
IK? LA RELAZIONE Dl INGRAO 
(Dalla 10' pan'uta) 

©entro-sinistra. per sapere se 
resperimcnto si dovcsse ( fa
re o dovesse essere liquidato 
In fasce. L'esperimento si 6 
fatto. Le elezionl del '68 non 
si limitcranno a un bilancio, 
ma avranno come tema il mo 
do di uscire dal centro sini
stra. 

E divicne sempre piu chia-
ro che la motivaEione della 
fuoruscita dal centrosinistra 
non sta nella ricerca di « un 
di piu >. di qualche cosa da 
aggiungere o che il centro-si-
nistra ancora non ci ha dato, 
ma nella necessity di andare 
ad una organizzazionp della 
societa diversa da quella che 
il centrosinistra sta gesten-
do. ad un altro tipo di svi-
luppo, ad una nuova colloca-
7ione internazionale dell'Ita-
lia. Quando Moro a Napoli 
lancia la sua supplica ai di-
rigenti delle «grandi impre
ss industrial)' >. quando Co
lombo propone confusamente 
una contrattazione con esse. 
senza dire di quali forze e 
strumentj e politiche rg!i di
spone per imporrc qualche 
cosa alle grandi imprese. es 
si confessano in qualche modo 
il punto critico a cui e arri-
vata la loro politica. l'impo 
tenza riformatrice del centro
sinistra. la situazione mino-
ritaria in cui esso ha posto lo 
Stato di fronte ai grandi grup 
pi privilegiati italiani e stra-
nieri. Essi in qnesto modo 
rendono evidente l'urgenza di 
costruire un altro schieramen-
to. capace di ridare forza alia 
politica rinnovatrice e di ri-
trovare autonomia rispetto al
ia pressione e ai condiziona-
menti doll'imperialismo. 

Essendo questa la necessity 
che matura. emerge il ruolo 
del nostro partito. L'esigenza 
di un dialogo con noi si fa 
sempre piu diffusa perche 
forze piu estese prendono co-
scienza della portata e della 
qualitA dei mutamenti neces-
sari e avvertono il ruolo che 
in questa fase e in questa 
lotta spetta all'avanguardia 
della classe operaia. 

Emerge pero anche la no 
stra responsabilita. il peso 
dell'intervento nostro. del-
1'elomenfo soggettivo: perche 
molte delle tensioni e delle 
aspirazioni piu avanzate che 
stanno maturandn nella socie
ty per dura re. per esprimersi 
in lotte di massa e di orgn-
nizzazione. per avere sbocchi 
politici. hanno bisogno di un 
partito di avanguardia che 
indichi 1'alternativa a cui 
tendere e la faccia vivere 
nella concretezza del movi-
mento Abhiamo bisogno di 
una iniziativa politica che 
colga questa situazione. 

Noi respingiamo l'idea che 
11 discorso politico effettivo 
cominci ormai dopo le elezio-
ni. e che si tratti solo di ri-
trovarsi al settembre prossi-
mo. quando ricomincerehbe il 
gioco « vero >. perche sino a 
quel momento ci sarebbe solo 
il gioco falso della propagan
da mistificante e della rissa 
fra i partiti. Ix? masse popo-
lari snno di fronte a proble-
mi pesanti e non possono 
aspettare: e d'altra parte sap-
piamo che il vuoto politico 
non e'e mai: dove e'e In ca-
renza dei gruppi politici li 
agiscono piu liberamente le 
forze privilegiate dominanti 
nella society. Questo vale an
che per il Parlamento 

Per tali motivi. noi rifiutia-
mn Ttdea che di qui alle ele
zioni ci sia solo da approvare 
i bilanci e qualche legge se-
condaria. Sappiamo che il 
tempo rimasto a disposizione 
delle Camere Rno al loro sclo-
glimento e limitato. Ma sap
piamo anche che piu del tem
po a disposizione conta la vo
lonta politica: una riforma im-
portante. quale la nazionaliz-
7azione della industria elettri-
ca. fu approvata dal Parla
mento rapidamente perche 
esisteva una volonta politica 
precisa. Ci sono leggi. le qua
li sono a un tale grado di ela-
borazione che possono essere 
approvate in commissione e 
in brevissimo tempo Faccio 
un esempio concreto. Sulla ri
forma della legge di tutela 
delle lavoratrici madri. i de-
putati sindacalisti apparte-
nenti alia COIL, alia CISL. 
alia UTL. hanno elaborato un 
testo unitario che e stato tra-
smesso da sei mesi al Parla
mento: che si aspetta a va-
rare rapidamente in Commis
sione questa legge per la qua
le esiste una base unitaria? 
H problema e dunque prima 
di tutto di volonta politica. 

