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Con un grottesco pretesto 

La censura vieta 
le «Cronache 
dell'I talietta > 

lo spettacolo-cabaref di De Chiara e Co-
slanzo consideralo «rivista» e interdetto 

Verso lo 
sciopero i 
lavoratori 

del cinema? 
I lavoratori del local! cinema-
grafici itallani hanno procla-
to lo stato di agitazione dclla 

tegoria per protestare contra 
associazione degU esercenti 

GIS), che ritarda l'inlzio deUe 
attative per U rinnovo del con-

. atto di lavoro, scaduto dalla 
fine del febbralo scorso. 

<i% Le organizzazioni sindacali — 
"LS-CGIL, FULS-CISL e UIL-

ttacolo — dopo aver denun-
^-.ato con un comunicato le ma-

vre dilatorie degU esercenti. 
_ .e tentano di eiudere la scaden-

31a contrattuale nella volonta di 
rare le gluste richieste del 

voratori. hanno indetto unlta-
amente un'assemblea per que* 
a mattina al cinema Planetario. 
L'esame condotto unitariamen-

dai tre sindacati ha ancora 
volta confermato la tendenza 
concentrarione delle sale d-
tografiche in gross! circul-

in tutte le citta piu important! 
ha riconfermato che U rin-

contrattuale. lungi dal gra-
are in modo oneroso sull'eser-
izio. mira semplicemente ad un 
'adeguamento delle paghe ai 
uovi Hvelli di acquisto. 
Qiiesta azione rivendicativa per 
sue caratteristiche di gradua-

;̂ ita e di adattamento alle varie 
ituazioni di categoria dei locali. 
on solo rappresenta un'azione 
iparatrice per ! lavoratori di-

ndenti. ma costituisce oggetti-
amente una misura che contra-
ta con la tendenza alia concen-

zione e mira qtiindi a legare 
lotta dei lavoratori agli inte-
si stessi de! cittadini e della 

litfca dello spettacolo in Italia. 
A sostegno delle richieste con-
attuali vengono segnalate pre-

ise prese di posizione di lavora-
ri del settore in molte provincie 

taliane; a Milano in particolare, 
' corso di una assembles e 
to proclamato lo stato di agi-

zione e si e deciso di promuo-
ere ulteriori forme di pressio-

sindacale. Mistire similar! so-
state decise dalle assembler 

ei lavoratori fiorentini e bolo-
esi. anche essi in procinto di 
endere in sciopero. 

ie prime 
Musica 

L'American 
Dance Theatre 

alPOlimpico 
||Neanche un anno e passato da 

ando l'American Dance Thea-
i diretto da Alvin Ailey si pre-

lOWitd per l'ultima volta a Roma 
Hello stesso Teatro Olimpico. II 
1BD ritorno romano awenuto ieri 

.̂ •Ora ha coinciso con la prima 
'jil^ppresentazione in Italia di un 
^Valletta dovuto alia coreografa 

" na Sokolow su musiche di Ke
en Hopkins intitolato Rooms. 
mere), un'azione coreografica 
viene considerata tra le piu 

ipresentative del moderno bal-
o americano. Ed e necessario 
subito che il tema affrontato 
questo balletto e oggi — e lo 

ancor di piu dieci anni fa 
ndo fu immaginato e rappre-
itato la prima volta — di gran-
attualita. Su un semplice fon-
?, su cui fanno spicco una 

i. a da incendio. la ciminiera 
y^|; una fabbrica. e pochi altri 
fv'jBBnenti a simboleggiare una 

derna metropoli, si presenta-
otto emblematici ballerini. se-

. - « i su altrettante sedie, che dan-
Jjftvita ad una composita azione 

Uffei vuol essere denuncia di una 

IS 
li* 
w 

iizione umana nella quale in-
aunicabilita ed alienazione si 
trano come due facce della 

medaglia. Si muo\ono sul-
sedie — le camere cui al

ii titolo — sognano. cammi-
nella citta. soffrono. forse 

yiamano. ma non si incontrano 
La solitudine e la sola cosa 

h' acccmuni e li leghi. anche 
ite alia mortc di uno di lora 
tema assai drammatico. co-

si vede. alia cm" rappresen-
la compagnia americana 

fomito la sua (ecnjca esempia-
le la sua capaicta mimica di 

ie classe. Non possiamo pero 
notare — e per primo l'ha 

Ito tl pubblico. tra il quale non 
mancati segni di stanchezza 

[come la lentczza dell'azione e 
iestrema astrattezza del ge-
I renda mono drammaticamente 

del dovuto il drammatico 
ito. con risultati non sempre 
ltezza. delle aspettative che 
agnifico ricordo dello spet-

DIO di qualche mese fa aveva 
itato. 

Te voluto Revelations. 11 bal-
gia eseguito l'altr'anno su 
iial negri. per ridarci la 
di uno spettacolo ecceziona-

nella sua capacita di far 
plasticamente sul pal-

lico la poesia della musica 

Spa con tutti i suoi contenuti 
gioia. di protcsta. di spcranza. 

