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Totale ieri 
nei centri 
della RAI 

lo sciopero 
degli attori 
E* stato totale lerl lo scio-

Eero di due ore che gll attori 
anno effettuato nel centri dl 

produzlone della RAI per pro-
testare contro la violazlone, 
da parte delPente radiotelevl-
sivo, dell'accordo « voce-volto». 
nella produzione del Cosimo 
de' Medici dl Roberto Rossel-
linl. La trasmlssione radtofoni-
ca in dlretta Voi ed io, che 
viene presentata da Alberto 
Lupo, non e andata In onda. 

Ne da notizla con un comu-
nicato la SAI (Societa degll 
attori Italianl) la quale in-
forma, altresl, che continuano 
Eli scioperi articolati in tutte 
le sedi RAI: a Roma, dove si 
stu preparando il dramma 
L'altodola, con la regia dl Vit-
torio Cottafavi; a Napoli. do
ve Edmonda Aldini sta inter-
pretando, con la regia dl Car
lo Di Stefano, Assunta Spina; 
a Milano, dove e in allesti-
mento Jean de la Lime, con 
Aroldo Tleri, Giuliana Lojo-
dice, Nino Castelnuovo e Ma
rio Erpichini; e nel centri di 
produzione radiofonica dl To
rino e di Firenze. 

La societa degll attori ren-
de inoltre noto che si ha mo-
tivo di ritenere che la RAI si 
stia orientando per un blocco 
delle trasmissioni da mettere 
In preparazione. In effetti — si 
afferma nel comunicato — 
motivando questo blocco con 
l'lmpossibilita di programma-
re le lavorazloni per l'indlspo-
nibilita degll studi (dal mo-
mento che le produzioni in 
atto tendono a scivolare nei 
giorni, a causa degli sciope
ri articolati e del blocco degli 
straordinari), «la RAI — a 
quanto risulta — sembra es-
sersl orlentata verso una stasl 
produttiva. E' ancora presto 
per rawisare in questo atteg-
giamento una tendenza alia 
serrata dell'azienda pubblica 
radiotelevisiva, ma — conclu
de H comunicato della SAI — 
1* orientamento sembra essere 
questo ». 

Alia TV solo 
la finale del 

Festival di Sanremo 
SANREMO. 9 

Solo la serata finale del Fe
stival di Sanremo sara tra-
smessa quest'anno dalla TV 
mentre la radio trasmettera, 
come di consueto, tutte e tre 
le serate. La notizia si e dif
fusa stasera a Sanremo ed e 
stata confermata dall'Ufficio 
stampa della RAI 11 quale ha 
dichiarato che la Iimitazione 
del collegamenti televislvi e 
dovuta a precise sollecitazioni 
dei competent! organ! di con-
trollo deU'attivlta radiotelevi
siva e specificatamente del 
ministero delle Poste. II mi-
nistero, infatti, ha fatto pro-
prio il voto* espresso dal co-
mitato centrale di vigilanza 
sulle radiodiffusioni che ha 
stabilito che la RAI lntrodu-
ca concrete e consistent! II-
tnitazioni a! criteri in base ai 
quah. finora, sono state mes-
se in onda riprese televlsive 
di festival di musica Ieggera. 

Ordinate ieri il dissequestro 

In liberta i 
« Racconti di 
Canterbury » 

Giusta anche se fardiva decisione del Tribunale di Be-
nevento • II film di Pasolini era stato sequestrato piu 
di tre mesi fa • Polemiche dichiarazioni del produttore 

Una forinese 
e un emiliano 

contro Giacomino 
a Rischiatutto 

Sara una puntata dl Rischia
tutto quasi tutta piemontese, 
quella di giovedi prossimo. Do-
menico Giacomino Piovano, 
l'attuale campione in carica 
che in due puntate ha gia vin-
to oltre nove mihoni, sara sfi-
dato domani, infatti. da una 
tonnese, la signora Ludovica 
Rosanna Seggiaro Passerin. La 
concorrente torinese ha tren-
ta anni, e casalinga. coniuga-
ta e si presenta per rispondere 
a domande sulla musica Ieg
gera italiana dal 1965 ad oggi, 
corr.presi i Festival di Sanre
mo e Canzonissima. 

L'altro concorrente di gio
vedi prossimo e un geometra 
di Reggio Emilia, il ventotten-
ne Fernando Bellesia. Lo sfi-
dante emiliano e impiegato 
•Ha prefettura della sua cit-
t a e nello stesso tempo e 
iscritto aila Facolta di scien
ce politiche. Rispondera sul-
l'architettura barocca. 

Le materie che compariran-
no qucsta settimana sul ta-
bellone scno. :«Dett: celebn », 
«Life». a Cinema strappacuo-
re », « Sport 72 ». a Letteratu-
ra anglosassone » e « Genova ». 

BENEVENTO. 9 
II Tribunale di Benevento 

ha ordlnato oggi il disseque
stro del film / racconti di Can
terbury dl Pier Paolo Pasolini. 

Come e noto, il film venne 
sequestrato 11 7 ottobre scor-
so, su ordlne del Procuratore 
della Repubblica dl Beneven
to. II Tribunale dl Benevento, 
compeiente perche nella cltta 
campana aveva avuto luogo la 
« prima » assoluta dei Raccon
ti, assolse Pasolini e il produt
tore Gnmaldi con formula 
plena, rltenendo 11 film opera 
d'arte. Avendo per6 la Procu-
ra generale della Corte d'ap-
pello di Napoli, impugnato la 
sentenza, lo stesso Tribunale 
nego il dissequestro immedia-
to del film, ritenendo che l'ap-
pello avesse sospeso gll effet
ti del verdetto assolutorio. 

