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sulla liberta 
Dal nostro inviato 

CANNES. 20 
La Cecoslovacchia ha posto 

ggi con forza la sua candi-
itura ai massimi premi del 

festival cinemutogruftco inter-
izionale: Lo spccchietto per 

allodole di Jan Kadar ed 
\lmar Kfos. accolto dai fer-
idi consensi del pubblico e 
si giornalisti di ogni Paeic, 
resenti alia proiezione e alia 

Ufollatissima conferenza stam-
dei due autari, (al cui fian-
erano i bravitsimt inter-

reti principali del film) st e 
ollocato nettamente al livel-

piu alto della rassegna. con-
trmando I'eccezionale slancio 
reatiro di un cinema che e 
jgi forse all'avanguardia in 
furopa, per coraugio proble-
tatico e tensione stilistica. 
| < Episodto d'una grande tra-
?dia, Lo spccchietto per le 
Jludolc c, in sostanza. una pn-
lbola *, dicono Kadar e Klos. 

vicenda si svolge nel '42, 
una piccolo citta slovacca, 

durante leffimera vita dello 
faterello creato dai nazisti do-

I'occupazione della Boemia 
della Moravia. U fascismo, 

ti, si mostra nella sua veste 
\iu grottesca, piccolo borghe-
f, provinciate: e I'elemento 
Ualizzatore di tutto quanta 

sordido, vile, abietto alberga 
zll'animo dell'uomo medio. 
\ualcosa del genere. non a ca-
>, abbiamo conosciuto da noi, 

Italia. 11 prolagonista del 
leconto (scritto in forma let-
traria da Ladislav Grosman, 
rima che Kadar e Klos pen-
issew di portarlo sullo scher-
10, con la collaborazhne dello 
lesso narratore) e un modesto 
ilegname, Tono. le cui angu-
lie materiali sono accresciute 
ri rimbrotti di una moglie 
taniosa e ambiziosa. Spinto 

lei, egli accetta la proposta 
jttagli dai cognato, capo della 
lilizia locale: diventare il« ge-
tore ariano» che in parole 
were il padrone d'un negozio 
i ebrei sulla base delle leggi 
izziali in via di applicazione. 
la la proprieta destinata a To-

dai suo infido parente e in 
talta una botteguccia di nastri 

bottom, dove un'anziana si-
lora sola, mezzo sorda e al-
wnto svanita. Rozalie Laid-
lann. campa alia meno peggio, 
in Vaiuto collettivo della comtt-
ita ebraica. Ed ecco che Tono, 

Artisti e 

lavoratori 

sui rapporti 

cinema-TV 
L'Associazione Nazionale Auto-
Cinematografici (ANAC); i'As-
ciazione Nazionale Industrie 
icmatografiche ed Affini (ANI-
l): L'Associazione Registi In-
L-ndenti televisivi (ARIT): la 
ierazione Italiana Lavoratori 

illo Spettacolo (FILS); I'Asso-
Rzionc Unitaria Lavoratori del-
Spettacolo (FULS): la Socie-
Attori Italiam (SAI); il Sinda-

to Nazionale Scrittori (SNS) 
ino cmesso un coniumcato con-
jnto con il quale ilichiarano di 

|encre di fondamentale impor-
iza «die la Comnussione In-
rni delta Camera, discutendo in 
ie referente il ntiovo ordina-
ento della cinematografia, ab-

poMo finalmente le prcmes-
con un preciso articolo di 

IRC di un giusto e indispcnsa-
je regolamento del rapporti fra 
ncma e te!e\isi««ie. stahilcndo 

come gia da tempo esiste. e 
percentuale anche maggiore. 

;li altri Paesi — che il 50 'o 
ii programmi filmati della te-
pisione italiana stano di produ-
Dne nazionale. 

I.e elencate associazioni di 
ktcgoria cd organizzazioni sin-
Icali — conclude il comunica-

invitano il Parlamcnto a 
Itificarc questa norma che. ol-

ad inscnre la televisione in 
ha \isione globale dello spetta 
Mo. senza nulla togliere alia sua 
btonomia. costituisce una tutela 
fella cultura nazionale ed un in-
fcntivo al lavoro italiano in un 
Ittore cosi important e. dove e 
isnrdo che ci sia una totnie 
evalenza di programmi stra-
pn >. 

impatente ad affermare la sua 
aulorita e a trarre comunque 
un frutto cospicuo dulla po.si-
zione acquisita, si trova ad 
uccettare, anche lui. il denaro 
degli ebrei. e a lavorare in 
pratica come semplice com-
messo. 

Poi le cose precipitano: st 
annuncia la deportazione degli 
israeliti, e ciascuno di essi ri-
ceve una convacazione perso 
nale. Tutti, meno la vecchia 
llozalie, forse dimenticata. To
no, che 6 fondamentalmente 
un brave tipo, non se la senle 
di denunciarla, ma ha paura di 
essere considerulo alia stregua 
di un «ebreo bianco >. coins 
Vamico Imro. che per questo e 
stato arrestato, picchiato, e 
che ora rischia la morte. Con 
la coscienza in tumulto, Tono 
dapprima cerca di nascondere 
Rozalie. poi quasi la spinge 
fuori del negozio, verche si 
unisca ai suot compagni di 
sventura, infine — giacche in-
tanto il convoglio degli ebrei 
e" in partenza — la occulta di 

i nuovo in «n audito. ma cac-
ciandovela dentro con tale vio-
lenza che la sventurata muore. 
E Tono. in preda al rimorso, 
s'impicca. 

