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Appello ai cittadini 
per la battaglia del libro 

A n c h e q u e s t ' a n n o h a luogo la t r a d i z i o n a l e 
« Ba t t ag l i a de l l i h r o * r ivo l ta a l la d i f fus ione de l l a 
c u l t u r a fra masse s e m p r e p i ù l a r g h e d i c i t t a d i n i . 

I n un i t à di i n t e n t i e d i a z i o n e , e n t i e o rgan iz 
zaz ioni c u l t u r a l i e socia l i , e d i t o r i , s c r i t t o r i , t r i t i c i , 
o r g a n i di s t a m p a v u o m i n i d i c u l t u r a h a n n o con
do t to e c o n d u c o n o , s i n g o l a r m e n t e o in c o m u n e , 
u n a ba t t ag l i a p e r s u p e r a r e q u e l l a h a r r i e r a c h e an-
cora si o p p o n e t r a il l i h r o e m i l i o n i d i c i t t a d i n i 
d i ogn i ce to . E s i s t o n o mig l i a i a e mig l i a i a d i p o 
tenz ia l i l e t to r i a i q u a l i il l i h r o n o n a r r i v a p e r la 
p e r s i s t e n t e i n a d e g u a t e z z a de i mezz i t r a d i z i o n a l i 
d i d i f fus ione , m e n t r e l e es igenze e lo s v i l u p p o 
de l l a v i ta m o d e r n a r i c h i e d o n o s e m p r e p i ù c h e il 
l i h r o venga p o r t a t o o v u n q u e i l c i t t a d i n o vive e 
l a v o r a : ne l l e f a h h r i c h e , negl i uff ic i , ne l l e scuole , 
n e l l e case c o l o n i c h e e in tu l l i i l u o g h i ove si svolga 
u n a qua l s i a s i f o rmo di v i ta a s soc i a t i va : ne l l e orga
n izzaz ion i s i n d a c a l i , c o o p e r a t i v e , ass i s tenz ia l i , r i
c r e a t i v e , n e i p a r t i t i . 

La r i ce rca di u n p i ù var io p u h h l i c o p e r i l l i h r o 
p o n e a t u t t i gli u o m i n i di c u l t u r a i l c o m p i l o di 
s t u d i a r e meg l io i gusti e gli o r i e n t a m e n t i i d e a l i e 
c u l t u r a l i d i epici cet i d i c i t t a d i n i c h e , p u r e a s p i r a n 
do al la c u l t u r a , a n c o r a da ques t a sono t e n u t i lon
t a n i dag l i i n n u m e r e v o l i ostacol i d ' o r d i n e m a t e r i a l e , 
d i a b i t u d i n e , dì c o s t u m e e che , p u r t u t t a v i a . costi
t u i scono l ' i n e s p l o r a t a , e n o r m e r i se rva del m e r c a t o 
l i b r a r i o . 

C o n t r o il d i l a g a r e del la l e t t e r a t u r a d*eva»ione. 
de l d igest , de l ro toca l co e del f u m e t t o , è necessa r io 
f a r e de l la difesa de l b u o n l i h r o di a u t o r e l ina ba t 
tag l ia p e r la difesa de l l a c u l t u r a m o d e r n a e de
m o c r a t i c a . Agli editori e «i librai ch i ed iamo che 
s e m p r e p i ù vas te s i a n o le in iz ia t ive p e r c h e il l i h r o 
sia access ibi le , n e l l e mig l io r i c o n d i z i o n i , a l l e masse 
p o p o l a r i ; a fili autori c h i e d i a m o b u o n i l i b r i di tej.to 
p e r l a scuola , ser i l i b r i di s\ ago p e r i n o s t r i r agazz i . 
au t en t i c i b u o n i l i b r i di c u l t u r a p e r t u t t i , p e r l ' in
t e l l e t t ua l e , p e r l ' o p e r a i o , p e r la d o n n a : ai critici 
e alla stampa c h i e d i a m o c h e . con m a g g i o r e a m p i e z 
za e d efficacia, svo lgano la lo ro f u n z i o n e d i g u i d a 
e d i o r i e n t a m e n t o al la l e t t u r a : alle organizzazioni 
c u l t u r a l i , ass i s tenz ia l i , r i c r e a t i l e , social i e po l i t i 
c h e c h i e d i a m o d i s v i l u p p a r e le in i z i a t ive r i vo l t e 
a p o r t a r e il l i b r o dove a n c o r a n o n a r r i v a , mol t i 
p l i c a n d o le c o n f e r e n z e , i d i b a t t i t i , le ino*tre . le 
« f iere de l l i b r o » . e s o p r a t t u t t o r e n d e n d o p i ù fun
z iona l i e m o d e r n e le b i b l i o t e c h e e s i s t en t i e costi
t u e n d o n e c e n t i n a i a di n u o \ e . s p e c i a l m e n t e ne l l e 
l e g i o n i p i ù a r r e t r a l e de l Mezzog io rno . 

