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La nuova legge e la 
crisi degli enti lirici 

Un7«onda verde 
che sfocia in 

un vicolo cieco 
II Tealro dell'Opera e il San Carlo non han-

no ancora potuto pubblicare il cartellone; 

quello della Scala e piuftosto magro 

PAG. 9 / spet taco l l 

Ncllo scorso mcse di Riu-
fino. qu.indo la legge sugli En-
ti lirici 111 ;ipprov,it;i dal Se-
nato. scmbro una flagrante 
contraddiziorie il voto contra-
no espresso dai comunisti, 
muntenuto poi anche alia Ca
mera, nonostante le pur nil-
mcrose modifiche ottenute nei 
confronti dell'originario testo 
di legge govcrnativo. Le mo
difiche e i miglioramenti che 
si riuscirono a strappare alia 
trnace avari/ia (sull'orienta-
mento democratico e cultura-
le degli Enti) ministeriale. co-
.stituivano pur sempre un Tatto 
marginale. non incidente cioo 
sull'impianto generale della 
nuova legge. ritcnuta in^uffi 
ciente sia nella sua nortata 
eronomica che in quella cul 
turnle. 

Adcsso le contraddi7ioni — e 
sono concrete — stanno pro 
prio dall'altra parte. Dopo gli 
entusiasmi e i complimenti per 
il varo, la legge sta tranquil-
lamente portando al naufragio 
gli Enti che voleva salvare. 

Che succede? 
Succede che gli Enti lirici 

non sono affatto usciti dalla 
crisi e che alcuni teatri (l'Ope 
ra di Roma, come il San Carlo 
di Napoli) non hanno finora 
nemmeno potuto raggiungere 
la pul)hlica7ione del cartello 
tie e I'apertura della campagna 
di abhonnnvnti Sta surce-
dendo proprio come in quei 
<r miglioramenti » del traffi-
co. cos! aprrti all'* onda ver
de » di speran/osi e astratti 
scorrimenti. che tutto — a con-
tatto con la realta — si rin-
chiude e si paralizza nel caos 
piu spirtato. 

Gli Enti lirici sono appunto 
imbotligliati nella difficile 
< onda verde * della nuova 
legge. Slanno cosl venendo al
ia ribalta quegli inconvenient! 
e quei limiti di fondo. insiti nel
la legge. gia chiaramente de-
nunciati dai parlamentari co
munisti. Primo fra tutti (con 
ripercussioni totali sull'anda-
mento degli Enti) pesa negati-
vamente il fattore economico. 
I.a legge. recentemente appro-
vata. ha stabilito in 12 miliar-
di di lire il contributo del bi-
lancio statale. non tenendo con-
to di due important! situa-
yioni: 

Primo: i 12 miliardi. appena 
sufficient! a coprire le spese 
di personale, non consentono 
alcuna < distrazione > di fon-
di per spese di produzione; 

Shirley fa 
guadagnare 

bene gli 
esercenti 

HOLLYWOOD - L'Associa 

zione amerlcana dei proprie-

ta r i d i cinema, ha scelto 

Shirley MacLaine (nella foto) 

• Paul Newman come « sfelle 
dell'anno ». I due attori rlce-

veranno il premio il 20 ottobre 
•Ml corao di una testa in una 

• i r ta della F lor ida. 

Sccondo: i 12 miliardi nel 
frattempo sono diventati in-
sufiicienti anche per le spese 
di personale che. sulla base 
dei nuovi contratti di lavoro 
(approvati. ma tuttora inope 
ranti). hanno raggiunto il 
maggior onere di 13 m.liardi. 

Inoltre: 
a) la nuova legge. preve-

dendo l'entrata in vigore dal 
gennaio 19G7. ha concesso la 
sanatoria dei debiti pregres* 
si, fino alia data del 31 di-
cembre 1966. mentre gli Enti 
lirici hanno completato le sta-
gioni 19C6 67 con il fatale ri-
corso a nuovi mutui. nuovi 
debiti. nuovo carico di inte-
tovsi passivi che vanno. per-
tanto. detratti daH'insufficien-
te sov\enzione dei 12 miliardi. 
Anche per questo motivo. ne 
.soltanto per il Teatro del
l'Opera, c assai precaria la 
possibility di enndurre in por-
to le stagioni 1967 68: 

b) i 12 miliardi suddctti (e 
ce ne vorrebbero 13). non pos-
sono essere aumentati se non 
dopo un biennio dall'applica-
zione della nuova legge. 

L'« onda verde » sfocia dun-
que in un vicolo cieco. posto 
che gia adesso (e figuriamoci 
tra duo anni) la situazione dp-
gli Enti e piuttosto disastrosa. 

