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ARTE DRAMMATICA POPOLARE 

D n^o de, m^anh 
Vista l 'annata d'ol io e c a 

s tagne , ni niontunuri r inac
q u e d a l c u o i e la vogl ia di un 
Staggio s fo lgorante . In guer
ra, co l tag l io dei c a s t a g n i ese 
g u i t o dai tcdescl i i a s e h e in
tere in quel la zona de l la Li
nea Got ica , era r imasta re
c isa per tant i anni a n c h e la 
\ o ? I i a di pensare ai Magni. 
: Ma q u a n d o c'è l'olio e c a 
s tagne , c'è pure un po' di mo
neta corrente — mi d i ceva un 
\ c e c i n o la?NÙ — ; e q u a n d o 
c'è ttn po' di moneta , c'è pu-
te l ' idea e il m o d o di d iver
tirsi ». 

I a scelta di un Maggio n u o -
\ o crep i tò nei d i s c o l i una 
.sera sot to la pergola in pia/.-
/ u . ma lo v o l e v a n o bel lo , c a n 
tato e rec i tato c o m e ai t empi 
di 1?velina de l Mul ino c h e era 
un as>o nel la parte di sposa 
.i T i tnante il figlio di D e i n o -
lonte . D a tanti anni non si 
f a c e v a n o viv i neppure i mag
nanti del p i a n o di Lucca , uè 
i versil icsi e r a n o scol l innt i più 
da l la l u n e di Lucese a por-
lare in G a r l a g n a n a . quas i u 
pi< oa e \ . u i t o . quei loro s tra
ordinar i spet taco l i . 

II MagSio. da noi, c o m e del 
resto il Bruscello nel Senese , 
! i Giostra nel Pistoiese , o la 
figura, la Storia, il Carme e 
la Narrazione luor dei paesi 
toscani , a p p a r t i e n e ni teatro 
« osj de t to l ibero e cos t i tu i sce 
una del lo più schie t te e spres 
s ioni di fo lklore nella d r a m 
mat ica popolare . Esso, in a l 
tri termini, è e r imane un 
d r a m m a c o n t a d i n e s c o di a n 
tica or ig ine . II più del le volto 
il s u o s o l e t t o ricalca pari 
pari un b r a n o di s toria lon
tana . sja e-»>,i s.icra c h e pro
lana . o cer te l e g g e n d e fiorite 
ai primi albori «lolla c i v i l t à : 
m a spesso c a m m i n a co i t e m 
pi e >i r innova p o r t a n d o 
s e m p r e in so. d ich iarat i o me
no. valori moral i e di c o s t u 
mo. r iscontrabi l i nel r icono-
M-imento de l sacrif ic io e del 
fedele a m o r e o nel t r ionfo 
de l l 'umi l ia to e de l l 'oppresso 
.sull 'oppressore. A l l ' oppos to di 
I I Ò che , rad ica to nel m a l c o 
s t u m e e ne l l ' in iquo, procacc ia 
dolor i e rovine, e finisce per 
trovare un g ius to cas t igo . 
Q u e s t i mot iv i contrappos t i , 
ii"l Maggio Mino s e m p r e d'ob-
b'L'o. Premia to finità il g iu
s to o l 'onesto: p u n i t o invece 
i! persecutore , il t iranno e il 
JOO. Non se-nipre, c o m e d i ce -
\.;i>!o. il d r a m m a c o n t a d i n e 
s c o ruminò i «noi a r g o m e n t i 
nei soggett i o r m a i frusti de l 
la storia sacra e nel le l e g g e n 
de de l l 'ant ichi tà greca e la
tina o nei poemi c a v a l l e r e s c h i 
di età m e n o remota : si appre 
s t a r o n o via v ia a n c h e de i 
Planai di vita moderna , sul la 
iracci. i «lei fatti c h e m a g g i o r 
mente c o m m o s s e r o l 'opinione 
.•l ibidica del t empo . G i o v a ri-
c o n l a r e c h e il Maggio, più 
i he un a v v e n i m e n t o reci tato . 
è ima rappresentaz ione tutta 
r a m a t a sopra un u n i c o m o 
li*. «•: una s p e c i e «li cant i 'ona 
p iut tos to m o n o t o n a — affilia
ta all'entro e al la bravura dei 
«nrit.inti — >olo a vo l te in te i -
roti.i da q u a l c h e in termezzo 
l ir ico , c h i a m a t o a seconda dei 
• asi o arietta o sconti foia o 
•sonetto. C h e s o n o poi una 
-.uccie di strofotta a ba l lo . La 
s tro fe d'uso più corrente e 
la quart ina d'ottonari c a d e n 
zata . o in a l cun i cas i di c i n -
i f i c ottonari col p r i m o senza 
r ima, e gli altri quat t ro — c o 
me s"u«a t u t t o r a in Versi l ia 
— a rima bac ia ta . N e l l e c a m 
p a g n e p i s a n a e l u c c h e s e e in 
o l tre c o n t r a d e to scane — a 
p a r t e l'aria c h e varia da pae
se a pae -c co l var iare de l la 
Mrofe — la mus ica c o m p a r e 
Mila mente nel s u o n o di un 
\ i o l i n o d u r a n t e g l ' intermezzi 
: l irici > o in a v v ì o o in c h i u 
s u r a : in Versi l ia , invece , tut 
ta l 'azione è in tonata e s e 
gu i ta dal v i o l i n o c h e ripron 
de . sfarei per dire c o m e ne l 
l 'antica tragedia greca, il pri
m i t i v o uff ic io de l f lauto . Q u i , 
ìi v i o l i n o — e in a lcuni cas i 
il o o n t r a b a s s o — non s o l o a c -
« o m p a g n a e r iecheggia le p a 
role del cantamaggio. m a 
s e m p r e d à il t o n o e t iene bor 
d o n e al c o r o -