A q u a n t i vog l iono operare , p e r l a dife.-a e la 
di f fus ione de l l a c u l t u r a c h i e d i a m o d i a d e r i r e a l la 
« Ba t t ag l i a de l l i b r o 1955 » i n d e t t a d a l C e n t r o po 
p o l a r e de l l i b ro . S a r à q u e s t o u n se r io c o n t r i b u t o 
al r i n n o v a m e n t o de l l a nos t r a c u l t u r a , a l l a d e m o 
craz ia e a l r a g g i u n g i m e n t o d i u n p i ù a l t o l ive l lo 
di c ivi l tà n e l n o s t r o P a e s e . 

La Presidenza del Centro popolare del libro 
NORBERTO BOBBIO. CORRADO DE VITA. 

TOMMASO FIORE 

Un libro nuovo in ogni casa! 

Una biblioteca in ogni luogo pubblico! 

H a n n o f inora a d e r i t o a l l ' a p p e l l o : 

Le Case Editrici 
Cor t ice l l i , M i l a n o — Ed i to r i R i u n i t i . R o m a — 

E d i t r i c e A v a n t i . M i l a n o — E i n a u d i . T o r i n o — 
F e l t r i n e l l i . M i l a n o — L a jVuova I t a l i a , F i r e n z e — 
L a t e r z a , B a r i — L a t t e s , T o r i n o — Locsche r -
C h i a n t o r e , T o r i n o — Mas te l l one , M i l a n o — P a r a 
via- T o r i n o — P a r e n t i , F i r e n z e 

e le seguenti personalità: 
O n . M a r i o A l l e a t a ; «Ir. F r a n c o A n t o n i c c l l i , de l 

l 'Un ive r s i t à d i T o r i n o ; &ig. B a r b e r o , r a p p r e s e n 
t a n t e a T o r i n o d e l l a Casa E d i t r i c e V a l l e c c h i ; Gior 
gio B a s s a n i . s c r i t t o r e : prof . R i c c a r d o B a u e r , p r e 
s i d e n t e de l l ' * U m a n i t a r i a » di M j l a n o ; C a r l o Ber -
n a r i , s c r i t t o r e ; d r . R o m a n o B i l e n c h i , s c r i t t o r e : 
prof . Lu ig i B u l f c r e t i i d e l l ' U n i v e r s i t à di T o r i n o : 
I t a l o Ca lv ino , s c r i t t o r e ; G i u s e p p e Dess i , s c r i t t o r e ; 
prof . N ico lò G a l l o , c r i t i c o ; M u z i o Mazzocch i Ale
m a n n i : prof . C a r l o Musce l t a e prof . G a s t o n e Ma
n a c o r d a . d i r e t t o r i de l la r i \ i* lu « S o c i e t à » : Vasco 
p r a t o l i n i , s c r i t t o r e ; p iof . Ca r lo S a l i n a r i , d i r e t t o r e 
d e l « C o n t e m p o r a n e o » : prof . P a o l o Se r in i de l la 
Univers i t à di P a v i a . 

LE ULTIME MALEFATTE DELLA CENSURA TEATRALE 

CINA — Giovani operai della minoranza nazionale degli l ' iguri al lavoro nel reparlo mon
tassi» dell.i officina per riparazioni di automezzi «Ottobre», nella provincia del Suiitiant;. 
che lino a ieri costituiva una delle zone ad economia maggiorili ente arretrata dell'intero l'arse 

La Resistenza esclusa 
dai palcoscenici italiani 
Proibiti « Le notti dell'ira », « / morti senza sepoltura » e « / tedeschi » - /{ veto alla « Rosa tatuata » di 
Williams portato in tribunale - Forbici per la produzione contemporanea - Ricondurre il governo alla legalità 

Un singoiato d ibat t imento 
giudiziario avrà luogo ì orimi 
di giugno a Milano: protago
nisti ne saranno il regista Lu
chino Vi.-conti da un lato, dal
l 'altro una delle società che 
gestiscono il teatro mi!ane>o 
eli Via Manzoni con la re
lativa Compagnia: formazione. 
quest 'u l t ima, tra lo più lag-
guardcvoli , .sia dotto per in
ciso, di quanto oggi esistenti 
in Italia. La causa è stata pro
mossa dal Visconti per otte
nere il ì isarcimento dei dim
oi da lui subiti avendo impe
gnato una lunga att ività nel
lo provo della commedia Ro
ta tatuata di Tennessee Wil
liams. che la censura proibì 
quando la ine r i i in .scena era 
già in stato di avanzata pre
parazione. 