Come si vede. il nodo delle 
contraddizioni si stringe come 
un nodo scorsoio fatto delica 
tamente scivolare intorno al 
collo degli Enti lirici. i quali. 
d'altra parte, non possono 
piu. «oggi >. ridurre i loro 
cartelloni senza andare in-
contro a nuovi disastri econo-
mici. Com'e noto la stagione 
1967-68. in base alle norme vi-
genti prima della legge nuo
va. doveva essere program-
mata entro il maggio 1967. per 
cui gli impegni relativi sono 
stati gia presi, ne poteva far-
si altrimenti. Da ci6 deriva 
anche che d sbagliato il pur 
suggerito ripiego consistente in 
una riduzione e contrazione 
del cartellone. sia perche gli 
impegni presi (di natura eco-
nomica) vanno comunque sod-
disfatti. sia perche e fatale 
che la contrazione ricada su 
quel poco o su quel tanto di 
prestigio culturale che il Tea
tro dell'Opera si era asslcu-
rato. E lo sbaglio. laddove vi 
si insistesse. confermerebbe 
I'assurditn di una legge che. 
salutata come strumento e pun-
tello di sviluppo degli Enti. si 
rivela in realta capace sol
tanto di incoraggiare gli En
ti a strangolarsi con le loro 
stesse mani. A tale triste e 
immeriatata sorte sembra as
sai vicino in questi giorni il 
Teatro dell'Opera che pure. 
tra quanti si barcamenano in 
Italia, svolge 1'attivita piu pe-
sante (non ha una stagione sin-
fonica. come altri teatri, che 
consenta di dare una mano a 
quella operistica). 

Noi non amiamo la gerar-
chl7zazione dogli Enti (peral-
tro infilata nella nuova legge). 
Essa pud comportare cedimen-
ti proprio sul piano di quelle 
conquiste culturaliche tuttavia 
1'avevano promossa. Chi per 
legee e il primo della classe. 
& chiaro che pigramente in-
clini a railentare rimpegno. 
Gia il Teatro alia Scala ha 
presentato un magro cartello
ne: adesso tocca all'Opera di 
Roma c pagare > certi rico-
noscimenti. rientrando nella 
« routine >. Altro che « Lulu » 
di Berg, e «Caniera del li-
bertino > di Stravin^ki! La leg
ge. quindi. incoraggia quelle 
situazioni di disagio economico 
e culturale che voleva (a pa
role) superare. Nel caso del
l'Opera l'operazione < contro » 
il teatro sta sfociando nella di-
spersione dei buoni risultati 
(nei riguardi del pubblico. del 
pieno ritmo di lavoro. delle 
scelte culturali) della gestione 
Palmitessa - Bogianckino. Ad 
accrescere i pericoli di un pro-
oesso involutivo stranamente 
incombente proprio sull'Ente li-
rico che piu ha inciso in 
questi ultimi anni sul presti
gio del teatro musicale. e'e la 
confermata notizta delle di-
missioni dalla carica di diret-
tore artistico deU'Opera di 
Roma rassegnate da Massimo 
Bogianckino. 

Non si dica quindi che l'opi-
nione pubblica non era stata 
messa in guardia anche con
tro la mancanza. nella nuova 
legge. di qualsiasi garaniia 
di prospettive e sviluppi cui-
turali. Anche questa grave 
carenza legislativa costitol un 
motivo sufficiente a puntegsia-
re il voto contrario dei comu
nisti Un voto che i fatti. pur-
troppo. non hanno smentito. 
L'incerta stagione romana. il 
debole impegno scaligero. il 
silenzio del massimo teatro na-
poletano. gli inevitabili ridi-
monsionamenti degli altri 
teatri: sono il segno d'una cri
si che la nuova legge. anri-
che superare, si limita a ri-
specchlare passivamente. 

e. v. 

La nuova commedia di Eduardo presentata a Venezia 

Un imbroglione camuffato da 
,*^A/\A/-^N/vvv\f\/N/\/v\/^r*r, 

Un prof eta 
tra le auto 

Vittor io Gassman in abbigliamento • bucolico > con al guin-
zaglio una capra: cosi lo vedremo nei f i lm < II profeta » di 
Dino Ris i , i l cui pr imo giro di manovella e stato dato ier i a 
Roma. La foto e stata scattata poco pr ima che Gassman si 
lanciasse tnsieme con ia bestia in mezzo alia strada int ra l -
ciando notevo l rm- fe I'intenso t raf f ico. 

Per la libertd d'espressione 

Migliaia davanti 
» al Municipale 

di Reggio Emilia 
Nono, Ginsberg, Della Mea, Luciano 
Gruppi e alfre personality della culture 
hanno parfecipato alia manifesfazione 

Dal nostro corrisDondente 
REGGIO EMILL\. 12. 

