi (quando oon si 
Umita a una pedestre « expli
cation dastextes »> oscilla fra 
i Umltt eetremi della contem-
plasione estetica (il croctane-
simo ha lasciato una prof on-
da tracola in questo meto-
do d'inssgoamento) e dello 
psloologismo. Baramente, Inli
ne, capita dl trovare chl di-
mostri 11 ooraggto dl soffer-
marai su certi cosiddetti auto
ri minori, piu utili per oom-
prendere una detenninata epo-
ca della storia della civfita 
che non 1 cosiddetti mag-
giori, la cui opera pub pre-

Notizie 

• II IV Convtgno Mltleleu-
repee vede rlunltl a Gorltia 
dal 15 al 11 novembre I rap-
preoentsntl dl M I paesl eu-
repel — Austria, Cecoslovac-
chla, Germanla, Italia, Ju
goslavia, Ungherla — ear 
diaaitere awl torn* t M i t t * 
leuroea, ogei>. Quost'anno 
— per la prima volta — se-
ranno protentt ancha alcunl 
studies! della Romania. La 
manlfestazione, promosta 
dalla rivltta t Inlzlatlva 
I M A M M * con II patrocinle 
dalla Reolen* Frlull-Vaiwila 
Glulla a aotto I'alto patrana-
to dalKUNESCO, avra Hda 
a Palavta AMtmi. L'appwn-
tamenta 4 Important* par gll 
•tudlesl • par twttl colore 
die ael pracadaatl Incontrl 
al eaae ImpaanaN nolla rl-
corca el ouanta topravvlva, 
ala ceecratamMt* via come 
state #Mlato, d'une raalle 
atorieo-celtiirala, aytontlca a 

I tend dsHa peeala, dalla 
aarrativa a del valerl a fun-
aleai deNe cattara tradlile-
aataf awavaaa prapaata par 

deNe earatterlttkhe cemwnl 

dl paatuallaaare 
gH aaparM del slaaall paeal. 
• M ta MWiwa del caatrtoa 

w oniMi MVW nmofpifOafioiM 

sentare maggktre eomptossl-
ta e rlchledere quindl "na ee
rie dl letture preliminari. An
che in queati caal quel cbe 
imports e la quallta e non 
la quantita delle letture: e 
nulla vieta che nell'ambito 
dd programmi al poasano 
eserdtare scelte personali, nei 
pieno rispetto degli interessl 
attuall degli studentl, piu in-
clini ad aaaimilare un me-
todo di lavoro attraverso lo 
approfondunento dl un te
nia congeniato che non suben-
do rspprendimento passivo 
nolle sue forme tradtoJonali. 

A queste oooslderaalonl oe-
•e essersl iapirata — aambra 
chlaro — Bruna Oordatl liar-
tinelli itoU'impostare la aua 
collana dl adaaski italiani 
commentati» per l'editore 
Loescber dl Torino, espreaaa* 
mente destinata airmaegna-
mento della letteratura Italia
ns oelle Bcuole medio supe-
riori. Innanzi tutto la scelta 
stesss del tltoll lascia capire 
cbe da un lato non aj e vo
lute dare neoeaaariamente la 
preferenza agll autoii maggio-
ri e dall'altro ai e cercato 
(secondo una tendensa atorlo-
graflca ormal affermata, che 
ha trovato il suo riconoaci-
mento nell'impostaxione della 
classics collana di Ricciardi e 
della Storia letteraria di Oar-
zanti) dl dilatare 1 oonfinl 
della letteratura, per eom-
prendere in essa ognl manl-
reatasione del penalero uma-
no, la cui novita e vltalitA 
non poaaono non rlfletteral 
anche sul piano paramenia 
espreasivo (donde anche la 
preferenza, per ora eacluslva, 
alto opere dl proas rispetto 
a quelle in versl): 1 primi set-
te tltoll ci portano da Dino 
Compagnl (un testo da cui 
e bene partire prima dl legge-
re la Dtvina Commediaj a 
Dante Ul Convtvio e non to 
opere lette marrhinalmente 
flno alia nola) a Gulcciardini 
ai prosatori scientificl del Sei 
e Settecento (Real Vsllisneri 
Spsllanzani) ad Alfierl (non 
le tragedto ma il trattato Del 
principe e delle letter*) a Pi-
sacane a Cattaneo. 

