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Marlon Brando 
denuncia 

imperialismo 
e razzismo 
americano 

Miliardi in regalo dal governo 

I conti in tasca 
ai proprietari 

dei cinematografi 

HOLLYWOOD. 29 
Marlon Brando si e rifiu-

tato di ritirare 11 «Globo 
d'oro» attrlbuitogll dall'Asso-
ciazione della stampa estera 
a Hollywood per l'lnterpreta-
zione del Padrino. II famoso 
attore americano ha motwa-
to 11 suo gesto con una po-
lemlca dichiarazione, nella 
quale afferma: « II nostro pae-
se ha perduto completamente 
l'onore. II governo trasforma 
i cittadini in sudditi; e re-
sponsabile di ingerenza im 
periallstica e bellicosa nella 
vita di altrl paesi e dell'ucci-
sione non soltanto delle loro 
popolazionl, ma, lndirettamen-
te, anche della nostra, a causa 
del nostro comportamento nei 
confront! degll indlani d'Ame-
rica e dei negri». 

Jane Fonda, insignita di un 
«Globo d'oro» speciale co
me «attrlce deiranno 1972» 
(identico rlconoscimento, in 
aggiunta a quello per 11 Pa
drino, sarebbe dovuto tocca-
re a Marlon Brando), non si 
k recata nemmeno lei a nje-
vere 11 premio, ma ha inviato 
In sua vece il padre, l'attore 
Henry Fonda. 

Gil altrl principall «GlobI 
d'oro» sono andati a Liza 
Minnelll, migllor attrice pro* 
tagonista (per Cabaret); Fran
cis Ford Coppola, mlglior re-
gista (per II Padrino). Sem-
pre al Padrino sono stati 
assegnatl i ccGlobl d'oro» per 
il miglior film, il mlglior sog-
getto (si tratta, come e noto, 
del romanzo omonlmo di Ma
rio Puzo) e la mlgliore mu
sics; di quest'ultima e autore 
l'italiano Nino Rota. 

Se qualcuno sperava che 
passasse sotto sllenzio il gros-
so regalo fatto dal gdverno 
Andreottl-Malagodl al padro
ni del cinema con 11 provve-
dlmento di detassazlone e sta-
to costretto a rivedere 1 suol 
calcoli. Che questa sia pli 
di una sempllce Impresslone 
lo rlvela la lettura della stam
pa categorlale, che pullula dl 
precisazlonl, distlnguo, giu-
stificazioni. II tutto condito 
con la solita tlritera di vol-
garita e insulti, rivoltl a co-
loro i quail non sono dispo-
stl ad avallare un prowedl-
mento che, -sottraendo risorse 
alia comunita, agevola un pu-
gno di speculator! la cui attl-
vlta non brllla, per contenuto 
soclale o culturaJe. 

Uno degll anelli della po-
lemlca vlene da una lettera 
che U presidente dell'assocla-
zione degli esercentl clnema-
tografici ha inviato a uno del 
firmatarl del documento lndi-
rlzzato da duecento autori al 
presidente del consiglio, in di-
fesa del cinema ltaliano. La 
mlsslva dell'esponente del-
l'ANEC assume un notevole 
interesse sla per 11 tono as-
sai dimesso, quasi tmpaccla-
to con cui e scritta, un tono 
assai diverso da quello tra-
cotante e sgradevole ch© ca-
ratterlzza intere paging del 
perlodico dell'AGIS che la 
ospita, sia per alcune affer-
mazloni che, a dlspetto dello 
stesso estensore, forniscono 
nuovi motivi di riflessione. 

Vi e, innanzi tutto, la flera 
ammlsslcne della paternita del 
provvedimento, di cui l'AGIS 
rivendica la plena responsabl-
lita. Da cid si deduce una 
nuova conferma delle inten-
zioni che hanno animate il 
governo nella stesura della 
norma. Andreotti non si e cu-
rato di consultare ne" i sin-
dacati, n6 le grandl organlz-
zazioni di massa, su un tema 
che coinvolge piu di mezzo 
miliardo di spettatori. Gil e 
stato sufficiente seguire le 
direttive di pochl pa Iron! di 
cinema. Inoltre la letcera dl 
cui stiamo riferendo ha alle-
gati tre prospetti in^auta-
mente intitolati: / conti in 
tasca all'esercizio. Conti che 
lasciano alquanto perplessl sia 
per alcune stranlsslme omis-
sioni, sia per la gravita del
le indicazionl che emergono 
dalle cifre, al di la di ognl 
leglttima contestazione dei 
criteri con cui sono state 
formate. 