Con una grande manifesfa
zione. alia quale hanno par-
tecipato migliaia di cittadini. 
si e conclusa stasera 1'occu-
pazione simbolica del Teatro 
Municipale. iniziata domenica 
scorsa in segno di protesta 
per la proibizione. da parte 
delle autorita governative. 
dello spettacolo del regista 
francese Marc'O Gucrra e con-
sumi. 

Fra Ia folia, che in questi 
quattro giorni di lotta per la 
liberta di espressione ha ma-
nifestato nolle forme piu sva-
riate la propria solidarieta 
con gli uomini di teatro col-
piti dal prowedimento liber-
ticida. numerosissimi erano cli 
uomini di cultura. gli studenti. 
i dirigenti politic! democrati-
ci venuti da tirtta l'Emilia e 
da altre regioni. Oltre a 
Marc'O e agli attori del c Tea
tro di arte e studio >. erano 
presenti. fra gli altri. il mu-
sicista Luigi Nono, il poeta 
americano Allen Ginsberg (che 
alcuni mesi or sono. com'e 
noto. fu oggetto di persecu-
zioni da parte della polizia di 
Roma), il cantante Tvan Della 
Mea. del c Nuovo Canzoniere 
Italiano» il direttore della 
casa rditrice Frltrinclli. Nan 
ni Balestrini. il direttore del 
I'Tstituto € Gramsci » Luciano 
Gnippi. e molte altre persona 
lita del mondo della cultura c 
deU'arte. Hanno inviato tele 
grammi di adesione: Luca Pa-
volini. Mario Spinclla. Luigi 
Pestalo7za, il sindaco di Mo-
dena. Rubens Triva. Maria 
Luisa Guaita. della casa edi-
trice d'arte cTl Bisonte > di 
Firenze. il presidente della 
Commissione teatrale di Mo-
dena. VARC1 di Bologna, la 
Consulta giovanile per il tea 
tro di Bolocna. gli attori uni 
versitari di Roma, il Comita 
to regionale del PCT deU'Emi-
lia Romacna. e tanti altri che 
b impossibile citare per ca-
renza di spazio. 

La manifestazlonc. nel cor-
so della quale si sono alter-
nati al microfono cantantl. 
poetl. attori. uomini di cultura. 
si e conclusa con un solenne 

impegno di tutti i presenti a 
continuare in altre forme, 
dopo la fine dell'occupazione 
simbolica del teatro, la lotta 
per Ia liberta di espressione 
artistica e per l'affermazione 
dei diritti costituzionali di tutti 
i cittadini. 

g. c. 

le prime 
Cinema 

Gli amanti 
dell'isola 

Presentato in marjime al Fe-
sti\al di Cannes viel '62. app.irso 
fuepevolmentc in quello d| Por-
retta del "64. Gli amanti dell'iso
la e 1'opera prima dell'allora 
trentenne Alain Cavalier, ex 
assistente di Louis Malle. che 
finanzio. produsse e supervisio-
no il film. II soggetto. dello stes-
so Cavalier, ha — 0 megiio 
aveva — U merito di proporre 
il ntratto psicologico d"un mem
bra dell'OAS: giovanotto spie-
tato e infelice. che ammazza a 
tradimento un deputato della si
nistra e che ha con la propria 
moglie. come con la societa. un 
tipo di rapporto analogamente 
ottuso e forsennato. 

Nulla di strano. dunque. che 
la po\era ragazza si allontani 
a poco a poco dal disgraziato. 
c infine trovi conso'azione tra !e 
braccia di un altro. Costui. di-
pinto purtroppo a co'.ori rosei 
quanto improbabili. e un tipo-
grafo di sentimer.ti democrati-
ci, che conduce la sua solitaria 
lotta antifascist chiuso in una 
villetta-mulino su un'isola. in un 
panorama alia Jules e Jim: ri-
chiamo av\alorato dal fatto che 
l'attore e Henri Serre. il quale 
si affermd appunto in uno dei fa-
mosi personaggi di Truffaut. 

Col duello finale alia pistola, 
che contrappone i due uomini 
innamorati della stessa donna. 
il quadra «ramantico» e com-
pleto. Ma. nonostante cid. Tin-
quietante protagonista resta e. 
sebbene non favorite dal dop-
piagg:o. certe scene tra man'.o 
e moglie (lui e Jean-Louis Trin-
tignant, lei Romy Schneider, en-
trambi piiittosto impegnati) man-
tengono la loro rcahstica sgra-
devolezza. 

vice 

apostolo 
della bonta 
«II contratto » nasce da una sperimenta-
ta invenzione teatrale (quella del realismo 
magico e della fiaba grottesca) e da un 
atteggiamento morale pieno di amarezza 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 12. 