Inoltre, per sottolineare Is 
opportunlti — non mai ab-
hftBtwnsa riaffermata — di 
anteporre sempre Is lettura 
diretta del testi sd ognl altra 
conslderazione, si e voluto che 
le pagine d'introdusione alle 
aingole opere flgurassero alia 
fine dl ognl volume, non in 
modo estrinseoo, ma come la 
naturale concluaione di un di-
scorso sttentamente awiato 
nelle note, condotte secondo 
1 criteri rooderni dl rigors 0-
lologico e storico, sensa fuor-
vianti divagation! estetlche o 
psicologiche. Se un'osaervaslo-
ne possiamo acoennare su un 
lavoro che cl trova largamen
te consenzienti, essa riguar-
da l'assoluta mancsnsa dl una 
guida bibllografica, impostata 
in modo da consentire alio 
studente di swiare una sua 
rlcerca in margins a questi 
testi, dl apprendere come da 
un prlmo centro d'interesse 
il nostro studio debba trra-
dlarsi a tutto 11 oontosto sto-
rico-culturale in cui il te
sto prescelto va collocato, af-
finche non si rlcsda per al
tra via nella lettura edonisti-
ca o impreesionistlca. Ne sot-
to quest'aspetto ci intereasa-
no i cenni sulla storia della 
critics post! alia fine dell'ope
ra alfieriana (una concluaione 
un po' deludente di un dlscor-
so molto impegnativo, awia
to nelle note a pie dl pagi-
na): slmili cenni possono es-
ser utili se servono s dlmo-
atrare alio studente quanto 
proflcua possa easere una rl
cerca sul modi dl lettura di 
una data opera In epochs di
verse, sul temi che dlverss-
mente hanno paxlato a gene-
razionl diverse, una ricerca 
che non pub non lisolverai — 
se pur da un'angolasione par-
slale — in una storia dells 
cultura. Ma non basts ancora: 
l'approfondimento dells lettu
ra e rallargamento d'orlszon-
te che da esss derive deve 
portare con se resigensa di 
un lavoro Interdisciplinsre, 
scavslcsndo di fstto 11 setto-
rlalismo del programmi uffi-
ciall ed abltuando la mente 
a collegare agevolmente no-
zloni che purtroppo (a non 
solo s llveUo lioeate) reatano 
Isolate neU'smblto riatrstto 
(e quasi sempre puremente 
mnamonloo) della singoto dl* 
sdplins. 

n carattere unltarto dalla 
collana, che dovrebbs flgura-
re in ognl MbUoteoa di clas-
se che si rispetti (1 praasi 
varlano da un mlnlmo dl 
IJOOO a un masslmo di 1.800 
lire al volume), ci sslme dal 
dieoorso spectftoo su ognu-
no del slngoll eontrlbutt; bs* 
sti quindl rieordare cbe 1 ool-
laboratorl sono la atassa dl-
rattrtoe della collana Bruna 
Cordetl MaitmaUl. Mario Ps-
rtna, Una Borri Motto, Fran> 
co Dl Tondo, Paolo Crlatofo* 
lini, Psuato Oiani Osoohtm. 

0#nn«ro BarlMriti 

«Turandot e atti uniei» di Bertolt Brecht in traduzione italiana 

La «favola* degli sfruttati 
Una sarie di brevi opere che rivelano una streordinaria apertura svl teatro politico del

ta maturita e si propongono talvolta come un modello per il teatro future 

C'e una apparent* quanto 
pistosa contraddtzione tra it 
Brecht gtovane che conoscia-
mo, queUo di Baal, rft Tam-
buri nella notte. dt Nella 
giungia delle citta, della Vita 
di Edoardo II a'lnghilterra 
— che sono le sue prtmiaai-
me opere — e il Brecht al-
trettanto gtovane che ci viene 
proposto ora negli Atti umci 
editi da Etnaudi (1). Siamo 
negli ttessi onni: nei 1918 rac-
conta Lion Feuchtwanger, gii 
si presents un giovanotto ma-
gro, mat rasato e in disordtne 
*che ttrisciava contro i mu-
ri» a proporgU un suo dram-
ma, scritto, diceva, sottanto 