>««1JO spettacolo era stato apcrto 
4m Come and get the beauty 
! # ft hot. una stilizzata coreogra-

.tm di Tallcy Beatty sulla viu 
41 una citta americana con Ie 

:WUt luci e le sue ombre fino al-
fartasi e alia violenza di un 
toKo in un giomo di festa. 
ijfuperfluo ricordare la bravura 

"~ compagnia 

vice 

Un nuovo, grossolano arbi-
trio censorio ha fornito l'enne-
sima riprova che la libera-
zione del nostra teatro dai 
vincoli dei «controlli ammini-
strativi > e soltanto una favola 
ipocrita. Cronache dell'Italiet-
ta, uno spettacolo in due tem
pi, a cura di Ghigo De Chia
ra e Maurizio Costanzo, che 
avrebbe dovuto andare in sce-
na ieri sera ai Satiri di Roma, 
e stato proibito. perch^ in al-
cune scene di esso il censore 
ha rawisato una <patente e 
scurrile oscenita ». II presiden-
te della Commissione governa-
tiva che, per legge. decide sol
tanto sull'eventuale divieto ai 
minor! di 18 anni, si e arro-
gato il potere d'interdire a tut
ti la rappresentazione; e cid 
perch6, a suo parere (ma non 
spetta a lui stabilirlo), Cro
nache dell'Italietta non rien-
trerebbe nel genere c prosa >, 
bensl in quello c rivista t; e 
la rivista. si sa, e ancora sog-
getta alia censura in genera
te, non solo a quella per i 
minori. 

E* anche troppo facile ln-
quadrare questo altro episodio 
nel clima persecutorio e in-
tollerante che invade i piu 
diversi campi della cultura e 
della vita pubblica. Per quan-
to riguarda, In modo specifico, 
il teatro, e di ieri la notizia 
dei tagli impost! alia comme-
dia di Squarzina Emmeti. che 
si da a Genova, e del procedi-
mento penale in corso contro 
Tautore-regista, gl! attori. i 
dirigenti dello Stabile ligure. 
II c veto » a Cronache dell'Ita
lietta e non meno odioso: la 
considerazione secondo la qua
le la «mancanza di un filo 
conduttore > attribuirebbe au-
tomaticamente a uno spetta
colo la qualita di c rivista » e 
non di < prosa > costituisce 
non solo un pretesto in se ri-
dicolo, ma anche un prece-
dente pericoloso. che potrebbe 
essere sfruttato in mille ana-
Ioghe occasioni. 

Che cos'6 Cronache dell'Ita
lietta ? E* una scelta di do-
cumenti, tra lo spiritoso e il 
serioso, collocabili tra l'inizio 
del secolo e <D Piave mor-
mord>, nel quali si specchia-
no le follie (e le cretinerie) 
di quella classe dirigente bor-
ghese, la quale avrebbe poi 
spalancato le braccia al fa-
scismo. Testi di Trilussa, Gan-
dolin, Maldacea, Ragazzoni ed 
altri, anche contemporanei 
(compare la firma di Gaio Fra-
tini. cui si deve una parodia 
vocale su Elconora Duse) com-
pongono un quadro ccabaret-
tistico > della Belle ipoque, 
con richiami ed agganci alia 
attualita, nell'intento di ritro-
vare «la chiave di atteggia-
menti permanenti della mora-
lita italiana ». La quale c mo-
ralita >. nella persona del pre-
sidente della Commissione cen-
soria (un alto magistrate, co-
m'k ovvio). si k ora risentita 
e ha detto il suo c no > as-
surdo. iniquo, illegale. 

Tutti i giomalisti e i cri
tic! che hanno potuto vedere. 
in «anteprima >, Cronache 
deUltalietta sono stati una-
nimi. pur nelle differenze di 
opinione e di giudizio, nel ri-
conoscere alio spettacolo. in-
terpretato dalla c Compagnia 
dei Libertyni * (composta di 
Franco Bisazza. Vittoria Dal 
Verme, Duilio Del Prete. Pi
no Ferrara, Andreina Ferrari, 
Rita Forzano. Corrado Olmi). 
gusto, garbo e perfino casti-
gatezza. L'argomento dell'osce-
nita (mai invocato. del resto, 
contro autentici spettacoli di ri
vista, intrisi cosi di sconcezze 
come di spirito reazionario) 
non pud esser dunque chiamato 
in causa. Particolare significa-
tivo: Ghigo De Chiara, che con 
Maurizio Costanzo ha curato 
Cronache dell'Italietta, e il tito-
Iare della rubrica di critica 
teatrale delTAranfi.' di Roma. 