Alia lunga serie di prota-
gomsti, solitari portatori di 
una polemica ora fantastica e 
sognata ora concreta e ama-
ra e sarcastica contro la so 
cieta — da Luca Cupiello di 
Natale in casa Cupiello al 
Gennaro di Napoli milionaria, 
dal Pasquale di Questi fanta-
smi all'Alberto Saporito di Le 
voci di dentro su su fino al 
Barracano del Sindaco del 
rione Sanita — Eduardo De 
Filippo ha ora aggiunlo, nella 
sua ultima commedia II con 
tratto andata in scena questa 
sera alia Fenice, spettacolo 
di chiusura del XXVI Festival 
della prosa, il personaggio di 

Geronta Sebezio. Esso nasce 
da una sperimentata inven
zione teatrale, quella del rea
lismo magico e del fiabesco 
grottesco; da un atteggiamen
to etico pieno di amarezza, sul-
iorlo del cinismo; da una de-
nuncia di tipo moralistico: 
come si vede, una matrice 
complessa, e, qui nel Con 
tratto non del tutto chiara, 
anche se contenente i tipici 
fermenti poetici eduardiam. 
Parliamo dell'invenzione tea
trale. Eduardo crea qui un 
personaggio di profeta della 
bonta, che appare al tempo 
stesso un mago (di quelli cart 
alia superstizione delle genti 
del Sud: la vicenda si svolge 
nel Salernitano); e che e, tn
sieme, un proprielario terrie-
ro, un uomo concreto, tutto 
intento ai suoi affari. Si chia-
ma Geronta Sebezio, e per 
due atti e mezzo Eduardo ce 
lo mostra nella sua parte di 
benefico portatore della pace 
familiare, delta concordia, 
della generosita. Egli per se
gue tutto cid con evangelica 
ostinazione: e « costringe > la 
gente della contrada. ricchi 
mezzadri. avidi padroni, arti-
giani inariditi dall'interesse, 
a diventare buoni, prometten-
do loro, in base ad un con
tratto soltanto moralmente 
vincolante. e per il quale nul
la egli, Geronta. percepisce, 
di Tesuscitarli in caso di mor-
te improvvisa e non provo-
cata da malattia. Lo ha gia 
fatto — ci fa sapere Eduardo 
— alcune volte: il caso piu 
clamoroso & quello di Isidoro, 
un derelitto faccendiere di 
fattoria, che e stato richia-
mato in vita da Sebezio fa-
cendo leva sull'amore, I'ami-
cizia, la simpatia che da tutti 
Isidoro si era guadagnato. 

Al terfatto scopriremo, in-
vece, che dietro a quell'evan-
gelismo ad oltranza (< Dare, 
dare, dare, spogliarsi di tutto 
senza preoccuparsi della mi-
seria che pud venire a bat-
tere alia porta di casa. Voler 
bene a tutti senza distinzione. 
amici e nemici e dare. dare. 
dare. Se rni chiedono il san 
gue. io mi spacco il cuore e 
dico: serviti! >) si nasconde 
una gaglioffesca macchina 
zione. intesa a creare, con 
quel ricatlo della resurrezio-
ne, intricatissime complicazio-
ni testamentarie. Dalle quali 
Sebezio trae il proprio van-
taggio, come ci conferma il 
caso del defunto Gaetano Tro-
cina che, per far fede al con
tratto stipulato con Geronta. 
ha lasciato un terzn dei suoi 
beni ad un cugino. fino a poco 
prima odiato e maltrattato 

Non essendo naturalmente 
riuscito a resuscitare il mor-
to, Geronta convince Veredi 
tiero inatteso ad accettare 
una transazione coi parenti e 
ad andarsene in Argentina: 
ma della somma che gli vie-
ne concessa, vedremo Geronta 
tTattenersi, segretamente, una 
grossa porzione. 

Cosi il personaggio profeta 
del bene si rirela essere un 
furbo imbroglione. La rivela-
zione non e un * cotpo d: sce
na ^: arnra al terz'atto. ma 
lentamente preparata da par-
ticolari che di primo acchito 
appaiono trascurabili. ma che. 
poi. ripensati. danno I'idea di 
come Eduardo abbia voluto 
piu che giocare su questo ro-
vesciamento, portarvi lo spet-
tatore come una logica con-
clusione, partendo fin dallo 
inizio dalla constatazione del-
Vimpossibilita del bene aulen-
tico nella societd di oggi. 

Per parziali acquisizioni, 
dunque, si compone la figura 
del risvsdtatore. del mago 
imbroglione. Resta il fatto 
che il suo ricalto della resur-
rezione funziona. Coloro che 
hanno firmato. si comportano 
bene. 