SucceoSivamente, la Corte dl 
Cassazione ha accolto il ncor-
so del produttore e ha rimes-
so gli atti al Tribunale di Be
nevento per il riesame della 
richiesta di dissequestro. L'ese-
cuzionc di questo e stata di-
sposta oggi. 

Cosl, seppure tardivamente 
(sono passati piu di tre mesi 
dal sequestro), giustizia e sta
ta resa a Pasolini e al suo piu 
recente lavoro cinematografi-
co; a questa positiva conclu-
sione hanno certo concorso la 
protesta dei cineasti, dei criti-
ci, degli uomlni di cultura, la 
solidarieta da essi manifesta-
ta nei riguardi del regista-
scrittore, che in quest! giorni 
si trova ad Aden, impegnato 
nella preparazione della sua 
nuova opera, Le mille e una 
notte. 

A Roma, il produttore Al
berto Grimaldi ha sottolineato 
la « coraggiosa dimostrazione 
di indiperidenza» formta og
gi, con l'ordinanza di disse
questro, dal Tribunale di Be
nevento, mentre ha denuncia-
to di nuovo la « vera e propria 
azione nersecutoria » condotta 
dalla Procura generale della 
Corte d'appello di Napoli. 

« Tutta la vicenda - - asseri-
sce il produttore — ha assun-
to aspetti quanto meno singo-
lari, che vale la pena dl ricor-
dare: il Procuratore della Re
pubblica di Benevento, nel set-
tembre scorso, pochi giorni 
dopo l'uscita del film, a segui-
to della denuncia presentata 
da uno spettatore, dichlaro 
che II film non presentava 
« immagini oscene », e richie-
se l'archiviazione della denun
cia al giudice istruttore. il 
quale dispose in conformita. 
A distanza di circa un mese. 
la Procura generale della Cor
te d'appello di Napoli, usando 
del suo potere gerarchico, co-
strinse lo stesso Procuratore 
della Repubblica di Benevento 
a dichiarare che il film era, 
invece, osceno, e a disporre 
conseguentemente il seque
stro. La contraddizione e tal-
mente evident* che si com
ments da se. 

«Non paga di aver creato 
un danno enorme, e nonostan-
te la sentenza di piena assolu-
zione del Tribunale, la Pro
cura generale della Corte d'ap
pello ha successivamente pro-
posto anche appello, provocan-
do cosl l'ulteriore fermo del 
film. Tale comportamento e 
antigiuridico perche l'art. 33 
della nostra Costituzione san-
cisce il principio della libera 
circolazione delle opere d'ar
te. e perche il nostro Codice 
penale stabilisce che non pud 
considerarsi oscena Topera 
d'arte. La Cassazione ha inol
tre piii volte affermato il prin
cipio che un'opera d'arte. per 
ritenersi tale, deve possedere 
soltanto requisiti artistici ef-
fettivi, e non deve essere ne-
cessariamente un capolavoro. 

a Ma la Procura generale — 
sostiene il produttore — e an
data anche oltre, perche. nei 
motivi di appello. mentre ha 
volutamente ignorato la mo-
tivazione del primo premio 
ottenuto dai Racconti al Fe
stival di Berlino. si e limitata 
a citaro le critiche non posi
tive di due giomalisti scono-
sciuti. ignorando quelle, nu-
merose. di critici autorevoli; 
ed e arrivata al punto di ci-
tare una sola frase di una cri
tica. pur favorevole, apparsa 
sul quotidiano II Mattino: fra
se che. se ivuls<* dal contesto. 
pub =embrare neeativ^. men 
tre inveoe 1'intera critica e 
molto positiva. 

• Questo strapotcre attribui-

(Z in breve 
Quaranta film italiani vietati in Thailandia 

BANGKOK, 9 
Quaranta lungomeiraggi italiani sono siati proibiti in Thai

landia nel 1972, a causa degli argomenti trattati. Lo ha di
chiarato il direttore della commissione di censura, precisan-
do che 1'Italia e il paese p:u colpito da divieti. Nel 1972 la 
Thailandia ha importato trecento film stranieri. Dall'Italia ne 
sono venuti sessanta, ma solo vent! sono stati ammessi. Dagli 
Stati Uniti ne sono arrivati 120, e 1 proibiti sono stati sol
tanto ventl. 

Proibito a Mick Jagger I'ingresso in Giappone 
TOKIO, 9 

II ministero degli Esten giapponese na annunciato che al 
l'artista «pop» bniannico Mick Jagger non sara consentito 
I'ingresso in Giappone per un previsto giro di concertl. Un 
portavoce del ministero ha precisato che la decisione e stata 

Jresa dal ministero della Giustizia a motivo del fatto che 
agger e stato, a suo tempo, multato per possesso di stupefa-

centi in Gran Breugna. 
Mick Jagger e il complesso del Rolling stones avcvano In 

rogramma concertl a Tokio dal 28 gennaio al 1 febbralo; 
Wglleiti sono gia stati tuttl venduti. 

to alia magistratura inqulren-
te — conclude 11 produttore — 
e frutto di leggi antiquate, 
concepite in epoca fascista ed 
Ispirate a quella concezlone 
del potere. E" ausplcablle una 
pronta rlforma dl queste leg
gi in materia dl censura, an
che perche* fatti come 11 se
questro dei Racconti di Can
terbury. oltre a provocare evl-
denti danni economlcl. sono 
oggetto dl derislone all'estero, 
il che provoca discredlto delle 
nostre Istituzlonl». 