L'Eurovisione 
al XXIII 

Congresso 

del PCUS 
MOSCA, 28 

La radio soviettca trasmettera 
in tutto il mondo notiziari sui 
lavori del XXIII Congresso del 
PCUS. in 54 lingue. comprese 
quelle rare quali Q kechua. lo 
zulu, il lingala. fl nepali. ecc 
II Congresso Si apre al Crem-
bno domanL 29 mano. 

L'apertura forroale del Con
gresso — cui parteciperanno 
5.000 delegati rappresentanti 1 
molti milioni di comunisti sovie-
tici — sara trasmessa domani 
alle ore 10 (alle 12, ora italia
na) direttamente dal Palazzo dei 
congressi del Cremlino. 

L'apertura del Congresso ver-
ra trasmessa da tutte le sta-
zioni radio dell'Unione Sovieti-
ca e dalla rcte centrale televi-
siva sovietica. I sistemi di «In-
tenisione > e di c Eurovisione > 
consentiranno al milioni di spet-
tatori all'estero di vedere la oe> 
rimonia inauguxale. 

Concluso a Belgrado il festival del documentario 

Cinemajugoslavo: sempre 
Per Glenn 
piove riso 

HOLLYWOOD — Glenn Ford si d sposato domenlca con Ka-
thryn Hays, trentunenne attrlce della televislone americana. 
II popolare attore, che ha 49 anni, aveva divorziato nel 1959 

da Eleanor Powell dopo un matrlmonlo durato 16 anni. II 
loro figlio, Peter, di 21 anni, fungeva da testimone alle nozze 
del padre. La coppia trascorrera la luna d! mfele In Europa. 
Nella foto: gll sposi escono fellcl dalla chlesa sotto una ploggia 
di riso. 
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L' AnonimaTV 
e i giomalisti 

» 

I servizi giornalistici dellla 
RAJ-TV hanno toccato, come si 
rileva anche in altra parte del 
giornale, domenica sera, uno 
dei punti p'm bassi della loro 
ormai non breve storia. Da una 
parte, per I'atteggiamento man-
tenuto dinanzi alia imponente 
manifestazione per la pace nel 
Vietnam; d'altra parte, perchi 
il Telegiornale. mentre ha da-
to grande rilievo a un'intervi-
sta con Tarsis (il quale, sia 
detto di passaggio, non < e sta
to allontanato >, ma < si e al-
lontanato > dall'VRSS, grazie 
al passaporto concessogli dal
le autorita sovietiche) che, nel 
suo balzano e propagandists 
contenuto, non ci ha certo of-
jerto alcun aspetto significativo 
della realta sovietica. si 6 ben 
guardato dal prendere contat-
to col prof. Oglesby. il quale 
avrebbe potuto fornire ai tele-
spettatori italiani utilissime no-
tizie di prima mano su un a-
spetto di eslremo interesse del
ta attuale situazione politico 
e culturale negli Stati Uniti. 

• • • 

Dinanzi a episodi del gene-
re, accanto alle piu generali 
considerazioni politiche sor-
ge pressante un interrogativo: 
se i servizi giornalistici radio-
televisivi non fossero parte pas-
siva dell'* Anonima TV * e non 
fossero pesantemente condizio-
nati dalle < direttive > gover-
native, e. in questo caso. anche 
dell'Ambasciata americana, ma 
fossero invece affidati alia au-
tonoma responsabilita e alia 
capacita professionale di co-
loro che vi lavorano, giunge-
rebbero ad approdi di tale ce-
cita e faziosita? 

Basta scorrere vari quoti-
diani italiani, di partito o <di 
informazione >. e registrare U 
loro comportamento nei riguar-
di delta manifestazione di Ro
ma e della conferenza di Tar
sis, per rendersi conto che la 
TV si i collocata, come spesso 
avviene, in coda a tutti. Ep-
pure, parecchi dei giomalisti 
che lavorano alia TV non so
no ajfatto meno capaci degli 
altri: addirittura provengono 
dai giomali che dell'informa-
zione giornalistica hanno, sia 
pure nelle diverse posizioni de-
rivanti dalla < proprietd >. una 
concezione comunque piu seria. 
E, d'altra parte, propria per-
chi la TV appartiene non a un 
partito o a un gruppo finanzia-
rio, ma alio Stato e viene pa-
gata da tutti i teleabbonati. 
i giomalisti televisivi potrebbe-
ro essere nelle migliori con-
dizioni per esercitare 3 loro 
mestiere e per svolgere una 
effettiva funzione di c media-
tori *, offrendo al pubblico cro

nache precise e complete di 
quel che accade e prospettan-
do costantemente la dialettica 
di fatti e di opinioni che co
stituisce la sostanza della quo-
tidiana realta italiana per rap-
presentare la quale, ad esem-
pio, la manifestazione di Roma, 
nella varietd delle sue compo-
nenti, poteva offrire insostitui-
bili appigli. 