Dunque, dice Eduardo, per 
avere del bene — e in que
sta sua concezione del bene 
e'e dentro tutto il suo antico 
moralismo, assetato di purez* 
za, di comprensione tra oli uo~ 
mini, di semplicita, di disinte-

resse. ecc. — occormno I'im
broglio e la paura della mor-
te, il timore del castigo. Alia 
fine della favola, pero. quan-
do un nuovo contraente del 
contratto. un ricco mezzadro e 
costruttore, festeggia le sue 
nozze con una donna, gia ma-
dre di due figli. e 11 nella fat
toria riempita di cibi per il 
pantagruelico banchetto, Ge
ronta — che ha appena porta-
to a compimento il suo « col-
po» nei confronti dell'erede 
illegittimo — sale su un suo 
tronetto (immagine di un ama 
ro grottesco. anche se un po' 
facile) e si mette a spralnquia-
re sulla bonta di cui ora e 
pervaso lo sposo. noi sappia-
mo che tutto e menzonna: che 
sono parole vuote di senso, 
che un'altra macchinazione d 
in atto. E la gente della festa, 
senza dar retta a Geronta. si 
getta sulle tavole imbandite. 
lacerante immagine di ottusa 
bestialita. di avidita e di fame. 

Tutto il primo atto e costrui-
to in modo da raccontare Van-
tefatto, da far sapere al pub
blico quel che e success con 
la «: resurrezione > di Isidoro 
(ottimamente interpretato da 
Enzo Domelli). con le indagini 
della polizia. con i defunti ri 
chiamati in vita e che hanno 
donato a Geronta i loro ri-
tratti accompagnandoli con de-
diche in apparenza inequivo-
cabili. Tutti dicono. infatti. che 
Geronta ha « ridato vita » ai 
vari firmatari; e alia fine. 
quando anche Verede benefica-
to da Geronta se ne va lascian-
dogli la propria fotografia in-
grandita. sapremo che cosa 
significa « ridare la vita > per 
questa gente. Significa avere 
finalmente danaro. La trova-
ta delle fotografie e nel mi-
glior stile ironico di Eduardo; 
di esso, da una perfetta misu-
ra tutto il secondo atto, certa-
mente il migliore della com
media. 

Qui. nel secondo atto. ai 
temi del danaro. dell'avidita, 
della morte, si aggiunge quel
lo. cosi caro a Eduardo, della 
famiglia. Ci la famiglia Tro-
cina seduta nel terrazzo di 
casa. tutta lamenti e dolore: e 
appena morto Gaetano. il pa
dre di Palmira (Isa Danieli) 
e di Carmeluccio (Bruno Ci-
rino), marito di Silvia (Pupel-
la Maggio). Piangono il mor
to? Nemmeno per sogno: so
no desolati per il lestamento 
che lascia al cugino Giacomi-
no (Benxamino Maggio) un ter-
zo dell'eredita. Intanto. men
tre il cadavere e di Id, a uno 
a uno i Trocina si mettono a 
mangiare pasta e fagioli e ca-
pretto e a bersi del buon vino. 

Momenti. abbiamo detto; mo
menta del migliore Eduardo. 
che tuttavia con questo Con 
tratto non ci pare sia riuscito 
a creare un grande spettacolo 
fuso. omogeneo. lucido. Se da 
un lato ci senti una ancora non 
compiuta maturazione (non si 
dimentichi che Eduardo e re
duce da un intervento chirur-
gico e da una convalescenza 
lunga). e per questo sara bene 
rivedere lo spettacolo da qui 
a qualche replica, quando i 
tempi e i ritmi della rappre-
sentazione avranno assunto un 
loro preciso e sicuro andamen-
to. dall'altro, pero, constati 
una certa treddezza e artifi-
ciosita. qua~i come se non si 
fosse voluto determinare chia
ramente natura e sile della 
commedia Mentre Eduardo 
porta forse ad un estremo. ol
tre il quale e'e la sterilita. il 
suo meraviglioso c non recita-
re y. gli altri attori tendono a 
colorire troppo (ma si salva in 
maniera eccellente Pupella 
Maggio. nella breve ma inten-
sa caratterizzazione della ve-
dova Trocina), aiutati in cid 
anche dai costumi disegnati 
da Renato Guttuso. alcuni dei 
quah di un espressionismo cro 
matico che ne sottolinea iron: 
camente la goffa rusticanita 
La smagliante tavolozza di 
Guttuso la si rttrova pari pari 
nella scenografia; scenograda 
pittorica. vistosamente croma-
tica. che ci e parsa perfetta-
mente coerente con lo spetta
colo 

Tra gli attori. citiamo anco
ra Vittorio Mezzogiorno (il 
giornalista che fa visita a Ge
ronta nel primo atto), Nino 
Vingelli (bravo nella parte del 
ricco sposo del terzo alto). Al 
do Bufi (il brigadiere). Linda 
Moretti (Maddalena. la sposa 
del terzo atto) Musiche di *ce-
na di Nino Rnta A Eduardo in-
terprete e regista. piu volte 
comparso alia ribalta alia fine, 
e ai suoi attori, il pubblico 
della Fenice ha tributato un 
affettuoso saluto. 