Per confesslone della stessa 
ANEC. dunque, il prorrietario 
di un clriematografo di prima 
visione, che pratichi un bi-

Uno spettacolo decentrato 

«Concerto da 
tre soldi» 
a Milano 

Con le canzoni della celebre « pifece » dl Brecht-
Weill costruita un'ora e un quarto di rappresen-
taziuns interpretata dal solo Gianfranco Mauri 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 29 

Nel salone della cooperatl-
va di Quarto Cagnino, alia pe-
riferia ovest di Milano, ha 
avuto luogo sabato sera un 
originale spettacolo, che an-
dra poi in decentramento per 
Milano e la Lombardia: e pre
sentato da un solo attore, e 
composto per la maggior parte 
da canzoni, ma se ne trae una 
precisa indicazione Ideologl-
ca, e estremamente piatevole 
e simpatico. Si tratta di Con
certo da tre soldi r.d e una 
specie di « digest» delVOpera 
da tre soldi di Bc.-tolt Brecht; 
dura un'ora e un quarto circa 
e propone al pubblico (qui a 
Quarto Cagnino il salone era 
gremito) le linee essenziali 
della vicenda brechtiana. 

Artefice dl tutto cid e 11 
eGruppo di Milano» nella 
persona dell'interprete unico: 
Gianfranco Mauri, per annl 
apprezzato e noto attore della 
compagnia del Piccolo Teatro 
(lo troviamo. agli inizi, nella 
distribuzlone dellM rlecihino 
servitore di due padroni nella 
edizione del 1936; nello stesso 
anno parteclpa al Nosl Milan 
e alia prima edizione dell'Ope-
ra da tre soldi) che ha elabo-
rato anche 1 test! di collega-
mento. Attore di orlglne e ca-
rattere popolare. schietto e 
eemplice, egli ha Ideato que
sta raplda corsa attra verso la 
Opera da tre uildi partendo 
da una lettura in chlave mar-
xista. Non e'e difattl eco. nel 
suo recital, del pur importan-
te (per VOpera) fondo anar 
chicheggiante e nichilistico; es-
sa vlene intesa come esempli-
ficazione della lotta di tuttl 
contro tuttl che caratterizza la 
societa borghese, di cui lo 
spettacolo dl un rltratto. col 
suol personaggi IndicatI dal 
eparlatea di Mauri e dalle 
canzoni dl Brecht-Weill. come 
giungla primitiva In cui si 
scatena la lotta per la soprav 
vivenza Assume cosl partlco
lare impegno la strofa finale, 
quella dell'lnvlto a lottare tut
tl contro I'lngiustizla « perche 
trionfi sol I'Umanitan: l'lnvo-
cazione non rcsta lnerte, ma 
•i sostanzla della visione giu-

materlallstlca, di tutto cid 
precede. 

D*l punto di vista del con-
gegno, diciamo cosl spettaco-
lare, questo Concerto da tre 
soldi si articola, come s'e det-
to, sulle canzoni, coi passl dl 
splegazlone e commento: e il 
Mauri offre una buona prova 
di versatlllta Interpretando 
tuttl i personaggi delle canzo
ni stesse. Gil basta indossare 
il cappello: la bombetta del 
signor Peachum, il cappellino 
della signora Peachum o della 
figlia Polly; la magiostrina di 
Mackie Messer o 11 casco se-
mi-coloniale di Tiger Brown, 
11 capo della polizia amlco per 
la pel'.e del capo del banditi. 

La «lavola» delVOpera da 
tre soldi viene fuori perfetta-
mente nelle sue li~ee di con-
duzione; e non ci sono bru 
schi salt! o incongruenze nel 
passagglo da un personaggio 
all'altro Mauri rlesce meglio, 
naturalmente. in Meckie Mes
ser. o in Peachum (di cui da 
un'esatta caratterizzazione sor-
dida e untuosa) che non nei 
personaggi femminili; ma la 
Canzone di Jenny dei Firati 
e eseguita molto bene. 

Anche dal punto di vista dl 
una gradevolezza spettacolare 
Concerto da tre soldi ha le 
carte In regola: I] gioco del 
caooelll anpesl a un porta 
ablti e abile e agevole; le rae-
tsmorfos- di Ma>*ri hanno 
tutte una loro mtsura (nella 
Canzone del maonaccia fa le 
due parti contemporfntamen-
te- quella di Mackie Messer e 
quella dl Jenny, altemando 1 
cappelli e le movenze). Men-
tre Mauri si esiblsce nel suoi 
personaggi. sui fondale bian
co vengono prolettate delle dl-
dascalle che Indicano II rlsvol-
to materiallstlco della vicen
da, U giudizlo mancista-engel-
siano sulla societa borghese 
per la quale casi. (sia pure 
qui rovesciati e divertenti. ga-
stronomici) come quell! del-
VOpera sono la normallta de-
nr-cffcui L'apparato delle la-
strlne Indlca una scelta di ci-
tazion! acuta che permette una 
acquisizlone giusta da parte 
del pubblico della problema-
tica dell'Opera da tre soldi. 
E' al pianoforte Gaetano Li-
gucri. 

a. I. 

ghetto da 1.300 lire e lncassl 
annualmente 300 millonl (si-
tuazlone che-11 dlrigente del-
l'ANEC deve considerare as
sai diffusa, se la usa come 
esemplo), otterrebbe un mag
gior guadagno dl 3 millonl 
dalla introduzlone delle nuo-
ve aliquote fiscali, arrivando 
ad un utile d'esercizio di cir
ca 60 milioni. 