Domani va in scena al Piccolo 

L' Opera da tre soldi > 
sottratta al suo mito? 
Strehler regista dello spettacolo — L'incontro con Brecht nel 1956 
a Milano e la modifica della strofa finale — Questa nuova attesa 
edizione ambientata negli USA alia vigilia della grande crisi 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 9 

Dopodomanl andra In scena 
al Piccolo Teatro una nuova 
Opera da tre soldi. VOpera da 
tre soldi («Drelgroschen-
oper») e un mlto; il mito del
la « prima » del 1928 al Thea
ter Am Schlffbauerdamm, che 
consacrd la fama del giovane 
Brecht a llvello internazlona-
le (tanto e vero che perslno 
nell'Italia fascista se ne ebbe 
un'edlzlone, a cura dl Braga-
glla, poco dopo). Autore di-
scusso, e odlato dai benpen-
santl, discusso ma gia premia-
to (col Premio Klelst, per 

II si di Caine 
e delPex miss 

L'attore inglese Michael Caine, che dice di avere trentanove 
anni, ha sposafo ieri a Las Vegas, con rito civile, Chakira 
Baksh. La nuova bella moglie di Caine, che ha venticinque 
anni, ha avuto, in passato, una certa notorieta come miss Guiana 

Si scinde I'associazione padronale 

Cercano nuove vie i 
giovani produttori 

del cinema francese 
PABIGI. 9. 

Ottanta produttori cinema-
tografici in opposizione ai cri
teri della Chambre syndicate 
du film (1'associazione padro
nale) hanno creato una nuova 
associazione denominata AFPF 
(Associazione francese dei 
produttori di film). 

II nuovo organismo non pre-
vede un presidente, ma e di-
retto da un gruppo di giovani 
produttori indipendenti che 
vanno da Vincent Malle (fra-
tello del regista) a Jean-Pierre 
Rossam. Jacques Charrier. 
Anatole Dauman, Jacques 
Dorfmann, Yvon Guezel, Ni
cole Stephane, Rene Thevenet. 
Helene Vager. 

Fra gli altri hanno aderito 
anche alcuni produttori-autori 
quali Jean Dewever, Alain Jes-
sua, Jose Benazeraf, Michel 
Mardore, Edouard Bobrovski. 
Jean-Claude Roy e Max Pecas. 

I promotori della nuova as
sociazione hanno elaborato un 
programma di innovazioni, 
con particolare nferimento ai 
problrmi della liberta di 
espressione (rifiuto di ogni 
censura per gli adulti), dei 
rapporti fra le categorie di la-
voratori, della promozione dl 
opere originali, del rinnova-
mento delle strutture. 

L'A.FP-F. ha deciso dl far 
appello all'« azione diretta» 
nei casi di particolare neces-
sita. Per questo motivo TAs-
sociazione si e fatta promo-
trice delle manlfestazioni OT-
ganiazate contro il tentatlvo di 
soffocamento del nuovo film 
di Andre" Cayatte Non c'e fu-
mo senza fuoco la cui sceneg-
giatura ricordava qualche af-
fare politico-poliziesco metten-
do in cauoa alcune persona-
lita. 

Inoltre la nuova organizza-
zione ha prcso alcune IrJzlatl-
ve per sbloccare film francesi 
e stranieri vietati dalla cen
sura. 

Un regista 

fa lo sciopero 

della fame 
PARIGl. 9 

II regista e produttore fran 
cese Rene Vautier sta attuan-
do dal primo deH'anno, a 
Quimpcr, uno sciopero della 
fame per protestare contro i 
dirigenti del « Fondo di aiuto 
al cinemas che gli hanno ne
gate un anticipo di venticin
que milioni di lire per la rea-
lizzazione di un film sulla si-
tuazione e sui movimenti so-
ciali nella Bretagna, che si do-
vrebbe Lntitolare La main dans 
le sac. 

Quando ha cominciato lo 
sciopero della fame, Vautier 
aveva anche un altro obbietr 
tivo: quelio di protestare con
tro la censura, la quale vole-
va impedire la proiezione di 
Ottobre a Parigi, dedicato alle 
ripercussioni che ebbero nella 
capitale francese, nel 1981, gli 
awenimenti d'Algeria. Ora che 
egli ha ottenuto l'autorizzazio-
ne per il film, Vautier chiede 
che la commissione di censu
ra si astenga in futuro dal 
giudicare le opere sulla base 
del loro contenuto politico; 
egli chiede, Inoltre, che la 
commissione ministeriale ad-
detta airerogazione delle sov-
venzioni ai film modifichi le 
sue decisionl. 

II tema della guerra d'Al
geria sta particolarmente a 
cuore a Vautier, il quale sul-
l'argomcnto ha realizzato Avoir 
vingt ans dans les Auris. che 
ha ottenuto un premio della 
critica internazionalc al Festi
val dl Cannes dello scorso 
anno. 

Tamburi nella notte), con la 
sua Opera si impose di forza; 
la forza polemica del suo te-
sto camuffato da allegra ope
ra, da melodramma dissacran-
te; la gaia aggressivita gastro-
nomica delle musiche di Kurt 
Weill. 