l ' n Massio è s empre prece
d u t o da un prologo e s e g u i t o 
ila un commiato, d e t t o pure 
Iiccn73. e n t r a m b i c a n t a t i . Ch i 
« anta il prologo prende il no
m e «li corriere o paCRiu e 
3Tgomcnli*ta o principiante. 
r gli non è u n p e r s o n a g g i o del 
d r a m m a . C a n t a t o c h e ha il 
s u o pezzo , si ritira e non c o m 
p a r e p i ù : o r k o m p a r e q u a e 
là noi c o r - o de l l 'az ione per 
c o m m e n t a r e cert i c p i - o d i o 
•per seguire il r a c c o n t o del 
fa t to c h e va svo lgendos i , per 
e l e v a r n e il t o n o di per *-è già 
d r a m m a t i c o . Egl i c o m i n c i a 
o i l sa lutare ì present i : loda 
poi la p r i m a v e r a e a i u n r a a 
tutti una b u o n a racco l ta : d i -
«e il c o n t e n u t o del d r a m m a e 
finisce col c h i e d e r e b e n e v o l o 
a s c o l t o . T u t t o q u e s t o in u n a 
dH^ ina di s trofe o p o c o più. 
L'aria è d iversa da que l la 
osa ta da i cantamagsio d u r a n 
te l 'azione. Principiante e per
sonagg i i n d o s s a n o c o s t u m i a-
d e g n a t i a l l ' epoca de l d r a m m a . 
«li so l i to ant ich i . Reg ine , fanti 
e guerrieri s e m b r a n o s t i l i z z a t i 
da un m u c c h i o «li c a r t e da 
g i o c o , in u n br i l l io di mant i . 
bust i ferrati, e lmi , c imier i 
pennut i , «cadi , corone e armi 
«li latta lucc i cante . 

Ne l l a scelta di un Maggio 
da cantare , i l r e c l u t a m e n t o 

del le d o n n e r imane ancor o g 
gi l 'argomento più irto di sp i 
ne. Padri , madri e marit i v ie
tano al le loro d o n n e di tenta
re l 'avventura, s>corgendo nel 
Maggio sa O i o qual i insidie 
tose a l le virtù. S icché , non di 
rado, le pat t i femmini l i ven
g o n o affidate a imberbi g io 
vinetti o a uomin i a b i l m e n t e 
truccati . Por la verità, ogg i 
le c o s e sono assai c a m b i a t e e 
lo d o n n e si v e d o n o e a l cune 
an< he brave d a v v e r o . 

Q u a n d o in G n r f a g n a n a (nel 
paosct io del la Val di Roggio 
d o v e giorni or s o n o mi tro-
vav«>) i contad in i dec i sero di 
mettere MI un bel Maggio in 
vista «Iella b u o n a annata . 
pr inc ip iarono u riunirsi . A<1 
allesti i lo. un Maggio, c i vo
g l iono dai c i n q u e ai sci mesi 
una \ o l i a s t e l l o il copione . 
\ l t i intenti li c o p i o n e va fat
to e uscirà pre-alo o tardi «bil
ia tosta di quegl i stessi c o n 
tadini , bracciant i , operai od 
art ig iani del l u o g o c h e sC. lo 
r imug ineranno a l u n g o nel 
corvel lo , mentre r i m o n d a n o 
gli <ili\i e lo se lve , o raccol 
gono le cas tagne , o p o t a n o le 
\ igne o z a p p a n o nei ben i : ma 
soprat tut to d u r a n t e l e l u n g h e 
voglie invernal i d' intorno al 
fuoco di c iocch i nei « metat i » 
(essiccatoi) d e l l o cas tagno . 
D'a l tronde , c i ò c h e conta in 
«piosto «tenere di rappresen
taz ione non è t a n t o l 'espres
s ione letteraria, s e m p r e o qua
si incolta e ingenua , q u a n d o 
invece l ' i i i tniziono del l 'at tore 
improvv i sa to , c a p a c e «li c r e a 
re autent ic i pers«maggi a r m o 
n izzando i gesti al t imbro «Iel
la voce . 

La m a g g i o r a n z a dei paesa
ni era por dare in p iazza quel 
Demofonte d i P i e t ro Fredia-
ni da l iut i , c h e ormai tanto 
succes so a v e v a o t t e n u t o o v u n 
que in T o s c a n a . I g iovani , al 
c o n t r a r i o , c h i e d e v a n o un 
Maggio moderno. K pensava
no addir i t tura di met ter lo in
s ieme Iav«irandoci di bnzz«i 
b u o n o tutti quant i . Idee ne 
a \ e v a n o tante, a sent ir l i , ma 
gli a n z i a n i non si l a sc iarono 
conv incere . La strage degl'in
nocenti, g r i d a r o n o . E al tr i : 
Armanno, il Giuda, Medea, 
Paolo e Virginia. Giulietta e 
Romeo, lìdi pò Re. Francesca 
da l'imini... D o p o tre sere. 
dec i sero per il Demofonte. 
E r a v a m o tutti a sedere sul la 
aia d i C a s i m i r o , q u a n d o il 
Ghiro , c h e venti ann i pr ima 
era g i à s t a t o principiante nel 
D e m o f o n t e . si alzi» a bracc ia 
larghe e <li s c h i a n t o parl i a l 
t i s s imo c a n t a n d o la sua par
te: e Riverita e colta udieitra 

— siamo accinti a dimostrare 
— ìi TI esempio singolare — di 
amorosa preferenza 

Toss ì . S t a v a per r iprendere. 
q u a n d o un g i o v a n e gli gr idò: 
' M a t h e c i c d i di averci in 
mano , la fru l lana? >. G h i r o 
ac« orc io s u b i t o l 'ampiezza de i 
g«-sti. Si .-biliari la voce , s p u t ò 
lontano , si tolse il c a p p e l l o 
«.he portò <on e n t r a m b e le 
mani davant i al cuore , pfii ri-
pro-e p a r t e n d o un'ot tava più 
a l ta : i Si e s t raeva da l l 'urna a 
sorte — e una nob i l e donze l 
la, — e sull 'ara in iqua e fella 

— u n a ogni ann«> a n d a v a a 
morte. . . ». 

