
L'INTERVISTA. Baudo e la crisi della tv: Fimportanza delFintrattenimento, delle offerte e della nuova «pay» 
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• STRASBURGO. Lerrtaroente, sa-
londo una passerelta come per un 
Ipotelicu Imbarco sut Rex o sul pi-
roscafo dl E la nave va. I'aiplsta, 
deceduia nal crolio Improwlso del 
sollillo, risorge inionando un tango 
vocatizzo mallneonlco. II dlretlore 
d'orchestra tedesco d i II senate 
d'aiiacco, ma I suol ordini non so-
no pICt secchi, perenlori. La lingua 
del diktat nazlslolde (che In ouesta 
tciTM dl confine evoca rtconll non 
sotli l. sJ plefifl ad esjiresston! au-
MOTE ma doict. E u r t a / w r t o n o i ; 
wyogc, plutiosto che un ritomo al-

• i ROMA, -La tv generaUsta deue 
teslaie forte, con grand! film, p a n -
dl appuntament) spottivl, anche se 
si diflonderanno le nuove tecnolo-
gie. Ve I'immagtnate senna cosa 
accftdrebbe? Tutte le sere flppo 
Baudo to mica ce la laccioN CI 
scheiM, Baudo, Eppure sono Jusdi 
e hisM che, in tempi dl crisi, la Rai 
risohe il problems moltlpiicando 
gB appuntamentl con SuperPippo. 
C'6 slato un peiiodo, a meta degli 
annt Otttnta, tn cul gll era stato alfi-
data II varieta del sabato sera e II 
talk-show della domenfca, piu un 
pak) dl serate Infrasettimanall..- E 
adesso - d ied annl dopo - in onda 
cl sono Lino ftwte Nomoo Uno, 
in attesa di Sanremo, 
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Sono d'accordo che si polemizzi 
su una cose cost Important come 
la televlBione: flnalmenie viene 
press sul seno, GH inteltetruali st 
erano sempre dlsinteiessali delta 
tv, ora invece si scopre I'importan-
za culturale, lormativa, di costume 
detmezzo^ _ _ _ 
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Uno dei proUemi maggiori e la 
mancanza d i osmosi (rate diverse 
tranche dell'azienda. La Rai ha it 
vecchio vfeto di dtvidere II moodo 
glomalistico da queOo dello spet-
tacoto... Una detfe conseguenze e 
che gii addetll aH'intonnazlone 
sono acrtticamente ostlb veiso lo 
speUacoto... C'e I'ldea che sia la 
seiie B della tv; non ftcosi, Noi sia-
mo grand! portatori d'acqua; I le-
lespettatori amano rinttatteni-
mento e a noi spetta il complto di 
portare un sorrlso. Che puo anche 
essere terapeutlco. Ml 6 piaciuta 
molto la leltera di Zavoli ai L'Uni-
Ut. la sua e stala una sflda rtschio-
sissima che si i potuta [are pro-
prio perche Raiuno, attrawrso il 
vaiieta, aveva un bagaglio tale d l 
stone e dl audience da poter met-
tete in palinsesto un -programma 
in perdHa> di Auditelcome II suo. 

Ma to n tHeM nun ti M M M M M > 
w to « * • ( » * M i l e w M M t n 
p r i j ammtB loM tontptotarwi 
dNtab. 

La Rai rappresenta in mlniatura 
tuna I'ltalia; e una spugnache rac-
coglie gli umori del Paese. Quan-
do la socteH e in crisi - e d in que-
sto Paese e in crisi sopraltutto la 
polrBca - come pud la tv essere 
avulsa dal contesto generate? E 
che la Rai sia •centrale- nei discor-
si sulla crisi della tv e il segno che 

•O,™H-TI 

M r t o h , i m m» a a t r u r t ' 
Chevengamessaindiscussionela 
rendHa dl posizlone della Rai, per 
la quatita che ha raggiunto con 1 
suoi programmi, mi displace mol-
lo; sotrro delle carenze di questa 
azlenda. perch* la aroo... S, i an
che una questione senttmentale, 
Si da della Rai rimmagine di una 
azlenda lebbricltante, che non Vi
ve serena. Ma quale azienda 6 se-
rena oggl? Non dirnentichiamo 
d i e ta Rai S t'aztenda plil com-
plessa da gludicare e da descrive-
re Certo, (enomeni dlscutlbill ci 
sono, come per la terza rete, che 
vive una dllHcolta reaie: era una 
rete Impegnata, con precise carat-
teristiche, riscontrabili, che 1'ave-
vano portala a un salto di quallta e 
dl ascoito, La successlone non era 
facile. Ma It probJama del rinnova-
mento ci sarebbe stato anche per 
la vecchia gestione, to hanno 
sempre detto anche Guglietai e 
Balassone che un certo ctclo si era 
ormai chiuso, che loro stessi 
ovrebbero dovuto ridiscutere la li-
neaeditoriale. 