Mille rappresentazloni e pld 
ebbe altera YOpera, e 1 suo! 
songs dlvennero popolarlsslmi. 
Su questa prima edizione, tut
ta una letteratura, anche per 
gli strascichi che ebbe: la que-
stlone del film che Brecht 
avrebbe dovuto fare con Pabst 
e che poi lo vide flero avver-
sario dell'inlziativa; le accuse 
di plagio; 11 suo Romanzo da 
tre soldi, che dava sistemazio-
ne letteraria alle sgargianti in-
venzionl teatrali, con magglor 
energia eversiva. 

Pol fu 11 nazlsmo, e YOpera 
tacque nella Germania hltle-
riana, e anche nell'Europa. In 
Italia Gassman ne fece uno 
spettacolo negll anni quaranta, 
come pote: era alllevo dell'Ac-
cademla fascista. Spettacolino 
seml-sperimentale o d'avan-
guardla, se posslblle (la prima 
edizione in volume fu pubbll-
cata a cura dl Paolo Grassi, 
da Rosa e Ballo). 

Anche lo spettacolo che con 
YOpera da tre soldi costrul 
Giorgio Strehler nel febbralo 
del 1956 e diventato un mlto: 
le musiche di Weill esplosero 
nella palude del teatro italiano 
dl altera; la moritat del can-
tastorie che narra la favola dl 
Mackie Messer fu cantata e 
fischiettata da tutti, essa subl 
un processo dl consumlzzazio-
ne; le battute della Dreigros-
chenoper strehleriana scalfiro-
no, lasciarono un segno rosso 
sul volto della borghesla, pur 
offrendosi come eccentrico a-
forisma, come boutade diver-
tente e scacciapensieri. L'Ope-
ra di Strehler di altera co-
mincI6 a fare quelio che 
Brecht aveva detto a proposi-
to della sua, che col sorriso 
sulle labbra incominciava a 
segare 11 ramo dell'albero. 
Brecht era ben consapevole 
del limiti ideologici e pratlci 
della sua Opera e, tomato a 
Berlino, resistette finch6 vls-
se ad una sua ripresa. Oggi la 
Dreigroschenoper e tuttavla 
ancora nel cartellone del Ber
liner Ensemble, segno che si 
conta ancora sulla sua effica-
cia. Con una regia ben diver* 
sa da quella del '28, ma sem-
pre dello stesso regista, Erich 
Engel (la Dreigroschenoper 
trasformata in fatto astorl-
co»). 

Quella «prima» del feb-
braio del 1956, che cadde, re-
gnante Segni come presidente 
del Consiglio, In pieno centro-
destra e in un regime dl stret-
to atlantlsmo, In giorni nevosl 
e freddisBlmi. e un mito anche 
per la presenza a Milano di 
Brecht, che venne apposta da 
Berlino accompagnato dalla fi-
glia e da Elisabeth Haupt-
mann. Arrivo martedl 8 feb-
braio, e se ne ripartl I'll, e 
altera lo rlvedemmo, eslle, In-
vecchiato, col suo berretto In 
testa, la sua celebre giacca 
col collo chiuso, 11 suo sorriso 
sottlle, pieno di sfumature 
umoristiche, e qualche nota di 
sarcasmo. Pass6 quasi inosser-
vato: non v*era ancora 11 co
stume, che si e dlffuso poi, 
dei grand! servizi fotografici, 
dei « paparazzi» scatenati: ma 
qualche fotografo cerc6 dl co-
glierne l'immagine. Al che egli 
si schermiva, dicendo di non 
essere un criminate. 

Per quattro giorni passd le 
sue serate In teatro, alle pro
ve e alia « prima»: e fu du
rante una delle ultimissime ed 
estenuanti messe a punto che 
suggeri a Strehler, dl cui am-
mir6 molto 11 lavoro (lo rlcor-
diamo ancora, seduto in pol-
trona. che scoppiava spesso in 
fragorose risate) la strofa fi
nale del grande corale che 
chiude YOpera. A quelio suo 
originate del 1928, un forte in
vito alia compassione e alia 
comprensione in un contesto 
disperato, Brecht scrisse dei 
versl sostitutlvi su un pezzo 
di carta. Essi. tradotti, diceva-
no: «Non infierire sul povero 
che pecca. / Eterna qui non i 
la poverta. / Lottate invece 
contro Vingiustizia / perchi 
trionfi sol I'umanita*. 

L'immagine di tutti gli atto
ri schierati in palcoscenico, 
che visibilmente si sono in 
quell'attimo spogliati delle lo
ro parti e cantano a piena vo
ce K Lottate contro l'ingiusti-
ziai> e uno dei momenti da 
fremito che gli spettatori cer 
tamente ricordano da altera. 
quelli che ebbero la fortuna di 
assistere a quella « prima » di 
eccezione. Cosl come indimen-
ticabile fu la serata per i la-
voratori, con Brecht sempre 
schivo che, tenendo maldestra-
mente in mano una maschera 
regalatagli da Paolo Grassi, 
disse alcune parole di ringra-
ziamento. 

Anni che 
contarono 

Quando parti, e 1'accompa-
gnammo alia stazione, non sa-
pevamo che era l'ultima vol-
ta che lo vedevamo. Qualche 
mese dopo, nell'agosto del 
1956, Brecht veniva stroncato 
da un attacco di cuore. L'ul
tima immagine di lui che con-
serviamo e quella di un omino 
infagottato in un cappotto, col 
berretto a visiera, che, affac-
ctato al finestrino del treno. ci 
salutava con commozione. Du
rante il suo soggiomo di quel 
pochissimi giomi di febbnuo, 
Brecht ebbe Incontri con Intel-
lettuali e operai, ma in forma 
garbata. 