- Hravooo s. g r i d a r o n o le 
d o n n e tutto r iuni te fui m u 
ricciolo «Iella mulat t iera . L 
bat terono le m a n i . Altri a c 
corremmo. La brezza del la 
sera a v e v a s p a r p a g l i a t o in 
tut to il paese la voce di G h i 
ro c h e era ancora robusta , se 
non più tanto garbata . L'ap
p l a u s o fece sa l tare su . da un 
a n g o l o buio , il v e c c h i o Torre 
c h e era s tato ai suoi tempi 
D e m o f o n t e re di Trac ia . .Scos
se la p ipa . V e n n e a piantars i 
a g jn i l i e larghe e pugni sui 
fianchi nel m e z z o al l 'aia e 

c a n t o da prima con tuia .slec
c a : e T u Matus io a l l 'annuo ri
to — la sia da to c o m p i m e n 
to... >. S ' interruppe e di*>se c o 
s ternato: e D i o buono , o co 
me «liceva d o p o ? ». 

Tutt i a p p l a u d i r o n o il Noc
ch io Torre c h e a v e v a 84 anni . 
Una d o n n a c h e non cr.i ile! 
paese, grillò: < Fuori la spo
sa «li l i m a n t e , d u n q u e - . 

Ma Fve l ina «lei Mul ino era 
morta m guer ia . C'era lì la 
siili figlia «ho sapeva la patto 
pei averla sentita tante volte 
dal la m a m m a dui ante Copie 
noi c a m p i . Ma il i i « o i d o le 
a v e v a b l o c c a l o la go la . Volle 
r ideie «• si a > c n u ò gli occhi . 
Poi s p a i ì di e«>isa. 

I g i o v a n i , c h e non vo levano 
più s p a d e di latta e discorsi 
del t empo di Noè. ritornaro
no a bomba sul c o p i o n e d.i 
sceg l ie te . L'aia era divisa ni 
due e tutti u i l a v a n o le loro 
ragioni , «- 1' al lora fatelo voi 
un MaHuto moderno , se ne 
siete c a p a c i ! ? . Unirono per 
dire gli anz iani uomini e «fon
ilo. 1 g iovani , uomini e don
ne, r isposero c h e si s ent ivano 
e idee ne a v e v a n o e bastava 
troval i ' «Ili sapesse mettere 
sul la carta . 

Xon ho più .saputo «-he si t . 
no riuscit i a metterle sulla 
carta . Ma ho ragiono di < ie-
dore «ho qualcosa abbi.UHI 
fatto per non rimaner*' al De
mofonte. e «MI tanto utili idee 
che a v e v a n o nel s a n g u e 

SILVIO Ml('IIi:i,I 

TRIONFALI ACCOGLIENZE ALLO SPETTACOLO DEL TEATRO CLASSICO CINESE 

L'Opera di Pechino ha recalo alla Fenic 
il messaggio noetico di un'altissima 
Applausi scambievoli fra pubblico t> attori al termine della rappresentazione - Un fenomeno favoloso di conserva
zione artistica - Tutte le possibilità del gesto mirabilmente sfruttate per esprimere una conoscenza affettuosa dell'uomo 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

V E N E Z I A . 21». — D o m e n i c a 
.-ora. alia line del pr imo .spet
tacolo del Teatro c lass ico ih 
Cina o cìoU'Opeta di r e c h i n o , 
i sot t i l i tà e più e'eiiK nti J '1-
la c o i u n a m u a \ o n n e i o tratte 
miti sul pa lcoscen ico della Fe
nici' dagli nppl.'ii-i ins istent i 
nel pubbl ico , ch'essi : ìc.imbi.i-
\ . no app laudendo a !«vo e l 
la e a. ' i iando i m a / / , di U W 
os -e e di u w bianche a Uno 

i ln int i . m una lunghiss ima e 
\ i l ) ' .mte d ie l i ia ' . i / ione di p.i-
ce P o i c h é p ima e al di M>;V.I 
do! uid s ig imi^, ; , , a . t . - t i c ì 
«piostn spettacolo ne i v c - c n t > 
uno <li t i a t e l l a n / a t:.i popoli 

jlon' n'i, d i \ t " s | pe;- i ,>:ma/io 
•io v ' o K.I e p.> • cos t i tuz ione 
li a.i , e niag.r i - - com'è il 
i \ , s 0 n o s t ' o - - nt l ic ia lmente 
divi-I ne;- bi/zo.s.i o - t ina / i in io 
di n o v e ' n i . 

Assi . -tete a uno spettacolo 
di cpic ti a: l isti m i n i t i ne l lo 
\\ve m a x i m e ist i tuzioni tea 
li ali de l la Repubbl ica popo-
!a'o di Cina, il T e n t i o cl . i -s ico 

e l'Opera di Pechino vuol Ano 
p i e n d e i e contat to t l ,n una ci
viltà ont ich i s s ima e i o ;..nu li
te lontana d a l l e no ' . e abitu
dini occ identa l i , p i . i l i o con
s is tente in u n a cuitu: ( e- en-
/Min iente vi.siv;., tona ita s.*-
prattutto .sullo lo IÌ e dolio 
spazio e c o n sr ,u -o inteies v 
per le forme del tonino, pren
dere conta t to con questa ci
vi l tà lontana , o<l . cco-gci-si 
che in ques to monù i non v'è 
ili verri ita di rn/z i. di ì.-nn.i-
z.ione, di c l ima , ni co turni e 
d'abitudini m o n t i l i , e i e non 

Ve n«a fac i l i s s ima 'H lite Milli'-
•..ita q u a n d o la cul ' ir . i . il co 
s tume. il c l ima • ni.e;.ri la 
la/ . /a .stessa ci ivi ' i^-no ole-
ment i ih que l \ I 
s.ile el i 'è la belli '. 
m utinlsiasi manie 
ta e formili . ita. 