£' in questi casi, quindi, 
che si comprende meglio come 
una riforma che porti a una 
autentica autonomia dell'Ente 
radiotelevisivo e di coloro che 
vi lavorano sia essenziale ai 
fini del corretto funzionamento 
dei vari servizi della RAI-TV. 

Detto questo, pero, non pus-
siamo non sollevare un altro 
interrogativo. Dinanzi a epi
sodi come quelli di domenica 
sera non esiste. dunque, una 
responsabilita personale dei 
giomalisti televisivi? Vogliamo 
dire: i giomalisti televisivi non 
possono far altro che attende-
re che dall'<alto* o, comun
que, dall'esterno, vengano 
create, chissa quando. le con-
dizioni e le garanzie atte a far 
si che essi possano finalmente 
esercitare seriamente U. loro 
mestiere? 

Recentemente, negli Stati 
Uniti, il direttore generale di 
una delle piu potenti reti televi-
sive. la CBS, ha vietato che 
fosse trasmessa « in diretta ^ 
la dichiarazione del senatore 
Morse contraria alia politico 
di Johnson nel Vietnam. II di
rettore dei servizi giornalisti
ci della CBS si i dimesso per 
protesta. I cronisti e commen-
tatori della CBS hanno manife-
stato la loro solidarieta con 
il dimissionario esplicitamente 
sul video. Nulla di simile i 
mai accaduto in via del Ba-
buino o in via Teulada: o, al-
meno. nulla di simile £ mai tra-
pelato oltre quelle mura (an
che se sappiamo che in seno 
all'* Anonima > si svolgono, sia 
pure in modo distorto, frequen-
ti battaglie interne su questo 
o quel programma). Ora, se si 
avesse sentore che coloro che 
lavorano alia TV si ribellano 
alle umiliazioni che loro impo-
ne V* Anonima ,̂ si crede che 
simili opposizioni non avrebbe-
ro eco nel Paese, non sarebbe-
ro accolte con simpatia. non 
spingerebbero i telespettatori a 
solidarizzare con i giomalisti 
televisivi e con gli autori in 
generale? Giriamo la doman-
da a chi si lamenta, spesso, 
dello scetticismo. dell'indiscri-
minato * disprezzo * che circon-
da la TV. 

piti a contatto 
con la realta 

La buona qualita media delle 
opere presentate ha causato 
una certa inflazione di premi 

g.c. 

Dal noitro corrispondente 
BELGRADO. 28 

Anche dopo la seconda parte 
del Festival cinematografico 
del documentario e del corto-
metraggio jugoslavo, e dopo la 
premiazione, il giudizio com-
plessivo non pud che portare 
a ribadire quanto gia risultava 
dalle prime tre giornate: cioe 
che si tratta di una manife
stazione ricca delle piu libere 
e differenti espressioni. dove 
tuttavia Ie opere che colgono 
problemi o aspetti della vita 
del paese sono in maggior nu-
mero e sono anche le migliori. 

Nelle ultime tre giornate si 
h avuto un po' un imperversare 
di certe pellicole ambiziosa-
mente ma astrattamente forma-
listiche. tra le quali alcune de-
cisamente macabre, ma nel-
Pinsieme. e specialmente nella 
serata conclusiva. sono riemer-
se la satira sociale (un corto-
metraggio suH'importanza del 
timbro e uno sulla elefantiasi 
della burocrazia) e, con mag
gior vigoria. le descrizioni di 
situazioni e di ambient! o le 
rievocazioni storiche. 

Da capo al fine e stato. tra 
questi ultimj lavori. uno dei piu 
fastosamente accolti. Si tratta 
della vivacissima ripresa del-
l'attivita di una banda musicale 
di paese (straordinariamente 
brava). che nella vita del pic
colo centro sottolinea lo svol-
gersi dei principal! awenimen-
ti: matrimoni, feste. celebra-
zioni. funerali. II film riesce a 
rendere pienamente l'atmosfe-
ra che questi sorprendenti vir
tuosi della cor net ta. della gran-
cassa e del bombardmo contri-
buiscono a creare attorno a 
ogni evento, accompagnando la 
vicenda di tutti Da capo al fine, 
come dice l'espressione musi
cale. presa a prestito, in italia-
no. per il titolo. - „ _ 

Una commovente rievocazio-
ne della guerra di liberazione 
nel territorio di Mostar, in Bo
snia. e data da Treci bataljon. 
I soprawissuti di questo c Ter-
zo battaglinne » sono allineati 
per una celebrazione di fron-
te alio stupendo monumento 
(recentemente premiato in un 
concorso nazionale per opere di 
architettura) che, occupando 
una intera collina, e anche il 
cimitero dei loro compagni ca-
duti. I marmi delle tombe. fra-
stagliati. si aprono come fio-
ri sul verde declivio e gli alti 
frontali di pietra. le porte, le 
gradinate. la fontana, ricchi di 
simboli guerrieri o familiari. 
accolgono in una cornice di 
espressiva armonia questi vivi 
e questi morti che l'obiettivo 
riprende o rievoca: gli uni nel
la loro assorta presenza. gli 
altri attraverso la testimonian-
za delle vecchie immagini foto-
grafiche ove sono fissati nelle 
loro fatiche. nei loro riposi, nel
le loro battaglie. 