II mito dell'Opera fu rinver-
dito dal Piccolo Teatro qual
che anno dopo con una c ri
presa* che vedeva del muta-
menti nel cast, ma sostanzlal-
mente era la stessa edizione. 
Tuttavla c'e da dire che quel 
pochisslmi anni contarono 

molto: l'evoluzlone del pubbll-
co, l'editoria che stava pub-
blicando tutta l'opera teatrale 
di Brecht, 11 diffondersi di 
nuove forme d'espresslone tea
trale facilitarono non piu solo 
In sede gastronomlca, ma pro-
prlo anche ldeologica, l'acqul-
slzlone del capolavoro brech-
tiano. 

Se una definlzlone generale 
pu6 darsl, tra te altre, della 
Dreigroschenoper dl Strehler 
del 1956-1958-1959 (tra te due 
date si sltua YAnitna buona 
del Sezuan) questa e: popull-
stlca. Ad un allegro popull-
smo, rlsolto in forme estetlche 
di grande valore, invitante tut
tavla a leggervl 11 rlsvolto a-
maro, satirico, critlco, si ispl-
ravano Infatti gli stracclonl di 
Peachum, le puttane del bor
dello, 1 malfattori della banda 
di Mackie Messer; un popull-
smo anche storicamente legit-
tlmato ed esaltato dalla data-
zlone e daU'amblentazlone da
ta da Strehler alia sua Opera, 
11 1914 negll Stati Uniti. L'ulti-
mo anno di un'epoca « felice », 
ritenuta tale dalla borghesla, 
sulPorlo dell'ablsso della pri
ma guerra mondiale. Uno spo-
stamento di data dl quattordi-
cl anni, su per giu, rispetto 
all'ambientazione della data-
zione originate dl Brecht; ora, 
per la sua nuova Opera da tre 
soldi, Strehler ha effettuato 
un altro « salto » dl quattordi-
ci anni, arrlvando cosl al 1928, 
l'anno della prima rappresen-
tazlone. Ultimo anno di una 
epoca « felice » anch'esso, sul-
l'orlo della grande crlsl eco-
nomica e del «riformismo» 
rooseveltiano (l'azlone si svol-
ge sempre In America) e del 
rlvolgimenti polltici che vl-
dero 1'ascesa dl Hitler. 

Fedelta e 
divergenze 

Cosl questa nuova Opera — 
con questo ritocco sul qua-
drante storlco —, si presenta 
oggi nel contempo fedele alia 
vecchla Opera e da essa total-
mente divergente. Abbiamo 
assistito a numerose prove, e 
le immagini che ne abbiamo 
ricavato, pur nella saltuarieta 
dei quadrl, cl restltuiscono la 
Idea dl uno spettacolo straor-
dinariamente vivo. Se YOpera 
del 1956 e diventata un mito, 
questa del *72 vuole essere de-
mitizzante: prima dl tutto dl 
se, quale era altera. Al posto 
del vecchio cantastorie che In-
tonava aMostra i denti il pe-
scecane / E si vede che li ha / 
Un coltello solo ha Mackie / 
Ma vedere non lo fa...», c'e, 
ad esempio, un elegantissimo 
presentatore da cabaret (l'at
tore Giancarlo Dettori) che in 
uno smagliante frac e con un 
trucco che cl ricorda 11 film 
Cabaret (frequent! sono i libe-
rl riferimentl a film dell'epo-
ca, e posteriori sull'epo-
ca; cosl come frequent! sono 
i richiaml. dal punto di vista 
figurative alia pittura della 
«nuova oggettivita») lntona 
la moritat ironizzandola, ma 
al tempo stesso caricandola di 
signiflcati, il tutto con una 
straordinaria fluidita. Tra l'al
tro. chl ha visto l'edizlone del 
'56 e vedra questa si accorge-
ra dl alcuni mutamenti nella 
traduzlone: qui 11 testo e di
ventato piu rude, aspro; certe 
parole che la censura altera 
vlgente non permise suonano 
fragorosamente 

Nella Canzone di Re Salo-
mone, tra l'altro, sono state ri-
pristinate alcune strofe, tra 
cui quella che suona, attuallz-
zando brechtianamente il te
sto: * Per Vansia di conoscere 
viveva Beriolt Brecht I e trop-
po insisteva Brecht a chiede-
re lo strano perchi I del vo-
stro gran benessere I Che se-
rieta, quale onesta I Ma prima 
che catasse il dl I si vide co
me poi finl„.», e finl con l'esi-
lio dl Brecht dalla German!a 
e l'inizio delle sue peregrina-
zioni per il mondo. Chiedere 
ai padroni come vadano le co
se del mondo, dice insomma 
Brecht — e lo spettacolo ne 
fa una delle sue chlavi inter
pretative — significa, in que
sto regime borghese, farsi met
tere fuori gioco; e allora lo 
spettacolo ci mostra Jenny dei 
pirati che, cantando, insegna 
la morale della sottomissione; 
ma 11 tutto e aspramente Iro-
nizzato e denunciato come 
morale borghese. Beat! i vili 
qui— 

Chi canta questo song di Re 
Salomone. e molti degli altri 
bellissimi deH'Opera. e Milva: 
una Milva irriconoscibile, o 
quasi, sotto il trucco alia Li
za Minnelli. capelli nerissimi. 
corti, a frangetta; una Milva 
che ha superato lo choc della 
caduta dal palcoscenico. e si 
e buttata in questa awentu-
ra dell'Opera can dedizione 
Nella parte del repellente ca 
pitalista Peachum c'e Gianri-
co Tedeschi; Mackie Messer e 
Gianni Santuccio; Polly e Giu 
lia Lazzarini: Adriana Inno-
centi e la signora Peachum; 
il personaggio del capo della 
polizia. Tiger Brown, e Gian 
ni Agus. 