per far soldi, dal titolo Sparta-
kus. Raggtunto tele)onicamen> 
te per farsi dare tputgaziovi 
da Feuchtwanger, it giovanot
to confermb ta faccenda dei 
quattrmi, e aggiunse che ore-
va pronto un altro dramma, 
assai pik bello. dal titolo 
Baal. Spartakus era Tamburi 
nella notte: ma quel che mv 
porta qui segnalare e it gtu-
dtgio che Feuchtwanger die-
de su Brecht, sul Brecht, ap-
punto, dtventato un po' un 
cMohe di se stesso, fissato ne
gli atteggiamenti anarchici di 
poeta maledetto, che andava 
a cantare nelle osterie le sue 
poesie anttmUitariste, tra cui 
quel suo Soldato roorto a cau
sa del quale, aU'awento del 
nazismo tuttl i tuoi (ibri 1u~ 

# 

rono considerati al qutnto po-
sto tra quelli da gtttare al
le fiamme. Qlt aggettivt che 
Feuchtwanger usa sono adl-
sordmato. stravagante, spien-
didos. 

Oroene, proprio nello stesso 
pertodo, nei novemore del 
1919, studente o ex studente di 
mediema, membro del cotni-
tato rtooluxtonario di Aug
sburg, Brecht scrive i cinque 
atti uniei pubblicati ora nel
la prima parte del volume di 
Etnaudi nella bella traduzio

ne di Emilio CasteUant. Di-
sordmato, stravagante, splen-
dido sono proprio defmUnoni 
che non si addicono a queste 
operine che subito, ad una 
prima lettura, si dtmostrano 
ben pik aperte sul futuro di 
Brecht che non le altre ope
re maggiori. 

A meno che anche su 
queste non si sia cristaUtz-
zato un gtudieio che le leghe-
rebbe al pertodo < avanguardt-
stico B di Brecht, al suo «tar-
do-espresstonismo » di furore 
e di sangue, mentre tn reah 
ta dovrebbero venire lette, co
me not crediamo, in altro mo
do, piu rationale, ptit demi-
stificante. pUt consapevole 
della trholuztone copernica-
na» che Brecht faro compie-
re at teatro negli Anni Tren-
ta. Ma questo e un altro di-
scorso. Per restore agii atti 
unici del '19, essi si rivelano 
subito di una maggtore ma-
turith riepetto al Ungnaggto M 
un pik concreto reaUsmo cri-
tico, di una carta aval mag-
glare espresstvitA rispetto al> 
la favola, Questi atti unici, 
diremmo, colgono, neUa loro 
brevita. nella loro sintesi, pro
prio il senso della favota 
brechtiana, che pot si svilup-
pera nella grande drammatur. 
gia degli Anni Trenta&taran-
ta. E' una favola assoluta-
mente meno ambigua c^e nel
le opere maggiori del prtmo 
periodo, che sono state inter-
pretate anche m modo aoan-
guardlstico, recentemente (so* 
prattutto Baal che ha strane 
risoname beckettkme. come 
pure Nella giungia aette ott-
ta; coal come totalmente e-
spresstonista i stata VeduHo-
ne di Tamburi nails notte 
tatta tn Italia). 

Un biografo di questi anni 
gtovanill di Brecht, Mans Ot
to Muensterer, classifica que
sti cinque atti uniei come 
9interments degni di Cer
vantes. Sono piu ehe altro de
gli eserctii m cui Brecht 
sperimenta se stesso, tenen-
do canto delle esperieme e 
del lavoro artistico del suo 
grande amico Karl Valentin, 
maestro del cabaret mono-
cense. Sequenze come quella 
del mobtli che si sfasclano, 

mentre to sposo e la sposa 
danno il ricevimento di noz-
ze, e i tipi piu bufft o piu 
crudamente descritti, come d 
padre che racconta inesauri-
bUmente delle storielle serua 
senso, o Vamico che canta 
cantoni oscene, fanno precipi
tate I'ozlone nella pik sordida 
realta delle festicciole picco
lo borghest (Die Kleinbuerger-
noohrekt, Le nozze dei picco-
11 borgnesU; quella dei due 
gtovani amanti che sono air 
VinUio deUa loro esperienza 
amoroso che finiscono sul tet-
to delta cascina della ragaz-
ea, ricercata dal padre e sor-
presa da tutto il villaggto, in 
una descrizume di costumi 
e ambienti rusticani (12x 