Radovi utoku (Lavori in cor
so). va anche assolutamente 
ricordato. Questo documentario 
potrebbe essere definite una fe-
lice ripresa cinematografica. 
amorosa e spregiudicata, della 
Jugoslavia com'd oggi. Tutto 
qui & c Lavori in corso >, tutto 
e in trasformazione: e la mac-
china da presa. seguendo fl 
\iaggio di un elettrotreno. ga-
loppa allegramente per que
sto composito paese divertendo-
si a coglierne le cose a meta 
o gli anacronismi piu vistosi. 
Accanto a due scavatrici. un 
contadino cava I'acqua dalla 
borra abbassando una pertica 
dove la funzione di contropeso 
b affidata a un sasso. La pres-
sa stampa una fiancata di car-
rozzeria ad ogni colpo. e una 
mano incide in una scheggia di 
legno le tacche che servono al
ia contabilita e alia registra-
zione di una operazione di 
scambio al mercato. I paesani 
stabiliscono con un alberello 
lungo a sufficienza. ma non al-
trettanto dritto. il piano della 
strada che stanno costruendo 
di propria iniziativa e l'inge-
gnere. aH'altro capo dell'inqua-
dratura. controlla negli stru-
menti ottici l'elevazione della 
stnittura in legno di un aroo 
che va ad aegiungersi alia lun-
ga serie gia issata. Le ruote 
della 600 nuova girano rapidis-
«nme sui nilli di controllo alia 
fine della catena di montaggio 
e poi si arrestano sulla strada 
dalle buche infemali. dove pas-
sa tranqufllo il carro dei bum". 
II cartello plurilingue saluta i 
turisti e quello in cirfllico av-
verte che la strada h * riserva-
ta al bestiame minuto*. 

E la serie, spiritosamente. 
continua. fino alia contrappo-
sizione tra un festival jazzisti-
co. nei locali della fiera di Bel
grado. e la tradizionale musica 
popolare che un clarino. una 
fisarmonica e uno zufolo sua 
nano durante una festa di noz 
ze in campagna. A questo pun 
to viene inserita una trovata 
magnifica. Mentre la macchina 
riprende un complesso alia 
fiera, con urlatore, chitarre 

elettriche e batteria, la colon-
na sonora trasmette la musica 
paesana. E poi viceversa. a 
piu riprese. Pare incredibile, 
ma non cambia niente. 

A suggello del Festival e'e 
stata una inflazione di premi: 
quattro primi a pari merito, 
quattro secondi e due terzi piu 
i diplomj (oltre ai premi spe
cial!'). La giuria se l e cavata 
dicendo che, tra le sessanta 
pellicole in concorso, non ce 
ne erano di valore eccezionale, 
mentre erano molte quelle di 
ottimo livello. Tra i film pre-
miati, tutti quelli segnalati 
nella nostra precedente corri-
spondenza (primo premio a Mi 
senti? e AI riparo dal tempo), 
il sopradescritto Lavori in cor
so. un documentario sulla vita 
delle monache in un convento 
ortodosso, uno sul lavoro de
li operai che gettano le fonda-
menta per i piloni dei ponti 
sotto il letto dei fiumi, due 
sportivi, uno sul museo d'arte 
contemporanea di Belgrado, 
due disegni animati, un corto-
metraggio suH'incontro fra due 
giovani innamorat! nei sugge-
stivj parchi di Lubiana e altri. 

Anche dall'esito della premia
zione e constatabile la larghez-
za e varieta di orientamento 
non soltanto dei realizzatori. 
ma della giuria. E in questo ca
so la prevalenza soprattutto 
qualitativa delle opere di inda-
gine sociale. diventa valida te-
stimonianza dell'esistenza di un 
armonico rapporto tra 1'artista 
e il suo ambiente. 

Al Festival belgradese il me
rito. quindi. di fornirci periodi-
camente anche questa riprova. 

Ferdinando Mautino 

Romy 
sara una 

madre 
nubile 
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BERLINO. 28 
Le vicende d! una madre nu

bile che affida il figlio a due 
coniugi e poi, una volta slstema-
tasl, lotta per riprenderselo, vl-
vranno sullo schermo nel film 
La voleuse. dl Jean Chapot, che 
sara girato nel prosslml glorni 
a Berlino e in altre locality della 
Germania, con Romy Schneider 
(nella foto), Michel Plccoli e 
Hans-Christian Blech. La sceneg-
glatura e di Marguerite Duras. 