Non è questo il luogo nò no
stra la competenza s e r giudi-
caro sul inorilo legalo della 
contosa. Ma è necessario il
io va re in tutte lettere, come 
cìoi resto ha latto un quoti
diano torinese di stretta os

servanza governativa nel ri
ferire la notizia, che il vero 
accusato di questo processo, 
il solo imputato è la censura 
teatrale italiana. 

Da tale punto di vista, il 
caso della Rosa tatuata non è 
che uno tra i tanti , forse il 
più clamoroso perchè riguar
da il maggioro regista italia
no e insieme un autore ame
ricano consacrato o u n a i nel 
suo pae.-e da fama e lodi uf
ficiali, nò sospetto di tenden
ze ever>ive nei confronti del
le istituzioni vigenti . Non si 
t ra t ta pera l t ro che di una 
prova del barbaro costume 
instauratosi negli ulfìci toma. 
ni di censura, il quale « mor
tifica regolarmente — citia
mo tini giornale torinese sud
detto — ogni libertà teatrale: 
perchè a Roma la censura va 
soggetta a scrupoli sposati in-
coeicnti e grotteschi ». Che il 
'•omportamento degli uomini 
di Scalfaro e di fon t i sia o 
biet t ivamente giottesco non 
v'ha dubbio: ma esso possie-
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SIGNIFICATIVI INCONTRI E ASSEMBLEE NEGLI ISTITUTI DELLA CAPITALE 

/ genitori degli alunni romani 
hanno stretto la mano ai professori 
I! colonnello dei carabinieri e gli esami di latino e greco - Un telegramma 
a Sceiba - Un insegnante ricorda uno sciopero degli operai della FIAT 

de tut tavia una propria coe
renza. che cercheremo in bre
ve d i i l luminale , riferendoci 
ad alcune delle sue DIÙ recen
ti manifestazioni. 

Oreevhie ili bronzo 
A Torino, nel decennale «.lol

la Liberazione, una compa
gnia locale si propone di rap
presentare , d'accordo con il 
Comitato per le celebrazioni 
del 25 aprile, il d r amma di 
A r m a n d Salaci ou Le notti 
ih'll'ira: una nobile opera ispi
rata alle vicende della Resi
stenza france*e. un atto di 
condanna verso i .servi codar
di del l 'occupante nazista. La 
messa in scena viene inter
detta a l l ' ul t imo momento 
Unanime v la protesta; il sin 
daco democris t iano telegrafa 
al Ministero chiedendo la re 
\oca dell 'offensivo provvedi 

dalla Divina Commedia l 'epi
sodio d i Paolo e Francesca , 
essendovi i protagonisti in
corsi nel reato di adul ter io. 

La furia satanica n o n r i 
sparmia nulla, neanche gli 
scrittori DÌÙ vicini agli ideo
logi del parti to dominante . E 
mentre si pubblicano le ope
re del cattolico Ugo Bett i , e 
ne vengono scelte uer la rap
presentazione quelle ad into
nazione spiccatamente an t i co . 
munista, altre sono de facto, 
se non de j u r e , vietate. T ra 
queste ul t ime. Corruzione a 
palazzo di giustiziti: per poter
la met tere in scena, si dice 
negli ambienti bene informa
ti, occorrerà cambiar le il f-
tolo, che in tempi di affare 
Montesi da rebbe luogo a ir
riverenti riflessioni. E ' noto 
come vadano certe coso: si 

Icomincia dal titolo, e poi... 

ii Fare iiotiria, come dico
no i nioriidli.sti, d i rc i i i re un 
episodio delia cronaca, spa
venta sempre un po' ttitti: fi
guratevi i professori, queste 
persone benpensanti e tran
quille, con occhiali e pramma
tica greca sotto il braccio. Ala 
questa volta tuie naturale ri
trosia v caduta di fronte ad 
un pressante problema di co
scienza. Perchè non fare lo 
sciopero aurebbo .signi/icofo 
non dare agli alunni tutto ciò 
che essi debbono avere . I pro
fessori non chiedono (lue o 
tre mila lire in più al mese: 
i professori desiderano la ri
valutazione della loro dignità 
di fronte ad un governo che 
non mostra di aucre molto ri
spetto della cultura. Questo il 
floueriio non Jia compreso; la 
lotta degli insegnanti non è 
egoistica; ridare agli inse
gnanti la loro dignità signifi
ca favorire gli alunni, miglio
rare l'insegnamento, fare ope
ra di cultura •>. 