Ancora piu necessari di-
vengono la pressione del m o 
vimento e il contatto fra il 
movimento nel Paese e lo 
scontro in aula. Io non faro 
qui un elenco di tutte le va-
rie iniziative politiche e le
gislative che svilupperanno i 
nostri gruppi perlamentari nei 
prossimi mesi. Indicherd le 
direzioni di lavoro che ci 
sembrano principal]. • 

1) Al primo posto collochia-
rno l'iniziativa da svolgcre 
contro l'aggrcssione america-
na nel Vietnam. Chiediamo 
innanzitutto una dichiarazio-
ne pubblica del governo italia 
no per la ccssazione perma-
rente e incondizionata dei 
bombardam e n t i americani 
contra il Vietnam, come dato 
prcliminare a qualsiasi trat-
tativa. Su questo tema esiste 
una precisa interpellanza di 
senator! socialist!, che. a no-
me del loro gruppo, sollecita-
no giustamente una risposta 
chiara. E del resto su questo 
obicttivo si sta sviluppando 
ormai un pronunciamento che 
si allarga sempre piu nel 
mondo. e glunge fino ai labu 
risti e a foree politiche qua 
liflcate negli stessl Stati Uniti 
Non e piu qucationc di met-
tcrsi a cercarc o ad escogitarc 
canali o sedi per una possibile 
trattativa. che ormai non fan 
w> difetto. Si tratta di lavora-

re a creare le condizioni per 
la trattativa. 11 governo pud 
compiere atti politici e diplo
matic! visibili, che esercitino 
la pressione indispensabile sul i 
governo americano. che con- ' 
dannino la continuazione del- • 
1'aggressione e che in ogni 
caso separino le nostre re
sponsabilita dairimperialismo 
USA. Senza questa azione di 
lotta e di isolamento deirim-
perialismo. il resto diventa 
chiacchiera ini[x>tente. Rite-
niamo inoltre necessaria una 
azione. che esca dall'ambigui-
ta e si pronunci a favore dei 
giusti diritti dei Paesi arabi 
aggrediti. perche solo attra-
verso questa strada sara pos
sibile fare retrocedere I'espan-
sionismo di Israele e giungere 
nel Mediterraneo ad una solu 
zione del conflitto. che liquidi 
completamente le conseguen-
ze dell'aggressione israeliana 
e garantisca l'integrita sia de-
gli Stati arabi sia dello Stato 
di Israele. La lotta al revan-
scismo tedesco e al militari-
smo e il terzo punto sul quale 
chiediamo atti politici. che 
non siano rimandati a tempi 
futuri. si esprimano prima di 
tutto nel riconnscimento della 
RDT. richiamino l'Austria al 
rispetto della neutralita (che 
6 la ragionc di fondo per cui 
essa non deve entrare nel 
MEC) e la Repubblica federa-
le tedesca ai suoi impegni in-
ternazionali di lotta contro lo 
sfacciato ritorno del nazismo 
sulla scena politica tedesca. 

2) La seconda direzione di 
lavoro 6 quella di legql sociali 
che sono mature, e che devo-
no intervenire nella dura con-
dizione che e fatta oggi agli 
operai e alle masse lavoratri
ci. Punto cruciale della bat 
taglia dei prossimi mesi sara 
la possibility della classe ope
raia di fermare la intensiflca-
zione dello sfruttamento. di 
alleviare i ritmi e le condi
zioni insopportabili in cui e 
costretta a lavorare. di ac-
crescere il livello dei salari e 
delle pensioni. Noi diamo ri-
lievo non solo all'appoggio che 
in Parlamento bisognera re-
care alle lotte che si svilup
peranno. ma a misure legisla
tive che rafforzino la liberta 
e il potere contratluale delle 
masse, e riducano il peso sof-
focante del dispotismo padro-
nale: e quindi poniamo in pri
mo piano la nostra proposta 
di legge per uno statuto dei 
diritti dei lavoratori e la di-
scussione della legge CNEL 
sulla riduzione dell"orario di 
lavoro. 

Riteniamo che si possano e 
si debbano compiere nei pros-. 
simi mesi alcuni passi impor-
tanti nel miglioramento del si-
stema previdenziale. Tre sono 
gli obiettivi che si presentano 
di piu urgente scadenza: a) 
ottenere entro il 31 dicembre 
1967. sulla base dei poteri de-
legati nel luglio 1965 con la 
legge 903 dal Parlamento al 
governo, 1'attuazione della ri
forma delle pensioni e in par-
ticolare del principio che la 
pensione deve essere pari al-
1'80% del salario: b) votare 
prima delle elezioni una ri-
valutazione delle pensioni. sul
la base di un aumento del 
venti per cento di tutte le 
pensioni. e aumentando in 
proporzione maggiore le pen
sioni piu basse: c) risolvere 
la questione degli elenchi ana-
grafici mediante una riforma 
che assicuh la parita ai 
braccianti. Sono tre pro-
blemi che non consentono 
rinvii e mediante i quali i ne
cessari aumenti quantitativi 
si congiungono ai primi de
menti di una riforma. Deve 
trovare conclusione il capi-
tolo aperto con l'inchiesta 
INPS. assumendosi il governo 
e il Parlamento le reciproche 
responsabilita. 

