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Teatri chiusl in tutta Italia 

Totale lo sciopero 
degli attori 
Corteo di artisti a Torino — Inter-
rogazione comunista alia Camera 

Sugli schermi di Roma un'eccezionale opera cinematografica 

Un fantasma 

la «legge 
Corona» per 

il teatro 
Insercnclosi nel dibattito sul 

teatro drammatico, riapcrto dal-
lo scioj>cro degli attori, Paolo 
Grassi ha rilasciato un'intervi-
ita, riportatu ieri integralmente 
dall'Avanlt!, in cui, dopo aver 
mjRnificato la «legge Corona 
sul teatro drammatico», ha 
ajigiunto die il progetto di 
legge comunista firm.ito dal sot-
toscritto « ncl huono the con-
ticnc ricalca Ic innova/ioni del-
la legge Corona; per il resto, 
per quanto di propria inven-
7ione, c un esempio di incom-
peten/a e demagogia nonche 
di veramente scarsa gencrosita 
verso ci6 che sostanzialmente 
si c fatto nel e per il teatro 
di prosa in Italia ». 

Questc dichiara/ioni esigono 
qualche messa a punto. In pri-
nio luogo va rilevato the ton-
frontare la « legge Corona » con 
la proposta ill legge I\A me pre-
setitata con altri colleghi del 
Ciiuppo tomunista alia Came
ra d 2H ottohrc 1967, e come 
confrontare un fantasma con 
una rcalta. La « legge Corona », 
infatti, non e altro che un 
fantasma. Sono anni che ess a 
aleggia — sempre «hnminen-
te» — sull'amhicnte teatrale 
ogni volta che i problemi del 
teatro tornano alia ribalta del-
1'attenzione pubblica, senza che 
sia inai stata definitivamente 
elaborata e portata in Parla-
niemo Un comunicato cmesso 
ieri dal tninistero del Turismo 
e dello Spettacolo afferma che 
10 schema del progetto di leg
ge Corona fu « diramato per il 
nccessario concerto dei ministri 
intcrcssati» il 14 settembre 
1966 cd ottennc «la relativa 
copcrtura finanziaria » dal Con-
siglio dei Ministri il 31 lu-
glio 1967. Tuttavia c un fatto 
che esso giace tuttora nei cas-
setti del ministcro. Perche? 
Perche" i partiti che formano 
Ja coalizione governativa sono 
sn qucsta materia, come su 
tante ahrc, in profondo disac-
cordo tra loro. Ci6 ha dovuto 
ammettere imphcitamente lo 
stesso Paolo Grassi, tanto e 
vero che ha dichiarato: «Oc-
corre che il ministro per il 
Turismo e lo Spettacolo porti 
la legge al Consiglio dei Mi
nistri con 1'accordo politico del-
la maggioranza». Ma allora: 
non solo 1'accordo a tutt'oggi 
non esiste, ma sorgc persino 
il dubbio che quello schema 
non sia mai stato portato al-
I'esame collegiale del governol 

E* pcrcio puramente dema-
gogico parlarc di una «legge 
Corona», che non esiste, per 
contrapporl i alia nostra pro
posta di Icggc, che tnvece e 
pronta per esscrc discussa in 
Parlamcnto. 

Quanto a qucst'ultima, c 
troppo facile aflcrmare gencri-
camente, come fa Paolo Grassi 
con sicumera, che il buono vi 
e prcso in prestito dallo sche
ma del ministro c tutto il re
sto e fmtto di « incompctenza 
e demagogia ». Paolo Grassi do-
vrebbe darsi la pena di dimo-
strarc qucsta sua gratuita af-
fermazione, citando gli articoli 
dclla proposta di legge da me 
prcscntat.t che si prcstcrcbbc-
ro a simile taccia. Inline, per 
quanto ngujrd.i la « scarsa ge-
nerosita \erso etc* che sostan-
7ialmcntc si c fatto ncl c per il 
teatro di prosa in Italia », Pao
lo Grassi si rifcriscc certamen 
te al fatto che nclla nostra pro
posta di legge ci siamo rifiuta-
fi di dare al Piccolo Teatro di 
Mil.ino, da lui dirctto con in* 
dubbic bencmcrenze, una po-
sizionc di privilcgio rispctto ad 
altri teatri stabili non meno 
meritcvoli. in una assurda ge-
rarchia piramidalc. Ci siamo 
cioe pfiutati <li riulcarc quan
to il ministro Coronj ha pii 
imposto a suo tempo, con la 
legge sugli cnti lirici, nei con-
fronti dclla Scala di Milano. 
operazione che sollcvo pressoche' 
unanimi proteste nclla stes-
ta maggioranza governativa 