C.v i l tà v i s iva , i, 
t o n n o de l lo spazio 
entello del t e m p o , 
l 'apparenza di s-
può ta lvol ta riti ci e 
n.i a l lo .spettatoli 
e ciucila net ta P't aoiulei .ui / i 
degl i e l e m e n t i i igii . . , i ivi e \ i-

e u n i w i 
1 . l ' U s t i c a , 

. . '• -11111-

ì I /.a sul le 
pa i che su 
"l ido i |iiel-
t * Ha, che 

nonoto-
i idcntalt ' 

sibili s u g h e l e m e n t i audit iv i . 
In coni i o n i o allo e laborato 
sp lendine dei eo.stunii, l e can
t i lene sono sempl ic i e nude , 
racchiuso ne l l ' ambi to di po
che noto, per lo p i ù stretta
mente m o n o d i c h e , c o n u n di
l igente i addopp io s t r u m e n t a l e 
della voce , con u n ingenuo 
gusto dei p ia e l e m e n t a r i e l 
icit i ritmici e t imbric i : la ri-
peti/ . ione ins is tente e incal
zante di t icchett i i l egnos i o 
di r imbombant i campanacc i . 

Scaltrita sapienza 
Il senso (tella torma c h e si 

.-viluppa nel temilo è sacrifi
cato a fnvo ie de l la forma che 
si rAihippa ne l l o .sp.i7.io, e 
intesta i a g g i u n g e caratter i di 
n o i l e / i o n e assoluta a c c u m u 
lando nei secol i ì setfieti di 
una M'aiti ita s a p i c n / u del l 'oc
chio. Propini «iiitsto fatto di 
ignora'e il t empo permet te 
un f enomeno favoloso di con-
'(•rv.i'ioiie ai l i s t i c i com'è que
sto -pottacolo (iel T e a t i o c las-
.co di Cina e de l l 'Opera di 

•'echino. Qui .si cog l i e ;- fondo 

la clilì'eren/.a t i a la c iv i l tà 
or ienta le e ciuella occ identa
le; ciucila d i l l ercnza , appun
to, che la l ea l tà dei valori 
artistici pei met te di s u p e r a l e 
cobi a g e v o l m e n t e . Si pensi al
la tormentosa v icenda di -stili 
c o n t i n u a m e n t e 1 innovat i t h e 
contrassegna , per e s e m p i o , la 
nostra a t te mus ica le , e che fa 
sì che oggi la reali/./.a/.iono di 
u n ' o p e i a — pon iamo — di 

part icolari a l lus iv i de i mera
vig l ios i c o s t u m i . 

K sotto n o n c'è nu l la di 
astruso, nu l la di mis ter iosa 
m e n t e .simbolico, n e s s u n d o p 
pio .senso segreto , c o m e già ci 
a v e v a n o raccontato a torto a 
proposi to de i bal le t t i indiani . 
So t to non c'è n i e n t e altro cl ic 
una conoscenza affabi le e di
vert i ta d e l l ' u o m o , e t e r n a m e n 
te imitale a ?e s te s so in tut te 

la faccia di eterno -t . i | ) j • • 
le de l iz iose donnine sc ivo! a i 
c o m e su u n invis ibi le Mp> -
roulant ne l la Dioica «M fui • 
di loto, il c l o w n e s c o re d"'l • 
s c i m m i e , che conduce •,'.' i 
buona la v i t toriosa guerra \. •• 
polare contro gli irripe:.ri , -
chiat i genera lon i di c u . . c i 
d e l l e forze celest i , la l . n , i • 
fanc iu l l ina dondolante <.\\.< i 
barca de l vecch io trn?h :' -

ty.'vfsr-s'-v 
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INTERVISTA CLANDESTINA DI UN GIORNALISTA FRANCESE 

Parla I «minili, cotnballenle 
della guerriglia in Algeria 

« Siamo combattenti regolari e ci batteremo dieci anni se occorre , - Tre condizioni per 

deporre le armi - L'autore della corrispondenza, il giornalista cattolico liarrat, arrestato 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

P A R I G I , 2tì — M e n t r e /•'mi
re. c o m e j jremcssa a quella 
clic a l cun i «/e/ iniscono « la 
s e t t i m a n a cieli'/ltf/eria ». r i -
volgeva nn discorso radiofo
nico ai « cittadini dei tre 
dipartimenti del nord-Africa » 
r e s p i n g e n d o le rivendicazioni 
»ia;ioiiali ed esortandoli a di
venire buoni francesi, un 
giornalista. Robert Barrai, 
re / t i ra arrestato nel suo do
micilio francese di Dnmjucrre . 
Ex-segretario generale del 
centro cattolico dcoli infef-
le i tunl i , co l laboratore assiduo 
del s e t t i m a n a l e dei cattolici 
progressisti T é m o i g n a g e C h i é -
t ien, Barrat si era reso colpe
vole della pubblicazione di 
un servizio su F i a n c e - O b s e r -
v a t e u r .sotto il t i to lo «- Un 
g iorna l i s ta f r a n c e s e fin i 
*' fuor i - l e i jge *' a ige i Ini >. 