Faremo il punto su queste 
iniziative e recheremo il bi
lancio del nostro lavoro ad un 
appuntamento che e di grande 
importanza per tutti noi e per 
le masse: la Conferenza pro-
mossa dal partito sulla condi-
zinne operaia. alia quale sia-
mo impegnati a recare un con 
tributo di lotte e di concrete 
iniziative parlamentari. 

3) Riteniamo urgente e ine
vitable un pronunciamento 
del Parlamento sulla politica 
verso il Mezzogiorno, e pre-
senteremo gli strumenti neces
sari per tale dibattito. E' e\i-
dente che per la discussione 
che si e aperta tra le forze 
politiche, per i problemi che 
sono emersi. per !e cose che 
vanno dicendo e prumuovendo 
ministri autorevolissimi e alti 
tecnocrati. il dibattito investi 
ra gli indirizzi generali di po
litica economica. Risulta — da 
dichiarazioni di ministri oltre 
che dalle cose — che il piano 
Pieraccini vive solo sulla car
ta o almeno i scavalcato dai 
fatti. Non possiamo rimanda-
re tutto a dopo le elezioni. 
Tutte le forze politiche sono 
chiamate oggi ad una rifles-
sione e alle decisioni neces-
sarie. 

II dibattito sugli indirizzi 
economic! non pud fermarsi 
all'industria. Le scadenze del 
MEC incalzano. Le aziende 
contadine si trovano di fronte 
a con5eguenze della politica 
comunitaria che toccano c vo-
ci > essenziali della nostra 
produzione agricola (bietole. 
latte. olio, grano. e c c ) . che 
acuiscono la questione del po
tere contraltuale delle aziende 
contadine sul mercato nazio-
nale ed internazionale di fron
te alia grande industria mo-
nopolistica e che stanno po-
nendo problemi bnicianti di 
trasformazionc della vita e 
deH'amblente contadino. La 
stcssa conferenza agraria del 
PSU — soprattutto se dob-
biamo guardare alle conclu-
sioni di De Martino — sem-
bra esprimere la esigenza 
confusa di una < revisione >. 
anche se dal discorso di Dc 
Martino non risulta minima-
mente con quali forze egli 

pensa di potere apportare cor-
rezioni alia politica in atto. 
Riteniamo scandaloso che tro-
vandosi ragricoltura italiana 
dinanzi a strette cosl pesanti. 
si tengano in piedi patti di tipo 
mediocvale e uercld sollecite 
remo l'approvazione di misu
re riformatrici per la mezza-
dria e colonia. che da tempo 
sono all'ordine del giorno nej-
le Commissioni parlamentari. 
a cominciare dalla legge di in 
terpretazione della 756. Rite
niamo che ci siano le condi
zioni per esigere alia Camera 
un' appiovazione rapida del 
Fondo di solidarieta per le ca-
lamita naturali e al Senato 
della legge sulle elezioni del
le mutue contadine. 

Abblamo di fronte la sca
denza della Conferenza nazia-
nale sulla occupazione fern 
minile e ci sembra logico che 
dalle analisi e dai risultati di 
tale Conferenza il Parlamen
to debba trarre le conseguen-
ze piu urgenti. se non si vuo-
le ridurre la Conferenza stes-
sa ad un atto accademico e 
senza incidenza nell'attualita 
politica. 

4) Sono aperte dinanzi al 
Parlamento questioni di ri
forma che riguardano mo-
menti essenziali di organizza-
zione della societa civile. Pen-
siamu alia discussione immi-
nente sulla riforma dell'Uni-
versita, che comportera una 
battaglia difficile poiche il di-
segno di legge governativo 
approvato dalla Commissione 
si presenta incapace di av-
viare una riorganizzazione 
moderna ed avanzata degli 
studi. di garantire 1'autonomia 
delle Universita di fronte a 
inconcepibili poterj della bu 
rocrazia ministeriale, e di 
promuovere la partecipazione 
democratica di tutte le com
ponent] della vita universita-
ria che e stata materia di 
tante lotte ed e costata la vita 
a Paolo Rossi. 

Ci riferiamo inoltre ai capi-
toli del divorzio e della rifor
ma del diritto di famiglia. Non 
siamo disposti ad accettare 
rinvii e a dare tregua ai cle-
ricali. Dopo aver tanto stril-
lato i dirigenti democristiani 
hanno paura di far sapere agli 
elettori italiani che essi vota-
no contro il divorzio? E tutti 
i laici che ci facevano ancora 
a luglio la lezione. quasi pre 
seiitandoci come sabotatori 
del divorzio. come possono 
sottrarsi all'appuntamento che 
viene e che noi avevamo pre-
visto? Noi li richiamiamo al 
rispetto degli impegni. Quan-
to a noi nbbiamo dimostrato 
e dimostreremo con fatti che 
siamo per un'Italia moderna. 