In conclusione, mi scmbra 
; che fl comunicato del mini
stcro e l'intcrvista di Paolo 

I Grassi costituiscano un tenta-
tivo di coprirc c maschcrare la 
inetlicicnza della coalizione go
vernativa col ruhiamarc una 
legge fantasmi e al contempo 
col mettcrc in atto una di\cr-
sione polcmici del tutto pre 
testuosa. nei confronti dclla 
proposta di legge comunisia. 
unico strumento Icgislamo par-
lamentarmcnte regolare e per-
tanto suscetiibile di discussio-
ne (e, attraverso la discussio-
ne, anche di miglioramenti, 
come per tutte le cose umane). 
11 peggk) c rimmobilismo go-
vemativo, dcterminato dai dis-
tidi nclla maggioranza e dal-
la pervicace volonti del mi
nistro di non consentire die si 
alTronti il problcma del teatro 
italiano sen*-! che sia prima 
san.ua la spaccarura della coa 
lizionc e la contumacia del f > 
*emo. Ma come e quando 1'una 
• 1'altra potranno esscrc sa-
Mte? 

Paolo Alatri 

Senza defezioni lo sciopero 
degli attori delle Compagnie 
teatrali. In tutta Italia ieri se
ra i teatri sono rimasti chiusi 
e le ribalte spente. Con que-
sta nuova azione di lotta gli 
attori hanno voluto sottolinea-
re la necessita di ottenere la 
sicurezza e la dignita del la-
voro. Le difflcolta economiche 
cui vanno incontro gli attori 
con lo sciopero sono forti, e 
quindi tanto piu deve essere 
sottohneata e valutata la de-
cisione di chiudere i teatri. 
Per molte Compagnie si trat-
ta di rischiare lo sciogl'mento. 

Giungono alia SAI (Societa 
attori italiani) nuove espres-
sioni di solidaricta. Gino Bra-
mieri, che, con la sua com-
pagnia. stava eseguendo un 
giro in Italia con uno spet
tacolo di rivista. ha comuni
cato la sua astensione dal la-
voro, mentre le due Compa
gnie del Teatro Stabile di Ge-
tiova, che avevano in program-
ma due spettacoli per il 21 e il 
22 febbraio. hnnno sospeso da 
ieri mattinn le prove. I can 
tanti di musica kggera nan 
no mamfestato. da parte loro. 
in un comunicato emesso dal-
la LACOIAI (Libera associa-
zione cantanti orchestre ita-
liane musica leggera), la pro
pria solidarieta con gli artisti 
in sciopero. Anche gli annun-
ciatori rad;otclevisivi hanno 
espresso il loro appoggio alle 
rivendicazinni degli attori e 
in un comunicato della loro 
associazione — PART — si 
sono impegnati a non sosti-
tuire per ncssun motivo gli 
attori in sciopero. Alberto Sor-
di. il quale sta attualmenft 
c incidendo ^ alia RAI una se-
rie di trasmissioni che vanno 
in onda ogni settimana. ha in-
terrotto le registrazioni. 

Prosegue, intanto. 1' azione 
di picchettaggio alle sedi del
la Rai-Tv. Un vero e proprio 
< centro > 6 istituito, fin da 
venerdi scorso, in via Col di 
Lana. Vi fanno capo gli atto
ri che vengono poi inviati in 
via Teulada, in via Asiago, 
agli ingressi di Cinecitta e 
dinanzi alle varie case di pro-
duzione cinematografica. In 
questa azione di picchettaggio 
si iistincuono. soprattutto. Ar-
noldo Foa. Carlo D'Angelo. 
Gian Maria Volnntd e le at-
trici Carla Gravina. Anna Mi-
serocchi. Esmeralda Ruspoli 
e Isabella Riagini. Ma si pud 
dire — senza tema di smenti-
ta — che tutti gli attori sono 
impegnati. in modi diversi, in 
qucsta azione di lotta. perch6 
lo sciopero. che la SAI e i 
sindacati hanno proclamato a 
tempo indeterminato. prose
gue compatto. 