Alia vigilia della sua anda 
ta in scena ci pare dl poter 
dire che questa edizione del 
YOpera sia, come la prece-
dente, una delle maniere di 
dire la verita, secondo Brecht; 
ma, rispetto a quella, una ma-
niera piu esplicita, piu diret
ta, piu dura; il gusto della ri 
costruzione di un momento 
della storia del mondo. il 
1928-1930; i riferimenti cultu-
rall e artlstici non rlmango-
no affatto autocompiaciuti, 
ma si fanno veicolo, con mez-
zi estetici, dl un messaggio 
socio-politico preciso. L'albero 
che, dice Brecht, era appena 
tagliato dalla sua Opera da 
tre soldi, qui e quasi del tutto 
spezzato. 

Arturo Luzzari 

le prime 
Balletto 

Schiaccianoci 
alPOpera 

II corpo dl ballo del Teatro 
deH'Opera e come una squa-
dra di calcio che dalla serie C 
marcl verso la serie A. Ha tut
ti 1 numerl per prlmegglare, 
ma, dopo una splendida ripre
sa (Cenerentola, di Prokofiev, 
ad esempio), ristagna in una 
serie B del balletto (peraltro 
molto afTollata, ne soltanto in 
Italia). Al vertici d'una serie 
A, per lntendercl, collochia-
mo i ballerini del Bolsciol e 
pochi altri. 

Ecco alcuni lnconvenientl 
che hanno tirato indletro lo 
stile di uno spettacolo; lncon
venientl emersl lerl sera dalla 
rappresentazione dello Schiac
cianoci, di Ciaikovskl. 

L'orchestra ha «attaccato» 
male Youverture, male il bre
ve preludio del secondo atto. 
marciando pesantemente nel 
«tuttl». II Valzer dei flori, 
avviatosl almeno una battuta 
prima di quella giusta, ha poi 
risentito dell'lnfortunio. Tut-
tavia la serie A e a portata 
dl mano, perche quando e 11 
momento dl flnezze strumen-
tall (1 upassl a due», ad 
esempio, del secondo atto), 
esse vengono cesellate con 
bravura. 

Del pari, 1 momenti coral! 
del corpo dl ballo sono ri-
sultatl spesso Incertl e impac-
clatl, laddove quelli solisticl 
erano eccellentl. E non tanto 
cl rlferlamo ad Ellsabetta Te-
rabust (elegante, ma un tan-
tino monotona) o ad Alfredo 
Raind, quanto alia prestazio-
ne dl Margherlta Parrilla, 
ballerina di guizzante scatto: 
uno scatto indiavolato, nella 
lettera e nello spirito, lnter-
pretando la Parrilla la figura 
d'una diavolessa invasata. E 
notevole era la prestazlone 
dl altri camploni (e campionl 
di serie A) quali Lucia Tru-
glia, Elpide Albanese, Diana 
Ferrara, Cristina Latini, Alva-
ro Marocchi, Gabriella Tessi-
tore, Tuccio Rigano. 

La serie B si e fatta sent!-
re pure nelle scene e nelle 
lucl, talvolta rlluttanti nel la-
sciarsi mettere a punto o a 
fuoco. Nel primo atto, la fac-
ciata del palazzo ha quasi 
partecipato anch'essa al bal
lo in un maledetto saliscendi, 
mentre sul finire. te lucl sta-
vano per prolungare alcuni 
Imprevedlblli capriccl. Ma al
ia fine, sono calati sul palco
scenico anche 1 fiori. 

Occorrera rivedere questo 
Schiaccianoci, dopo il rodag-
gio di qualche replica: salte-
ranno meglio agli occhl e agll 
orecchl 1 merltl dl Carlo Fra-
jese, direttore d'orchestra e. 
soprattutto, dl Zarko Prebll, 
maestro di ballo e coreogra-
fo <cospite», il quale e riu-
scito ancora una volta (era 
sua la Cenerentola sopra ri-
cordata) a dare una fisteno-
mia ad una squadra priva di 
un a allenatore » stabile, qua! 
e il corpo di ballo del Teatro 
dell'Opera di Roma. E polche 
i maestri dl ballo non plo-
vono dall'alto come 1 Mori 
che Ieri sera si sono mesco-
latl agli applausi (e da soli 
non piovono neppure essi), 
sara bene che gli interessatl 
prendano nelle loro man! le 
iniziative necessarie per non 
essere esclusi dalla serie A. 

e. v. 

R S I yJ7 

controcanale 

Antonio Dimitri 

al Folkstudio 
II Folkstudio presenta que

sta sera, alle ore 22, Antonio 
Dimitri. II popolare folksinger 
Interpreter^ un repertorio dl 
anttche canzoni regional! po-
polari Italiane in un recital dal 
titolo simbolico: I canti del 
prato verde. 