5) Siamo impegnati a far 
passare la legge elettorale re-
gionale e alcune misure se-
condo noi non prorogabili per 
la rinanza locale, depauperata 
e dissanguata dalla politica 
avara e centralizzatrice del-
1'Esecutivo. Purtroppd la legi
slature si chiude senza che si 
sia potuto affrontare il proble
ma della riforma dell'ordina-
mento dello Stato. In questo 
scorcio di mesi possiamo por-
re alcune premesse per con-
durre in porto nella prossima 
legislatura la lotta regionali-
sta. Non k molto. Cio che 6 
assurdo e che mentre anche 
la legge elettorale regionale 
deve avanzare con fatica, si 
pretenda di approvare leggi 
come la riforma tributaria 
Preti. dove I'istanza regiona-
lista e del tutto ignorata, co 
me la legge sulle procedure 
della programmazione. dove il 
ruolo delle Regioni e palese-
mente sminuito. Soluzioni di 
questo genere. che indeboli-
scono e sfilacciano 1'istituzio-
ne delle Regioni. e che dav-
vero rischiano di ridurle ad 
apparati impotenti. non sono 
tollerabili. Ne tengano conto i 
dirigenti della maggioranza. 
se non vogliono andare incon-
tro a inutili perdite di tem
po. mentre questioni scottanti 
aspettano e i mesi disponibili 
sono pochi. 

Chiediamo al Comitato cen-
trale la sua opinione su que
ste proposte di lavoro. che — 
Io ripeto — non esauriscono 
certo 1'arco dei temi che si 
presenta alle Camere. ma a 
nostro parere hanno carattere 
preminente. Chiediamo questo 
parere sia per il giusto orien-
tamento della nostra iniziati
va parlamentare, sia perche 
anche le piu mature di queste 
proposte non potranno passa
re senza un'adeguata pressio
ne delle masse popolari e del-
1'opinione pubblica. e quindi 
senza un impegno diretto del 
partito. 

Cio ha a che fare anche con 
la campagna elettorale? Cer
to: ma nel senso giusto che 
ci e proprio: perche e bene 
che gli elettorj scelgano in ba
se ai fatti, perche la prova 
vera i partiti la danno me
diante i fatti. e perche e sui 
problemi e mediante la lotta 
che le forze politiche si attrez-
zano e si maturano per i com-
piti di domani. 
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«< Troilo e Cressida » al Festival di Venezia 

Una be ftarda risata sulla 
assurdita Stelledel 

«Bolscioi» 

Occupato per 
protnta il 
Teatre di 

Reggio Emilia 
REGGIO EMILIA. 9 

II Teatro Mumcipak di Reg-
g\o Emilia e stato occupato og£i 
dagli attori e dagli organizza-
tori di «Guwra e con^umi >. 
che il regista frances* Marc'O 
intendeva metterr in scena do-
menica sera e che le autorita 
di pohzia hanno praticamente 
vietato. ponendo 1'assurda con-
dizione di rappre.^entare le sce
ne esterne non alle 21 come pre-
vi^to. ma alle due dopo la mez-
zanotte. 

Contro le misure adottate dal
le autorita di polina. si e pro-
nunciato questa sera il Consi-
gllo Pro\nnciale di Reggio Emi-
lio. che ha approvato un odg 
presentato dalla Gtunta. 

della guerra 
L'interpretazione del Teatrul de Comedie di 

Bucarest & gagliarda ma limita notevolmente 
la ricchezza poetica shakespeariana 

Boris Kokhlov, (nella foto). primo ballerlno del Teatro Bol&cioi 
di Mosca, e una delle < stelle » della compagnla soviellca del 
balletto classico che comfneera la sua < tournee • italiana con 
due recite al Teatro Olimpico di Roma giovedi e venerdi. 

Convegno internazionale 

Musica sacra: 
ancora dibattiti 

Dal 12 al 14 ottobre avra 
luogo a Roma una riunione 
straordinaria dei musicisti di 
Chiesa. membri della Conso-
ciatio Internationalis Musicae 
Sacrae. Tale Associazione c 
stata fondata da Paolo VI 
durante il Concilio Vaticano II, 
al fine di « promuovere atti-
vamente in tutto il mondo la 
collaborazione tra il piu gran
de numero di persone a qua-
lunque nazione appartengono. 
per l'esercizio e U progresso 
della musica sacra, secondo 
le prescrizioni della Chiesa >. 
Scopo di questa riunione e il 
coordinamento, su piano mon-
diale, delle attivita dei mu
sicisti. secondo i documenti 
conciliari e pontifici. 

L'ordine del giorno include 
alcuni importanti e gravi pro
blemi della musica sacra di 
oggi. tra cui: la valorizzazio-
ne del repertorio popolare re-
ligioso tradizionale: la crea-
zione di nuove melodie; 1'in-
segnamento del canto religio-
50 nelle scuole: la coesisten 
za tra liturgia latina e Iitur-
gia in volgare: i criteri per 
una retta interpretazione e 
applicazione dei documenti 
pontifici sulla musica sacra: 
1'uso degli strumenti musica-

11 moderni; l'utilizzazione dei 
mezzi di comunicazione socia-
le per la musica sacra, nel-
l'ambito nazionale e interna
zionale. I relatori. che pro-
vengono da tutto il mondo. 
sono stati prescelti tra le per 
sonalita piu qualificate nel 
campo della musica di Chiesa. 