Cosi ha iniziato mia sua 
breve relazione, ieri sera la 
professoressa Tullia Caretto-
ni: una professoressa giova
ne gioitane che parlava al cir
colo culturale Carlo Pisacane. 
Nella sala che era stata mes
sa a disposizione dal circolo 
si affollavano mamme, papà, 
studenti, scolare e professori, 
di quella larga zona di Roma, 
Prati, dove accanto alle pa
lazzine di lusso, ai giardini 
privati s'alzano i palazzoni 
popolari, s'allargano i vecchi 
cortili: e dove la vita della 
città appare ricca di interessi 
diversi: botteghe, officine, 
mercati. A Prati vi sono una 
decina di istituti scolastici; 
Mamiani, Pacinotti, Caetani, 
Dante Alighieri, Convitto. G. 
G. Belli, Col di Lana. I pro-
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II, GAZZETTINO CULTURALE 

LA BOTTEGA DEI DISCHI 
Positiva ripresa 

Le case discografiche e i 
regori sono pressoché con
cordi nel registrare una con. 
fortevole ripresa nelle rendi
te dei dischi di musica sin-
fr.r'ca e di camera. 

Un indice abbastanza signi
ficativo delle pre/erenre in 
questo serico del pubblico è 
costituito dai listini delle ca
rie cese italiane ed estere, nei 
qucli il reperto-io classico ha 
mo'to spesso assunto un peso 
preponderante, anche per la 
sua qi:ant.ui. Tentati ri auda
ci, com" qvello della Dccca 
di incidere in 14 dischi mi
crosolco le 32 sonate per pia
noforte d> Beethoven nell'e
secuzione di Wilhelm Back-
haus, appaiono fin d'ora co. 
rondi ria un succedo lus.n-
phiero, tale di testimoniare 
<ìi vn rinnovato amore per la 
buona musica. 

Questo spiega le frequenti 
rr.iztatire delle rcn'e case 
iniciatire che tendono a sec
carsi in molti casi dal con
sueto carattere antologico per 
puntare su raccolte organiche 
e complete (favorite dal MI 
crosolco). Naturalmente le 
accuratezza delle mctr.oni in 
microsolco e la alta fedeltà 
della riproduzione favorisco
no il fenomeno. . o 

HrvuTOi* edizioni 
iti Porfy ani Btu 

Sono in venci.ta numerose 
fdizioni del Porgy and Bess 

di Gershvtn. che tanto .s-ucces-
so ha riscosso recentemente 
in molti teatri italiani Una 
edizione integrale è quella 
della Columbia, e si com. 
pr.r.e di tre dischi micro
solco. UrTV.irrì. la Più recen
te. è d^Ila Philipp r si com
pone anch'essa di tre dischi 
microsolco. Altre incisioni 
parziali, recanti brani s-Ceiti 
della parte musicale, .sono e-
ò.'.e rial'o case For.-;t e Voce 
del Padrone. I dischi micro
sólco sono tutti originari a-
mericani. ed il loro prezzo 
è ancora piuttosto elevato: 
tra le 4CO0 e le 5000 lire cia
scuno. La incisione compiota 
pHT.pj e i-i vendita al prezzo 
ce-nlc'-.v.T c i lire 14.490. 

Musica shiomcm 
'La Cetra in un disco a 45 

mri diffonde il Bolero di Ra-
\ol nella direzione del Mae
stro Willy Ferrerò. L'orche
stra e quella delia RAI di 
Torino . (Cetra EPO 03<M>. 

Il Maestro Leopold Stokow-
<ki e la sua Orchestra Sinfo-
n ca hinno .nciso. per la RCA, 
^ 45 c r i . ia Rapsodia Rumena 
di Er.f=co «RCA A12R-0042). 

L i Vox ha inciso recente-
mcn'c la Ouverture 1812 di 
C'?*ko*.c.s-fc:. Si anprcndr che. 
allo «ropo di riprodurre fe
delmente il clima della vitto
ria russa su Napoleone sono 

stati impiegati, nella registra
zione. cannoni veri, quelli 
dell'accademia di West Point. 
Le campane del Cremlino so
no invece state sostituite da 
quelle dell'Università di Yale. 

Per gli appauionmti 
AMm assira lirica 

La casa Cetra annuncia per 
gli appassionati della musica 
lirica una nuova serie di di
s i l i destinati a, più popo
lari fra ìs romanze e i me
lodrammi. La serie si com
pone d; una trentina di dischi 
ognuno dei quali recherà i 
brani di maggior successo di 
una o più opere liriche. 

Stornelli romancia 
Per gli amatori dello s'or-

nello romanesco la Casa Du-
ritim diffonde un disco dedi
cato a questo genere di mu
sica popolare, ed interpretalo 
da Sergio Centi con la sua 
chitarra. Sulle due facciate 
del disco le due serie di stor
nelli. d'amore la prima, e a 
dispetto la seconda. (Durium 
A 10516». 

Nili* Pini mmpolttmma 
Nilla Pizzi ha inciso Sa ro . 

ce, 'na chitarra e *o poco 'e 
luna e Accarezzarne <RCA A. 
25V 0230>. Que«te due can 
zoni sono state presentate al 
la rad.o nella rubrica ~ In due 
«i cpntn mr-ahis -. L'altro, co
me e noto, è Teddy Reno. 