Questa sera 
il dibattito 

sul Teatro Stabile 
L'Associazione Italia-URSS que

sta sera alle ore 21 ospita nel 
suo salone in piazza della Ro-
pubblica 47 un dibattito sul te
ma: «II Teatro Stabile di Ro
ma: bilancio di una stagione». 
Introdurra Bruno Schacherl. La 
manifestazione e stata organiz-
zata dal Circolo culturale Lu-
dovisi. 

Parma 

Alia ribalta 
le compagnie 
universitarie 

PARMA, 28. 
Si 6 aperto oggi, nella Sala 

dei Congressi della Facolta di 
Economia e Commercio della 
Universita, il convegno di stu-
di sulla figura e l'opera di 
Antonin Artaud. Nel quadro 
del quattordicesimo Festival 
internazionale del Teatro uni-
versitario — i cui spettacoli 
si muovono quasi tutti. piu o 
meno. proprio nella direzione 
dell'insegnamento del creatore 
del c Teatro della crudelta > — 
tale convegno assume una no-
tevole importanza. Soprattutto 
per verificare fino a che pun-
to tutti coloro che oggi si ri-
fanno alle idee di Artaud (e 
vanno aumentando di giomo in 
giorno) siano spinti ad una au
tentica ricerca di conoscenza 
e di recupero, integrate o par-
ziale. di quell'insegnamento o 
non piuttosto dal gusto della 
moda, dal bisogno (e. come 
tale, interessante e da studia-
re nelle sue ragioni) di una 
avanguardia a tutti i costi. da 
un rifiuto superficiale e in-
transigente dei modi di fare 
teatro quali si sono venuti svi-
luppando nel \"entennio del do-
poguerra. 

La seduta di oggi — col tito
lo di * teoria ed opera di Ar
taud » — ha avuto come re-
latori i francesi Jacques Der-
rida e Andre Frank, e gli ita
liani Vito Pandolfi e Claudio 
Rugafiori. E' stata soprattutto 
una riunione a carattere infor-
mativo. che ha arricchito Ie 
conoscenze dei presenti di una 
quantita di nozioni su Artaud. 

Domani si parlera di Artaud 
nelle interpretazioni odierne. e 
allora il convegno entrera nel 
campo del dibattito attuale. 
Parleranno Julian Beck (il di
rettore del c Living Theatre >). 

Charles Marowitz e Piero Pan-
za. Mercoledi. infine. Jean Du-
vignaud e Luigi Gozzi tratte-
ranno il tema « Perch6 Artaud 
oggi >. Dei lavori del convegno 
ci occuperemo appositamente 

Prosegue intanto. nella Sala 
del Teatro Regio e in quella 
del Teatro ENAL il Festival 
universitario. Stasera abbiamo 
visto. presentato dal CUT di 
Bari, uno spettacolo dedicato a 
Beckett (Tuttobeckett, da una 
idea su Beckett di Johnny Ke
mp e Belly Smaltz). Domani 
sera l'c Experimental Group 
in Stage > di Londra presente-
ra l'ormai famosa riduzione 
deWAmleto di Marowitz. Mer
coledi sara la volta degli spa-
gnoli: il Grupo de Teatro In-
dipendiente e de la Universi-
tad de Madrid dara una corn-
media di Moratin, EI si de las 
ninas. Giovedi il CUT di Par
ma — che ha gia presentato 
sabato scorso Cosi £ (se vi 
pare) di Pirandello — recite-
ra L'ispettore generate di Go
gol: venerdl il CUT di Peru
gia dara: ... E vissero felici e 
contenti. pantomime di G. Fron-
dini. Nella stessa giornata. la 
Neue Buhne di Francoforte con 
un testo di Toller (Fuoco dal
le caldaie); venerdi il CUT di 
Venezia con il Teatro patriotti-
co (di cui il nostra giornale si 
e gia occupato in occasione 
della prima veneziana); saba
to, da Bratislava, gli univer-
sitari slovacchi portano Gli 
ussari di Breal. Sempre saba
to, esperimenti scenici al Tea
tro ENAL; e domenica. per fi
re. un'esilarante commedia 
musicale di Labiche, presen-

tata dal c Theatre Genevilliers » 
di Parigi: L'affaire de la rue 
de Lourcine (che sta ottenendo 
un grosso sriccesso a Parigi). 