Cinema canadese 
al "Filmstudio 70» 

Continuano nella setle dell'as-
soci.nzione. in \ia degli Orti 
d'Alit)ert 1-C. le proiezioni del 
ciclo dedicate al film canadese 
orgamzzato da Filmstudio 70. Le 
proiezioni. iniziate il 2 ottobre. 
sono quotidiane e pru->eguiran-
no fino al 18 oUobre. Oltre alia 
normale attnita cmeinatografi-
ca. Filmstudio 70 curera una 
sene di iniziative complemen-
tari. come la pubblicazione di 
schede filmograficlie. I'organiz-
zazione di dibattiti. incontri e 
tavole rotonde con autori e cri-
tici cinematografici. Per avere 
mageiori informazioni ci si pud 
rivolgere alle .srguenti librerie: 
c Giulio Cesare *. v ialc G. Ce-
sare 5I-E: « Dell'Oca ». via del-
I'Oca 38: < Feltrinelli >. via del 
Babuino 41: « Greme-e ». via Co
la di Rienzo 136. 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 9 

Se, qualche anno fa. Lui(ii 
Squarzina aveva fatto del 
Troilo e Cressida di Shake 
speare un'amara. crudele sto 
ria di guerra e d'amore dei 
nostri tempi, con quei Troiani 
e quei Greci vestiti da para-
cadutisti; se Roger Planchon, 
press'a poco nella stessa sta-
gione, al Theatre de la cite" 
di Villeurbanne, vi aveva co-
struito sopra un grande spet 
tacolo barocco, fedelissimo al 
testo di cui roleva trasmettere 
al pttbblico i personaggi e gli 
intrighi senza alcun common 
tario: David Esrig, il regista 
del Teatrul de Comedie di Bu 
carest che ha presentato sta 
sera il Troilo e Cressida alia 
Fenice ha. invece. aggredito 
la tragicommedia shakespea 
riana con la piu feroce derisio-
ne. con il piu programmatico 
intento demistiftcatorio. 

Ne e venuto fuori uno spet-
tacolo che certamente eserci-
ta una coartazwne sull'opera, 
di cui recuperet, in modo vi 
stoso, soprattutto la compo 
nente della dissacrante ironia. 
che gia lu Shakespeare di 
dopo il 1600. lo Shakespeare 
amaro e scetticj. dubbioso e 
problemalico degli anni che 
seguono la fine del regno eli-
sabettiano e Vinizio della 
grande crisi dell'lnghilterra 
nel trapasso dall'epoca feuda-
le a quella borghese, aveva 
marcato con singolare insi-
stenza. 

Uno spettacolo, questo di 
Esrig, da cui restano fuori le 
note tragiche; quelle della 
meditazione sull'esistenza, sul
la vita e sulla morte: quelle 
malinconiche e pensose sulla 
possibilita dell'amore. Ci, in
vece. a dare a questa edizione 
romena dell'opera shakespea
riana, una validita europea. 
una grande risata beffarda 
sulla vicenda umana chiamata 
guerra, che qui $ quella di 
Troia ma che di continuo ri-
corre. da duemila anni ad og 
ai, con tutto il corredo della 
mitologia costruita dagli uomi-
ni stessi per darle un qualche 
senso. 

E invece, dice lo spettaco 
lo, non ne ha: & soltanto una 
vergognosa buffonata. Alia fi 
ne, quel mostro di sarcasmo 
e di viltd che 4 Tersite. vesti 
to dei suoi stracci e con una 
specie di clownesco « pan di 
zucchero » in testa, color ros
so, si allontana: e intanto. 
fuori scena, sappiamo che i 
Greci festeggiano I'uccisione 
di Ettore e il rientro nei ran-
ghi di Achille; e i Troiani pian-
gono la morte del loro duce. 
Si allontana. e quasi alia fine 
della trincea che lo porta in 
quinta si arresta. per togliere 
dai suoi calzari dello stereo 
umano che ha calpestato. Qui 
cala il sipario. su quest'imma-
qine di rozza derisione pie-
blea. 