• 

Schede 

I «segreti» 
del tennis 

Sebbene nei nostro Passe resti insoluto il problems 
della necessaria dotaelone di implantl sportivi, il tennis sta 
faticosamente uacendo dal gruppo delle attivita praticate da 
una tlite per assuxnere una dimensione piu popolare. Va 
auindl riproposta la pubblicaslone (un tantino costosa) rlap-
nana in auestl gloml nelle librerie: «1 camptom vi insegnano 
arte e tecnica del tennis » (Edition! II Castetlo-MUano L. 3.600). 
Sono 1 «grand!» della racchetta dl tutto 11 mondo ad inse-
snare i loro colpi piti efflcaci. Ecco per 1'appunto 11 rovescio 
dl Ken Rosewal, 11 dlrttto dl Andres Qimeno, la volie dl 
Lew Hoad, come gtooano I mandni di Rod Laver (!1 pid 
grsnde glocatore attualmente in atUvita), eco. Soprattutto 
il libro si rivolge al glovanl che intendono applicarsi a 
questa disclplina; ma non mancano, indirettamente, oonslgli 
anche per coloro che il tennis lo praticano per delizia, per... 
ridimensionare la pancetta, per mantenersi In movimento. 

Non mancano I suggerimentl di Don Budge, un favoloso 
tennista (fra i suoi primati: i tre tltoll — singolare, doppio 
e doppio misto — conquistatl nei *37 a Wimbledon) che 
rammenta come questa attivH* sla un c„gioco per uominl 
e donne dl ognl eta,, purche non perdano 11 senso delle pro
portion!. Non trarrete alcun plaoere dal gloco se pretenderete 
troppo da vol stessl. Potete continusre a giocare a tennis 
flnche sarete in grado di raggiun««re U campo. Ma prende-
tevela oomoda». ^ M . . . . . . 

L'mtrodusione alle leslont del t eamplonisstml» e svolta 
da Nicola Pietrangeli U quale, a 39 annl suonsti, campions 
Italiano in carica, rests (nonostante i suoi propositi dl ritiro) 
U miglior tennista nostrsno. 

Strana ypiirW*** Dto'stUvltA, 11 tennis, in lento ma co-
stante aviluppo snohe In Italia che pero in quest! annl non 
ha espresso nomi nuovi. Di tanto in tanto vien fuori quel-
che glovane che pare in grado dl combiners qualoosa a livello 
lnternaalonale, ma pot rests fra to eterne promesse per oon-
fondersi quindl nella medlocrlta e scomparire, n discorso 
sulls mancsnsa dl nuovi talenti e stato riproposto in termini 
preooupsti in questi gloml dalla stesss oommlssione tecnica 
della Pederaslone tennis italiana che ne ha lndlviduato le 
ragionl essenslalmente In due puntl: 1) In Italia nelle varie 
discipline non si offre al ragassl la posslbilita di un'adeguata 
preparaalone attoUoa; 3) Troppo epesso l clrooli tennlatici, 
doe to soetoto, si oontsndono I glovanl piu promettentl 
attraverso uno soorretto giro dl mllioni fsoendo cosl perdere 
ai ragassl 1'amore per 11 giooo. Una diagnosl aUsodiblle 
snobs at non oompleta. 

Franco Vannini 

treibt elnen Teufel aus, Lo 
acacciadlavoloA' quella del fur* 
bo affarista oapttaltsta che 
sfrutta la proetttuxkme dallo 
esterno, mettendo in espoai-
ttone m una mostra, cot be-
nepiacito delle autortta, le 
atroci conseguenm delle ma-
lattie veneree, e viene pot 
riassorblto aU'intemo del si-
sterna dei bordem (Uxx in 
tenebris,/; quella, tnftne, del
ta mogiie del pescatore « pe-
scatas con una rete mentre 
se ne sta a letto con I'aman-
te dal marito reduce da una 
sbronss colossale, In un bos-
zetto marmaro che rieorda 
certa drammaturgta irkmdese. 
O'Casey o Sung* (Dw Ft 
sbroma colossale, m tin box-
ste sequenze offrono aid del 
materiale assai ricoo di temi 
che verranno pot vartamente 
utUitwati. B che sono, gia di 
per si, dei ptccoli capobmorl, 
delle favole-modeUo in cui la 
arte dell'osservaztona. Video 
base della trasformabuita del 
mondo, la lotta contro la 
drammaturgia del desttno tm-
mutabile, sono gia pik che 
m mice. 