Al giornalista si rimprovera 
di < non aver denunciato cri
mini che compromettono la 
sicurezza interna ed esterna 
dello Stato»: un delitto pas
sibile ni una pena di 10 anni 
e di 5.000.000 d'ammenda. Il 
suo articolo, in realtà, era 
stato uno dei pochi ad illu
minare l 'opinione francese 
sulla vera s i t u a z i o n e algerina. 
Egli dava risposte di grande 
interesse alle numerose do
mande che circolano in Fran
cia sulla stampa borghese: 
si tratta di r ibel l i? Si trnttaj.sti. « Non è una r ivolta — 
di « fuori-legge »? No, ri.spon-lfftcct-ano a l g iornal i s ta fran-
deva Barrat, la situazione è]Ccse i combattenti del "fronte' 
più matura: si tratta o r m a t i — è »na guerra : noi c o m b a t -
di un'organizzazione, di UTijtpremo un anno, cinque anni 
fronte nazionale di l ibera: to- i r f , ec i ann i se occorre. Se ca
ne. ili gente pronta ad ogni tirano, verranno i g iovan i , ma 
sacrif icio per la l ibertà del la lot ta n o n finirà se i nostr i 
suo paese. obbie t t iv i po l i t i c i non saran-

Dai « f u o r i - l e g g e » , orsini no raggiunt i 
dai guerriglieri nascosti 7iclfc| * "Voi non siamo antifranccti 
montagne dell'Aurcs e della]— ess i affermano — v o g l i a m o 
Cabilia, Barrat era stato per-nvcre m pace coi francesi, 

E a chi. 
loro di 

(/entro 2-1 ore senza mangiare 
uè bere. Protestai pi esso il 
capo della gendarmeria e que
sti mi a n n u n c i ò che ini a v r e b 
bero de / er i to al tribunale per 
(li.scor.st aiui/raticc.si . A l lora , 
approfittando di un loro istan
te di distrazione, evasi. Da 
quel momento sono clande
stino... Sono otto anni... Anche 
Krim Belkaccm (altro capo 
della guerriglia) si trova nelle 
ime condizioni ». 

* Dal l'.>47 tutto ciò che av
viene nella Cabilia viene at
tribuito a me e a Krim. 
Parecchie volte ci hanno 
condannato a morte in contu
macia. In realtà vogliono farci 
passare per delinquenti comu
ni, mentre intendono colpire 
In nostra attività di mi l i tant i 
na- ionnl is t i attivi. Capirete 
che non abbiamo nessuna vo
glia di tornare nella vita ci
vile. Poi c'è stato il 1. novem
bre 1954. Da quel momento 
siamo dei combattenti rego
lari ». 

Selvaggi massacri 
R i p o r t i a m o l' intero racconto 

di Uamran perchè esso ripro
duce il caso di mig l iata di 
a lger in i , braccati dalle truppe 
e dai coloni, spesso colpiti 
negli affetti p i ù cari , pr ivat i 
del padre, della moglie, dei 
bambini, selvaggiamente tru
cidati nei massacri c o l o n i a l i -

delln l ibertà e <i< .'.ndipctt 
deuza ». 

Ma se gli algerini o t t e n e s 
sero r i n d i p e n d e n : « non a d o t 
terebbero un «treggianici i to 
an t i - f rancese? « Es-chiso — r i -
spomle l'altro — . Ntn non sin 
mo contro i francesi perchè 
francesi. I medici che ci cura 
no nelle montagne, sotto il 
.sigillo del segreto, sono in 
gran parte francesi: noi non 
10 d i m e n t i c h i a m o . Se ci s i a m o 
rivolti a voi . giornalista fran
cese, non è forse perchè sap 
piamo distinguere fra i fran
cesi? Noi siamo contro un 
sistema che ci impedisce di 
v i v e r e liberi ». 

Barrat credeva di a v e r e 
aperto cosi un dialogo fra i 
due popoli. La risposta arriva 
oggi brutale: il suo arresto. 
11 ministro dell'interno Bonr-
ges-Manourg. in un comuni
cato, afferma che « non si può 
trattare con i fuori-legge : 
sarebbe un disonore per la 
Francia ». Per studiare la 
nuova formula dell ' integra
zione si convoca l'Assemblea 
algerina, cui si rifiutano ti-
partecipare persino i deputati 
musulmani dei partiti di mag
gioranza. t inoro che fino a 
ieri erano per una collabo
razione indi.-crinnnata con i 
colonialisti francesi. 

Anziché di dialogo si può 
così parlare di un terribile 
dibattito (on pagine di sannite 
e di rovine. Nel loro paese. 
nella loro terra, gli al'/i rini 

il MIO passato di l ibertà: chi 
potrà mai capire perchè, m 
nome di (pici / lassato, .si o p 
pone un rifiuto a l l 'aspirazione 
a lger ina al la l ibertà? 

MICHELE KAGO 

Tournée all'estero 
dell'Orchestra della Scala 
MILANO, 2i! — Il complesso 

orchestrai»' deil.i Sc.ii.i : par
tito per N1//..1, da tlove .si tr i -
sferira ri M.-irsiuh.i e «m;.Hi 
a Pir ic i . Anveis. i , IlrKcHIes, 
Arust»'t(l.im. Amburgo •• Diii-
.sclfoid 

si dichiarano pronti a trat-\ nioioll i celebri LM 
tare. L'onore della Francia è ' A - G. S p n n ^ e e n . 

LE PRIME DEL CINEMA 

De l e d i ve «A. 
sezione crini ilici le 

Rod C.imero-i, sni"->-e por la 
o^c.isiono ]•- vt's-;i da cow boy* 
ae^li u-«-si«vns di c a l c a m i B, 
ha indossato »jue^° { ' i avvoca-
•o-dcfrcfir,» dilettanti* per un 
lilni j)0li7ie-co di l ivello al
trettanto modesto 

E-Ili «• il ledale d'un ricco 
<'o ' ru fore e suo prossimo ite-
nero. K' M)p',i::af,o per ragia-
•n 1: f cui-III clie riuscirà, con 
-.rio ìtra'!!i^"m»ivi. a chiarire la 
s|itn7'on" del suocero, accii-sa-
•(i d'aver .u-a-\si;in!o un ex so
cio. uoriacone. avanzo di ga 
".or.1 »* .succube «l'ima moglie 
avida .-oltanto di danaro. 

Le qualità •' -o;pensive .. della 
nnrraziono sono Fi-arse e i D C -
-ona^?i sono spesso ricalcati su 

regia è di 
a. «.r. 