Prima 
foto 

officiate 

GINEVRA - Ecco la prima 
foto ufficiale — in braccio a 
sua madre — di Edoardo Pon-
t i , secondogenito di Sophia 
Lortn. Contrariamente a quan
to iwenne per la nascita dsl 
primo fiflllo, che fu presentato 
alia stampa • ai giomalisti 
con grande clamore, stavolta 
rattric* • suo ma rito si sono 
attonuti ad una forma mano 
viotonta di pubbllclta 

L'INTELLETTUALE — Nella 
terza e ultima puntata del suo 
L'eta dl Cosimo I Rossellini e 
tomato definiiivamente alio 
stile da con/erenza con illu-
atraziont che avevamo gia 
notato nella prima puntata. 
Certo, in questi suoi film sto-
rico-didattici il regista con-
traddice violentemente lo stile 
consueto degli sceneggiati te-
levisivi: trascurando la tra-
via, rifiutando la dimensione 
pstcologica dei personaggi, in-
fischiandosene dello «spetta
colo» (se per « spettacolo » si 
intende qualcosa che solleciti 
I'identificazione, la partecipa-
zione emotiva del pubblico, o 
anche il puro gioco delle im-
magini). 

E' una lezione. O meglio, sa-
rebbe una lezione, se poi Ros
sellini recuperasse parola, im
magini, azione drammatica in 
chiave di analisi storica, di 
analisi degli awenimenti e 
delle idee nella loro genesi. 
Ma cosl non &, purtroppo, se 
si eccettuano alcuni brani fe-
lici di questi programmi, nei 
quali il regista, dimostrando le 
sue grandi capacita di cro-
nista storico, mette in luce i 
modi di esistenza degli uomini 
del passato e anche i mecca-
nismi del loro agire quoti
diano. 

Anche in questa puntata, 
ad esempio, la sequenza della 
visita di Leon Battista AWer-
ti al Malatesta o il breve dia-
logo sul « com77iercfo del tem
po » sintetizzavano efficace-
mente due componenti fonda-
mentali della nascente civilta 
rinascimentale: la capacita 
della borghesia di far frutta-
re il denaro e di porlo a mi-
sura di tutto; il rapporto tra 
conoscenza e potere. D'allra 
parte, la sequenza del corteo 
per il Concilio (concepita 
chiaramente in funzione del 
colore) esprimeva visivamen-
te il fasto e lo splendore flsi-
co del potere che egemonizza-
va le masse. 

Ma sono stati lampi in un 
contesto molto frammentario 
e disorganico, che si articola-
va in una miriade di fugaci 
notizie e si reggeva, soprat
tutto, sulla recitazione mono-
corde di brani testuali di scrit-
ti dell'epoca, forse, ha nuo-
ciuto anche all'opera la pre-
tesa di comprendere in cosl 
breve spazio una materia tan-
to complessa e ribollente; e, 
forse, per realizzare simili in-
tenti Rossellini dovrebbe see-
gliersi anche sceneggitori di 
maggior respiro. 

Ma, tuttavia, in questa pun
tata un centra esisteva, in de-
finitiva: ed era la figura del-
I'intellettuale, del grande in-
tellettuale del Rinascimento, 

impersonato da Leon Battista 
Alberti. E proprio nell'afjron-
tare questo centra, invece, lo 
sceneggiato ha fallito: ancora 
una volta, mancando la vlsio-
ne dtalettica del processo sto. 
rico, la prospettiva, e, aggiun-
giamo, lo spessore critico. 

La dialettica, perche il nuo
vo poteva essere messo ifi evi-
denza e reso comprensibile nei 
suoi tratti caratteristici solo 
attraverso un confronto con 
cid che andava scomparendo: 
c non si pub certo dire che 
flnte discussioni come quella 
di Alberti e della donna del 
popolo dinanzi alia pittura 
del Masaccio, nd tanto meno 
monologhi fllosoflci del tipo 
di quelio recitato dall'attore 
che impersonava Cusano fdif-
flcilissimo da seguire, tra l'al
tro). servissero alia bisogna. 
Mancava anche la prospetti
va. perche non si pud dimen-
ticare che del Rinascimento 
si stava parlando oggi a 
cinque secoli di distanua: 
e not sappiamo quel che ce 
ne d venuto. Sappiamo, ad 
esempio, come la valorizza-
zionc della teoria, giustamen-
te pcrseguita da Alberti, si 
sia poi tramutata nella sepa-
razione tra teoria e pratica 
che oggi caratterizza la cul
tura borghese. Sappiamo co
me dal rapporto tra intellet-
tuale e principe si sia passati, 
in seguito, all'intellettuale ndi 
servizioa. Guardare alle cose 
da una simile prospettiva — c 
non identificarsi con gli uo
mini del tempo — sarebbe il 
giusto modo per avvicinare 
al passato lo spettatore che 
ai nostri giorni vive la sua 
quotidi^na espcrienza. 

E, infine, mancava lo apes-
sore critico, nel senso che le 
idee e le teorie venivano enun
ciate come se fossero sorte 
d'incanto nella mente degli 
uomini: mentre esse rispon-
devano a generali esigenze so-
ciali, materiali dell'epoca. E' 
difficile intendere la storia 
quando la si guarda cammi-
nare a testa in giit, anzichfi 
sulle gambe. Perche", si chte-
deva in chiusura della puntata 
Leon Battista Alberti, viviamu 
in un periodo cosl ricco di 
intelligenze? Perchi, si rispon-
deva egli stesso, il mondo ono-
ra Yintelligenza. E non pote
va che rispondere cosl. Ma not 
siamo forse qui per rivivere 
il Rinascimento come se la 
filosofia, la scienza, la sto-
riografia, il modo stesso di 
analizzare la condizione uma-
na e le civilta si fossero fer-
mati al 400? 

g. c. 

oggi vedremo 
PREMIO ITALIA (1°, ore 21) 

Va in onda questa sera un documentario del regista ingle
se Ken Ashton. Eravamo tutti uno — e questo il titolo dell'Ope
ra televisiva — § stato presentato al «Premio Italia 1972 », la 
rassegna internazionale che si propone di dare un quadro del
le migliori realizzazionl televisive di tutto il mondo. 