Ma. si badi. Questa edizione 
romena del Troilo e Cressida 
e ben lungi dall'affiancarsi a 
quelle che ne hanno fatto una 
specie di allegra operetta alia 
Belle H£lene fin Francia. per 
esempio, Paul Abram aveva 
persino messo neUo spettacolo 

UN PRIMO BACIO 

Prime b*do tra Richard Burton t Joanna Shlmkus: I dut attori sono Imptgnatl In una scana 
d'amora dtl film tGo forth* (tAvantlt) cho Joseph Lotay ata dirigando In Sardagna; fa 
parta dal t cast • anche Elliabeth Taylor. 

delle musiche di Offenbach per 
i momenti comici. e di Schu
bert per quelli tragici). Qui 
e'e invece un mordente sar-
castico spietato. che non salva 
nessuno: persino nella famosa 
scena in cui Achille fa ammaz 
zare dai suoi Mirmidnni il po-
vero Ettore disarmato. non ci 
si accontenta di marcare la 
vilta di quell'episodio, che di-
strugge la fama dell'invincibi-
le eroe; ma. dopo che i Mirvii-
don't hanno trafitto, in tanti!, il 
capo troiano e quando Achil
le insegna loro la versione che 
essi dovranno dare dell'acca-
duto, e cioe che el stato lui, il 
prode Achille, a far fuori Et
tore, ecco che quei Mirmido-
ni lasciano uscire dalle loro 
gole delle vocine di donnette. 
Altro che possenli e feroci 
guerrieri! Quei Mirmidoni 
sembrano altrettanti Patrocli: 
cioi altrettanti pederastelli, 
come appunto pederasta e qui 
chiaramente indicato, con ef-
fetti comicissimi ottenuti dal
la vocetta efebica. Vamico di 
Achille. il suo compagno di 
ozi e di urge. 

Gli attori. tutti assai bravi. 
di uno straordtnario controllo 
ftsico su se stessi. di una mil 
limetrica tempestivita, di una 
totale sicurezza, senza tensio 
ni viscerali, ma. tutti, con 
un'ironia distaccata. si muo-
vono dentro un impianto see-
nico (di Jan Popescu Udriste), 
che determina degli spazi tut 
ti precisamente fruibili. Si 
tratta di una serie di pratica-
bili. con la superficie in de-
clivio, che messi assieme co-
stituiscono una specie di piat-
taforma inclinata, interrotta 
da piccoli c corridoi » inferni. 
Tali « corridoi > risulfono co 
me delle tr'mcee, scavate nel
la piana di Ilia: e gli < eroi » 
che ci vediamo sguazzare den
tro sono costretti a ridicoli 
salti e a buffe cadute. 1 pra-
ticabili sono mobili. e tra 
I'uno e I'altro quando occorre 
per indicare un cambio di sce
na (i passaggi dal campo gre-
co alia citta. alia rengta di 
Troia, alia casa di Cressida, 
ecc.) dal sottopalco si alzano 
sagome di lorri o troni. e dal
le quinlp entrano letti o monu-
menti. U tutto. con movimenti 
ad effetti comicissimi. 

Fa da < panorama > alia 
scenografia. su cui sovrasta 
un enorme < gong >, un gran
de cielo verdastro. con sparsi 
sopra i segni dello zodiaco. 
Un cielo che. indifferente, 
< sta a guardare > quello che 
capita sulla terra; e quello 
che vi capita $ la grottesca 
buffoneria della guerra. 

In mezzo a tutto lo sbeffeg-
giato mondo dei condottieri. 
Greet e Troiani, c'd il qiova-
nissimo Troilo. col suo amore 
per Cressida. Non si salva 
dal ridicolo nemmeno lui. in-
genuo che ci crede, e bambo-
leggiante con la ragazza, che 
rivela presto — passata. per 
scambio di prigionieri. nelle 
mani del qreco Diomede — il 
suo franco cinismo Quando 
Troilo si agqira tra le tende 
Greche. e assiste al tradimen-
to di Cressida. non suscito ni 
pieta ni tristezza ni pena: il 
suo sorpreso sbalordimento i 
anch'esso soltanto ridicolo. 

Se e vero che la rigorosa 
regia di Esrig ha costruito uno 
spettacolo di un feroce di
vertimento, sussistono secondo 
noi, tuttavia. non solo le ri-
serve accenrxtte piu sopra cir
ca la notevole Umitazione del
la ricchezza poetica shake
speariana, ma, a spettacolo 
concluso. si affaccia anche il 
dubbio che il feroce diverti
mento vada un po' perdendo 
per strada il suo obbiettivo 
primo, che i la demistificazio-
ne della guerra, per limifarsi 
al sia pure sarcasHco gioco 
della derisione della guerra di 
Troia e dei suoi personaggi. 
E che questo obbiettivo limi
tato finisca con Vessere il pre-
testo per una sia pur gaoliar-
da teatrabilita ricca di umori 
comici che chiameremmo qua
si aristofaneschi. L'esecuzio-
ne i ottima. Ci limitiamo a 
citare, oltre ai gia nominati, 
Grigore Gonla (Troilo) lurie 
Darie (Ettore), Florin Scoria 
tescu (un Pandaro in divisa da 
ruffiano. gustosissimo). Co-
stel Costantinescu (Ulisse). 
Mihai Paladescu (Nestore). 
Sanda Toma (Cressida). Ap 
plaudit issimo. lo spettacolo 
spara anche vn'esUarante bor-
data contro il < culto della 
personalitd ». quando Achille, 
dopo il massacro di Ettore, 
viene celebralo eroe, e dalla 
quinta entra il suo monumento 
equestre che le lud fanno ri-
taltare sul fondo bulo. collo-
candolo fa un'atmosfera miti-
ca, in un alone di leggenda. 