VhNK/.IA — attrici tifi Teatro i lassico cinese sostano In Piazza S.m Xa" 

M o n t e v e i d i s.1.1, dopo appena 
trecento anni , un disperato 
problema di mi.-to e «l'erudi
z ione . In Cina , invece , nul la 
è ma i .uni.ito perduto: d u e 
de l l e rnpprc;-ent.izioni e segu i 
te ieri .sera r isa lgono al c in
que 0 al .seicento (Il fiume 
d'autunno e Tumulti nel re
gno del cielo), una al seco lo 
.scorso ( / tre incontri), una 
al l 'at tuale pori» d o di d e m o 
crazia popo la te (La fortezza 
di Yentancian), e r o n vi si 
no tano di /Teion/o apprezza
bili . Tut te npo.s.ino .sopra una 
.sapienza ant ich iss ima, e con
t i n u a m e n t e co l t ivata , de l cor
po u m a n o , di tutte le poss ibi 
lità e.spre.ssive e .semantiche 
del i{e.sto: dal moto impercet
tibile di affusolare di ta f e m 
mini l i ai p i ù prodig ios i ba lz i 
acrobatic i e a l le p iù sperico
late caprio le . Tutt i i m o d i di 
g iocare con il corpo u m a n o , 
di servir.sene per .significare. 
e* suager ire i v:.ri m o v i m e n t i 
e gest i de l l avoro , il dondol io 
d'una barca , l 'atto di aprire 
una porta, cii varcare u n a so
gl ia . di co lp ire , eli d i fenders i 
tutti que.sti modi di g iocare 
co l proprio corpo si sono ac
cumula t i in u n less ico figura
t ivo ant i ch i s s imo , cui agg iun
gono c o m m e n t i e sp l i cat iv i il 
co lore d e l l e truccature e 

sonalmcnte invitato, per tele-.ma essere rispettati » 
fono ne l s u o a l b e r g o di Algeri.Ironie Barrat . parla 
ad un incontro. Aderendo ad 
una serie di appuntamenti e 
di in te se clandestine, era per
venuto in una local i tà prcs-

« atroci tà » r i spondono: « Non 
s i a m o noi i responsabi l i delle 
atrocità. Dal 1. novembre 1554, 
inquadrati nell'esercito di Ii-

sochè isolata, dove finalmente ocra-ione, abbinino avuto c n - ì 
si era incontralo con uno dc i , T f 7 rì, r , o n r j roIocre le armi ' 
capi della resistenza: il ser- ?n\ r---j i , 7 l - n su i mi l i tar i . Certo ' 
gente Uamran. che condanna-inhhiamo ucciso diversi mu
to a morte nel 1045 e amni-lsmhnnni collaborazionisti. Ma\ 
sitato l'anno successivo, si e ' v o i . d u r a n t e la resistenza, non v 
dato allora alla macchia. Con'^ncrnate altrettanto? Poi r ' . r a p n 
Uamran, il giornalista trovava'VC7UlU1 j f l r epress ione france- -*••» ^ a I 

anche un altro algerino, che<re Neil Aurcs, in n o v e m b r e . : Venezia. 
parlava un o t t i m o / * - o n c e 5 e , ' d i e c 7 n b r C c p c n n n i o . c i / . i rono'»""•» A°. 

PRESE DI POSIZIONE CONTRO IL TENTATO ARREMBAGGIO 

Veneziu difenile 
iu Itosii*<t ilei ciitemee 
II Consìglio provinciale, il sindaco, la stampa intervengono per sostenere le 
ragioni della città - I temi discussi da Brusasca con industriali ed esercenti 

\l\r./A.\. L; -
u.t—i: J .n i r re 

i*« .1 c k ' i r . . : e 
:"•_• < .-.• *r. 1 os,r 

L e 1:1 il. > 

r e 
l_e 1:1111) 1,1 .a 

.-o'.'o . » p:u<:::, m 
'.T M *-i n r 

mostrava di avere ottima c u l -, .. - . .villaggi 
tura pohttca e si presentava]scardiate, donne urcne o 

bombardati, m e c h t a s "'"• 
or . 

-., nciàncoia ua.1.1 
e ,/ .ss-ibilinv-r.-e t-a-

^o. 1 i iìonva, T..>:J.O ^a-[r 
n -.- -1 i;li .-im'o.cnti e t - . 

Pr«->.v.ei./.i -i--l Con -iRlio 
i/L: ia M o t t a : .'-3 milioni 

:nes.-"i 1 <":f -o:.to d"lle 
i&o mila n.-e >t rizi r»; dal C i 
mine di Venezia, danno allo 
Stato r.on il diritto i.ia il dov t -

• *:i .nfen :erj e tutelare una 
titii7iune thf aveva meritata-

c o m e u n o dei di ripentì P/>*H, .rdentoie.' J nostri re<ponsn-
fic» del nonte di liberazione hlU ci s c o m 7 i < u - a n o r h c ftCn-, 
nazionalc. 

La storia di un "ribelle, 
Jamran 
ribelle 

ni ci 
l a v a n o sempre piti a frenare 
1 loro u o m i n i q u a n d o questi 

»»isapcvano c h e il loro bes t i ame 
C o m e mai Uamran era d i - i ^ f

s . : f l f o . ™ b a t < ? : la c,a™ d!' 
venuto un .ribelle*? Eqli s r n , I , a - , a sorel la sot toposta 
slesso lo racconta: 'Ero ser-\n violenza. La v io lenra pro
gente dell'esercito francese —:voca la violenza. \ erra un 
risponde alla domanda di oinrno in c m tutto qui sarà 
Barrat — e durante la cam-iur'co c sangue-. A meno che 
p a o n e di T u n i s i a m i accusa-irOT» *i c e r c h i d i porre un' 

• . -un: «*:.«*. roche proV «t»*. e- s'i-'rr.en*»- o n q j i - ' ito n i prestigio 
Carattere a-l moncirde 0 e ho Yf\ comunque a •'•".e ',f\ a.ss...r.ere 