Q M H M M Mtora I turn Irr lMlt l« 
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ee resta II puntodi riferimenlo. 
I I * aim W? 

Per quel che riguarda la proBram-
majione complessiva... non si 
puo superare piu volte il muro del 
suonot Di fronte alia tv la sera ci 
sono 29 milioni dl telespettatorl: 
sono numerl che conoscevamo 
solo per i grandi appuntamenti. 
per Sanremo, La domanda di tve 
enonne. I'olferta invece 6 omolo-
gata, e questo lorse i uno dei 
m a ^ i o i i dilettj. Quando un pro-
dolto runziona. subito viene co-
plato. Ci vorrehbe un Oarante an
che per questa- che non eontrol-
lasse soltanto le quote dl pubMici-
ta o i periodl elettorali, ma anche 
Coriginalita del programmi. 

C M O M H d>tar i« l in t , C M " M 
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[In '96 vilale: del resto, dipende 
dal movimento politico. Se si wota 
la tv avra un ntolo importantissl-
mo. E le regole che verranno de
terminate per la tv saranno deler-
minanti per la vita di questo Pae
se: non pud essere una campagna 
electorate fatta di spot, ma neun-
che di risse; cl devono essere talk 
show incui vengano argomentan i 

progeiti politici, e non un confuso 
e continuo gridare. Anche allra-
verso la tv blsogna rfdare valore al
ia politica, anche se moltl uomini 
I'hanno sputtanata e continuano 
a farto. E per la ripresa della slessa 
tv pubblica - die e appartenuta ai 
paititi, con quote di presenza in-
lema, e che adesso sembia non 
inleressare piu a nessuno - serve 
un •paru'to della Rai-, un movi
mento d'opinione per soslenere la 
tv pubblica, per garantirle Indi-
pendenza, un ruolo nel mercalo. 
Per garantirle pari opportunity: 
perche. per esemplo, la Commis-
sione paitamentaie di conlrollo si 
occupa solo della Rai? Le altre tv 
non hanno lorse anche loro una 

concessions govemativa. petchfi 
non hanno lo stessocontrollo? 

to quMti Ctontl s l« tcu to dl t«y-
tv ancha per la RaL CHt rw pan-
aa? 

Un awenlfe inevitable. In realta 
bisogita fare un ragionamento at-
tento: noi paghiamo ISOmila lire 
dl canone, uno dei piu bassi, per 
vedere le parlile dicalcio. il Festi
val di Sanremo, i maggiori- film, la 
tv dei ragazzi. le tribune politicne. 
Tempo reale. La pay tende a to-
gllere i bocconi pic ghiotli, per lar-
li pagare volla a volta, col rischio 
d ie si impoverisca la tv generali-
sta. quella che si paga col canone. 
per fare una tv di quality solo -per 
r icchk Un rischio grossissimo. su 

cui dovrebbeio nujionare con at-
tenzione le formazloni politiche, 
D'allro canto, se rutto diventa pay, 
la Rai deve entrare in questo mer
calo. Non * difficile caplre il.per-
che: se la Fininvest si presenta alle 
major amedcane pef acquisire 
film offrendo i diritd per le sale ci-
nematograflche. per la pay e per 
la tv in chiaro, e la Rai offre solo i 
dtriui per la tv in chiaro. owiamen-
te perdera i film. 6 important ne
rd che il Pailamento laccia leggl 
per cui non drventi rutto pay. pet-
c M resli una tv generalise Impor-
tante, con film grossi, con le parti
te dl cakio pm attese, G non solo 
con Rppo Baudo. 

MUSICA. A Strasburgo la rilettura di Battistelli del film piu politico del regista riminese 

E Torchestra va. Fellini trasformato in opera 
Con Prova d'orchesira il composilore Giorgb Battistelli ri-
legge la sceneggiatura del film piu politico di Fellini in 
un'ottiea musicale. Un gioco di specchi che diviene meta-
fora del destino della musica contemporanea e della re-
sponsabilita dei composiiori di oggi. Lo spetlacolo, am-
bientato negli annl Cinquanta, omaggia con discrezione il 
mondo lelliniano. Grande prova del Coro deirop^ra du 
Rhin che recita e suona nel ruolo deH'orchestra vera. 
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I'ordine, e la musica rlprende. in-
certa, llmorasa nell'attesa dl qual-
cosa dl Ignoto che sta per ricomin-
ciare. Nel bulo e ne! mormorio t>ru-
llcante del coro con II quale si era 
aporta, la ftworf'orcftaifradi Gior
gio Battistelli si conclude lasdando 
apertl Interrogaavi che non avran-
no rlspostt. La musica si salrcrt. o 
megllo.clsalvera? 