Domani mattina una nuova 
assemblea degli attori si svol-
gcrA alle 10.30 al Teatro dei 
Satiri di Roma, mentre un 
affollato incontro ha avuto 
lungo ieri sera a Milano. 

Sarah Ferrati. che soltanto 
1'altro ieri. dopo una lunga ma-
lattia. aveva ripreso il suo 
nosto in teatro recitando a Mi
lano in Un equilibrio delicato 
di Albee. si e detta Heta di 
essersi ristabilita appena in 
tempo per partecipare alio 
sciopero. Da notare che regista 
e capocomico della Compagnia 
6 Franco ZefTirelli. il quale si 
e dichiarato contro lo sciopero 
degli attori e ha minacciato. 
an7i. lo scioglimento delle sue 
duo compagnie. 

A Torino la Compagnia di 
Vittor o Gassman che. per con-
to dello Stabile di Torino, si 
accingeva a mettere in sccna 
Riccardo III di Shakespeare. 
ha intcrrotto le prove. Attori 
e attrici. che in questi giorni 
si trovano nella citta piemon-
tese. hanno dato v'ta ieri sera 
ad una maniFestazione di pro-
testa. contro il mancato acco-
glimento delle loro richieste. 

davanti al teatro Carignano. 
Un corteo con cartelli ha at-
traversato le vie del centro. 

A Bologna gli attori del 
Teatro Stabile, che erano im
pegnati nelle prove de 11 ba-
gno di Maiakovski. sotto la di-
rezione di Franco Parenti, 
hanno deciso di sospendere la 
attivita. E' stata anche an-
nullata una pubblica lettura 
del testo. in programme per 
oggi. 

I deputati comunisti Paolo A-
latri e Luciana Vivian' hannn 
presentato ieri al ministro del 
Turismo e dello Spettacolo una 
interrogazione «per sapc-re 
quali urgent! iniziative egli 
intenda prendere, assumendosi 
le proprie responsabilita. per 
accogliere le giuste richieste a-
vanzate dalle numerose e com-
patte categorie degli attori im
pegnati in una agitazione che 
investe tutto il mondo dello 
spettacolo A parere degli in-
terroganti, l'iniziativa del mi-
n;stro dovrebbe svolgersi in 
duplice direzione. e cioe non 
soltanto tome opera di media-
7ione nei confronti dei datori di 
la\oro privati, ma anche e so
prattutto operando quelle mo-
difiche che sono ritenute ne-
cessarie nei confronti degli or
ganism! pubblici e che sono di 
competenza governativa >. 

Due mondi a confronto 
in «Lontano dal Vietnam* 

Un film che e insieme testimonianza e atto 
d'accusa, grido dj collera e gesto di riflessione 

E' arrivato Lontano dal Viet
nam: da tempo non ci acca-
deva di sentir scrosciare gli 
applausi, gia dopo la prima 
proiezione pomeridiana. in una 
sola cinematografica di Roma. 
11 Salone Margherita. ormai 
consolidato nella sua attivita 
* d'essai >, accoglie da ieri. in 
un'accurata edizione italiana, 
quest'opera straordinaria, frut-
to del lavoro collettivo d'un 
gruppo di registi europei — Jo 
olandene Joris lvens. maestro 
del documentarismo mondiale, 
e poi Agnes Varda, Jean Luc 
Godard. Claude Lelouch, Chris 
Marker, Alain Resnais, tutti 
di lingua e di cultura jrance-
se — e dell'americano William 
Klein. 

Lontano dal Vietnam t?, in
sieme, una testimonianza e un 
atto d'accusa, un dossier di-
plomatico e un Hbello politico, 
un grido di collera e un gesto 
di rijlessione. Non sappiamo 
se davvero da esso cominci 
una nuova strada per U cine
ma, come ha scritto qualche 
collega parigino; siamo pero 
sicuri dclla sua forza di richia-
mo alia capacity non soltanto 
di denuncia, ma di conoscen-
za, che il cinema ha saputo 
avere nei ntomenti migliori 
della sua storia. L'aggressivi-
tA del tema vi si traduce diret-
tamente in una forma limpi-
da, audace, calzante. 