Avviata su toni d'un umori-
smo sottile e penetrante. que
sta * tragicommedia >. come la 
definiscono i due registi, rag-
giunge. con un crescendo am-
mirevole. con una rispondenza 
straordinaria fra la \>eridicita 
degli eventi e la sua dilatazione 
allegorica, un clima di seve-
ra, polente, concentrata dram-
maticita. Portando avanti la 
ricerca ideale e formale che 
gia aveva attinto risultati di 
vaglia nelle loro opere prcce-
denti La morte si chiama En-

gelchen e L'accusato (le SOIP 
che abbiamo potuto conosccre) 
Kadar e Klos costruiscono in 
profonditd Vambiente, i per-
sonaggi, la singolarita e tipi-
cita dei loro rapporti, per sca-
tenare quindt, a grado a grado. 
tutto il pathos della situazio-
nc, attraverso la quale si ri-
flettono problem! e temi di 
una lacerante universalita: la 
responsabilita personale e quel-
la collettiva, la solidarieta 
umana, il dilemma che si pone 
a chi debba scegtiere tra lo 
spirito gregario e un'afferma-
zione di liberta, per se e per 
gli altri, che pud costare il 
massimo prezzo. Motivo, que-
st'ultimo. che i due atitori con-
ducono con spietato rigore alle 
sue estreme conseguenze. poi-
chi il vrimo gesto libero e 
autonomo del protagonista e 
quello con cui egli si da la 
morte. Ma £ qui pure che il 
dramma ha la sua catarsi, 
simboleggiata in una struggen-
te sequenza di sogno, nella 
quale vediamo Rozalie e Tono, 
con gli abiti della festa. dan-
zare lievi al suono della banda 
musicale, sulla piazza della 
citta finalmente pacificata e 
ripulita dell'orrendo. incom-
bentc monumento alia tirannia 
far.cista. 

Mia bellezza e alia or'tgina-
lita del film contribuiscono. 
come elemenli ben connessi e 
razionalmente organizzati. il 
vigore del testo, la grave ca
denza del montaggio (un ritmn 
che pud a volte sembrare len
to. ma che e di una esatta 
misura narrativa e morale), 
la qualita della fotografia di 
Vladimir Xovotnu e del com-
mento musicale di Zdenek Li-
ska, esemplare per sobrieta e 
incisivita, ma soprattutto la 
strepitosa interpretazione della 
grande Ida Kaminska. prima 
attrice del Teatro Ebraico di 
Yarsavia, e del formidable 
Jozef Kroner. 

Forse per contrasto con IJO 
spccchietto per le allodole. 
Vamericano The collector, di 
William Wylcr, ci c parso in 
special modo frigido e artifi
cioso. In breve, e la storia 
d'un impiegatuccio londinese. 
maniaco collezionvtla di far-
falie (— donde il titolo —). 
che, arricchito inopinatamen-
te da una viicita al totocalcio, 
sequestra in una prigione do-
rota — ma nemmeno tanto —. 
una gioianc della quale c in-
namnrato. Rinchmsa nella casa 
solitaria di Fred, la pnvc-a 
Miranda le tenta tutte per sri-
gnarsela. arrivando ad offrir-

Do oggi i lovori del 
Semircario di feotro 

ISi aprono qucMa sera, alle 21 
1.10 nella "̂do di \ia della I.u.i 
Br.i 222 in Roma, i la\ori del 
pminano intemazionale di tea-

organizzato dallo Studio di 
Irti scenic!"p 

I-i rcla/ione di questa sera. 
Ril tenia « II teatro come e\ento 

enico > sara tenula da Nicola 
romonte Ed ecco il calen

dars dei la\ori per l prossimi 
giorni: domani: « 11 teatro come 
fatto Icttcrano» (relatore tlior 
gio Pro«pen): 23 maggio: « II 
pubblico » irclatore Bruno Scha-
cherl); 24 maggio: «II teatro 
e gh siicttaeolt di massa » (re
latore Adnano Magli): 25 mag
gio: € II lmguaggio teatrale e 
il lmguaggio cincmatograhco > 
(relatore Alessandro Fersenj. 

si, pur di ottenere la liberta, 
al suo pur correttissimo carce 
riere. Ma Fred, che ha un vero 
culto della rispettabilita e che 
in sostanza vuole solo, con quel 
lungo assedio, convincere la 
ragazza a sposarlo, la respinge 
in buon punto. Lei, disperata, 
cerca di accopparlo, lui soprav-
vive ed d Miranda, colta da 
polmonite fulminante, a mori-
re. 11 caso non vena scoperto. 
e Fred probabilmente ricomin-
cera da capo. 