Dopo l'assemblea al - Lronaido da Vinci - i genitori firmano un o.d.R. in cui chiedono 
che gli scrutini non siano fatti da persone estranee alla scuola «• auspicano il soddisfaci

mento delle rivendicazioni dei prof» ssori 

fossori e le professoresse di 
questi isti tuti , come in altre 
parti di Roma, alla vigilia d>" 
scendere in sciopero hanno 
voluto incontrarsi con i geni
tori dei loro allicui e con gli 
al l ier i .stessi pe r discutere 
con essi della loro situazione: 
per ascoltare crit iche e sug
gerimenti, per sollecitarne la 
approvazione e fugare dubbi 

La professoressa Carcltoni 
aveva cominciato a parlare un 
po' emozionata; molte mam
me e molti papà itidubbia-
mvnt" in quel momento pen
savano agli scrii/itiii dot loro 
figlioli, alle vacanze già pre
disposte. al disagio delle fa
miglie degli alunni di fronti-
allo sciopero: e tutti guarda
vano la giovane profesrores-
sa con occhi attenti. Erano oc
chi di gente semplice, poco 
avvezza a discorsi ingarbu
gliati di citazioni, di leggi e 
di cifre: « AToi — -fisse dopo 
una pausa foratrice — inse
gniamo giorno per giorno ai 
vostri a lunni , ai ros t r i figli, 
a rispettare le leggi; perche 
dobbiamo oggi permettere chp 
il governo sia il primo a non 
applicarle? Le leggi per gli 
insegnanti ci sono, gii ordini 
del giorno ci sono, solo ebe il 
ministro Ermmi. il governo. 
non vogliono applicare ne le 
une ne gli altri. Tutto quel
lo che il governo oggi ci sa 
dare è la minaccia di far fa
re gli scrutina a personale 
estraneo alla scuola; oggi ho 
incontrato sul filobus un co
lonnello dei carabinieri, pa-
•ìre di un mio a l l i e ro ; mi ha 
•Ir-ito che lui pretenderà al
meno. dato il suo grado, d: 

fare gli esami di greco r di 
latino. .Scherri a parte, quan
do si arriva a questo ounfo 
no' siamo costretti a consta 
tare ancora una volta quanto 
mi-oro sia il rispetto che il 
qnvemo nutre per la xcuo'a. 
per la cultura: von per nulla 
in Italia abbiamo una spaven
tosa percentuale di analfabe
ti. fiancano le aule, marcano 
i gabinetti scientifici. Quando 
un professore r ì nce mi con
cordo tra quattro o cingue
t t i la concorrenti e r i one man
dato a inseqnnre in città lon
tane. con 40 o 50 mila lire 
al mese egli non può estere 
tranquillo: e oues 'o non p ;o 
va anU nltn.nt. r he sono : 
cittadini di domani. .Voi chie
diamo migliori condizioni per 

noi, migliori condizioni per la 
scuola e vi cliiediamo il vo
stro appoggio: migliore scuo
la significa cittadini miglio
ri ».. Così il ghiaccio era rot
to; e uno scrosciante applau
so salutò le parole della gio
vane professoressa. 

Si alzò a parlare un signo
re: io. disse, sono un parasta 
tale: e sono in sciopero da' 
23 maggio. Sotto padre di una 
studentessa del « Mamiani .. e 
anch'io avevo predisposto un 
po' di riposo per me e pcr 

mia figlia. Ma voglio d i re ai 
professori che sono pienamen
te solidale con loro, perchè 
anch'io, quando sciopero, ho 
la solidarietà di altre cate
gorie 

l'aclri v allievi 
71 padre di tre studentesse 

disse a sua volta: quale cate
goria non è scesa in sciopero? 
e perche dobbiamo chiedere 
proprio ai professori rf! pie
gare il capo di fronte al ri
catto del governo? Siccome 
pero anche noi padri di fami
glia siamo preoccupati per i 
nostri figli, ecco l'indicazio
ne che diamo: facciamo sen
tire al governo che siamo con
cretamente solidali con gli in
sognanti ; tanto più noi li mu
teremo, tanto prima il gover 
no dovrà cedere, tanto prima 
i professori staranno meglio. 
la scuola ne at-ra giorpinen-
to. noi potremo pensare alle 
vacanze. 

Rossana Gattoni Celli, una 
studentessa del 11 liceo disse: 
« Io credo che lo sciopero dei 
professori s>a uno sciopero 
giusto. Essi hanno bisogno di 
maggiore iranquillità per po
ter insegnare tranquilla men
te n. E Maria Antonietta Tro 
nati, anch'essa studentessa di 
II Liceo: « Io penso che il go
verno debba trovare i denari 
per i professori perche questa 
e una cosa che vn risolta ». 