Arturo Lazzari 

Planchon 
presenta 

«Tartuf o» 
a Milano 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 12. , 

Proveniente da Chambery. e 
arnvato OKRI a Milano Roger 
Planchon, direttore del Thea
tre de la Cite di Villeurbanne. 
regista e autore drammatico. 
Domani sera, al Lirico. verra 
presentato, nppunto dalla com-
pagnia del Theatre de la Cit6 
quello che b considerato uno 
dei maggiorl spettacoll di 
Planchon, Tartuffe dl Moliere. 

Planchon non ha fatto quasi 
In tempo a deporre le valige, 
che alle 15 circa stava gia fa-
cendo una conferenza stnmpa 
nel foyer del Piccolo teatro. 

Ha parlato sublto, natural
mente. della sua concezione 
del teatro pubblico, sostenen-
do con la consueta energia 
la sua tesi della nazionalizza-
zione di tutti i teatn. Uno 
stato moderno. ha detto. deve 
pagarsi il suo teatro cosi come 
si paga. senza trarne lucro, il 
sistema giudiziario o quello 
dei laboratori di ricerca. Ma 
la cosa davvero fondamentale 
— e che sarebbe autentico se
gno di democrazia — sarebbe 
che il potere, cioe lo stato non 
chieda assolutamente nulla in 
cambio sul piano politico, esi-
gendo, come lo esige dalla giu-
stizia, che l'arte, che 1'attivita 
culturale siano totalmente In-
dipendenti. 

Planchon ha pot accennato 
all'attivita svolta a Villeurban
ne II Theatre de la Cite, ha 
detto. e il primo teatro in 
Francia quanto alia frequenza 
del pubblico popolare. ope-
raio- pur riconoscendo che 
esso e ancora assai limitato. 
Per stimolare la presenza ope-
raia in teatro, lui e l'equipe 
di Villeurbanne vanno spesso 
nelle fabbriche, a fare dei « co-
mizi teatrali ». 

Da domani sera il pubblico 
milanese potra assistere al Li
rico ad uno degli spettacoll 
di Planchon piu discuss! e co-
nosciuti a Hvello internaziona-
le. II suo Tartufo — messo in 
scena per la prima volta nel 
1962 — rovescia totalmente la 
tradizione classica francese di 
questo testo molierla'no, per
che fa dl Tartufo non gia un 
vecchio untuoso e maligno, 
ma un giovane di 35 anni, pia-
cente e sensuale. Egli non e 
tanto un personaggio cupo e 
demoniaco, un caso patologi-
co, ma un tiplco esponente di 
una certa categoria del clero 
francese del Seicento, un « pe
tit collet »; un esponente della 
religiosita barocca, tutta sen-
sualita. 

A parte I'interesse per que
sta nuova concezione registica, 
a parte I'interesse per la bra
vura degli tnterpreti (Tartufo 
e Michel Auclair), lo spetta
colo ha un'altra componente 
di grande rilievo: la ormai fa-
mosa scenografia di Rend Al-
lio, che ha riempito le pareti 
della casa di Orgon di quadri, 
ingranditl, della pittura ba
rocca francese, santi e verginl 
in pose mistico-sensuali. E ha 
lnventato una scenografia che 
fa penetrare di atto in atto 
gli spettatori sempre piu nel 
cuore della casa, nel seno del
la famiglia, che alia fine la 
vince contro l'infatuazlone di 
Orgon e si afferma come so-
lida istituzione borghese. al-
leata col monarca assoluto 
contro le dissolutezze e gli in-
ganni della societa. 

In Morocco 
il Festival 

mediterraneo 
del cinema 

D direttore generale del
la cinematografia marocchi-
na. attualmente a Roma, ha 
annunciato la realizzazione 
del I Festival Cinematografi-
co del Mediterraneo. La ma-
nifestazione si svolgera nel
la prossirna primavera a 
Tangeri. e le proiezioni dei 
film migliori verranno ripe-
tute a Rabat e Casablanca. 
II Festival si svolgera con 
il patrocinio del ministero 
delle Informazioni del Ma-
rocco e del governatore di 
Tangeri. 

Le maggiori autorita cine-
matografiche italiane hanno 
assicurato la piu completa 
partecipazione del nostro pae-
se alia manifestazione. che 
assumera una particolare im-
portanza per gli scambi cine-
matograrki con l'Africa e i 
possibili accordi che potran-
no essere realizzati. La ma-
nifestazoine ha il principale 
scopo di rinsaldare maggior-
mente i rapporti cinemato-
grafici e cultural} fra le na-
zioni europee del Mediterra
neo ed il continente africano. 
A Tangeri converranno. oltre 
alle piu alte personality dei 
paesi partecipanti, gli opera-
tori economici del continente 
africano che avranno cosl 
modo di prendere diretti con-
tatti con i produttori europei. 