controcanale 
Mafia e omerta 

11 * numero > di ieri sera di 
TV-7 scaturiva da un tessuto 
di idee e di iniziative eccel-
lenti, la cui realizzazione, pe
ro, non era sempre adeguata 
alia partenza. Operando *a 
caldo» sulla cronaca (e do-
vrebbe, questo, tornare ad es
sere un costume del settimana-
le) TV-7 ci ha presentato in-
nanzitutto un servizio di Sergio 
Zavoli sull'uccisione dell'asses-
sore socialista di Tusa, Carmelo 
Battaglia, awenuta ad opera 
della mafia. Lo scopo del ser
vizio era quello di mostrarci le 
ripercusshm che un simile cri-
mine ha oggi in un paese sici-
liano e in che misura in queste 
ripercussioni si inserisce la 
omerta. Dopo alcune suggestive 
inquadrature (che noi, pero, 
non siamo riusciti ad apprez-
zare, perche ci sembra che un 
* taglio > del genere riesca 
sempre e solo a confinare in 
una cornice esotica, di * colo
re », fatti che si collegano di-
rettamente alia nostra realta 
nazionale e hanno radici an
che a Roma, pur se avvengono 
nell'isola), Zavoli ha fatto par-
lare i contadini, riuscendo sen-
za dubbio a condurci, fisica-
mente diremmo, nella piazza 
di Tusa. E dalle parole vive 
dei contadini son venute a noi 
alcune precise illuminazioni, ol
tre che alcuni commossi giu-
dizi sulla persoiialita dell'ucci-
so: < Non pronunciamo quella 
parola (* mafia > - n.d.r.) per 
insicurezza, perche non ci scn-
tiamo protetti >. ha detto sem
plicemente uno degli intervista-
ti. Ora perche' Zavoli (che, pu
re. in un altro viomento del 
servizio. ha acutamente porta-
to i suoi interlocutori a giudi-
care i motivi dell'assassinio, a 
ritrovarne le radici nella lotta 
dell'assessore sncialista contro 
Vingiustizia, a favore dei con
tadini) non ha colto Vindicazio-
ne contenuta in queste parole? 
Perchi non e* andato ad oppor-
re questa motivazione (che 
suonava come una denuncia). 
per esempto, alle «forze del-
I'ordine » locali. a qualche de-
putato della commissione anti-
mafia. a uno scrittore come 
Sciascia? Da una simile dia
lettica. ci sembra, il servizio 
avrebbe acquistato fiato e sa
por e nuovi 

Molto interessante e spiglia-
to il servizio di Marco Mon-
taldi sui modi quotidiani del
la campagna elettorale ingle-

se: apprezzabUe, in particola
re tl taglio cronachistico, as
sai bene assecondato dall'ope-
ratore Mestheneos, la cui abi
lity altre volte abbiamo loda-
to. Tra Valtro, senza parlar-
ne direttamente, Monfaldi i 
riuscito a rendere le differenze 
tra le concezioni dei vari can-
didati e tra i vari * toni» del
la campagna. A completare il 
quadro, tuttavia, sarebbe stato 
utile che Montaldi ci mostras-
se qualcosa di quel che la TV 
inglese fa in queste occasioni 
(che non £ poco). lnoltre, il 
servizio avrebbe senza dubbio 
reso di piu se tutte le battute 
dei personaggi fossero state 
tradotte, in particolare quel
le, tipiche c molti divertenti. 
del candidato conservatore 
(che ha tra Valtro affermato 
la * necessity di distribute ba-
ci»). Infine, non possiamo non 
notare che dal servizio. nel 
quale si e parlato anche degli 
indipendenti e dei fascisti, 6 
stato escluso ogni accenno ai 
comunisti: una scorrettezza 
grave, sul piano dell'informa-
zione. tanto piu che questa vol
ta il PC inglese presenta ol
tre scinquanta candidati. 

Vn'ottima opera ha compiuto 
Angelo Campanella con la sua 
inchiesta sull'alcoolismo. una 
delle piu acute e complete di 
TV 7: Campanella ha dimo-
strato come, anche servendosi 
quasi esclusivamente delle in-
terviste ad * esperti », si possa 
costruire un * pezzo » efficace, 
interessante, e inquadrare un 
problema criticamente c da va
ri punti di vista. Dopo TV 7. 
Anteprima. 

Dabbiamo dire che questa ru
brica, a nostro parere. si va 
sempre piu spostando da un 
piano critico-infonnativo a un 
piano semplicemente informa-
tivo (e, per assurdo. a volte 
appaiono piii acuti i flash che 
i servizi). Tipico esempio il 
* pezzo * su Pieta di novem-
bre, un lavoro discusso, sul 
quale sarebbe stato necessario 
discutere, piuttosto che limitar-
si a riportare il solo giudizio 
di Giorgio Albertazzi. Perche? 
Anteprima ha abbandonato la 
consuetudine di chiamare di
nanzi alle telecamere anche i 
critici e ha tralasciato quel ti-
po di servizi-dibattito, registrati 
in parte nelle sale teatrali. 

g.c. 

programmi 
TELEVISIONE- V 

8,30 TELESCUOLA. 
12^5-13 EUROVISIONE Italia: Roma Visita di Stato del sovran! 

del Belgio. 
17,30 LA TV DEI RAGAZZI - Chissa chi lo saT Spettacolo di indo-

vinelli a cura di Cino Tortorella. 
18,30 NON E' MAI TROPPO TAROI • 2. corso di tstruzione popolare. 
19 TELEGIORNALE della sera - 1. edizione - Gong. 
19,15 Qulndlcl mlnutl con Malteo Salvatore. 
19,30 LA POSTA DI PADRE MARIANO. 
19,55 TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orario - Crona

che italiane - La giornata parlamentare • Arcobaieno Pre
vision! del tempo. 