Genitori , s tudenti e profes
sori ormai fraternizzavano a-
pertamentc. Io, diceva un si
gnore con tutti i capelli bian
chi, ricordo ancora lo sciope
ro che fecero ali operai del
la FIAT nel 1912. Furono get
tate le basi, allora. Noi pro
fessori siamo sempre stati un 
po' indietro. Ora che abbiamo 
cominciato .ci sentiamo già 
molto niù forti. La professo 
ressa di francese Ortensia La

mi. aveva intorno un crocchio 
di mamme accompagnate dal
le rispettine figliole: » Quan
do si legge un articolo come 
l'editoriale dell'altro giorno 
del Messuggeio. c'è da pian
gere... >. 

Un altro incontro avveniva 
intanto al « Leonardo da Vin
ci », ti il altro dei vecchi isti
tuti romani: un incontro nel 
quale , professori e genitori 
hanno affrontato il tema del
la agita-ione limitatamente 
alle sue conseguenze per lo 
si 'olgimcn/o degli scrut in i ! e 
degli esami. E anche qui, aula 
affollata, genitori, ragazzi e 
perfino un sacerdote. Don 
Cario Clerico, (il quale ave
va voluto partecipare alla di
scussione, essendo diretta
mente interessato: un suo fra
tello minore studia i" qiiol-
l'istituto). Fra i vari professori 
presenti, il prof. Battaglia ha 
efficacemente coni roba trino le 
tesi allarmistiche diffuse dal
la stampa cosiddetta indipen
dente. Alla fine del cordiale rietà ai professori. 

dibattito tutti i genitori pre
senti si sono affollati al tavo
lo della presidenza: uno alla 
volta mamme e papà hanno 
firmato un ordine del giorno 
nel quale ci si dichiara con
trari a che gli scrutimi siano 
fatti da personale estraneo al
la scuola e ci si dichiara soli
dali con le ripondicarioiii de
gli insegnanti e st auspica 
« che le loro ripendicotioiii 
economiche e moral i possa
no raggiungere nel più breve 
tempo possibile la concreta 
attuazione soprattutto per i 
riflessi che si ripercuoteran
no nel riordinamento della 
scuola italiana ». Un alfro or
dine del giorno è stato appro
vato dai genitori degli alun
ni dell'it Augusto » e della 
« Principe di Piemonte » 

Al "Giulio <!CSÌII'«\, 
Un altro dibattito si ù svol

to nell'aula magna del Liceo 
•i Giulio Cesare » in Corso 
Trieste, dove su invito dei 
professori dello stesso istituto 
e della scuola media « Luigi 
Set tembrini », si sono riuniti 
i genitori degli alunni per 
sent i re u n a Telarione dei pre
side del Cerro e del profes
sor Vitiello, sulle ragioni che 
inducono alla lotta i profes
sori e sulla insensibili tà del 
governo che reagisce con Vii-
legalità e con le minacce. La 
assemblea ha votato l'invio 
di li li telegramma al Presi
dente del Consiglio che cosi 
dice: •< Genitori allievi ginna
sio liceo Giulio Cesare et 
scuola media Settembrini riu 
ititi assemblea espr imono tut
ta loro solidarietà corpo inse
gnante stop. Preoccupati av
venire figlioli et rispetto di
gnità loro professori pregano 
vostra Eccellenza voler fissa
re urgente incontro con rap
presentanti Fronte Scuola on
de eliminare incresciosa et 
dannosa attuale situazione fi 
t rouare via dignitoso accorrlo 
per tu te lare iiiteres.M comuni 
nell'ambito della legge per 
valorizzazione scuola di stato 
esprimendo loro formale op
posizione minacciato pronuc-
dimento emergenra ... 

La sera, davanti agli isti
tuti deserti, gli studenti di
stribuivano i loro giornalet
ti usciti in « edizioni specia
li » per dare la loro solida-

litui scena del dramma di Sahicrou «Le notti dell ' i ra», rap
presentato -nell'aprile 1952 al Teatro Pirandello d i Roma. Oggi 
il governo oppone un sordo veto a quest'opera antifascista 

mento, il vice-sindaco social
democratico sottoscrive una 
interpellanza al governo. Ma 
i funzionari clericali hanno 
le orecchie di bronzo, come le 
relative facce. 