Tenuto conto che 1 locali di 
questo tipo fanno solltamen-
te parte dl circuit! che com-
prendono piu dl una sala, non 
si pud proprio dire che i 
grandl esercentl navlghlno In 
cattive acque. Non basta; nel 
tlrare le somme ci si dimen-
tlca di inserire un paio d' 
vocl che concorrono all'attivo 
dl qualsiasi cinematografo, di 
quelli di prima visione in 
modo partlcolare. Intendiamo 
riferirci in prlmo luogo ai 
proventi pubblicitari ricava-
bill dall'appalto ad apposite 
societa (SIPRA, OPUS...) de
gli intervalli tra uno spetta
colo e l'altro. Non esistono 
dati ufflciali sull'ammontare 
medio dl questl introiti, ma 
tenuto conto della quota as-
segnata al film dalla spesa 
pubblicitaria nazionale (284,5 
miliardi di cui circa 16 al 
cinema) e considerate che si 
tratta dl una voce inerente 
quasi escluslvamente le prime 
e le seconde visioni, se ne pud 
dedurre un lncasso di circa un 
milione al mese per cinema
tografo. Vi sono, pol, altri 
abbuoni sulle imposte versa-
te dagli spettatori all'at to del-
l'acquisto di ciascun blglietto, 
che l'ANEC calcola al minimo 
livello (18 per cento sulle 
programmazioni di film nazio-
nali), senza tener conto che, 
quanto meno, vi si deve ag-
giungere un altro 5 per cen
to relativo alle agevolazioni 
connesse con la programma-
zlone di cineattualita e docu-
mentari, altre forme di rlem-
pitivo abituale deH'intervallo 
tra le proiezioni. Infine i «con-
ti» degll esercentl assegna-
no un bel po' di millonl (15 
per cento dell'incatso nettoj 
al canone di locazione della 
sala. Su questo punto occor-
re essere chiari; in primo luo
go non sempro vi e separazio-
ne tra proprieta deH'immobile 
e gestione cinematograflca, in 
secondo non sempre l'affitto 
e proporzionale agli incassi 
netti, per cui una riduzioiie di 
imposta comporta un aumen-
to automatico del canone, Inol
tre anche quando la situazio-
ne si configura nei termini 
proposti essa costitulsce una 
aggravante del giudizlo nega-
tivo sulla detassazlone an-
dreottiana. In questo caso, in-
fatti, lo sgravio flscale dlven-
ta un fattore di consolida-
mento ed espansione dl una 
delle piu tipiche forme di ren-
dita parassitaria: quella im-
mobiliare. 

Rettificando i valor! conte-
nutl nel prospetto in esame 
secondo le nostre osservazio-
ni si ha un lncasso per l'ipo-
tetico esercente di circa died 
milioni in piu rlspetto alia 
situazione precedente. Uno 
sgravio che, lo ammettono gli 
stessi esercentl, nel caso par
tlcolare causera alia finanza 
pubblica un minor introito dl 
trenta milioni, senza che gll 
spettatori ottengano alcun 
vantaggio. 

Un'ultima, ma non margi-
nale osservazione. II responsa-
bile dell'ANEC inslste sulla 
eslguita del numero delle sa
le di prima visione in rappor-
to al totale degli esercizi, di-
mentlcando, tuttavia, che que-
sti pochi locali ottengono cir
ca un terzo del proventi del-
l'intero mercato. Se cosl stan-
no le cose, perch6 non dichla-
rare apertamente che questl 
pochi speculator! non merita-
no alcun riguardo? • 

Umberto Rossi 

Proiezioni 

decentrofe 

di film d'essai 
Nel quadro delle iniziative 

tendentl a decentrare le proie
zioni « d'essai», comincia og-
gi, a cura della Sezione roma-
na dell'AIACE, un nuovo or-
ganico ciclo di film che ver-
ranno presentati, per un gior-
no alia settimana, nei seguen-
ti quattro locali: 11 martedl al 
cinema Cristallo (via dei 
Quattro Cantoni. 53), il mer-
coledl all'Edelweiss (via Ga-
belli, 2). il gloved! al Madison 
(via Chiabrera, 121), il saba
to all'Avork) (via Macerata 
numero 10). 

I film di questo ciclo sono 
i seguenti: La confessione di 
Costa-Gavras. Antonio das 
Mortes di Clauber Rocha, Po
liceman di Sergio Rossi, Uno 
dei tre di Gianni Serra L'ora 
dei fornt di Fernando Solanas, 
L'impossibilita di essere nor-
male di Richard Rush. 

Queste opere saranno pre-
sentate, neU'ordlne indicate, 
cominciando oggi al cinema 
Cristallo con La confessione, 
che sara replicata nel giorni 
successivi negli altri locali, 
Una scheda filmograftca e 
stata reaUzzata daH'AIACE, 
che ne curera la dlffuskme 
gratuita presso i cinema che 
hanno aderito aU'lnrzlativa. 