St pensi a D mendicants 
ovoero II cane morto (Der 
Battler oder Der Tote Huod) 
m cui un imperatore, nei 
gtorno tn cui le campane ft-
steggiano la sua vitwria, si 
imbatte in un poveraccto, e 
pit chiede pieno di tattanan: 
*Sai perchi suonano le cam-
pane? » e lui risponde iS l . 
II mio cane e morto B. «/m-
prontitudine • fa I'imperatore. 
e lui: *No. VoccMaias. K il 
dialogo va avanti, con la sfac-
data franchenza del mendt-
carafe, e to sussiegosa rispo-
sta deU'lmperatore: e tutto si 
riduce alia Piston* delle co
se del povero diavoto, al de
nominator* comune della 
morte del cane, con la qua
le si confronta tutta I'mutile 
grandezza dell'mterlocutore. 

A venti anni dopo appar-
tengono gli atti unici della se
condo part*. Brecht e In est-
Ito in Dantmarca, * la favola 
che accenna in east (Dansen, 
Was Kostet das Eisen, Quan
to costa 11 ferro?) * ta stesso, 
I'ascesa di Hitler at potere 
trasposta in una locality da-
nese, dove si preeenia uno 
straniero violento * subdolo 
che offre protezton* a tutti 

l i mercanti delta zona. U ucci-
de uno a uno, impadronendo-
st delle loro tnercanzie, ma 
gli altri, i tuperstiti non tan-
no organizzarsi * far front* 
comune. I loro tntermsi it 
tengono disunttU mi ha paga-
to, dicono. Ma verra it gtor
no in cui, armazo fmo ai den-
ti, non paghera pik, pren-
dera. 

Sono, questi atti unici, de
gli esercuri per attorV ed • 
tmportante notar* com* 
Brecht H sceiga proprio eon 
una favola estratta dal suo 
tempo duro, tra I'anmssiom 
deW Austria e to owumtom 
della Cecoslovacchia- Qui si ve-
d* m clto senso intendmse 
Brecht il teatro tpolUioo*. 
una parabola tri/ermsa M 
una determinata sUuaztone 
(com* awien* tn grand* nel
la parabola dWArturo VI) 
* VtagirlOB ptrmetteva ogli 
attori di comprenderla. 

C* anch* una tonoeto dt 
anttnezista intransigent*, eh* 
a differensa di altri esuH an* 
tinaststi perdutisi naU'emigra-

so, o VoTKooum rwgtom 

di vtvere, lo sprnge: Brecht, 
in quel tempo, la sua ragio-
ne di vtvere I'ha proprio nella 
lotta contro il nazismo. Invece 
di prendere la direztone di 
Parigi e pot I'America, va in 
Danimarca, a pochi pasxi dal 
confine tedesco ftCosl, inquie-
ti, prendiamo stanza, se pos-
sibile presso ai oonfini e 
aspettando 11 giomo del ritor-
no... •) e 11. tra poesie e dram-
mi di maggtor respiro, scrir 
ve queste esercitaztoni per at
tori, convmto corn's che biso-
gna che anche il teatro parte-
dpi alia lotta. 

Ed e dt questo tempo, e 
nato proprio anch'esso come 
esercitazione degli attori, ma 
su un piano ben dtoerso, lo 
otto unico intitolato La bot-
tega del pane (Brotlander). 

E' una favola dt povera 
genU: di sfruttati. Ma rac-
contata col tono della grande 
tragedia shakespearutna, nel
lo sptrito di queUa poesia 
Domande dl un lettore ope-
raio m cui la storia viene vi
sta attraverso I'otHca degli op-
pressi. Siamo negli anni del
la grande crisi, e sul marcia-
piedi delle citta staztonano t 
disoccupati. Uno di loro, un 
ragazzo, Washington Mayer, 
trova un lavoro: /ora to stril-
tone. NeUa prima parte del-
lotto si assist* al suo appren-
distato di lotta di ctosse, ed 
egli tanto ne impara da rneri-
tare dal poeta il norms di 
« statista B. 