Un al tro d r a m m a , che t rae 
argomento dalla lotta an t ina
zista, è nel repertor io del Pic
colo Teatro di Genova : / mor-
ti senza sepoltura, di Jean 
Paul Sar t re . Qui l 'azione del
la censura è più subdola: non 
si pone il veto, si chiedono so
lo cert i tagli ; m a così gravi 
da sna tu ra re il .senso del la
voro. E gli stessi dir igenti del
la Compagnia devono r inun
ciare alla pioget ta ta esecuzio
ne. Pa r iment i è sconsigliata 
(e si sa che cosa significhi 
nella prat ica ques ta paro la) la 
rappresentazione del d r a m m a 
di Leon Kruczkow.ski / tede
schi, in p rogramma al Picco
lo Teatro di Brescia. Cosi, 
con qualche semplice provve
dimento minister iale , grazie 
soprat tut to alla circolare Er-
mini. che censente di boccia
re in qualsiasi momento una 
qualsiasi opera , anche se pre
cedentemente muni t a del vi
sto (aia Le notti dell'ira sia 
/ tedeschi h a n n o conosciuto 
negli anni scorsi le r ibal te di 
Roma) , la Resistenza viene 
tolta di mezzo dai palcosceni
ci i taliani. 

Se i fatti e i problemi di 
dieci anni o r sono tu rbano 
riposi dei nost r i censori, non 
meno li agi tano, del resto, gli 
avveniment i e le questioni di 
oggi. Ed ecco le forbici infie-
ri-e sulla pur scarna e timi 
da produzione contempora
nea. non appena essa tocchi 
qualche tema di a t tual i tà . Un 
d o v a n o autore si vede respin
gere due commedie ; l ' ima per
chè •« di ambien te operaio », 
nò più né meno; i 'al tra per
chè mostra un membro della 
polizia che compie un 'azione 
in contrasto con non so qua le 
articolo del Codice. Oibò: e 
quando mai i poliziotti con 
travvongono a qualche co
sa? Con la «-tessa mot i \az ion> 
è mut i la ta l 'opera di u n a l t ro 
au to re : ciò che . in l inea di 
principio, equ iva le a togliere 

(JittSS) 

Perchè gli artisti partecipino 
all'organizzazione della Quadriennale 

Una proposta presentata dalla Federazione nazionale al Consiglio delFEnte 

La Feilerfi/lor.t- r.A7.ora;e <?e-
C.i art^i l hii inviato r«ì Pre.->:-
c'erte ed ai rr.frnL.ri del Consi
glio rll amn*irtstr«7lor.e dell'En
te autonomo CC;;A t}uartrienna"e 
d'arte di Rocr.n una ".«'.era con 
la quale fi ncnift-na .a I'i.-o m-
ten/ione «.ui proole-rti or^an;/-
7iXv. i de.: Ent«" «te-An 

La lettera ce;;a t-rcie-ra?:one, 
tatto rilevare che la presenza del-
'« rspprrsentar.za sirda^a.e nel
le Commi«fe>lont per %\\ m r t u <" 
stata m gran parte ireifirtico ai 
fini dei:« determinazione eh 
nuovi e democratici criteri or-
pani7/ativi etf ha dato luozo HA 
a"cuni inconvenienti, roitollnea 
che m questi anni è andata 
crescendo fra sii artisti !a con-
sape.o'.ezn» dell** reali fun/K-n| 
r» dei comniti delie a.-s*oclazioni 
sindacali, co-nnitS rhe non con
sistono rell espr:rr.ere ci-djyl a{ 
nualitit ed* cMC-tcì sui sii go.i 
artisti ?.' ondala perciò sei.ipre 
più affermandosi l 'opportunità 

cne ! intervento dei rappreson-
»anti smdaca.i no:. der,r« ulte
riormente effettuarsi ne..e dette 
Commissioni. S u i a D«Ì<; di que
ste cor-iidera^rOni. :a Federazio
ne razionale titoli artisti ha 
proposto al Consiglio a: «mrni-
nistrazione della Qu.tdr-enna.c 
di «lottare una so'.u2ion«"' chr» 
consenta di reairzTBr*- un par
ziale inserimento <ie..a rappre-
smtarwa *.ir.daca'e ne!!*» di
rezione dell'attività de.'. Ente 
stesso Questa VilUTione potre-> 
N» ravvisarsi nella costitu^ions 
di un Comitato inter.jn-laca:o. 
il quale, senza pre^iudicaie ;e 
prerogative ntt.rir>uite al Consi
glio di amministraTlor.e, dovreb
be affiancare t dirigenti dell'En
te nel lavoro di preparazione 
delia VII Quadriennale e nei;» 
realizzazione del suo program
ma. con li compito di e'aborare 
l regolamenti pa.tlco>irt tì*.:a 
Esposizione, di stabilire 1 cri
teri dt ammissione, di proporre 

una rosa di nomi dc^u «rttstl 
di chiara fama, rappresentativi 
delle vane tenjenre e delio va
rie regioni. Ira i quali ti Con
siglio di amrainistxazione del
l'Ente sceglierà 1 componenti 
della Commissione per gli invi
ti, delia giuria di premiazione 
e de.ia Commissione per li col
locamento delie op^re. 