La scomparsa di Mae Marsh 

Fu la «star» 
di Griffith 

H E R M O S A B E A C H — E ' mor la mar ted l , a l l ' c t i d i 72 anni , 
I ' a t t r k e amar icana M a e M a r s h che raggiunse la celebrita nei 
tempi erolci del cinema muto. I I suo vero nome era Lee A r m s ; 
non sono state rese note le cause del decesso. Ne l la foto: M a e 
Marsh in una scena di « Nascita di una naxione » d i G r i f f i t h , il 
f i lm che la impose come star internazionale: al lora I 'attrice 
aveva diciannove anni 

Teatro 
Cripure 

Le \is.te dt compagnie stra-
niere nel nostro pacse. ai di 
fi»n delle rassegrte mternazjo-
nah di Venezia e di Kirenre. 
soiio sempre p.uttosto rare, e go 
neralmente l.mnate. comunque. 
ai nonu llaistn o ai grandi conv 
p.ess:. Accogliamo percio con 
particolare simpatia il Theatre 
du Cothume di Lione, che e sta
to ospitato a Roma, al Parioh, 
dal Teatro Club, e che comple-
tera il suo giro artistko in Ita
lia toccando. da oggi in poi, 
Napoli. Firenze. Milano, Vene-
zia. Bologna. Torino. 

La giovane formazkoe pre-
senta Cnpvre. versione teatrale 
del romanzo H sangue nero di 
Ixxiis Guilkxix. curata dallo 
stesso scrittore in anni recenti. 
e ciod a molta dislanza di tem
po dalla pubblicazione del testo 
narrati\o. awenuta nel 1935. La 
\icenda si co'.loca ancora piu 
kmtana. nd 1917. in una piccola 
citta della provincia francese. 
Cripure e il aoprannome (nato 
da un bisticcio sulla Cntico del
la rapion pura) del protagonista. 
il professore di filosofia Merlin. 
AnUconformista lino alia atram-

beria. dileggiato dai colleghi. 
conaiderato dai buoni borghesi 
uno scandalo per i suoi eccessi 
nel bere. per il suo concubinag-
gK» con la camenera Maia. per 
i suoi discorsi. Cnpure e in real-
ta un uomo frastrato nelle am 
biziom creati\e. negli slanci del 
lamore e dell'amicizia. nel de 
sideno di pace. Attorno a lui 
nsuonano gli cvhi siniUn della 
guerra. de! grande massacro. 
che la boLsa retonca patriottar-
da dei notabili e dei militari 
cerca invano di occultare; ma 
giungono fin H. anche. le voci di 
speranza alimentate dalla rivo-
luzkxie russa. dalla parola e dal-
razione di Lenin. 

Cripure, solo. « rifiuta un mon
do die lo rifiuta ». come dice lo 
stesso Guilkiux. Dopo la compo-
sizione — voluta dai suoi pochi. 
pietosi amici — di un duello la 
lui provocato quasi per ritrovare 
la propria dignita ofTesa. egli 
rivolge la pistola contro se 
stesso. 

Dal 1917 al 1935. ai giomi no-
stri. Cripure e il suo dramma 
paiono simboleggiare una ricor-
rente condizione di crisi degli 
intellettuali europei. in stretto 
rapporto con momenti tragici e 
decisivi della storia. Di qui La 
perdurante attualita dell'opera, 