Derivato da un romanzo di 
John Powles, II collezionista 
(ma i francesi hanno preferita 
mutare il titolo nel piu banale 
L'ossesso) ha il suo momenta di 
interesse nella fxgura del prota
gonista. piccolo borghese anche 
nelle sue stravaganze, isterica-
mente soggetto ai modi e alle 
forme di una classe alia quale. 
nnnostante il danaro acquisito, 
non riesce ad adeguarsi come 
vorrebbe. Ma il legame tra i 
due personaggi d privo di sot-
tigliezza psicologica, la simbo-
logic scenografica d convenzio-
nale, la «suspense i scarsa e 
approssimativa. Nemmeno gli 
interpreti. i due attori britan-
uici Terence Stamp e Samantha 
Eggar. sono gran che; e la fo
tografia a colori, benche rechi 
la firma famosa di Robert Km-
sker, e mediocre. Quanto alia 
componente erotica. Wt/ler ave
va fatto assai di meglio con le 
sue storie « particolari » tralte. 
a distanza di tempo, dalla Ca-
lunnia della Hellman. 

Aggeo Savioli 

II Theatre Nurional 
Algerian a Torino 

Un'inquadratura del f i lm cecoslovacco « La spccchietto per le 
allodole ». 

Un film che tutti devono vedere 

Un crudo racconto della 
• . * - - , - • • • i 

sporca guerra nel Viet 
Alcuni fotogrammi di partigia-

ni del Vietnam uccisi o in pro-
cinto di esserlo. congelati uel-
1'immobilita spaventosa del M-
lenzio e deH'immagine fissa. poi 
un tirlo angoscioso ehc lenta-
mente si trasforma in canto. E' 
Tinizio di Vietnam chiama, un 
documentario sulla < sporca 
guerra > e la lotta di Resisten-
za del popolo vietnamita che Lu
ciano Malaspina ha € costruito > 
con materiale di repertorio. un 
mediometraggio die la Unilele-
film ha presentato ieri jtlla 
stampa. Dopo Rivoluzione a Cu
ba. che rievocava con efficacia 
gli anni di lotta sostenuti dalla 
piccola repubblica caraibica. 
primo Stato socialista deH'Ani!'-
rica Latina. il .Malaspina si ri-
\oIge ancora a una materia in-
candescente. di scottante attua-
lila: la «sporca guerra > che 
•Johnson (parlare dell'Amenca 
in senso lato e ormai impropno) 
conduce nel Vietnam, e la lot
ta di Resistenza per la liberta c 
lindipendenza che il popolo viet
namita combattc da anni ion 
una costanza infinita. 

I fili della storia risalgono al 
1954: Dien Bien Fu: i francesi 
sono sconfitti. e la < sporca guer
ra > sembra finire. Mentre il Viet
nam del Nord conquista l'indi-
pendenza. gli accordi di Gine-
\ra promettono la sua riumfi-
cazione con il Vietnam del Sud 
cntro due anni. Questa illusionc 
sara canccllata daH'imperialisino 
americano con la \iolazione de
gli accordi. I.c truppe del « IHKV 
\o mondo » cominciano ad affliii 
re nel Vietnam con la scusa di 
semprc- « istruttori militari ». In-
tanto. la dinaMia dei Diem tra-
monta c nnasce come le cos«eI-
lazioni. Durante questo penodo. 
la rcpressione imperialista e 
spietata. 

II Fronte di Liberazione Nazio
nale intensifica la lotta armata. 
Ogni \ilIaggio. ogni strada e im 
pericolo per il nemico. Si De
lano buche con al fondo pettini 
di lame di banihu acuminate, co
me le trapp°Ic Per gli animali. 
L'astuzia della fantasia f*>polarc 
lavora per la liberta. (Hunque 
si fabbriv'.ino le armi della lot
ta. Mentre il * napalm v (strj 
mento dell.i ^trate^ia del « cV 
<-erto to!a>'-0 bnicia le nian'e 
e gli unmim. i iix>naci b'iddi-M 
arriono nelle PMZZC. 
' In nome di che <n-v.i de\o ooii 
Kiitere. quando m"accorgo ihe 
•1 popolo vietnamita difende !a 
su^ terra"1 » si chiede con tcr 
ribile lucidita in soldafo anv 
ncano: « I vecchi bambii muo.o 

no ma i nuo\ i ge.-mocli na -co-
no a nuova \ita > sono le par.v 
le di un condannato a -mrte 
della Resistenza xietnamita. 

II materiale documentario. seel 
to accuratamcntc dai Malaspina 
secondo un ngoroso inquadra-
mento storico e un urlo di di-
sperazione e di speranza. 1'enxi-
zione che lascia 1'immagine .î  
soluta e incdita e \iva e palpi 
tante Pur non a\endo partieo-
lan ouahta linguistiche. il film 
del Malaspina s'im.ione per !a 
forza intnnseca dell'imma^ine 
scelta in bianco e nero. dai so-
brio e asciutto commento pir-
lato di Romano I.edda (detto da 
Riccardo Cucaolla) c dai ta-
glicnte e puntuale commonto 
musicale di Vittorio Gelmetti 

r. •. 