Infine giovedl 1° febbraio, 
alle ore 21 nella sala della 
Libera Unlversita Internazio-
nale degli studi social! «Pro 
Deo»( via Pola 12) sara pre-
sentato il film L'assassinio di 
Fred Hampton di Mike Gray. 
La prolezlone gratuita e ri-
servata a quanti sono in rego
la con 11 tesaeramento AIACE 
per 11 1973. 

Attraverso la coppia 
guardiamo la societa 

Arriva stasera a Roma, alle ArtI, II nuovo spettacolo della Compagnia c Crlstlano Isabella Ste-
fano >, c Forza Fldo! », che esordi con successo nel giorni precedent! lo scorso Nat ale, a Firenze. 
c Forza Fidol > e stato scritto da Crlstlano Censi, che cura anche la regia. Gil attori sono 
Isabella Del Bianco, Stefano Satta Floras, Fiammetta, Renato Montanari e la cantante Raf-
faella Perruzzl (che Interprets le canzoni composte da Fiorenzo Carpi, Giorgio Gasllni, Gino 
Negri). SI tratta di - una rappresentazlone satirlco-muslcale che, come dicono I suol autori e 
Interpret!, vuole mettere In rlllevo, c attraverso gll Incontrl-scontrl possibill nel rapporto 
uomo-donna, i conflilti, le contraddtztonl, le Ipocrlsie, le assurdlta, le violenze, I paradossl 
della societa In cui vlviamo. Ovvero, la societa vista mediante la coppia ». 

Una panoramica dei film di dopo il neo-realismo 

Mostra a Parigi su venti 
anni di cinema italiano 

Le proiezioni sono cominciate il 25 gennaio e si 
concluderanno II7 marzo - Riprendono le trattati-
ve per la Come'dio Frangaise? - Ch§reau mette in 
scena a Lione una nuova edizione del «Toller» 

Nostro servizio 
PARIGI, 29 

Lo strepitoso successo rlpor-
tato dall'Ultimo tango a Parigi, 
la presenza di Marco Ferrer! 
nella capitale francese, dove 
ha presentato L'udienza e ha 
cominciato a girare un nuovo 
film, le polemiche sorte dopo 
l'anteprima di Ludwig di Vi-
sconti a Bonn — awenimento 
cui la stampa francese ha de
dicate un certo risalto — e il 
fatto che anche film come 
quelli della serie dl Trinita 
rlemplono le sale di proiezio-
ne, hanno recentemente ac
centuate i'interesse della crl-
tica transalplna per 11 cinema 
italiano. Sulla base dl questa 
considerazione e stata orga 
nizzata a Parigi una grande 
mostra retrospettiva al Le Dra
gon — e cominclata 11 25 gen
naio e si concludera il 7 mar
zo — nel corso della quale sa
ranno prolettate le piu signi
ficative opere dei registi ita-
llani negli ultimi venti annL 

Fanno spicco, fra i titoll an-
nunciatl nel programma, 1 
clowns. Otto e mezzo e Saty-
ricon di Fellini; Rocco e i suoi 
fratelli, II gattopardo. Vaghe 
stelle dell'Orsa~ e Morte a 
Venezia di Visconti; L'avven-
tura e Zabriskle Point di An-
tonionl; L'uomo dei cinque 
palloncini (di cui in Italia si e 
visto soltanto un estratto igno-
bllmente tagliato e inserito in 
un altro fflm) e La donna 
scimmia di Ferreri; La stra-
tegia del ragno, II conformi-
sta e l'episodlo di Amore e 
rabbia interpretato dagli atto
ri del Living Theater, di Ber-
toluccl; La presa del potere 
da parte di Luigi XIV di Ros-
Gellinl; Vccellacci e ueceUini. 
Teorema e /I Vangelo secon
do Matteo dl Pasolinl; e. inol
tre. La viacda e Mettllo dl 
Bologninl, Le mani suUa citti 
dl Rosi, La Ctna e vicina di 
Belloochlo, La ragazza di Bube 
di Comencini, II sorpasso e / 
mostri di Dlno Risi. 

n programma della rasse-
gna non e stato ancora defi
nite in tuttl I particolari: gli 
organizzatori non hanno an
cora deciso quali film di altri 
autori signiflcativi — Petri, 
Monicelli, i fratelli Taviani. 
solo per fare alcuni nomi — 
dovranno essere proiettati. 
L'intenzione, comunque, e quel
la di fomire un quadro vera-
mente esauriente d-H'impegno, 
dei problem! e delle reallzza-
zioni del cinema italiano dopo 
il tramonto del glorioso pe-
riodo del neo-realismo. 

• • • 
Sempre nel mondo cinema-

tografico francese, sembra 
giunto il momento del figll. 
K usclto infatti in questl gior
ni sugli schermi parigini Au 
rendezvousde la mort loveuse 
di Juan BuftueL figlio del 
grande Luis. II film e tato 
calorosamente accolto dal pub
blico e dalla critlca, ed e stato 
inslgnlto del Premio Georges 
Sadoul. Inveoe Claude Bras-
seur, figlio dl Pierre, rattore 
morte in Italia roentre Inter-

Eretava con Sordl La piit bet-
i serata delta mia vita di 

Scola, si appresta a portare 
sullo schermo Vn incident mi-
neur dans la vie de Guillaume 
Cardonni. la steria di un uo-
mo splnto ad un riesarae della 
sua vita da un incident* auto-
mobllistlco non grave: 11 pro-
tagonista sara probabllmente 
Michel Piccoli. 