Secondo il composttore romano 
che ha portato sulla scena il sog-
getlo del (Urn piu politico dl Fellini 
(ma lui preferlva deltnirlo -etico>), 

la morte della musica pud, anzi de
ve attendere. per trasformarsi in 
una ridessione che metta tuui 
quantl dl fronte alle proprie re-
sponsabillia, E nel soggetto tauto-
loglco quanti altri mal7 orchestra, 
direttore e pubblica quelli •vert- In 
sala e in buca e quelli •finti' che 
agiscono sul palco, si rluetaino 
continuamente. in un gloco di ri-
mandl tra tempo reale e tempo 
della rappresentazione, che annul-
la perslno il dassico -intervalloi. 
Sedutl In platea, asslstlamo infatti 
alia -pause calfe» di quel mlcroco-

smo litigioso di cui facciamo pane 
intejpante. 

E torse in questo <4roppo uma-
no> che si offre la salvezza. e nel 
teatro in particolare, che come for
ma umpura. detl'ane deve fare i 
conli con i compromessi della nar-
razlone, Battistelli, rispondendo ad 
una aimmojidedell'Opera du Rhin 
per utillzzare in un conlesto nuovo 
il proprio coro stabile (ed ecco un 
bell'esempk) d l managerialita d i 
cui lanloslchiaccl i ieradanoll jal-
fronta dopo molte prove di teatro 
sperimentale. un testo c te perse-
gue una sua inhinseca togica nar-
rativa. La sceneggiatura lefllniana e 
rispettata nelle <Sei scene dl fine 
secoko che si intcrsecano senza 
sotuzione di continuiW e ripiendo-
no il clima anarcoide e sinistra 
che. come nel film, e melaford di 
lensioni social! ed artisllche. 

La daustrotobia, eccitata dalla 
presenza incombenle della televi-
sione d i e tutlo spia. e palpabile: 
nel caos ciascuno rivendfca un 
ruolo domlnanle, e le inteiviste as-
surgono a show in cul il ruolo ses-
suale deito strumento e un'altra 

metatora della lotla. II passo verso 
la rivendicazione sindacale e bre
ve. e la conteslazlone coinvo^e 
tutlo: un metionomo leticcio pren-
de il poslo del direttore d'orche-
stra, la musica contemporanea e 
sbeffeggiata peithe incomprensi-
bile. non conosce armonia e sol
feggio. II veto senlimento reazlona-
rio si annida qui, sembra dirci I'au-
tore: lullosembra giuslo e ingiuslo 
alio siesso tempo e il cammino t 
incerto senza un intrinseco valore 
etico dell'aito artistico. 

Nella scrittura corale sta la prova 
miglioredi Battistelli: onnipresente. 
silenle o rabbioso. il coro riasstime 
tutto il suo background atoilco: 
passi fugalj, a canone, mormorii 
omolonici e micropolifonia per 
gruppi o Insieme lino a ben quara-
taseHc parti reali. II collegamento 
con Torchestra vera da vita ad una 
seconda polifonia clrcolare e sin-
fonica che resta spesso In secondo 
piano, ma assurge a vette paiossi-
stiche nelle scene rti ma^ ior ten-
sione. 

In queslo Minepraio di reclpro-

che sconfessioni semantiche. il ri
schio di risotuere lo spettacolo in 
chiave farsesca era latente. Ma la 
regis di Georges Lavaudant e stata 
attenta a non forzare i precis) conR-
ni di un'armoslera sottibnenle 
drammauca e ha sapulo sfuggire 
alle «Oappole« fellmiane senza for-
zare la recitazione. ^giungendo 
alcuni element! (un gigantesco di-
vano, un minaccioso bracclo tele-
vislvo. fondali volutamente postic-
cl) perromperel'inevitabilestatlci-
ta, ottenendo II maisimo rlsultato 
nella scena della rfuendicaztone 
sindacale, in un buio inteirotto da 
un mtjlare di lari e bantSere rosse. 

Gll applausi convintt del pubbli
ca hanno salutato tutli, dal diretto
re d'orchestra •verw Lucas PtaB a 
quello (Into Christian Treguler, alia 
maestro del coro, ta glovane corea-
na Ching-Uen Wu e soprattutlo al 
Coro deH'Op*ra, che ha cantato, 
rccilalo ed Imparato a suonare per 
fin la con grande maestria. Fellini 
che non amava 1'opera, ma cono-
sceva queslo progetto, forse avreb-
be apppezzato. 