le prime 
Musica 

Falstaff 
al Teatro 
deirOpera 

Sono in tutto due ore di mu
sica, ma per due ore al gior-
no dapprima. e iwi per malte 
di piu. il Falstaff tenne -x:cu-
pato Verdi per qualchc anno: 
dallestate 1889 al febbraio 1893. 
quando 1'opera fu rappresentata 
alia Scald E ce n'era \oluto 
perche I'iriea di concludere la 
carriera con una sorta di poe-
ma ispirato ai Promvssi Spo î 
fosse scalzata — grazic ad Ar-
rigo Boito — da quella di cele-
brare la gloriusa \ecchiaia (gli 
ottant'anni erano imminenti) eon 
un bell'inno alia forza e alia 
giovinezza della vita. E si ac-
corse Verdi che la nuova idea 
— lopera comica — gli anda\a 
bene anche per un cumulo di 
altn motiv 1: pnmo. perche in 
gioxentu nel comico aveva fat
to fiasco: secondo. perche gli 
rigira\ano dentro assai spesjo 
certc antiche parole di Rossini 
purttoMo sccttiche sulla capacita 
verdiana di nuscire in una com-
media musicale. E. dunque. era 
armato il momento: gliela 
avrebbe fatta \eder lui a Ros
sini e a tutti gli altn! 

Cosi. a poco a poco. senza 
fretta. \enne su la composizio-
ne del Falstaff. tirata avanti 
« per passatempo ». come diceva 
Verdi (ma in ogni caso era la 
prima \olta che gli capitava). 
un'opera per la quale sareobe 
stato capacc di fare il dia\olo 
a quattro se ti.tto non fos.>e 
andato come dice\a lui. E Fal-
ftaff c un*opera da amare an
che per un aitra raciooe: per 
aver nvelato a Verdi. t:no in 
fondo. la s.ia consape»o!ezza e 
coscienza m musici»ta. E ion 
FaUtaif che Verdi non \uo!e 

\ piu e^sore tartassato Con il 
FaU'.aff si scr.tc finalrner.tc < a 
casa sua ». e da questa casa 
• che e apounto la *-\ta coscien
za) e pronto a «cacciare tutti 
« Se mi si potes^e fare il di 
lemma: accettate questa con-

• dizione od abbruciate lo -.par-
tito. acccnderei sjbito il fiuco 
e porrei 10 stesso sul rogo Fal
staff e la sua pancia s. Oppure 
(alleditore): c . . La prova ge
nerate do\ra farsi di\ersamcnte 
dalle altrc volte. Mai alia ScjtU 
ho potuto ottenere una orava 
generale come sj dovTebbe in 
quel Teatro lo non mi lagneri. 
ma qualora r.iancasse qualcbe 
cosa 10 paitiro dai Teatro e voi 
dovrete allora ntirare lo spar-
tito >. 

Nella ripresa del FaHtaJf. n 
presentato ieri dai Teatro del-
1 Opera nella discussa ma div er-
tente edizione dell'anno scorso 
(scene, costumi e regia di Fran
co Zeffirelh. direzione d'orche-
stra di Carlo Mana Giulini). non 
che mancare e'e stata 'jualcosa 
ui piu. Ed e sempre quel Urn-

bro eccessiv amente buffonesco 
che sospinge il movimento sce-
nico in una frenetica euforia di 
capriole, di salti, di corsette. 
tanto piu fastidiosa in quanto 
non compensata da una corri-
spondente spavalderia anche vo-
cale. Questo c I'elemento di 
frattura stilistjca in uno spet
tacolo che conserva un suo al
to prestigio nelle scene c nci 
costumi. nella resa orchestrale 
e soprattutto nel malizioso nlie-
vo impresso alle figure di Fen 
ton e di Nannetta (Luigi Alva 
e Mariella Adani. bravissimi). 

Con qualche ritocco nci ruoli 
minori (ma ieri all'ultimo mo
mento si e resa necessaria la 
sostituzione di Renato Capecchi. 
indisposto. con Rolando Pane-
rai. eccellente nella parte di 
Ford), il cast dei cantanti era 
capeggiato. come gia Tanno scor
so. da Tito Gobbi. applauditis-
simo. e completato da llva Li-
gabue. Fedora Barbieri. Lucia-
na Piccolo. Enrico Canipi. Flo-
undo Andreolli e Carlo Ranzi. 
Testeggiati lungamente alia n-
balta anche con Carlo Maria 
Giulini. 

e. v. 

Cinema 

Come sposare 
un primo ministro 

Come si seduce un uomo, co
me uccidere vostra moglie. co
me sposare un primo ministro... 
II cinema sta forse scoprendo 
una segreta vocazione didattica? 
A guardar bene questc pellicole 
c'insegnano di tutto. meno quello 
che. con tanta pignolcna. si pro-
gramma nei titoli. Anzi. se desi-
denamo nmuoxere dalla mente 
qucste bnrtte cose (e tante al-
tre belle cose), con un adegua-
to lavaeeio del cer\ello. il me-
todo michore e quello d'andare 
a vedere proprio questi film del 
« come ». 

Conic sposare i/i primo mini
stry non e una rondine che non 
fa pnmavera* una commediola 
pangina tutt'altro che piccante. 
e che scorTe come un insipido 
brodetto. Un elegante attacche 
del ministro deeli Intemi viene 
ncattato da una cittadina delle 
borgate che ha nelle mani una 
lettera cotnpromettente per la 
moglie di un pezzo grosso. R ri-
catto consiste nello stimolare 
l'ozioso pio\"anotto a fare in modo 
che giardini c piscine allietino l 
casenmom popolan. 