Sella seconda parte, una po
vera vedova con molti figli 
e sfrattata per via di un ac-
quisto di tegna da lei fatto per 
U suo padrone di case che 
non la vuole pik perche i 
pik potenti di lui lo stanno 
taglieggiando. Tutto si svolge 
davanii alia sua panetteria, 
e la sequenza finale, in cui 
awtene una vera * propria 
battaglia del pane, con i bor-
ghesi che tirano pagnotte su-
gli affamati, e poi I'nccisio-
n* di Washington Mayer, * 
cerktment* una delle pagine 
di teatro ptk alte della dram
maturgia contemporanea. Di 
questo capoiavoro abbiamo vi
sto al Berliner Ensemble una 
ediztone esemplar* tn cui 
dramma aperto, alUssima iro-
nia, teatro come mestiere, ma 
anche teatro come mezzo di 
conoscenza, atta luce dl una 
limpida raztonalita, si fondo-
no e si propongono come mo
dello per il futuro del tea
tro, di un teatro sodalista. 

Vlttmo testo della recentis-
stma raccolta di Emaudi (ma 
sttamo ancora aspettando al
tre opere, come tutte quel
le appartenenti alle tbear-
beitungen; ai rifactmenti, ogli 
adattamenti, dal Precettore 
al Coriolano agli stessi Eser-
cisi per attori; per non par-
lore degli scritti teotici...) e 
Turandot o il congresso de
gli imbiancatori (Turandot 
oder Der Kongress der Weis-
swascher), di cui noi stessi 
abbiamo a lungo parlato in 
occasion* della prima mondia-
le dell'opera data a Zurigo 
con la regta di Benno Bes-
son. Opera incompiuta? Ope
ra rimasta nella sua sostan-
ziale ambiguita di storia de-
ridente dei Tui, do* git in-
tellettuali, al servizio del po
tere, o parabola, ancora una 
volta, sull'awento del fascl-
smo, rappresentata dal ban-
dito Qogher Go? Tutto questo 
assieme, certo; e molto al
tro ancora, come una * sum-
mas della grande esperienza 
brechtiana in teatro. Ci sono 
molti modi di leggerla, que
sta esperienza, per registi di 
oggU ma una cosa e certa, 
non quello dell'oscuritA, del
la stravaganza, del disordtne, 
del poeta maledetto, ne tanto 
mono queUo deUa sertositk 
programmatica, com* * Invece 
tendznza un po' generate tra 
i gtovani registi che cercano 
nello appoggto aU'trraziona-
te un aivto a penetrare n*l-
Vuntverso brechtiano, che *, 
* c* to confermano le opere 
teatrali ora pubbttcate, lu-
ddita, consapevolezza, Una-
da, amor* * aiuto pet Vuo-
mo che si libera. 

Arturo Lazier! 
(1) BERTOLT BRECHT, Tu

randot * Atti unld, tradusione 
dl Emilio Ceetellani e Mario 
Caxpltella, Elnaudi, Torino, 
186*7 lire 1000. 

Programmi Rai-Tv 

Televisione 1 
G0*$O Dl INGLESE 
GLI UOtl»MI COM LE ALI 
Prima pentata 41 una ttoria eWaeropJano 
TCLEGIORMALC 

IPS>ICA 
Da Rama Albarte Gk*llo foowo la carta Trit di 

LANTERNA MAGICA 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI 
a) Panorama dalla nazionl; b) All a II cammello 

CONCERTO 
II soprano Tina Toscano Spado, sccompaonata dalla pia-
nifta Lorodana Franca*chini, cant* brael dl Sartl, Scar
latti. Bellini a Rotsinl. 