• • • 
81 sono svolte nel giorni 

•coral i leum rtunlom «Infor-

mali» alle quail hanno parte-
cipato 1 rappresentanti della 
Federazione dello spettacolo 
della CGT, del Sindacato dei 
lavoratori tecnlci e ammini-
strativi dello spettacolo e del 
Mlnistero degli Affari cultu-
rali: in discussione e la situa
zione alia Comedie Francaise, 
che continua ad essere chlusa 
in seguito alia serrata decisa 
dalla direzione del teatro. U 
1* febbraio ci sara un incon-
tro dei dirigenti sindacali. che 
stabiliranno se esistono le ba-
si per riprendere regolari trat-
tative. 

* * * 
Patrice Chereau ha messo in 

scena al Di^atre de la Cite de 
Vllleurbanne (citta satellite 
dl Lione) il Toller di Tankred 
Dorst. II regista francese ave-
va gia presentato qualche an
no fa al Piccolo di Milano 11 
dramma, imperniato sulla fi-
guxa del poeta e drammatur-
go Emst Toller, che parteclpd 
al moti rivoluzionari In Ba-
viera nel 1919 e che, successi-
vamente imprigionato, prese 
posizioni non sempre coeren-
ti, sulle quali si e poi molto 
discusso. A differenza di quel 
che aweniva nell'edizione mi-
lanese, Chereau ha presenta
to a Villeurbanne un Toller 
che la critica ha definite a ot-
timista », in quanto sottolinee-
rebbe il grande valore e le po
sitive conseguenze della bre
ve esperienza della Repubbli-
ca dei Consign della Baviera. 
Nella parte del protagonista 
recita, molto applaudito. Sa-
my Frey. 

m. r. 

Monica la 
crapulona 

PARIGI - Monica Vitfi (nel
la fofo) dimostrera come una 
donna tranquilla • solitaria 
possa diventara una viziosa 
gaudente nel film c Les era-
pules » di Georges Lautner, 
le cui rlpresa cominceranno 
tra breve a Parigi. Compagna 
di c awenture » di Monica sa
ra Annie Girardot. 

tz in breve 
Richard Harris h Gulliver 

LONDRA, 29. 
Richard Harris Interpreta Gulliver, in una nuova versione 

musical© dei Viaggi di Gulliver, che viene attualmente girata 
a Londra, sotto la regia di Peter Hunt. 

Film polacco su Nicold Copernico 
VARSAVIA, 29. 

81 celebra 11 cinquecenteslmo anniversario della nasclta 
del grande astronomo polacco Nicold Copernico. Un film a 
cotori, dal titolo Nicold Copernico. sara proiettato ii 19 feb
braio, anniversario della nascita. 

b&so e stato realizzato da Ewa e Czeslaw Petelskl e se 
ne faranno anche versionl in inglese, francese e spagnolo 

Da segnalare ancora, sempre su Copernico, un teleromanzo 
in tre puntate e numerosi cortometraggi, fra cui uno a 
cartonl anlmati, dl Jerzy Kotowofci, per spiegare nel modo 
piu sempllce )e teorie copernicane. 

«Tournie» nell'URSS di Franco Mannino 
Franco Mannino, e partite per la sua qulnta tournie nel-

lTJnlone Sovietica. II maestro dirigera un concerto a Mosca 
con l'Orchestra Fllarmonlca di Stato ed uno con la Filar-
monlca dl Lenlngrado; Inoltre, sempre con la Fllarmonlca 
di Mosca ed 1 solisti Leonid, Elisabetta e Pavel Kogan, 
Franco Mannino e stato invitato dalla Casa discografica di 
Stato ad Incidere un disco microsolco dl sue composizIonL 

E" questa la prima volta che un dlrettore occidentale e 
Invitato ad incidere per la Casa discografica dellURSS, con 
orchestra e solisti sovietlci. 

A Sautet il premio del cinema francese 
PARIGI, 29 

11 Gran Premio del cinema francese per il 1972 5 stato asse-
gnato al regista Claude Sautet, per II coraplesso della sua opera 
e In partlcolare per il suo ultimo film, Cisar et Rosalie. II 
premio e aaaegnato da una giurla che comprende parsonaliU 
del olnema, deU'arta • dalla Tito pubblica, 

// ft 

Di origine 
italiano la 

Dama bruna 
amata da 

Shakespeare? 
LONDRA, 29. 

• La «Dama bruna» che tor-
mento d'amore William Sha
kespeare e gli Ispird divers! 
sonettl aveva un nome e un 
padre Itallanl, la pelle scura 
da farla sembrare brutta e 
un debole per gll uominl, am-
plamento ricambiato. Non era 
un parto della fantasia ne 
una « donna dello schermo» 
destinata a coprire una rela
tione omosessuale, come ave-
vano pensato molt! studios! 
shakespiriani. 