Questa favoletta colorata. diret 
ta da Michel Boisrond che inse 
guiva chissa quali voli mentre 
girava. poteva anche assumere 
toni satinci e taglienti. ma si 
contenta d'infondere sopore. e 
Jean-Claude Brial>'. con la col-
laborazione di Pascale Petit, sem 
bra che faccia di tutto per ren-
dere meno piaccvole la visione 
del film. 

vie* 

Sulle scene 
lo spirito degli 
attori nomadi ' » 

Rappresentata alia Gobetti una favola 

fratta dair«Augellin belverde» di Gozzi 

Dal nostro inviato 
TORINO. 20. 

A bordo di un autopullnicin la 
troupe del < Theatre National 
Algencn # ha lasciato oggi la 
citta. dopo lo spettacolo di ieri 
sera alia Sala Gobetti dello Sta 
bile tonnese: sala non piena. che 
il pubblico tonnese non ha qua
si per nulla risposto all'appello 
di un teatro nuovo. cosi ncco di 
motivi di attrazione per gente del 
mestiere. ma forse arrivato qui 
senza la necessaria preparazione. 
E' stata comunque una serata di 
estremo inteiesse. per chi di tea
tro si occupa. per chi crcde ivA 
teatro come mezzo, come vcico-
lo di idee, come strumento del 
l'umana fatica per rendere me 
no fnticosa l'esisten/a umana. 
« per contribiuie — come diceva 
Brecht — all'arte piu grande di 
tutte ». I'arte di vtvere. 

II nome di Brecht. la sua illu 
minante presenza. hanno domi 
nato i colloqui die abbiamo avu-
to con Mohamed Hattab. uno dei 
dirigenti del T.N.A (Theatre Na 
tional Algeiien: ma la sigla. e'e 
da crederlo. cliventera famosa 
nella sua essenzialita in tutta 
Euiopa). che ci ha parlato a lun 
go con entusiasmo. con Hducia. 
con ferma volonta. del lavoro tea-
tiale nel qundro dell'attivita del 
governo e del popolo algerino per 
la ediflcazione di una unita sta-
tale, di una civilla popolare. di 
un costume, di una morale nuo
va in quest'angolo del continen-
te che si chiama Africa, luogo 
dincontro (e l'altra sera, assi-
stendo alio spettacolo ne abbia
mo avuto 1'emozionantc prova) di 
diverse correnti del lavoro este-
tico dell'umanita. nella sua lun-
ga storia. 

Mentre Mohamed Hattab ci par-
lava della funzione del teatro al
gerino durante gli anni oscuri del
la lotta anticolonialista. e soprat
tutto nel periodo della attivita ri-
voluzionaria. ci tornavano alia 
mente i passi delle Cinque diffi-
colta per dire la veritd di Brecht: 
e non ne era sconvolgente esem-
pio quella storia della parola 
« liberta » proibita dai coloniali
st! francesi nei locali di spetta
coli algerini. e che tuttavia pas-
sava. « arrivava > alle platee in-
fiammate d'entusiasmo come no
me femminile? Liberta. in arabo. 
cispiegava Mohamed Hattab. si 
dice < el hourya > (cel'hourya .̂ 
scrivono a lettere maiuscole nel 
libro delle lotte del popolo di tut
ti i paesi per la propria libera-
zione dallo sfruttamento!): e ana-
loga la gratia e il risultato foni-
co del termine che dice donna. 
Quando il poliziotto interveniva. 
nei teatri algerini. per contesta-
rc agli attori l'uso delta parola 
proibita. ecco che si ricorreva al
ia < falsa > interpretazione. al-
I'espediente della terminologia 
femminile. per cui. nel novan-
ta per cento dei casi. i teatranti 
la passavano liscia. 

Anni duri, che sono finiti? No. 
ci dice Mohamed Hattab: gli anni 
davvero duri stanno davanti a 
noi. Si tratta di ediflcarc un tea
tro nuovo, per il popolo nuovo. 
consapevole. dell'Algeria demo-
cratica. Sono state prese le clas-
siche misure della nazionalizza-
zione di tutta la attivita teatrale: 
il governo ha demandato a orga-
nismi apimsiti (il Ministero del-
rOrientamento, la Direzione del-
1 nformazione. 1'Istituto dell'Arte 
drammatica) i compiti piu speci
fic!: e da tre anni si sono fatti 
notevoli progressi. L'obiettivo e. 
dopo un secolo e mezzo di « fran-
cesizzazione». la ricrcazione di 
una concezione .« araba » della vi
ta. di una « arabizzazione > mo-
derna. di classe. della vita socia-
le. 11 che provoca grossi scontri 
con la < intellighentsia > algeri-
na di formazione franccse. che 
ha coscienza della propria 
esautorazione. al massimo fra un 
decennio. quando il paese avra 
conquistato totalmente la sua na-
zionalita araba. Autori dramma-
tici (per restare al teatro) come 
Kateb Yanne. Henri Krea. Jean 
Senac. che sorte avranno in un 
paese che si sara riconosciuto 
nella propria natura. e nella pro 
pria lingua araba? 