Alio scopo di illustrare più 
ampiamente questa proposta la 
Federazione ha sollecitato un in
contro con il Consiglio dt am-
ministraziqne dell'Ente 

La lettera è -sottoscritta da: 
Attardi. Bertoie'tt. Breddo. Fab
bri. Fanturzi. Fumagalli. Fran
chine. Ga-sparl. Leoncino. Maz-
tacuratl. Mastroimnnt, Migneeo. 
Nardi. Nati.i. N'otte. Penelope. 
Pizzlnato, Ricci. San t omaso. 
Sa-ssu St»rt»e.ia. S e ar p i t t a 
Pcroppo. Treccani. Venna. Zi-
traina, neiie loro qua'.rA di mem
bri dei Comitato direi'ivo delia 
Federazione. 

Una tale carenza di l iber tà 
non può non rif let tersi sul la 
vi ta del tea t ro nel suo com
plesso; la stagione che in que
sti giorni si conclude n e è la 
prova ev iden te : che , se v i so
no state diverse pregevoli ec
cezioni, l ' annata è da com
prendere tut tavia , per unan i 
me pa re re dei critici e degli 
appassionati , t r a le più fiacche 
ed esangui del l 'u l t imo decen
nio. E ove si tenga conto che 
dal '52 il numero degli spet
tatori è anda to reg is t rando 
una costante flessione, l 'oggi 
e il domani del la prosa in 
Italia appa r i r anno sotto u n a 
luce par t i co la rmente fosca. 

Xiturtne diffuso 
Di fronte a ques ta si tuazio

ne. non sono mancat i anche 
negli ul t imi tempi i gridi d i 
a l la rme. Lo stesso Convegno 
di Sa in t Vincent , cui la p re 
senza del minis t ro Pont i con
feriva uno specifico cara t te re 
di ufficialità, si è risolto in 
una vivace quan tunque non 
organica sollevazione antigo
vernat iva . E su giornal i d i 
varia tendenza le preoccupa
zioni p e r il cl ima i n cui vie
ne costret ta la nos t ra p iù an
tica forma di spettacolo si so
no espresse r ipe tu tamen te , 
pu r se talvolta i n forma vela
ta o indire t ta . C 'è na tu ra l 
mente chi, come Francesco 
BernardelH sul la Stampa d i 
Torino, at t r ibuisce la crisi 
del l 'ar te d rammat ica a i mu
tevoli gusti della gente, i qua
li sarebbero indirizzati og*i 
soltanto verso gli schermi dei 
cinematografi e della televi
sione. Vecchio e frusto a rgo
mento . perchè, come Raul Ra
dice ha r i levato g ius tamente 
sul Giornale d'Italia, «dove 
il t ea t ro si cont inua a f a re . 
e lo si fa bene , il pubbl ico 
accorre anche p iù di una vol
ta ». i n rea l tà n o n è possibi
le (c i t iamo s e m p r e Radice) 
« scindere i p rob lemi estetici 
dalle o r o w i d c u z e mater ia l i o 
dagli indirizzi prat ici ». II 
punto è propr io ques to : si può 
fare ancora de l t ea t ro , in I ta
lia? Di qu i , a nos t ro av 
viso, l 'a t tual i tà d i u n a discus
sione sulla censura . Pe rchè la 
quest ione del la l iber tà con
centra s u d i s é tu t t e le a l t r e 
questioni del lo spettacolo d i 
prosa : bast i cons iderare il 
danno economico c h e i diviet i 
delle opere s i a i n fase d i a l
lest imento (vedi i l caso c i ta to 
di Rosa tatuata o que l lo de l 
ia proibizione, poi revocata . 
del d r a m m a di C M. Pensa . 
fi / ro te i lo , a l S a n t ' E r a s m o d i 
Milano) a r recano a i regist i . 
agli a t tori , al le compagnie ; 
pe r n o n p a r l a r e degl i au to r i . 

Mai come in ques to momen
to. d u n q u e , è s ta ta avver t i t a 
la necessità d i po r r e u n fre
no al l 'arbi t r io governat ivo, r i 
conducendo i n p r imo luogo 
l'azione dei censori ne l l ' am
bito del la legge. M a l a legge 
non c 'è : occorre far la . E p e r 
l 'approvazione di u n a legge 
organica e civile (che il go
verno s ì è i m p e l a t o a v a 
ra re en t ro i l 31 d icembre ; m a 
si sa quan to va lgano ques te 
promesse) è possibile c r ea re 
oggi u n a untone concorde d i 
tutt i gli uomini de l tea t ro . La 
posta in gioco è la sopravvi
venza stessa d ì u n a pa r t e in 
sopprimibile del la cu l tura na 
zionale. 

AGGEO SAVIOLI 
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