A fare 11 nome della don
na — Emilia Bassano dl ori
gine veneta, figlia di un mu-
sicista di corte e favorita dl 
potentl signorl — e, in un 
articolo pubblicato oggi dal 
Times di Londra, lo storico 
Alfred Leslie Rowse, profes-
sore dl Oxford, considerate 11 
massimo studioso vivente del 
Cinquecento inglese. Gli ha 
date « una mano » un astrolo-
go dell'epoca, Simon Forman, 
che ebbe la Bassano come 
cliente prima e come amante 
poi. 

II diario di Forman, conser-
vato in una biblioteca di Ox
ford e consultato per caso da 
Rowse, non collega diretta-
mente la donna al poeta: ma 
gli indizi — afferma 11 Times 
— sono tanti da costituire 
prova: il piu sicuro di tuttl, 
il colore della pelle. Shake
speare dedica I suoi sonettl 
ad una mlsterlosa «Dark la
dy», o «Dama bruna»: cosl 
scura — nota Rowse — «che 
la gente la notava e non la 
riteneva bella ». E il poeta di
ce, in effetti, di amare « quel 
che gli altri aborrisconox e 
che «il nullo valore» della 
donna adestd l'amore» suo. 
Anche 1* astrologo Forman 
parla della Bassano come di 
una donna «molto bruna». 
Molti altri particolari • sem-
brano poi confermare l'ipote-
si dello storico. 

Emilia naqque — stando ai 
documentl della sua parroc-
chia. Saint Botolph, a Lon
dra — nel 1570 da Baptist 
Bassano e Margaret Johnson. 
La famiglia Bassano era di 
origine veneziana: musicisti, 
erano venuti a Londra per 
suonare alia Corte di Enrico 
VIII. Orfana di padre a sei 
anni, sola al mondo quando 
ne aveva diciassette, Emilia 
pote contare su un'eredlta di 
circa sei milioni in moneta di 
oggi e, dice Rowse, «per il 
resto solo sulla propria bruna 
bellezza e sulla sua indubbia 
capacita di suonare e cantare, 
sviluppata In famiglia». An
che Shakespeare ha accenna-
to In poesia alia «Dama 
bruna» che amusica suona» 
e che egli ascoltava rapito per 
poi baciare all tenero incavo 
della sua mano». • 

Probabllmente Emilia non 
aveva ancora vent'anni quan
do divenne l'amante di Hen
ry Carey, cugino e uno dei 
favoriti della grande Elisabet
ta che lo fece lord ciambel-
lano. Soluzione confortevole 
per la ragazza, cui l'amico 
passava trecentomila lire al 
mese (dl oggi), domestico e 
cameriera, senza contare gio-
ielli e regali di valore. Sono 
notizie, queste, che Rowse at-
tinge dall'astrologo e trova 
esnfermate in document! del
l'epoca. 

A questo punto la storia de! 
personaggi, come inventati 
dalla fantasia di Shakespeare, 
diventa Intrlcata, Verso il 
1593 Emilia conosce Shake
speare e al tempo stesso ri-
mane incinta del lord suo pro-
tettore: viene fatta quindi 
sposare ad un menestrello di 
corte. William Lanier, di tre 
anni piu giovane di lei. II 
bimbo, in omaggio al vero 
padre, viene battezzato Hen
ry. In due suoi sonettl — ri-
corda Rowse — Shakespeare 
fa oscurl giochi di parole fra 
due uomini. entrambi d» no
me Will (per William): uno 
e il poeta stesso. l'altro — ora 
si spicga — sarebbe 11 marito 
della donna. 

Sono anni dl lntensa vita 
sentlmentale per Emilia, se e 
dawero la «Dama bruna & di 
Shakespeare, stando all'Infeli-
cita di cui il poeta ha traman-
dato 11 racconto- La relazione 
con Shakespeare dura un paio 
d'anni: nel frattempo (1594) 
era stata costltuita la «Com
pagnia del lord ciambellano », 
nella quale Shakespeare ebbe 
un'importante parte. Nel 1596 
avrerme la morte del lord, 
che pert aveva gia prowedu-
to a lasciare alia ragazza una 
rendita. 

Nel maggio del 1597 11 marl-
to della donna parte per ma
re, in un'impresa che spera 
gli dara denaro e gloria. Du
rante la sua assenza (Simon 
Forman non dice se e quan
do sia pol tomato) Emilia va 
piu volte a ehiedere rorosco-
po: finche una sera invita 
Forman a casa sua. Quel che 
accade dopo, Shakespeare lo 
ha gia. sperlmentato: baci, 
carezze, abbraccl per l'lntera 
notte. «Ci siamo lasciati da 
amicl — ha annotate l'astro-
logo — ma non ho Inten2ione 
di tornar piu da lei». La re
lazione. Inveoe, riprendera, 
proseguendo per tre anni. Sa
ra rastrologo a troncarla. so-
spettando che la donna fosse 
una specie dl Strega, che evo-
casse gli spirit! e gli buttas-
se addosso incantesimL 

reai vi/ 

controcanale 

« L'istruttoria e 

chiusa: dimentichi n 

al cinema Bernini 
' Oggi alle 17,30 e alle 21 ver-
r i proiettato al cinema Ber
nini (piazza Bernini 22), a cu
ra dl un gruppo dl cittadini 
dl San Saba, L'istruttoria e 
chiusa: dimentichi dl Damlano 
Damlanl. Seguira un dlbattlto 