E' un grosso problema. di cui 
Mohamed Hattab ci parla con 
preoccupata partecipazione. Ma 
cio che gli sta piu a cuorc (e sta. 
ev identementc. piu a cuore ai 
dirigenti algerini del movimento 
culturale) e la edificaziane di 
un teatro autenticamente nazio
nale. Per questo. avendo come 
ccntro motore e punto di disper-
sione organizzata del teatro al 
gerino la scde del « Theatre Na
tional Algerien > ci si impegna 
in una vastissima attivita decen 
tralizzatrice. II T.N.A. controlla 
e guida tutta la vita teatrale del 
paese. a livello professionistico e 
a quelio (assai esteso e di pri-
maria importanza) del dilettan 
tismo. Ad Algen esiste un so!o 
teatro (mille posti): ma il T.N A 
invia le sue compagnie sia nelle 
sale pcrifenche che in quelle 
delle altre grandi citta dei cen 
tri minon a recitare opere seni
le durante la lotta di l.berazio^ 
ne. e testi di oggi. re'ativi at 

grandi temi dell'Algeria oilier 
na: la edilicazmne di un paese 
socialista. la < libeia/ione > del 
la donna, la uuli|>endenia dei 
giovani dalla morale tradizionale 
delle vecchie famiglie patuaicu 
h. tutte ictte sulla onnipotenza 
del padie A recitare anche dram 
mi di scrittori i occidentali », die 
possano cniitnbuiie alia costru 
<!ione del teatro po|>oljie algeri 
no: primi tra tutti. i dramnii di 
Brecht. Due. in particolare. han 
no goduto in Algeria di una ri 
sponden?a nel pubblico delle cit 
ta e dei villaggi / fucili di ma 
dre Carrar e L'eccezione e la re 
(tola. Mohamed Hnttab ci da. in 
projiosito, una smgolare defini 
/tone del suo paese. durante la 
guerra di hberazione: c L'Alge 
na e stata un po[>olo di madri 
Canar! di donne. cioe. che co 
me la protagonista del dramm.i 
biechtiano. hanno assistito alln 
distrii7ionc delle loro famiglie da 
parte dei coloni.ilisti. e hanno 
oscui amente resistilo, per ragioni 
di atavica sogge/.ione. di antico 
servilisino. al richiamo della lot 
ta. della vendetta Alia line, so 
no scese sul campo di battagha. 
inipegnando i loro flgli superstiti 
la f.unigh'a. e se stesse. nel com 
battimento ad oltranza contro il 
nemico implacabile. che solo la 
forza del popolo poteva piegare. 

Perche dunque in Europa con 
Diicon el garaflouz? Che e. infor-
miamo il lettore. uno spettacolo 
tratto dairAunelliit belverde di 
Carlo Gozzi. Perche. ci dice Mo
hamed Hattab. la favola del Goz
zi deriva da una delle leggende 
delle Mille e una notte; e Ahmed 
Kaki. drammaturgo e regista. ne 
ha voluto trarre uno spettacolo 
arabo europeo. a dimostrare la 
presenza araba nel teatro occi-
dentale. 

L'invenzione di Kaki e del 
Theatre National Algdrien c que
sta. e ci e assai piaciuta: tin 
gruppo di attori nomadi arabt 
(* Garagouz ») recita davanti al 
pubblico (che puo starsene in una 
sala. ma meglio all'aperto. nel 
libero. felice incontro con i com 
medianti. storico appuntamento 
che segna di se la vicenda socia-
Ie e umana dello spettacolo) la 
fiaba gozzianaaraba. E la recita 
(con i suot momenti fantastici. 
meravigliosi. macabri, cruenti, 
terribili. con la sua soluzione fe 
lice)- con i-divextito distacco (e 
assistendo l'altra sera alia esibi-
zione di questi giovani attori ara-
bi come non pensare alia «di-
stanziazione» brechtiana?). con 
pacifica ironia. in modo di of-
rire un consapevole divertimento. 
che e anche educazione. insegna-
mento morale, disponibilita al 
fatto estetico. 

Come riassumere, nelle poche 
righe di rapidi appunti. il senso 
di questo nostro incontro con il 
teatro algerino? Esso ci ha dato 
la conferma < in vivo > del com-
pito civile e umano dell'arte del
lo spettacolo. aprendoci alia fidu-
cia verso una genuina giustifica-
zione storica della sua validita 
nel mondo contemporaneo: vali
dita come mezzo di comunicazio-
ne di massa (la mobilitazione per 
il teatro nell'Algeria democratica 
e vastissima, oggi) capace di col-
laborare alia costmzione di una 
societa piu civile. Un'ultima con-
siderazione: sul programma del 
T.N.A. leggiamo. a modo di epi-
grafe. una frase di Brecht: < Noi 
deduciamo la nostra estetica e 
la nostra morale dai bisogni del
la nostra lotta ». E. sopra. la si
gla T.N.A. dentro un cerchio. co 
me dentro un cerchio sta. nella 
sua sigla grafica. il nome di 
« Berliner Ensemble ». Non c que
sto. davvero, intcrnazionalismo in 
atto. mentre si lotta per le ra
gioni nazinnali del proprio pas-
sato. e del proprio futuro? 