• • • • • • • • • raaiv!/ 
a video spento 

LE COSTE DISTRUTTE — 
Da anni ormai torna a in-
ti'rvalli regolari sulla stam-
va e anche sul video il te
nia della distruzione che 
in questo ultimo mezzo 
secolo. e con mago'iore in-
tensila net deccmn piu re
cent i. si e andata operan-
do ai danni del nostro pa-
trnnonio naturale. Urbani-
sti, ijiienisti, naturalisti de-
nutwiano lo scempio com-
piuto nelle cittd e nelle 
campagne. sulle coste e al-
I'interno del nostro Paese: 
ma avviene che, mentre 
costoro denunciano da una 
parte, altri, dall'altra par
te. continuano tranquilla-
mente nella loro opera di 
distruzione. Cosi. il dibatti-
to su questo tema importan-
ttssimo rischia di ridursi 
ad una cantilena lamento-
sa. destinata a spegnersi 
l>er spontaneo esaurimento 
quando m Italia non rimar-
ra piu nulla da salvare 

E' questa realta che inde-
bolisce obietttvamente. e 
di molto, discorsi come 
quello compiuto. anche te-
n sera, dal ctclo documen-
tarto Quando la natura 
scompare di Annati c Mo 
rncelli. Un ctclo cui non si 
pud non rtconoseere — e 
i'abhtamo scritto anche la 
settimana scorsa — un cer-
to impegno e una sicura se-
rietd di intenzioni: ieri sera 
si parlava delle coste. e il 
documentario ha toccata nu-
merosi punti dolenti. Di-
scorso a momenti accorato. 
documentato (e. del resto, i( 
materiale documentario d 
abbondante dovunque ci si 
volga); nella parte finale 
che rtquardava le bonificlie 
sbaaliate e gli esempi post 
tivi di ri serre in Fran 
eta (la Camargue) e in Ro 
mania (la foce del Danu-
bio), anche particolarmente 
mteressante e ricco dt efft-
caci riprese. Ma. ripcttamo, 
troppe volte ripctuto negh 
stessi termini (nella scor
sa stagione, TV-7 affrontd 
proprio t temi delle pinete 
e delle coste), e quindi ine-
vitabilmente velleitario. 

CACCIA AI RESPONSABI- , 
LI — Vogliamo dire, con ' 
questo. che la televisione, 
se non ha la forza di mu-
tare le cose, dovrebbe ri-
nunciare a mchicste di que
sto genere? Nemmeno per 
sogno. Diciamo, invece. 
che, procedendo, il discorso 
dovrebbe essere approfon-
dtto c precisaio. In primo 
luogo: ieri sera, si e parla
to anche troppo spesso <fl 
responsalnliid « dWI'iiomo » 
e * degli uomini ». Ala que
sti uomini non s'tamo affat
to tutti noi: questi uomini 
hanno nomi e cognomi: per
che non cominciamo a in-
dividuarli? Si pud anche co-
minciare da un esempio: ie
ri sera, uno degli intervi-
stati ha accennato al caso 
della rovina delta phieta di 
Follonica. tuttora in corso 
per precise responsabilitd. 
Perchd non scavare su que
sto caso? In secondo luogo: 
quando si parla di strode 

. costruite lungo la battigia, 
di leggi vecchie. di Io»i:;a-
ztom. e lo Stato. e il go-
verno che si chiama in cau
sa: perche. dunque. nnn lo 
si fa piu direttamente e, 
anche qui. nominatira-
mente? 

Parliamoci chiaro: il fat
to & che. anche sotto que
sto proftlo. lo scempio non 
o dovuto soltonto a una de
bate « coscienza >. Anche 
questa, in realta, d una 
conseguenza della politica 
che difende certi prtvilegi. 
nonostante le apparenze. 
Un pala2zo insediato sulla • 
spiaggia. favorisce dieci o 
icnli mquilini. ma allonia 
na dal mare una folia di 
persone che non hanno la 
poistbtlttd di allogo'tare in 
quel fabbrtcato. Per chi la
voro la speculazionc? Chi 
tnqutna le acquc? Chi com 
pie le lottizzaziont? E' a 
qucste domande che bisogna 
rispondere. se si vuole con-
tribuire davvero a salvare 
qualcosa. 

g. c. 

preparatevi a... 
I volontari di Kennedy (TV 1° ore 21) 

I • volontari della pace», creati per lniziativa dl 
Kennedy, sono tra i soggetti prefer i t i dalla nostra TV: 
stasera va in onda un altro documentario che di loro 
si occupa. Questi « volontari » dovrebbero costituire un 
impegno americano verso I Paesl del Terzo mondo: ma, 
in ver i ta, sul Terzo mondo la TV ha ancora da dire) 
troppe cose e ben piu important! di questa. 