CJto. -.'il n.'-n.ent-» 
Br'.^. 'j^Ca. s ^ - e > or . ' 
i..ro. e il dirottori 
ce^.o .-pe;:..cu.o 
no g a cor^. ..̂ . 

cn • i . n ie 
• i.i h ' c i l -

Cvr.e. ' . i .e 
De Pirro, har.-
to n . .-CI , I 

un in*er«"*<ss<: nnzioni le . . . Da! 
q j-'ile A.-sunto =i desume che Ve
nezia. per i'on BrusU--sc ,_ «• una 
- soroccona » mnegna Contro le 
nviTTiv-»* fUridili <- ìe ingiurie 

rono di aver provocato una 
r ibe l l ione n e l l a t r u p p a : jui 
espulso. Nel 1945. durante i 
moti de l c o s t a n t i n e s e , at qual i 
n o n avevo preso parte alcuna. 
fui arrestato e condannato a 

' f ermine da una y*artc e dal
l'altra aprendo le trattative ». 

A quali condizioni depor
rebbero le armi? « AToi — r i 
s p o n d e i l c a p o part ig iano al
gerino — chiediamo: 1) la 

Ieri è ricorso il decimo an-
i m e r s a r i o del la morte di 
Ilei., rtartok. il «rande com
positore ungherese, ano tra ì 
massimi rappresentanti l'arte 
musicale ari nostro secolo. 
La Repubblica popolare ma
giara rende in questa occa
sione solenni onorante al i» 
memoria dell ' i l lustre artista 

m o r t e , poi r i conosc iu to i n n o - fi"* d c l l « operaz ion i d i r e 
cente . a m n i s t i a t o e scarcerato 
Pochi mesi dopo, prr un'altra 
ingiustificata accusa di com
plotto. n u arres tarono di nuo
vo e m i torturarono. Nel 1U47, 
durante le e l er ioni , un can
didato naz ional i s ta m i d e l e a ó 
i suo i poteri e mi presentai 
a D r a - e l - M i r n n . Mancavano 
pochi giorni al voto quando 
mi arrestarono e mi tennero 

pressione e di tutte le azioni 
mil i tar i ; 2) la liberazione di 
tutti i detenuti pol i t ic i (ira 
campi e prigioni , sono circa 
15.000): 3) una dichiarazione 
del governo francese che an
nulli il mi to delta " Algeria -
tre dipartimenti francesi", cui 
nessuno qui crede, neppure 1 
co loni francesi, e riconosca al 
popolo algerino il pr inc ip io 

a. .omo cor. 1 -» rapprc-€:it;..»ti;.sfagliate noi confronti oeìl . i 
evi vari tnt i c i p . o i u z i o n e e! Mi.-tra i ;ir*e cinematografica 
di c -om^.o ~ \f rit.'.rme da ao- | \i r.ezi-in « (che pur r.on è t>.;cn-
portare al f-r./ionamer.*. 1 del la! 
Mos-ra | 

L,"or. B's.s -Ci (che .-; è ;->*t • 
fiorire la -"r..oa «lai critico, dei 
Tempo Gian Luigi R o n z i i ha 
5-tabili*o le qu^sticni eia pren
der m esame. Esso :jsfu.*«rdano: 
i rapporti fra la Mostra e la 
Biennale di Venezia. la .^tio 
.'.eli orRan:77-iz;onc. le Tr.oc.aV.ta 
si partecipa7ione al festival in 

•̂  a ; difetti» .^ è cretto per 
jfirr.o. , j ' o :cvn> .er .V . il Con-
-•^..o r.ro.ir.ci/ .e. 1'. q'iale ha 
ot'o'.in^.t'o eh" la Mostra di 

Vtnczi i . n<.t.-> a Venezia, d e v e 
-itti more .'1 Venezia E' seguito 
x>i sin f i c /-e1! Ente provin-
n'ti--' ìu'isT.o C' n'OiTiporanct-
rrent''' la t impa c.ttóoina è 
=to-i in campo, eiustamente in-
c:?na*>. • into che il minUtro 

relazione alle rappresentanze(Gor.oll 1 l i c h i i n v a ~'.v-cre "~a 
uffici ili nazionali, i cri te- i di 
valutazione e do«rjTicntazione 
n-er le opero eia invitare. la 
comr»;iziono «iella t i u m e dei 
'OTut.iti. Come -s-i vo-ìe c'è tutto 

II vire'e.sfv ufnci:.'.o dell'ar
te mbacs io clericale v iene EIU-
itificato c-̂ n .- «li G3 mil ioni 
«mi . o n o di più n d r ) coi qua-

;-".zz:.i i! t-.icfor;m«.To da Ve-
•fZ'.i . i t i l i Mastra » 

?»IaIcrano li tranquillante rìi-
«-hiir.-.zìonr* di Clor.olla. la C^m-
rr.issivine cansul' iva \ic- la ci-
••«ma'ocrina. p-Csc.nti Bru,"aj=ca 
'• De Pir'o. s ò iiutnta .• Roma 
li i l i a c a di Venezia, avv R o 
bcr'o Tognazzi, invi iva allora, 

mercoledì <-ci;rs >. ali ti BrUoa-
.•e.i un teledramma i";i prote-rta 
ptr ra.s7or.sUi a i ui: 1 qualificata 
rapprc-en* m/a ver.ezj-ma 