RANCHO NOTORIUS (2°, ore 21,20) 
Anche in Rancho Notorius, 11 film che viene presentato que

sta sera per il ciclo dedicato a Marlene Dietrich, il grande re
gista Viennese Fritz Lang resta fedele all'«umore americano» 
dei migliori film realizzati da lui a Hollywood, caratterizzati 
dalla critica al contesto sociale, alle leggi, alle convenzioni de
gli Stati Uniti. 

Rancho Notorius e del 1952 e precede di un anno II grande 
caldo: nonostante il passare del tempo, Lang, dunque, non e 
affatto In crlsi, anzi l'America suggerisce nuovl argomenti alle 
sue problematlche. I personaggi continuano ad essere «em-
blemi-chiave » del discorso del regista e, in questo quadro, Mar
lene Dietrich dimostra di aver imparato perfettamente la le
zione. Tra gll interpreti sono anche Mel Ferrer, Arthur Ken
nedy e Gloria Henry. 

MERCOLEDF SPORT (1°, ore 22) 
L'odlerna trasmlssione della settimanale rubrica sportiva e 

dedicata alia telecronaca dell'incontro di pugilato Fanall-Ma-
rocco, valevole per il campionato italiano dei superleggeri. 

programmi 

TV nazionale 
9,30 

12.30 
13.00 
13.30 
14.00 

15,15 

17,00 
17.30 
17.45 

Trasmissioni scola-
stiche 
Sapere 
Ore 13 
Teiegiornale 
Sport 
Sci: collegamento in 
diretta per la ga-
ra internazionale di 
fondo a Ronzone. 
Trasmissioni scota-
stiche 
Gira e gioca 
Teiegiornale 
La TV dei ragazzl 
c Rozmarin ». 
Sceneggiato televisl-
vo 

18,45 Ritrarto d'autore 
19,15 Sapere 

Sesta puntata di 
«II petrolio ». 

19,45 Teiegiornale sport -
Cronache del lavoro 
e dell'economia 

2030 Teiegiornale 
21.00 Premio Italia 1972 

"Eravamo tutti uno" 
22,00 Mercoledl sport 
23,00 Teiegiornale 

TV secondo 
21,00 Teiegiornale 
21,20 Rancho Notorius 

Film. Regia dl Frits 
L a n g . 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO, ore: 7. 8 , 
12, 13, 14, 15. 17. 20 , 2 1 , 
23; 6: Mattntino tnoskale; 
6 ,41 : Almanacco; 6,46: Come 
• perch*; S,30: Lo canzoni 
d « mattino; 9,15t Vol e4 io; 
10-. Special* G.R.j 11,30: Via 
col disco; 12,44: Oaadnfofllo-. 
13,15: Gratia; 14.05: Zibaldo-
I M italiano; 15,10: Par voi f io-
vanl; 16,25: Prograanao par I 
piccolh 17.05: I I oirasoMt 
19,10: Cronache 4*1 M«nogior> 
no; 19,25: Novita aaaohtta; 
20,20: Andata • ritonra; 21,15: 
I I svartfiano di notte: 22.10: La 
grande lihalta; 23.20: La nostra 
orchestra dl musica t t i ie ia . 

Radio 2" 
GIORNALE RADIO, ore: 6,30. 
7.30. S.30. 9.30. 10.30. 
11.30, 12,30. 13.30. 15,30. 
16,30. 17.30, 16,30. 19.30. 
22.30, 24; 6> 11 mattinier*-. 
7,40: Boonaiorno; 1,14: Mosica 
espresso; 8,40: Opera fermo-
posts; 9,15: Suonl • color! del-
rorcfcmtraj 9 ,50: I I Slenora 

dl Ballantraa; 10,05: Canxoai 
per tutti; 10,35: Dalla vortra 
parte; 12,10: Trasmissioni re
gional); 12,40: I Malalinena; 
13,50: Come e perche; 14: Su 
di giri; 14,30: Trasmissioni re-
gionali; 15: Panto interrogative; 
15.40: Cararai; 17,30: Special* 
G.R^ 17,45: Chi w a r * Roma 
3 1 3 1 ; 20,10: I I Convegno doi 
Cinque; 2 1 : Supersonic; 22,43: 
Colomba; 23,05: „ E via dV 
scorrente; 23,20: Musics Ieg
gera. 

Radio 3° 
10: Concerto dl apertors; 1 1 : 
La Radio per I* Scuole; 11,40: 
Musiche Italian* d'oggl; 12,15: 
La mosica nel tempo; 16,15: 
Mosica seria; 17.20: Fogli d*at-
bum; 17,35: Musica fuori sche
ma: 18: Notizie del Terzo; 
18.45: Piccolo pisneta; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 
20.15: I I llnguaggio della ma-
larita; 20.45s I d * * • tattl dal
la musics; 2 1 : I I Giomal* dal 
Terzo; 21,30: La romanza da 
••lotto; 22,30: Rassegna dalla 
critica musical* all'estero. 