Arturo Lazzari 

Judy Garland 
ha ottenuto 
il divorzio 
SANTA MONICA. 20. 

I.a (.antante Judy Garland, di 
42 anni. ha ottenuto il divorzio 
dai manto. il produttore Sid 
Luft. dopo 1.1 anni di matri-
monio. 

In tnbunale Judy Garland ha 
accusato il manto di averla 
picchiata piu volte e di eccessi 
pel bere. di aver cercato di 
sottrarle i due figli nati dai ma-
tnmonio e di comportamento 
crudele. 

A Sid Luft e stato concesso il 
dintto di visitare i figli. ma gli 
c stato fatto divieto di condurli 
fuon della contea di Los An
geles senza il corLscnso del tri 
bunale 

Judy Garland e stata sposata. 
prima di Sid Lift, con il regista 
Vincente Minnelli. dai quale ha 
avuto una ficlia. e con il com 
jio^itore e direttore d orchestra 
David Rose. 

reai\!7 
controcanale 

Via a 
« Quattrostagioni» 

Nel tarda pomeriggio di ieri 
ha preso il via sul primo ca-
nale una nuova trasmissione 
dai titolo Quattrostagioni. de
dicate agli aspetti contingent 
del complesso e attualissimo 
problema dei consumi di pri
ma necessita. L'iniziativa in 
se indubbiamente e lodevole, 
ma evidentemente cid non ba-
sta ad accreditarne la validita. 

Questo numero iniziale. per 
csempio, ha dimostrato di sa-
per cogliere con sufflciente pre-
cisione gli aspetti tipici del 
problema dell'alimentazione in 
Italia: ma per contro non ha 
saputo, sulla scorta dei dati 
raccolti. formulare un discorso 
chiaro che individuasse le cau
se fondamentali del divario esi-
stente tra il costo dei prodotti 
all'origine e quello degli stessi 
prodotti venduti al dettaglio, 
anzi. diremmo, che proprio rtel-
la trasmissione di ieri — se 
pure non e giusto volerne igno-
rare gli indubbi motivi di inte
resse — la bilancia ha pesato 
forse piu a favore di coloro 
die determinano parassitaria-
mente attraverso una serie di 
mtermediazioni un aumento ar
tificioso dei prodotti di mag
giore e indispensabile consu-
mo, che non a vantaggio di 
cnloro che sono le quotidiane 
vittime di questo ininterrolto 
ladrocinio. 

Piii precisamente si $ adorn-
brata Vipotesi che a determi-
nare il rincaro delle merci non 
sian otanto i grossisti quando 
i piccoli dettaglianti: il che 
altre a non esser vero, ci sem
bra oltretutto anche un modo 
di citirlare nel manico. 

Tutto cio non toglie che Quat -
trostagioni abbia fornito spi-
ragli abbastanza significativi 
della realta quotidiana, anche 

se ci sembra che nel cor so di 
questo primo approccio col 
pubblico la stessa trasmissione 
non sempre abbia saputo trar
re le necessarie e logiche con-
clusioni da tutto un complesso 
di questioni assillanti la esi-
stenza dei ceti popolari. 

Proprio per questo, anzi, 
nuoce ancora alia trasmissio
ne certa eterogeneita tra i vari 
servizi: infatti, decisamente 
stonata d apparsa la parte de
dicate alle cure dimagranti ove 
piu di svagate e abbastanza 
banali note di costume non si 
e visto nd sentito altro. 

Quindi, considerando il fatto 
che Quattrostagioni e soltanto 
alia sua prima puntata, si po-
trebbe anche sperare che con 
un maggiore approfondimento 
dei vari temi presi di volta in 
volta in esame, essa potrA in 
futuro approdare a risultati 
certamente piu consistenti. 

Cordialmente ha aperto in se
rata le trasmissioni del secon
do canale e dobbiamo dire su-
bito che e stata quella di ieri 
una puntata senz'altro di livel-
lo piii che buono. Soprattutto 
perchd i vari quesiti sui quali 
la trasmissione era imperniata 
hanno offerto Voccasione per 
osservazioni estremamente ap-
passionanti. In particolare. il 
brano dedicato alia lettera del 
giovane Vento sulla amicizia, 
che ha fornito la possibilitA 
per osservazioni e scambi di 
idee davvero interessanti tra 
un gruppo di altri giovani. 

Sempre sul secondo canale 
La fiera dei sogni ha chiuso in-
fine le trasmissioni in modo 
particolarmente sconfortante: 
Mike Bongiorno. infatti, ha dato 
prova inconfutabile di un mo-
ralismo tanto meschino quanto 
fuori luogo. Un'altra dote in-
sospettata, si direbbe, del ver
satile presentatore. 

vice 

programmi 
TELEVISIONE 1 

8.30 TELESCUOLA 
15,45 GIRO D'lTALIA Telecronaca dell'arrivo della tappa Potema-

Maratea e Processo alia tappa 
18,00 LA TV DEI RAGAZZI a) 11 campione; b) Telebum (program

ma di giochi) 
19,00 TELEGIORNALE deUa sera (prima edizione) 
19,15 LE SINFONIE DI ROSSINI Quarto concerto diretto da Mas

simo Pradella: c Semiramjde > 
19,30 TEMPO LIBERO Settimanale per 1 lavoratori 
1945 TELEGIORNALE SPORT SegnaJe orario. Cronache italiane. 