20,30 TELEGIORNALE DELLA SERA - 2. edizione Carosello. 
21 I grand! interpretl del cinema: Gary Grant a cura di Tino 

Rameri. II ribelle - Regia di Clifford Odets. Int.: Cary Grant. 
Ethel Barrymore, Barry Fitzgerald. 

22,45 L'APPRODO: Arti. diretto da AUilio BertoluccL 
23,15 TELEGIORNALE della notte, 

TELEVISIONE 2 ' 
21 TELEGIORNALE. 
21,10 INTERMEZZO. 
21,15 SPRINT, Settimanale sportivo. 
22 ANDIAMOCI PIANO. Presenta Enrico SimonettJ con IsabsUa 

Biagini. Testi di Leo Chiosso. 

RADIO 

I 

NAZIONALE 
Giornale radio: ore /, 8, 10, 

12, 13, 15, 17, 20, 23; 6,35: Cor
so di lingua inglese; 7,45: II 
favolista. Ieri al Parlamento; 
8,30: U nostro buongiorno; 8,45: 
Interradio; 9,05: 1 nostri spec-
cioli; 9,10: Fogii d'album; 9,40: 
La donna nel mondo; 9,45: Can 
zoni canzoni; 10,05: Antologia 
openstica; 10,30: La Radio per 
le scuole; 11,00: Cronaca mi
nima; 11,15: Grandi piamsti: 
Emil Giulels; 11,45: Musica per 
archi; 12.05: Gli amici delle 
12; 12,20: Arleccnino: 12,50: 
Zig-Zag; 12,55: Chi vuol esser 
ueto.„; 13,15: Carillon; 13,18: 
Punto e virgola; 13,30: Corian-
doli; 13,55: Giorno per giorno; 
15,15: La ronda delle arti; 
15,30: Un quarto d"ora di oo-
vita; 15,45: Quadrante econo-
mico; H,00: Programma pet I 
ragazd: «Johnny Tremain»; 
16,30: Conversazioni per la 
Quaresima; 16,45: Cornere del 
disco: musica da camera; 17,25: 
Concerto sinfomco diretto da 
Luigi Colonna; 18,15: Sui nostri 
mercati; 18,50: Scienza e tec-
mca. La ncerca oeJ moodo; 
19,10: La voce dei lavoratori; 
19,30: Mobvi in giostra; 19,53: 
Una canzone al giorno; 29,20: 
Applausi a—: 20,25: Sette gnda 
sul mare. Tre atti di Alessan-
dro Casooa; 22,20: Musica da 
balla 

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

10,30, 11,30, 12.15, 13,30. 14,38 
15.30, 16.30, 17.30, 18,30. 19^0, 
21^0 22,30; 7^0: Musiche del 
mattino; 845: Buoo viaggio; 

8̂ 35: Concertino; 9,35: Roman-
zi in tre cnn7oni Acquarelli 
italiani; 10^5: Le ouove can
zoni italiane; 11,00: IJ moodo 
di lei; 11,05: Buonumore m mu
sica; 11^5: 11 brdJante; 11,35: 
li moscooe; 11,40: Per sola or
chestra; 12,00: Oggi ID musica; 
13,00: L'appuntamento deiie 13; 
14,00: Voci aUa ribaJta; 14,45: 
Cocktail musicale; 15AM: Mo-
mento musicale; 15,15: Girao-
dola di canzoni; 15,30: Concer
to in miniatura; 16,00: Rapso-
dia; 16,35: L'inventarto delle 
curiosita; 16,55: Programma per 
i ragazzi: < Parbamo di mu
sica »; 17^5: Buoo viaggio; 
1745: Non tutto ma di tutto; 
17,45: RadiosaJotto; 1845: Sui 
oostri mercati; 1845: Clasae 
unica; 18^0: I vostn prefenti; 
1943: ZigZag; 1940: Punto • 
virgola; 2048: Mike Bongior-
no presenta: Attenti aJ ntmo; 
2140: New York 66. Rassegna 
settimanale della musica leg-
gera amencana; 21/40: Musi
ca nella sera; 22.15: L'angolo 
del Jazz. 

TERZO 
1840: La Rassegna: Cultura 

francese; 18,45: Muslcbe di 
John Stanley; 1845: Novita u-
brarie; 19,15: Panorama delle 
idee; 1940: Concerto di ogni 
sera; 2840: Rivista delle n-
viste; 20,40: Musiche di Franz 
Schubert; 2140: II Giornale del 
terzo; 2148: Musicbe di Beta 
Bartok; 2145: Inchiesta sul-
1'editoria italiana; 2245: Bernd 
Alois Zinunermano; 22,45: Ur
sa minore. Testimoni e inter-
preti del nostro tempa 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 
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