che soprattutto si manifesta nel
la sua seconda parte, piu orga-
nicamente strutturata. e meno 
segnata daL'e fatiche del trasfe-
nmento daDa pagina alia scena. 
Anche k> spettacolo acquista 
maggior peso ed evidenza lad-
do\ e. rinunciando a certe minu-
z e naturalistiche, tende a si-
tuarsi nella dimenssone di un 
trrottesco amaro e stii.zzato. 
comprensivo di epoche e Situa 
z:oni diverse, pur se esattamen 
te conrtesso a uno specifico qua 
dro amb;enta!e. Marcel Mare-
chal e il regista e. insieme. lo 
interprete principale. ed e riu-
scito a equilibrare con bravura 
le due funxioni. tanto che sareb-
be difficile kxlarlo piu per 1'una 
o per 1'altra. Al suo fiance, spic-
cano la vivida presenza di Ta-
tiana Moukhine e le impegnate 
partecipazioni di Jean Dufau. 
Jacques Aneeniol (che ha dise-
enato anche scena e <wtiimiL 
Bernard Bal'et. Daniel Vaivsie 
re. GillM Atlan. Jean Francois 
De!acour. Christian Due. Robert 
Lanour, Jacqueline Messa. Un 
caldissimo successo ha accomu-
nato gli attori e 1'anziano autore. 
evocato anche lui alia ribalta. e 
pale?emente commoswv 

ag. ta. 

Nessun articolo di giornale, 
nessun libro, nessun discorso, 
forse, potranno restituirci con 
tanta sintetica espressivita il 
contrasto Jra le immagini dei 
piloti americaiii — ragazzoni 
atletici, fin troppo ben nutri-
ti — che sfrecciano sui loro 
modernissimi velivoli, carichi 
di morte, dalle piste immense 
delle portaerei e il viso ango-
sciato della ragazza vietnami-
ta che, nel suo fragile riparo, 
accarezza lo spaurito gattino: 
o la figura socratica dell'uomo 
di Hanoi che. appoggiata prcs-
so di se la bicicletta, sedttto 

\ sull'orlo del rifugio individua-
i le, legge tranquillo il proprio 
j quotidiano, in attesa che si 

scateni Vattacco nemico. 

Una siffatta. lacerante con-
traddizione percorre tutto il 
film: da un lato volti umani, 
movimenti armoniosi anche 
nel doiore, tecniche povere e 
antiche. una indomita energia 
vitale; dall'altro, lo strapotere 
dei mezzi materiali. I'ossessio-

j ne dei prodotti da smerciare 
j — siano oggetti superflui, pro-
• pagandati da una pubblicita 
I marfeltanfe. o bombe destina-

te al massacro dei «Viet-
I cor»0 » —, i sorrisi ribaldi del 
j defunto cardinale Spellman, la 

tronfia retorica « patriottica » 
di Westmoreland, le sue di-
chiarazioni che oggi suonano 
ancora piu grottesche, ridico-
le, infami di quando Lontano 
dal Vietnam e* stato fatto. 

Ma c'i anche, e qui la vedia-
mo bene, una diversa Ameri
ca. 11 mezzo milione di mani-
festanti dell'aprile 1967, facce 
oneste. fresche. sinceramente 
contrite o duramente combat-
tive, bocche che urlano o im-
plorano Pace subito. Napalm 
no. E la straziante, contenuta 
dignitd. di Ann Morrison, la 
vedova del quacchero di Bal-
timora bruciatosi vivo dinanzi 
al Pentagono, la quale dice 
che comprende perche" il ma-
rito abbia sacrificato la pro
pria esistenza in segno supre
mo di protesta, e che anche t 
suoi bambini — li vediamo 
correre e giocare attorno a 
lei. apparentemente ignari — 
hanno compreso. 

Lontano dal Vietnam infenfa 
un pubblico processo all'impe-
rialismo americano. e le depo-
sizioni vengono dalle fonti piu 
varie. ma sono tutte schiac-
cianti: e'e* Michele Ray, la 
giornalista francese che e vis-
suta tra la gente del FNL, e 
che ora si vergogna di essere 
tornata nel mondo occidentale: 
c'i Fidel Castro, che illustra 
davanti alia macchina da pre-
sa le ragioni delle guerre di 
liberazione; c'i lo stesso Ho Ci 
Min, che spiega con chiarezza 
e con pazienza i motivi per i 
quali la causa del suo popolo 
e giusta, e vittoriosa. Ci sono 
gli stessi cineasti Godard e 
Resnais (I'uno direttamente. 
1'altro per Vinterposta persona 
dell'attore Bernard Fresson 
nelle vesti di un personaggio 
emblematico). che analizzano 
i dubbi. le crisi. i possibili at-
teggiamenti degli intellettuali 
(e. in particolare. degli uomi-
m" di cinema) d'Europa di
nanzi al conflitto vietnamita. 
Sono, queste ultime, te parti 
piu * costruite *. e anche le 
piu discutibili. di uno spetta
colo comunque sempre teso. 
appassionante, sconvolgente, 
che ruole mobilitare la cn-
scienza del pubblico in una di
rezione non genericamente *ci-
vile». ma piu propriamente 
politico. Anche le affermazioni 
di Godard, sulla battaglia da 
condurre contro «I'lmperiali-
smo economico ed estetico del 
cinema americano > acquista-
no, al di la oVuna perdurante 
vaghezza ideologica dell'auto-
re della Cinese. un respiro piii 
ampio se cnllegate all'interro-
gativo e al monito finale di 
Lontano dal Vietnam, che tm-
pone alio spetiatore una scelta 
nella lotta da cui il mondo e 
dxv'xso. e dal cui esito polra 
essere riunito. ma solo attra-
ver*n un profondo rinnora-
Tnenfo. 