DUE DONNE PER PUCCI. 
NI — Penultima puntata del 
Puccini di Sandro Bolchi e 
Dante Guardamagna, con una 
fitta serie di personaggi de 
stinati ad accentuare i mo-
menti « privati» della vita del 
composilore. Entra in scena, 
infatti, la grande attrice sve-
dese Ingrid Thulin nel ruolo 
dell'amtca inglese di Puccint, 
Sybil Seligman; ed assume 
una presenza di rilievo — Qua
si centrale nell'economia della 
puntata — la cantante Nada 
(che la settimana scorsa aveva 
fatto stlenzioso e brevissimo 
debutto) nel ruolo della «ca-
merierina» Doria Manfredi. 
In piu e'e stato anche I'incon-
tro con Gabriele D'Annunzio 
(interpretato da Renato Da 
Carmine). 

La vicenda, dunque, va avan-
ti ricca di numerosi spunti e 
non v'd dubbio che — nello 
insieme — il materiale offer-
to alia meditazione sulla vita 
di Puccini appaia abbondante 
e in qualche modo anche di-
scretamente raccontato. Anche 
un momento difficile — come 
appunto I'incontro fallito fra 
Puccini e D'Annunzio — e ri
sotto nei Umiti di una tollera-
bile correttezza televisiva; an
che una vicenda che poteva 
precipitare nel melodramma 
piu vischioso (come il suicidio 
della giovane Doria) resta con-
tenuta in Umiti accettabili di 
buon gusto. Ma poi? 

Man mano che si va avanti, 
I'insieme di questa ennesima 
vita sceneggiata appare sem
pre meno adatta a render con
to dei perchd musicali e sto. 
rici della musica puccintana 

L'attenzione del regista si con-
centra sempre di piu sui mo-
menti privati e piU nnarrati-
vi» della vita dell'autore, 
mentre il momento e le ragio-
ni della creazione musicale re-
stano confinate in una sorta di 
mlstica ispirazlone del tutto 
immotivata. Ne risulta che, ab 
la conclusione, sapremo forse 
molte cose che non sapevamo 
sulla «biografia» dl Puccini; 
ma non riusciremo ai avere 
documenti sufficient! per com-
prendere i Umiti ed i meriti 
della sua arte. 

• • • 
L'INIZIO DI BRANDO — 

Ha preso il via il nuovo ciclo 
cinematografico dedicato ad 
un divo dello schermo: e que
sta volta tocca a Marlon Bran
do (al quale e stata eccezio-
nalmente dedicata la serata di 
lunedl, che e di maggiore ri-
chiamo rispetto a quella del 
mercoled\, tradizionalmente ri-
servata a questi cicli). La su-
rie e stata aperta da Uominl. 
il film realizzato nel 1950, con 
il quale l'attore debuttb nel ci
nema. 

Uomini — firmato da un eo-
cellente regista come Fred Zin-
nemnn — resta, pur nei suol 
Umiti complessivi, un'opera 
che comente di mimrare il 
prado di tensione con la qua
le Brando affronta i suoi per
sonaggi e I'impegno con it 
quale egli ha spesso tentato di 
?uperare il cliche^ che Holly-
wood ha sempre tentato di im-
porgli. A ventidue anni di dl-
stanza, non v'e molto altro da 
ricordare di quel film. 

vice 

oggi vedremo 
DEDICATO AD UN PRETORE 
(1°, ore 21) 

Comincia da questa sera un originale televislvo in tre 
puntate di Dante Guardamagna. La protagonista di Dedicato 
ad un pretore e la giovane Anna Mancuso. una ragazza 
appena laureate in glurisprudenza, che decide di lscriversi 
al concorso per entrare in magistratura: sara cosl una fra 
le prime «donne-pretore». Com'era facile prevedere al 
volere della donna si oppengono lo stupore e lo scetticismo 
de. suo stesso ambiente: anche il padre e 11 fldanzato ten-
tano di dissuaderla. Ma Anna va fino in fondo ai suoi pro
positi. II suo primo incarico e in provincia, al Nord, e la 
caparbia a donna dl legge» si accinge a tener fede al suo 
mandate con coscienza ed efficienza, al contrario di c!6 
che aveva (o meglio non aveva) fatto 11 suo predecessore 

Tra gli interpretl, Angiola Baggi e Corrado Caipa rive-
stono 1 ruoli principal!. 

QUEL GIORNO (2°, ore 21,20) 
La trasmlssione televisiva Quel giorno propone questa 

settimana la prima puntata dl un servizio di Andrea Bar
bate ed Aldo Rizzo che si intitola La morte di Gandhi. H 
programma Intende fornire l'esatto quadro storico-politico 
dell'Indla all'indomani della morte del suo grande statlsta, 
conducendo a poco a poco lo spettatore attraverso le crlsl 
che ne seguirono, fino alia morte di Nehru, alia nomlna dl 
Indira Gandhi a primo ministro e al conflitto del Ban* 
gla-Desh. 