Torna Sheridan (TV 2° ore 21,15) 
Ubaldo Lay torna da stasera, e per cinque stil l-

mane, a vestire I panni del tenente Sheridan. I l imi t i 
d i questi c giallt > pseudoamerlcani scri t t l da Casacci, 
Ciambricco e Rossi sono stal l piu volte r i levat i : chi 
sceglie d i assistervi sa, comunque, con che cosa avra 
a che fare. Questa volta, I'avventura d l Sheridan-rriota 
attorno a un quadro di gran prezzo, rubato subilo dopo 
un omtcldio: e non saranno I colpi dl scena a mancare. 

programmi *# 
TELEVISIONE 1* 

10-11,20 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
Per Gcnova • xonm collegat* 

17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

a) LA TERRA DEGLI UOMINI 
b ) NEL PAESE DELLE BELVE 
c) BILLYDOG 

18,50 MADAME CURIE 
Riduzione televisiva 

19.45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — 1 VOLONTARI Dl KENNEDY 
Testo di Vincenro Apicella 

2 2 , — VOCI NUOVE PER LA CANZONE 
2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
2 1 , — TELEGIORNALE 
21,15 SHERIDAN, SOU ADR A OMICIDI 

« PASO DOBLE » 
22,30 ZOOM 

Settimanale di attualita cultural* 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 1, 8, 
10, 12, 13, 15. 17. 20. 23; 
6,30: Bollettino per i na-
viganti; 6.35: 1* Corso di 
lingua inglese; 6.50: 2* Cor
so di lingua inglese; 7J0: 
Musica stop; 7.48: Ieri al 
Parlamento; 8,30: Le can-
zonl del mattino; 9,07: Co-
lonna musicale; 10,20: Le 
ore della musica; 11: Le 
ore della musica (seconda 
parte); 11,30: Profili dl ar
tist! lirici: Soprano Elena 
Suliotis; 12,05: Contrap-
punto; 13,20: Tutto Dorel-
li; 11.40: Zibaldone Italia
no; 15.10: Zibaldone italia
no (Seconda parte): 15.45: 
Relax a 45 giri; 16: Pro-
gramma per i ragazzi; 
16.30: Corriere del disco; 
17: La vocs dei lavoratori; 
17,20: Giuseppe Balsamo. 
Romanzo di A. Dumas -
15* puntata; 1735: Solisti 
di musica leggera; 17,45: 
Tribuna de! giorani; 1845: 
Per vol giovani; 1945: Ti 
scrivo dall'ingorgo; 2045: 
La voce dl Gloria Chri
stian; 20,20: Concerto sin-
fonico diretto da Jerzy 
SemJcov. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30. 
740. 830, 9.30. 1040, 1140. 
12,15, 1340. 1440, 1540, 
1640. 1740. 1840, 1940, 
2140. 2240; 645: Colonna 
musicale; 8.15: Buon viag-
gio; 8,45: Signorl l'orche-
stra; 9 4 * Romantics; 9,40: 
Album musicale; 10: Con-
auelo, romanzo dl Oeorg* 

Sand. 5* puntata; 10,15: 
Jazz panorama; 10,40: Un 
uomo e una musica: Nino 
Rota; 11.42: Le canzoni d«-
gli anni '60; 13: Hit Para
de; H: Juke-box; 14.45: 
Per gii amici del disco; 
15: Per Ia rostra discote-
ca; 15,15: Grandi cantantl 
lirici: Tenore Beniamino 
Gigli; 16: Partitisslma; 
16,05: Charles Aznavour; 
1648: Pomeridlana; 1845: 
Classe unica; 1940: Radio-
sera; 20: Musica e sket
ches. 

TERZO 

940: Bedrich Smetana; 
10: Franz Schubert, Johan
nes Brahm; 1045: Gabriel 
Faure; 1045: Richard Wa
gner, Bohuslav Martinu; 
12,10: Meridiano di Green
wich; 1240: Musiche dl J. 
B. Loeillet e H. Villa Lo-
bos; 12,45: Concerto sin-
fonico, solista Salvatons 
Accardo; 1440: Concerto 
operistico, soprano Joan 
Sutherland; 15,05: Franz 
Schubert; 1540: II Castel-
lo del Principe Barbablu, 
musica di Bela Bartok; 
16,40: Wolfgang Amadeus 
Mozart; 17: Le opinion! 
degli altri, rass. della stam-
pa estera; 17.10: Igor Stra-
winsky; 1740: 1» Corso dl 
lingua inglese; 1745: 3* 
Corso di lingua Inglese; 
17,45: Fretferic Chopin; 18 
e 15: Quadrante economi
co: 1848: Musica leggera 
d'eccezlone; 18,45: Dal « Fa-
sttval Inlemazlonale M 
Musica Conteraporaoas 4 
Zagabria 1967 a. 
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