Aggeo Savroli 

De Bosio conferma 

le sue dimissioni 
TORINO. 14 

In una lettera al sindaco di 
Torino Gianfranco De Bosio 
ha confermato le SJC dimissio
ni dai moltephci incanchi afn-
datigh dal locale Teatro Sta
bile. Egli afTerma di non es
sere piu in grado di portare 
sulle sue spalle la responsabi
lita di direttore geoerale, di 
direttore artistico e di primo 
regista del teatro. II suo gesto 
sembra quindi tendente ad ot
tenere una chiarincazione e a 
sollecitare la gia da tempo pro-
gettata istituzione di un con
siglio di direzione dell'ente. 
De Bosio nella ;ua lettera si 
dice infatti in attesa di deci 
sioni del comitate amministra-
tivo e dichiara che per il mo-
mento la sua collaborazione 
con lo Stabile continuera come 
per il passato. 

II regista ha anche reso noto 
che ha rifrutato la nomina a 
sovrintendente degli spettacoli 
Unci all'Arena di Verona. 

Vtetnoml 

A Roma un Brecht 
nuovo per I' Italia 
Lo Stabile della capitale metfera in 

scena « Nella giungla delle citta » 

Prossimamente. piu o meno 
prossimamente — esattamente 
tre giorni dopo il termine dello 
sciopero degli attori — sul pal-
coscenico del Teatro Valle lo 
Stabile romano presentera Nella 
giungla delle citta (lm Dickicht 
der Stadte) di Bertolt Brecht. 
nella traduzione di Paolo Chia-
rini. II testo. scritto da Brecht 
dal 1921 al 1924 (appartiene alia 
prima fase dell'opera dramma-
tica dello scrittore. e fu conce-
pito. gia in evidente distacco dai 
moduli espressionistici. dopo 
Baal e Tamburi nella notte). 
non e stato mai rappresentato 
in Italia per motivi -~ ha detto 
il regista Antonio Calenda in 
occasione di una conferenza 
stampa tenuta ieri — per lo 
meno « biasimevoli >. Comunque 
— ha aggiunto — e abbastanza 
evidente oggi 1'interesse che si 
nutre per questa prima parte 
della produzione brechtiana: lo 
stesso Piccolo Teatro di Milano 
ha in progetto una prossima 
rappresentazione di Baal, prima 
opera scritta dal drammaturgo 
d'Augusta nel 1918. Nella giun
gla delle citta e stato per6 gia 
rappresentato all'estero in tem
pi relativamente recenti: nel 
1959 dalla Compagnia del « Li
ving Theatre >. e nel 1962 in 
Francia. 

Brecht — come racconta lui 
stesso — fu ispirato, per iVeWa 
giungla. dai Masnadieri di Schd-
ler. definita * una lotta feroce, 
aU'ultimo sangue. che viene 
combattuta per beni borghesi >. 
E nel suo dramma. dove gia si 
prefigura una precisa ricerca 
formaie. doveva appunto svol
gersi c una lotta per la lotta. 
senza altro motivo che il piace-
re della lotta. mtesa a null'al-
tro che a designs re il piu for
te >... e la giola della lotta nel 
capitahsmo decadente non e one 
la folle de^enera7ione del pia-
ccre della competizione. Ma 
Sella gtunala — come scrne 
Chianni nel suo noto volume 
dedtcato a Brecht — e anche 
una penetrante «radioscopia 
deH'alienazKxie umana nella mo-
dema societa capitalistica >. do
ve Shlmk e Garga. in una Chi
cago del 1912. non esprimono al
tro che la solitudine disperata 
dell'individuo nella ghingla del
ta metropoli. «tanto grande. 
che non vi e neppure conflitto ». 