LA PROVA 
Prima porta dl un originals coroografko toloviaivo dl Maria 
Carl Colloonl 

ANTOCOGIA Dl SAPERE 
Gll atoml o la materia 

TELEGIORNALE SPORT, Oonadie italiana, Oopi ai Por
ta monto 

TELEGIORNALE 

FACCIA A FACCtA 

BARBARI 
Questo tolofilm unohoreso, tratto da un racconta, narra 
lo vkondo dl uno contadina cho corca a lungo il marito 
o II fioileletto aa$a««inati da un pecoraie 

U.M TELEGIORNALE 

Televisione 2( 

HM TVM 
fl M TELEGIORNALE 
11.1$ LA DONNA Dl CUORI 

Quarts puntata dollo iconoggiato di Casaccl a Ciambricco, 
Intorprotato da Ubaldo Lay 

115 CAPOLAVORI NASCOSTI 
Si conclude con lo punteta di itasora la soconda sta* 
gione dello rubric* curata da Anna Zonoll 

M.4S QUINDICI MINUTI CON TIHM E GIULIANO GIRARDI 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO ore: 7, t , 
11, 12, 13, 15, 17, » , M; S^B: 
Mattutine muslcale: 7,11: Mu-
ska stop; 7,41: lorl al Porla^ 
mente; M l : Lo conzonl dol mat-
tlno; >: I nostri figli; M i ; Co-
lonno moticale; I M S : La Ra
dio par lo ScuolO; W.AS'. Lo ore 
dello musics; 11,36: Una voce 
par vol- 12,05: Contrappunto; 
12^3: Glorrto por giorno; 13,15: 
Appuntamonto con Don Becky; 
14: Traimiuioni regional!; 14,45: 
Zlboldono Italiano; 15JS: Olio-
sco; 15,45: Ultimlsslmo a 45 girl; 
I t Programma par I ragazzi; 
HM'- La chiavi della musica; 
17^5: Fllo dlrotto con Capo 
Kennedy; 17,45: Por vol glova
nl; 19,13: Gontulommo Libera* 
ta; 2M5: Tanta COM cos); 21,15: 
Concerto linfonko; 22: Oggl ol 
Portamento. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO ore (,30, 

1M. t^S, 1*. 1 M * , I I^S, 12,15, 
13^a, 14,3a, 15^1, HM, VM. 
\$M. 1*,», 22, 24; 4: Svogllatl 
o canta; 7/13: Biliardlno a tem
po dt musica; 1,13: Buon vlog-
glo; 1,40: Concorso UNCLA por 
canzoni nuove; 9j05: Come a per
che; 9,15: Romantlca; 9,40: In-
toiiudlo; 10: Una tempests dl 

novo- 10,17: Improwlso; 10,40: 
Chiamate Roma 3131; 12,20: Tra-
smiutoni regionall; 13: HH Pa
rade; 13^5: Una commodla in 
treata mlnufl; 14,10: Jouke-bex; 
14,45: Per gt| amkl del disco; 
15: Novita por II glradlsehl; 1«: 
Pomoridiana; 17^5: Claiae uni
co: 10: Aporltlvo In nwska; 10: 
Alia ricerca dol caff* pordutl; 
20,01: lo o la musica; 20,45: 
Passaporto; 21: Italia che lavo
ro; 21,10: Teatro ttasora; 22,10*. 
II melodremms in dlscotoco; 23: 
Cronacho dal Mozxogiorna. 

TERZO 
ORE 10: Concerto dl Apertu

ra; 10^5: Muaka o tmmaglnl; 
11,15: Concerto dolforgenista 
Karl Rkhter; 11/SJ: Muskbo Ita
liano 0*0001; 12,20: L'opoco dol 
pianoforte; 19: Intermezzo; 14: 
Fuori roportorio; 14J0: Boris 
Blachor: 15,10: L. Bocdwrinl; 
15^0: Panlfal; 17: Lo opinlo-
nl degli altri; 17,40: Jazz oggl; 
I f : Notizie del Torzo; 10,15: Quo-
dranto oconomko; 10^30: Musica 
loggora; 10,45: Pkcolo planet*; 
19,15: Concerto di ognl sera; 
20^0: Da Caviar a Thollhard do 
Chardln; 21: Patrla oriificiole; 
22: II Gkrnale dol Torzo; 2240: 
Idee a fattl delta mutka; 22V40: 
Poesie net mondo. 

VI SEGNALIAMO: Concerto sinfonico dirotto da Sorglu Colibl-
dacho (Radio 1., ore 21,15) - Verranno eseguite muslche di 
Mozart, Borikz. 