Al Ga;r«?iimo ìnt.c.to. che ha 
detto chiaramente come « La 
Mo.-tra intemazionak- d a r l e ci
ti» m.itogr,iiica. per r.c.iperare 
tutto il su > valore, ha bL-o^no 
non già d'interferonzi. romane, 
ma di rifar->i alle p-opric ori 
RUIÌ e eii svincolar, i per l'ap
punto da tutt-s le inframettenze 
estranee air .cr.bitn «• venezia
no od alla B iennale . , si sono 
uniti nella p r o t e s a ar.che II 
popolo Veneto, orb ino regiona 
ìe del la D . C . ed il Mmosfe. A 
propo-ito della prc.s-^nza in ,-e-
r.o al la CommLssio.io Bru.sa.=ca 
'.lei rappresentanti dei produtto
ri e dos l i t-ercent* c inemato
grafici. quest'ultimo sett imana
le scrivo: « S e finora, attraver-
.s« le ingerenze romane, il Fe
stival veneziano è «-tato sospet
tato o accu-sato ài indulgere 
s-pe-sLso a compromes i e di fa
vorire interessi ecor.->mici che 
nulla hanno a che \ . \ i e r e con 
l'arte cinoma'o^rafica, ora si 
vuole proprio dini.-.strare in 
manier i aperte che questi inte
ressi r.on s lo ;ntcr'eri.-cons 
rea'.mon e noi " ^»acro temp.o 
de.l'arte " «Iella Mostra, ma ne 
-ono esattamente 1 .-uoremi ar
bitri o regolatori--. 

R. S. 

!e età e sot to tutte le lat i tu
dini : s u ques to terreno uni -
ver.sale germog l ia allora il 
fiore de l la poes ia , c o m e n e l l a 
storia del v e c c h i o barcaio lo 
che acconsente a recare la ra
gazz ina ver.so il suo innamo-
i . i to. non pr ima di averla ben 

Une. Tutt i figure p c r f e ' V . 1. 
finitivamente c o n c t c i a ' e tu 
l 'esattezza assoluta ciel - i n 
e de l gesto . Tut to lo spot: « 
colo è prodotto d'una c m . ' 
ant i ch i s s ima che proprio ne 
la d ivers i tà de l suo ?\ol-; 
m e n t o para l le lo te . s t imonu »: 

Una elffcante figurazione mimica di artisti dell'Opera rir.s-si 

b e n e canzonata e fatta d i spe
rare. S u q u e s t o t erreno si pro
d u c o n o a l lora incontri sor
prendent i al di sopra de i se
col i e deg l i o c e a n i : c o m e que l -
l 'oste de i Tre incontr i , c h e e 
u n a m a s c h e r a e t erna de l b u o n 
sonsvi pop-j.are. ed ha qua lco
sa d e i •« K a s p e r l •• v i e n n e s e e 
de l nos tro B e r t o l d o ; e 1 s e s t i 
dei d u e u o m i n i c h e :>i cercano 
i n t e r m i n a b i l m e n t e n e l l e fine 
t e n e b r e de l la not te , sf iorando
si d i c o n t i n u o senza mai r iu
sc ire ad agguantars i , h a n n o In 
ca lco la ta prec i s ione d' incastri 
d e l l e bot te e r isposte di qua l 
c h e nostra v e c c h i s s i m a farsa 
popolare , c o m e La sposa e la 
cavalla, anche q u e s t e eoncre-
sc iute su s e s tesse p e r ininter
rotta tradizione. S o l o che . con
f o r m e al'.a natura «ielle d u e 
c iv i l tà , da noi c iò si s v o l g e 
ne l t e m p o e dà luogo a u n a 
in terminabi l e c o n c a t e n a z i o n e 
di bat tute verbal i , m e n t r e per 
1 c ines i tutta la cos truz ione 
si inser isce ne l l o spazio gT3 
zie a l le risorse f igurative d e l 
corpo u m a n o . 

Prodigiosi interpreti 
OWK» 

rendono 
ragioni a l fabet iche 
m u t i l e la 

fondo c o m u n e presente ir. '.-. 
te le p i ù d iverse e 1 n" .r 
mani fes taz ion i dell'uotr.c. 

MASSIMO 31 ILA 

IL » E IL 30 SEnTE.'.iF.KJ 

Convegno sui problemi 
della ricerca scientilin 
Stasera I» conversazione di 
Renato Mieli su « L'Italia e 
la C o n f e r m i * di Giivev r.i » 

Nei giorni 39 e 30 settembre 
avrà luogo a Roma, presso ; . 
»ede dell'Istituto Gr.irr.se.. n -. 1 
Sic.li.» 13S. un Convcgr-.o =„. - ^ s . 
btemi della ricerca se e-:....-a o 
dell'applicazione pkic fica c^ ;_i 
er.er|c;a nucleare, i r . i e fo .1 .r -
zia:iva delle Sez.or.i cu.t-.-à . e et 
P.CI e del P S I L c r c :.. c-1 
g.orr.o è il sejuer.te: « L'-:;i"i »-
zaiione della r.cerca se.e.-.-. .--. -
(relatori Massimo -Vo s . Ci r > 
Arr.audi. E:*.ore pane..-...; < L" r.-
segnamento «Kient.nco r.e::a ,«.\:c-
la italiana » (relatore l—JC o L).; -
bardo-Radice); « Ptt»sjx;f.ve «.i 
ut i l izzatore dell'energ.a a-c'.e-r^-
nello sviluppo dell'evo:-UT..a ;-_-
zionale* (relatore Ruggero A— 
duzxi); «Relazioni ir.terr. 1; e - 1:. 
per l'uso pacifica© del'.'er.org 1 - . -
cleare » (relatore Renato M.e.ii. 

Questa sera alle ore 1S. - : - ; . - J 
il Circolo artistico in via .V;.--

citazione|'Tu- t* M. per iniziativa del e- -r.-
. . . . » . . - i . -• |tato della pace, Rcr.a:o :>: vii 

dei n o m i deg . i artist i c h e p i u l t e r r i u n a co-versaz-c.-.e sul :-- .•-: 
ci h a n n o incanta to o s tupe
fa t to c o n la loro bravura: 
l 'oste cmddetto. appunto , pie-
e d o t t o e sbalordi to , c o n q u e l -

« L'I tal. a e la Confere.-.ia .1. e. -
r.evra sull'uso pac.fico ( i t l V r . . -
gia atomica» Prcs'<*der i - - o 1 
professori Pancini. C3-ta;.-.i 1 « 
Cortmi. 
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