OCEANO CANADA (1°, ore 22) 
H programma In viaggio dl Ennio Flalano e Andrea 

Andermann e giunto alia sua terza puntata e ci presenta un 
nuovo reportage sulle region! artiche del Canada. 

programmi 

TV nazionale 
9,30 Trasmlsslonl scola-

sticha 
12,30 Sapere 
13,00 Oggi disegnl anlmati 
13,30 Teleglornale 
14,00 Una lingua per tuttl 

Corso dl francese. 
15,00 Trasmlsslonl scola-

stiche 
17,00 Ma che cos'e questa 

cosa 
17,30 Teleglornale 
17,45 La TV del ragazzl 
18.45 La fede oggi 
19,15 Sapere 

19,45 Teleglornale sport • 
Cronache italiane 

20.30 Teleglornale 
21,00 Dedicato a un pre

tore 
Originale televislvo 

22,00 Oceano Canada 
Terza puntata 

23,00 Teleglornale 

TV secondo 
21,00 Teleglornale 
21.20 Quel giorno 

• La morte dl Gan
dhi* 

22,20 Alio policel 
• Prova d'artista* 
Telefilm. 

Radio 1° 
GIORNALS RADIO - Ora 7 . 
• 12. 13. 14. 15, 17. 2 0 . 
2 1 , 23 ; Gi Mattatioo MBSiOle; 
6,42s Almamccoj 6.47i Com* 
« ptrcht; 8,30: La canzoni del 
OMttiao; 9: l e • *Ji autori] 
9.15: Vo< *d k» 10i Spaciala 
CRs 11,30* SettimwM torts; 
12.44: Maoa 'a Italy; 13.15: 
Mofavillagsio: 14: Quarto pro-
tramma; 15.10: Par vol 9iova-
nli 16.40: Proaramma par I 
i iaaTTl» 17.05: I I ftrasoMi 
16,55! latarvallo •tusicaiei 
19.10: Italia cha lavora; 19.25: 
Coocarto la miniatura; 20.20: 
Antfata a ritomoi 21.15: tli-
•orrcziooa. 

Kadio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore 6.30. 
7.30. 6 3 0 . 9 ^ 0 , 10,30. 1 1 ^ 0 . 
1 2 3 0 . 13,30. 1 5 ^ 0 . 16 J O . 
17JO. 18,30. 1 9 J O , 22.30. 
24; 6: I I MMttiaierei 7.40: 
•oooeiomo: 6.14: Tre ewtivi 
par tej 8,40: SooM a color! 
deu'orcaestra; 9: PHew 41 
Jpau6tia. 9 .50: Slttar Carrie 
41 Taipogre Oreiten 10,05: 

CanxonI per tuttl; 10,35: Delia 
voatra parte; 12,10: Trasaii*-
aioni resioaali; 12.40: Alto 
gradimentoi 1 3 J 5 : Passefffiaa-
4o fra le note; 13,50: Ceeae e 
perche; 14: Sn 41 giri; 15: Pun
to Interroeativoi 1 5 ^ 0 : Cara-
nh 17,30: Specials CR, 17.45: 
Chiamate Rome 3 1 3 1 ; 20.10: 
RadloMhermo; 20,50: Snper-
eonic; 22 ,43: I I fiacre n. 13; 
23.05: La staffatta; 23,20: 
Muslsa leegera. 

Radio 3° 
Ore 9.25: Trssraissiool *peciall| 
10 : Concerto di aptrtora; 1 1 : 
La Radio per le Scoole; 11,40: 
Musicbe italiane d'omi; 12.15: 
La musics nel tempo; 13.30: 
Intermezzo; 14,30? Cleudio 
Monteverdt; 16,20: Archhrio del 
disco: 17JO: Oseee rates: 
17.35: Jazz 093}; 18: Notizie 
del Terzo: 18.45: I centri eto> 
rici; 19.1 St Concerto dl oval 
•era; 2 1 : I I elornale del Terzo 
. Sette artlt 21 J O : Festival 
tnternazlooale di musica cos-
remporsnea; 22.15: Discofra-
flaj 22 ,40: Llbrl ricevuti. 

* * * » * < * * A^* * * • * * * « * * *n^R6a 

EDITORI RIUNITI 
IL PUNTO 

R 140, L. 800 • Terrorism© e strateoie eteishe da 
ai (rem edentate folpe dl Borajkeae, ess stresi 

W s V e o j 8jee eVejp69^P8sve d'esel le^pejp|aje^8^vvapaiesj| 
pp. 160, L. 900 • La decumentazlone oompieta »• 
# MnDvfjnfl iPenMViWl M VOiOQMtt* 

MOVEUI, SiMnagojo fiat 

ess streoe dl plena rowtiie. 

pp. 120, L. 300 - La storia deta dl15ftM0< 
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