L/l TV Dl VAIMr-
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• • , . EBBO DAR contb. In que-
I M , , sta rubrica, ancpifi dl.eveJlti 
W K catocKddwesu|iu>aoda> 
la W o n e sforando nef in" 
zioneassumono toro rrutoadoca-
rattenstiche d d due generl che ap-
paiono cost distanti.:Mariedi, al 
Fralano d i Roma, e andato in sce
na uno spettacolino po^-Living 
Theatre che come naturS rienlre-
rebhe negli inieressi di aim colle-
gh l Ma irpassagglo dell'e>isodk) 
al<nare c i rileriamo in tuto.l rg ha 
i p o r r n a t o i l femmenoo^irtando-
lo^l'acendotolracimafe'nelseno-
re da noi curato. Le immasUil della 
performance dei rappresentantj 
del d u b Pannelta sulie lavole del 
piccolo oalcosceruco rornilno so
no dlventate r^erto i to catodico 
^ r a l g e n d o c i , se non, emouVa-
inente. almeno professlonahttente. 
II ffiatro politico (da Piscator a Bre-
chl) ha awito moMe espressisoni 
Horlcamenie rilevanti; quests re-
^ntashna c i sembra (rancomenfe 
p « Bebiie anche se la splnfta pro-
/ocatoria e innegabUe: sictovevano 

' pa una volta propaS&ntBre 20 
iventi) referendum :(si do-
dire referenda, neutto ph i ' 

'ale, ma ci rassegnamornalwiieji-
j e r i ) , una sa^a della consultaiio-
ne popolare che a delta dei fans 
non ha avuto il riscontro tjl oubbli-
co che meritava. Ecco perdo parii-
n questa uHertore inbiariva Brtlstl-
capromozionaleche.purrealizza-
ta in.teatro. era chiararnento pep, 
sataperi((ele?ehermo. Q J ) . ; s : m 

La recila, che non 'ha\ t i lo lo 
(peccato. Dovendo colpire I'lrn-
maglnario senza andare troppo 
per i l sottile come si fa quando si 
propone il nudo pur se immobilb;. 
zato nel rooteau mxint,. blsogna 
pensare a qualcosa di virjlento se 
non Buddo. Non so: Lapiindpfssa 
efsetep«eN/),hasuscltatoilsolito 
jScalrjore che provoca da noi la nu-

"diia improivisa non riferibile con 
certezza a turbe pskJilche..Le im-
lmagini proposte nel notiziari di tut
te le rati erano suggestive nelcom-
plesso. Con quathe pecca, certo. 
Menlre la colonna sonora elargiva 
agllintenenti (unptwewedi curio-
si, quakhe nome d'obbligo, un 
.paiodl lmbucati:c'eranolacultu-
ra. la poesia, ta tv, I'lmprendltorta 
ahernanva. Mancavano De Cru-
sceiwo e la Marzorlo') II vocione 
d d leader-regista, sul palco e in 
oonfw*Ke appartvano otto figure 
umane come mamma I'aveva fat-
ter, in tempi diversi e distanti fra lo
ro, col volto coperto da passamon-
tagne cite poi venivatto tolri con 
gesto sapiente. Ora. dovendo co-
prirsl qualcosa, perche proprio il 
volto? Ma non mgliamo dbcutere 
la regia. ci mancberebbe. 

4 % r j INTERPRET! del quadro 
• • natuiista erano parJamen-
^ • H tari e miiitanti, tutli piu o 
nierib adeguali al ruolo: convln-
cente^la Rita Bemardlni (protago-
nlsta femmlnile) della quale st 
possono non condividere le fnlen-
zioni ideologiche. ma seni, bacino 
e gambe, nlente da dire ftia arche. 
del begli occbi. ma sarebbe inop-
portuno rllevarlo in questasedc). II 
senature Sergkj Stanzani rtsuitava 
invece un po' carente sul piano 
estauco per un certo prolasso ad-
dominale non perfettamente con-
trollato (era Temozione, si capi-
sce). Punluale I'architetto Berts e 
generoso Paolo Vigevano, mem
bra .(sia detto senza malizja) del 
Pailamento, in atteggiamento pla-
stico, ieratico quanto lo si pud es
sere ad una visila medka rfillltare. 
Bene gli altri, Lo spettacopno « du-
rato mezz'ora (sui teleschermi s'e 
ridolto a un paio di minutt e quta-
cuno. come Fede, non ha Infierito 
sulle pubende, pur solidarizzando 
con tutto il resto). Petisiamo che 
questo sia solo I inlzb d'una sta-
giorie dl spettacoto-politico o poll-
Bca-spettacolo che porta riservarci 
altre novita e sorprese. Qualcosa di 
meno stanco per esempio. Diamo-
c i una mossa... Gia: la mossa! La 
faranno. la faranno. E se placera. 
potranno ottenere. oltie a f dovuto 
applauso. anche le sospirate (Irme, 
Cite il pubblico, Irastomato da 
queste esibizionl pelvidie. torse 
non rlcorda d i e si possono deposi-
tare presto le case comunall. Ah: i 
firmatari possono presenters! wsti-
ti. tEnrissValma] 