Lotta. violenza e alienazione 

combinate in un < gioco ango-
scioso > — come ha detto anco
ra Calenda — che rispecchia 
indirettamente. attraverso una 
dialettica drammatica pretta-
mente c idealistica > (lo afferma 
lo stesso Brecht). quella c lotta 
di classe >. reale, che andava 
svolgendosi in quegli anni. Ma 
Calenda sembra aver posto. nel
la sua iinea registica. in primo 
piano la « violenza >. portatrice 
di «contenuti agghiaccianti >. 
reifVcati sulla scena (creata da 
Franco N'onnis. e dove risuone-
ranno le note laceranti di un'or-
chestra jazz) non attraverso un 
linguaggio c realista >. di manie-
ra. ma attraverso un linguaggio 
marcatamente « metaforico ». 
forse piu adatto a suscitare gli 
effetti di « straniamento >. L'a-
zione. poi. sara ambientata ne-
gli anni in cui fu scritta la pie
ce. Ferruccio De Ceresa sara 
Shlink. il Malese: Gigi Proietti 
sara George Garga; poi Enrico 
Ostermann. Anna Maestri. Ilea-
na Ghione. Paila. Pavese. Gian
franco Barra. Mino Bellei. Ro
berto Antonelli. Giuliano Dispe-
rati. Valentino Orfeo. Gaetano 
Campisi. Giuseppe Pisegna. 

r. a. 

L'lPERTRICOSI 

PEll SUPERFIUI 
del »!f© • d«l corpo vi«n« corata 
radlcalm«nta • definltivaincnt* coi 
piu mod«mi in«tedi *ci«ntifkl. 
Cur* ormonlcb* dimagrantl • 
•eno - microwlcl d*)l« co»ci> 

G. E. M. 
Gdbinetto di Estetica Medka 

(Dr. ANNOVATT) 
MILANO: 
Via dclla Aaota, 4 - Tal § 7 3 J 5 » 
TORINO: 
Pat* S. Carlo. 117 • Tal. S3S.703 
CENOVAi 
Via Cranallo, 5 2 - Tal. 5*1.729 
PADOVA: 
Via RteorflHwnto. 10 - T. 2 7 . M S 
NAPOLI: 
V. P.ta dl Tappla 62 . T. 324.1CS 
BARI: 
Corso Caveor. 142 • Tal. 230.S25 
ROMA: 
Via Sbtlna, 149 • Tel. 465.001 

Saccmralk A f T I - CASALI 
ALKHANDRIA • SAVON A 

I sedici film 

stranieri 

in lizza 

per I'Oscar 
NEW YtlRK. 14. 

Film di 16 paesi concorreran-
no all'assegnazione del Premio 
Oscar per la migliore pellicola 
straniera. Tutti i film sono sta-
ti presceiti da comitati nazio-
nali di selezjone. £ssi saranno 
visionati da un comiteto appo-
sito dell'Accademia americana 
deDe Arti e delle Scienze (che 
assegna gli Oscar), il quale 
designera i cinque finalisti. 

Due dim di paesi socialist! 
sembrano i maggiori candidati 
al Premio Oscar, sulla base delle 
reazioni che essi hanno destato 
in America. Si tratta dell'un-
Kherese Apa («Padre») e del 
ceeenlovacco Oitre Sledorane 
Vlakjj (* Q/iando I'amore va a 
scuola»). Oltre a questi due. 
sono m lizza il no«tro La Ci-
na & vicina. il belga Is 
depart (cLa partenza»). fl 
danese Der var enaang en 
krief («Cera una volta una 
gnerra»). U tedeaco Tatowei-
rung (< Tatuaggio »). fl france
se Vicere per piper*, lo spa-
gnolo EI amor brujo (< L'aroore 
stregone >). lo svedese HOT hat 
du chit In? (cEcco la tua vi
ta l ) . lo Jugoslavo Sfeo sam cak 
i srecne cioane (« Ho anche in-
contrato zingari felici »). il bra-
sihano O caso dot irmaos 
Naves (c II caso dei fratelli 
Naves »). il messicano Los ado-
lescentes. fl pcruviano En la 
selva no hay estrellax (« Nella 
selva non vi sono stelle >). lo 
indiano Askhri khat («L'ulti
ma lettera»). il giapponese 
Cheiko-sho (Ritratto di Cheiko) 
e il fllippino Dahil sa isang bu-
laklak (c A causa di un Bare >). 