Arturo Lazzari 
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ANCORA UN PASSO -

Ci sembra di non esserci 
sbafjUittt quando. la settt-
mana scorsa, abbiamo ri-
levato cite Sprint i/i que
sta sua nuova stagwne ha 
I'aria dt voler valicare i 
conftni « tecnici » del mon. 
do sporttvo per titfrontare 
personaaut e temi da un 
punto di vista piu upcrlo e 
realistico. Onni servizio leri 
.sera, si pud dire, pur par-
tendo da uno specifico ay 
liancio di cromtca (come e 
liiusto). aveva un risvolto 
che tendeva ull'indaame 
piu fienera'.e Cost, i! di 
battito mi:1 iV conteneva 
piu che un accenno alle 
carateristtche negative del 
t tifo»,' l'inchiesta di Mas 
snno Mtda *ulla coslola 
rotta di Benvenuti non era 
tesa soltanto ad accertare 
la verita sul caso contro 
verso, ma ci offriva uno 
tcurcio tnteresiante sitfili 
t spartan partners » del pu 
utlatn; il servizio di Gmdi 
e Baldo sulla diatril>a tra 
il Brindisi e i/ l.ecce apn 
va il discorso sulla corru 
zione nel caleio scmiprofe* 
sioms-tiro K anche i ser 
vizi AM Motta e AU>an't (di 
De Martino) e sui pwocato. 
ri o allenatori duoecupati 
(di Guido Arala) cenava 
no di andar oltre i con-
sueti ritrattim convenzw 
nali o pieudopsicolooici cm 
le annate scorse di Sprint 
ci (tvevano abituato Siamo. 
dunque. sulla buona stra 
da: sulla quale, spertamo. 
si vorrd fare un altro pas 
so avanti per approjondire 
le que<ttani. per coin'ide 
rare temi e perwnaimt con 
maofiwre spreiiiudicate:zn. 
soprattutto per affrontare 
certi araometttt di mayuior 
ritievo 

Ci sembra. ad esempio. 
che Sprint abbia colto final 
mente I'importanza che oh 
elementi di carattere stret 
tamente economico hannn 
nell'attuale industria dello 
sport: si tratta. adesso. di 
contmuare a icavare in 
questa direzione, passandu 
dal mondo dello sport mi 

nore a quello del < grande » 
sport, leri sera, ad esem
pio. il discorso di Rino Tom. 
masi sull'interesse (pretla-
mente economico) di Griffith 
di Imttersi nuovamente con 
Benvenuti offriva parecchi 
spunti per un'tndagine viva 
e critica sulle struttitre del 
puyilato. D'altra parte, un 
divertente infinaimento tea
men come quello del ser
vizio su Motta e Albani di-
mottrava die la televis-ione 
pntrebbe pmvocare ven e 
prupri confront! aU'ameri-
carta, dai quali si potreb-
bero tinalntente ricavarc 
tmrecchie veritii. dette fuo
ri dei denti. E' potubtle 
(jiuiiyere a simili salutari 
risultati'' 

LK RADICI DKL « TIFO • 
— // dibattito su Napoli Mi
lan. diretto da Nanni Lou, 
e stato piu polemico e in 
teretsante di quello della 
s-ettimnna senrsa diretto do 
'/.atterm. Tuttavia. anche 
qui, non sono mancate le 
retwenze (e non intendiamo 
affalto attribuire tutta la 
colpa a Sprint: gli ittrifati 
arcrano molli. ma molti pe
lt .i-ulla iiriauu) In purlico. 
line, ci ha interessato la 
P'llemica sul * tifo *. .Mu. 
e'e da chiederst, quando si 
pa<serd dalle facilt critiche 
al pubblica all'analisi dealt 
elettterili che, su vari piam 
e da molte parti (dtrioenti 
spurtivi, (iiornahtti. ecc.), 
dvterminano la formazione 
dt f/ticsio fenomeno di co 
vtumc? Una simil^ analisi 
e astnlu'amente necessaria. 
\c non si vuole cadere nel 
seniplice moralismo. Infalti. 
siamo tutti d'accardo, quan
do si tratta di condanuare 
(lenericamentc certi « ec 
eesst s,: ma queyh xecces-
s-t p sono I'tjltinto attello dt 
una catena pmttosto lunya. 
E se unit si va alio radici, 
il discorso rimane velleita-
no: uno scanco di co-
scienza. 

g. c. 

preparatevi a.„. 
Lo smog (TV 2° ore 21,15) 

Tra i servizi che « Cordialmente > ha in program ma 
per questa sera, uno si occupa dell'inquinamento almo-
sferico ed e a cura di Emilin Greco e Lulgi Locatelli. un 
altro tratta il problema — piu volte gia affrontato dalla 
TV — dell'adozione, ed e a cura di Bruno Modugno e 
Vincenzo Gamna. 