Controcanale 
UN TEATRO FERMO -

€ Per U teatro, fermarsi wot 
dire tornare tndtetro», st di
ce ad un certo punto nella 
prima puntata dt Eleonora 
Duse. lo sceneggtato scritto 
da Gilberto Loverso e Chutra 
Serino in forma di appunti 
per una biografta della gran
de attrtce. E mai veritd Ju 
ptk ampianente dtmostrata 
d: quanto, per quella affcrma-
zione. non /occia proprio lo 
seeneggiato in question*. I due 
iceneggiatori. con I'aiuto ri-
levante del regtsta Flammio 
Bollmi, hanno infatti offerto 
una probante dimostrazwne di 
un modo vecchio di far tea
tro ed han fatto tornare pub-
bltco ed attori prectpttosamen-
te all'indtetro nei tempo. 

11 giudtzio e duro, certo; ed 
e anche spiacevcle giacche 
comvolge una delle nostre 
maggtori attrici teatrali, LU-
la Brtgnone (la quale, se non 
ricordiamo male, covava da 
tempo il sogno segreto di por
tare una vita deUa Duse sui 
teleschermi). E tuttavia. di 
fronte a questa prima ora di 
spettacolo, non e possibile 
procedere per mezzi toni di 
giudtzio. 

Che cosa abbiam visto, m-
fatti, della vita ~ privata * 
teatrale — della grande Eleo
nora? Dopo una chiacchiera-
ta-prologo con Luchino Viscon-
ti che ci ha offerto i suoi n-
cordi di quattordtcenne con-
diti dalla sua eccezionale 
esperienza di adulto, gli auto-
ri hanno deciso che la Dus* 
poteva utilmente essere pr*-
sentata al pubblico propria 
al primo momenta crucial* 
della sua carriera: I'incontro 
con Arrigo Boito. La scelta — 
vista anche la decisione di 
procedere per « appuntt » — 
poteva essere saggia. Ma ta
le sarebbe stata soltanto se 
gli autori e U regista non 
avessero pot imboccato la 
strada di una narraztone (e 
di una recitazione) di tipo 
naturalistico e ottocentesco; 
nei corso deUa quale e la 
storia d'amore fra la Duse e 
Boito a venire in primo pia
no, lasciando nell'ombra qual-
siasi riferimento alia realta 
culturale della fine Ottocento. 
Sfalsando cost i piani della 
struttura narrativa ed isolan-
do i personaggi nei chiuso 
delle loro vicende individuali. 
gli autori sembrano essersi 
trovati in un vicolo cieco: 
rinunciando definitivamente. 
man mono che il racconta 
inoltrava, a spiegare i motivi 
deUa crisi di sviluppo arti
stico delta Duse. 0. pegaio 
ancora, fingendo di svelarli 
attraverso una episodica as-
solutamente marginale, assai 
simile a quella che si pud rac-
cogliere sui c divi» d'oggi in 
certi rotocalchi semi-scanda-
listici. 

Procedendo su questo infe-
Itcmtmo terreno, assoluta-
mente gratuito appare il rap-
porto Duse-Boito; mentre sci-
vola letteralmente nei ridi-
colo quello con D'Annunzio. 
sul cui sorgere chiude infat-
ti la prima puntata. Restano 
coinvolti in questo clamoroso 
error* di impostazione. natu-
ralmente, anche gli attori: 
compresa la Brignone, contro 
la quale, per di piu, s'e spes-
so accanita la regia che I'ha 
piu volte maltrattata con pes-
sime inquadrature. 

vice 

PIU INF0RMAT0 NELLA FABBRICA 

ABBONATI 

• Abeonamtnto wittniiort I 10 000 

• Abft*nam«nM innu« (a 7 numtri) L 31 000 

S AbOantmanta annua (a 4 numcri) L. 11000 

S AbWfl*mente annua (a t numeri) L. I I 000 

S Abkenamant* Mmatlrak (a 7 nvmeri) L. 10 SSO 

S Aeeonamante H M I I I I U ( • 4 nvmeri) L. 9.ISO 

• Saoowmtnto Mmeiiraie (a S nwmari) I . 7.SS4 