~ La giornata parlamentare e Prevision] del tempo 
20,30 TELEGIORNALE della sera (seconda edizione). Carosello 
21,00 LA NOSTRA PELLE Due tempi di Sabatino Lopez per la 

serie « Trent'anni di teatro italiano ». Con Franco Volpi. Paolo 
Ferrari. Regia di Daniele D'Anza 

22,40 STORIE DI ESPLORATORI Un documentario di Pierre Kast 
23,00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 

21,00 TELEGIORNALE e segnale orario 
21,15 PRIMO PIANO a cura di Carlo Tuzn. « Pablo Casals: Musica 

e liberta». E" un ritratto del grande violoncellista csula 
dalla Spagna franchista. che include anche alcune esecu-
zioni del musicista 

22,05 VETRINA DI c UN DISCO PER L'ESTATEi Presents Renato 
Tagliani 

23,05 NOTTE SPORT 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: /, 8, 12, 
13, 15, 17, 20, 23; 6,30: II tempo 
sui man; 6,3S: Corso di lingua 
inglese • Almanacco • Musiche 
del mattino - Ritrattini a mati-
ta • Ien al Parlamento; 1,30 II 
nostro buongiorno: 8,45: Un di
sco per Testate: 9,05: La noti-
zia delta settimana; 9,10: Pa-
gine di musica; 9.40: Processo 
alia motorazazione; 9,45: Can-
zonj, canzoni; 10: Antologia 
operistica; 10 30: La Radio per 
le Scuole; 11: Passeggiate nel 
tempo; 11,45: Musica e di-
vagaziom tunstiche; 11,30: Me
lodic e romanze: 11,45: Musica 
per archi; 12,05: Gb amici delle 
12; 12,20: Arlecchino; 12,55: Chi 
vuol esser lieto... 13,10: 48. Giro 
d Italia; 13,20: Carillon - Zig-
Zag; 13,30: Due voci e uo micro-
fono; 13,55: Giorno per giorno; 
14-14^5: Trasmissioni regionali; 
15,15: Le novita da vedere; 
15,30: Relax a 45 girl; 15,45: 
Quadrante economico; H: Gen
te allegra; 16^0: Cornere del 
disco: musica sfnfonica; 17^5: 
Discoteche private: mcontrl con 
coNezjonisti: 18: Vaticano Se
condo; 18,10: La formica ar-

' gentina; 18^5: Gino Daun e la 
sua chitarra; 1910: La voce 
dei lavoratori: 19,30: Motivi in 
giostra; 194>: Una canzone al 
giorno; 20,20: Applausi a...; 
20.25: Guigno RadioTV 1965: 
20,30: Momenti della vita di 
guerra; 21: Concerto sinfomco. 
22,30: Musica da baUo. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 8,30, 9,30, 

10,30, 11,30, 13,30, 14^0, 15^0, 
16 30, 17^0, 18,30, 19,30, 21^0, 
22^0; 7^0: Benvenuto in Italia; 
8: Musiche del mattino; 0,30: 
Concerto per fantasia e orche
stra; 9,35: Pigmalione domesti-
co • Moda e costume; 10^$: 
Giugno Radio-TV 1965; 10/40: 
Le nuove canzoni italiane; 11: 
II mondo di lei; 11,05: Un disco 
per restate; 11^5: II favolisU: 
11,40: II portacanzoni; 1M2J0: 
Colonna sonora; 12,20-13: Tra
smissioni regionali - L'appunta-
mento delle 13; 14: Voci alia 
nbalta; 14/45: Per gli amici del 
disco; 15: Aria di casa nostra; 
15,15: Per la vostra discoteca; 
15,35: Un disco per Testate • 
48. Giro d'ltalia - Tra le ora 
15.50 e le ore 16.45 radiocrona-
ca; 15^0: Ritmi e melodie H: 
Rapsodia; 1M5: Tre mlnutl 
per te; 18,38: Rideotl note; 
17̂ *5: Le cenerentole; 17^5: 
Non tutto ma dl tutto; 17/45: 
Gli strumenti della musica leg-
gera • Giallo rasa e nero; 10^5: 
Classe unica; 18^0: I vostri 
preferiU; 19^0: 48. Giro d'lU-
lia; 20: Zig-Zag; 20^5: La trot-
tola; 21: 1915-1918: Documen
tario di una guerra; 21,40: Mu
sics nella sera: 22: L'angolo 
del Jazz. 

TERZO 
Ore 18,30: La Rassegna; 10/45: 

Pierre Boulez; 18^5: Libri ri-
cevutj; 19,15: Panorama delle 
idee: 19,30: Concerto dl ogni 
sera; 20,30: Rivista delle riivi-
ste: 20,40: Gian Francesco Ma-
lipicro; 21: II Giornale del Ter-
zo: 21 20: Il calzolaio di Mes
sina. 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendort 
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