I sosia (TV 1° ore 21) 
La commedia di Feydeau « La puke nell'orecchio », 

scrifta esattamente 60 anni fa, basa la sua comlcila, 
come e di prammatica per questo famoso autora frarv 
cese, su un contrasto coniugale. Dl piu, a complicare la 
vicenda, e'e un caso di straordinaria rassomigUarua: 
gli equivoci che ne nascono danno a Faydeau la possi
bilita di sgranare liberamente la sua satira. 

programmi 
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TELEVISIONE 1 
17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

• ) GALASSIA 

b) URRA' FLIPPER 

18.45 LE AWENTURE Dl LAURA STORM 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 

OGGI AL PARLAMENTO 

PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 

2 1 , — LA PULCE NELL'ORECCHIO 

Commedia in tre etll di Gec-g-.; Ft,r:.!u 

2 J , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
21,— TELEGIORNALE 

21.15 CORDIALMENTE 

22,15 CHI TI HA DATO LA PATENTE7 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8. 
10. 12, 13. 15, 17. 20, 23: 
6.30: BoUettino per i na-
vigantJ; 6.35: 1* Corso di 
lingua inglese; CW: 2° Cor
so di linfrua tnsjle.se; 7,10: 
Musica stop; 7.48: leri al 
Parlamento; 830: Le can-
zoni del mattino; 9: La co-
munita umana; 9.10: Co-
lonna musicaJe; 10,05: Le 
ore della musica; 11: I.e 
ore della musica (5econda 
parte); 11.23: Vi parla un 
medico: 11,30: Antologia 
muslcale; 12.05: Contrap-
punto; 13,20: E' arrivato 
un bastimento; 13,53: Le 
mille lire; 14.40: Selezione 
dl canzonl dal IV Festi
val delle rose; 16: Program-
ma per t ragazzl; 16,30: 
Novita discogranche frartce. 
si; 17: La voce dei lavorato
ri; 17,20: Giuseppe Balsa-
mo - Roman20 di A. Du
mas (12* puntata); 17,35: 
Stona dell'lnterpretazlane 
di Chopin: 18.15: Per vol 
giovani; 19,30: Antonio Ghi-
relH: Un mondo nuovo; 
20.15: La voce dl Jimmy 
Pontana; 20,20: Lucia dl 
Lamroermoor. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,10, 
730, 830. 930, 1030. 1130. 
12.15, 1330. 1430. 1530, 
1«30, 1730, 1830, 1930, 
2130. 2230; 835: Colonna 
muslcale; 8,15: Buon vlag-
gio; 8,40: Valentlna For
tunate; 8,45: Signori Tor-
chestra; 9,12: Romantica; 
t,40: Album muslcale; 10: 
Contuelo • Rornanzo dl 

George Sand (2» punta'a); 
10.15: Jazz panorama; 10 40: 
Hit parade de la chanson; 
11: Ciak; 1135: La posts 
di GiuliettA Masina; 11.45: 
Le canzoni degli aiini fiO; 
13: Oggi Rita; 14: Le mille 
lire; 14,45: Orchestra dlret-
ta da Zeno Vukelich; 15: 
Gtrandola dl canton!; 15J5: 
Grandi direttorl: Hermann 
Scherchen; 16: Partitlssi-
ma; 16,05: Rapsodia; 1638: 
Canzoni per Invito: 17: 
Buon vlaggio; 17.05 Count 
down: 1735: Cosl e la vi
ta • Radiodramma di Char
les Cordier; 1835: Classe 
unlca; 1930: Radiosera; 20: 
Pasquino oggi; 20.40: Or
chestra diretta da Ron 
Goodwin; 21: Non tutto ma 
di tutto. 

TERZO 

• • • a> • <• • -

Ore 930: Nicola! RimsJci-
Korsakov; 10: Musiche cla-
vlcemballstlche; 1030: Be-
drich Smetana; 1030: Sin-
fonie di Anton Bruckner; 
1130: Alessandro Marcel-
lo; 12,10: Le contraddJrloni 
di Proust, oonversaxioos; 
1230: Peter tlijch Clalkow-
ski; 1230: Recital dell'ot-
tetto di Vienna; 1430: P»-
fine di Haensel a Gretel; 
1530: Heltor Villa Lobos; 
1535: Novita discofrafl^ie; 
1630: Compositori .talianl 
contemporanel; 17: Le opi
nion! degli altri - Rass. 
della stampa esters; 1740: 
Giuseppe torelli; 1730: 1" 
Corso dl lingua insleae; 
1735: 2* Corso di lingua 
inglese; 17,45: Johannes 
Brahms: 18,15: Quadranta 
economico. 

• « . * . » * * a * « ) 0 ) % 

http://tnsjle.se