• • • • • • • « • • • • • • • • • 9 
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LE PICCOLE BUGIE — 
Una cosa bisogna am-
mxrare nel Ritorno al Sud 
di Viroilio Sabel: ed e 
la cavacitd di mettere 
insieme un muccrietto di 
piccole e frascurabili bu-
pie, impastandole in un 
complesso che pud avere 
apparenza di verita. 0. 
se preferite, la capacitd 
di raccogltere piccoli pez-
zi di verita, e rimetter-
li insieme fino alia aro?-
sa bugia. Considerate, in
fatti, la puntata di ieri 
sera, dectieata a Bari ed 
alle Murgie. II servizw 
s'e aperto con un dia-
logo a piu twi di brac-
cianti di Andna. che dc-
riunciniYino lo sjrutta-
mento ixidronale. Roba 
da non credere alle pro
prie orecchie... Ala Sabel 
sa il fatto suo. Ed ha uti-
lizzato questo dialogo co
me premessa ad una suc-
cesshvi corsa verso un 
futuro di meraviglic a 
piu riprese promesso da 
alcuni rappresentanti del
la Cassa del .Ve;;ooior-
Ho. Tutto il documenlo. 
insomnia, si d svolto se-
condo quest'assc loqico: 
i ritardi ci iono ancora. 
ma stanno per essere su-
perati. Dove questa te<n 
era difficilmente sosteni-
bile, non v'e stato scru-
polo nel ricorrere ai fal
si. Citiamone due: la te-

lecamera indugia a lun
go su alcuni bambini ba
rest che lavorano come 
garzoni di bar: sono bam
bini che, per legge, do-
vrebbero essere a scuo
la. Perchd lavorano? Mi-
scria? Giammai. tneffa-
bile lo speaker annunda 
che t cio che piu conta 
per i pugliesi e lavorare, 
ed anche i raoazztni... >. 
Roba da matti. Ma non 
basta. Ecco la telecame-
ra alia facolta di agra-
ria: inguadra un gruppo 
di studenti. Domanda: 
«Ci sono molti fra voi 
che da ragazzi hanno fat
to i contadini? ». C'e un 
s\ deciso (gid sponmen-
tato in prectflenza. com'e 
d'uso in questi casi): e 
viene colto a volo. la-
sciando la sensazione 
che, forse, fra quei ra
gazzi sono anche i figll 
dei contadini di Andria 
su cui il servizio s'era 
drammaticamente aperto. 
E non importa. natural-
mente. che le sfntisfiche 
dimoitrino esattamente 
il contrario. 

Due esempi. Ma I'algo-
no per quant'altro non d 
piit nemmeno il caso di 
citarc. Dmnanzi alia pro-
paqanda prcelefrorale, a 
che vale discutere seria-
mente? 

vice 

preparatevi a... 
Un racconto di Cecov (TV 1", ore 21) 

c II giovane collerico »: da 
questo racconto di Cecov 6 
tratta I'omonlma commedla 
dl Theodor Schiibel, presen-
tata questa sera nella ver
sione allestlla dalla Bava
ria Fi lm. La vlcenda narra 
di un giovane studente unl-
versltarlo alle prese con una 
test dl laurea abbastanza 

assurda e tormentato dalle 
attenzlonl della madre e di 
una ragazza che inlende spo-
sarlo (e vt riusclra, Inflne). 
Gil Inlerpretl sono: Hans 
Clarln, Carola Ebellng, Ru
dolf Rohmberg, Annemarla 
Holtz, Isolde Brauner. Regia 
dl Ranler Erler. 

Inizio reale (TV T, ore 21,15) 
Dopo il numero di prova 

della settimana scorsa, t Su 
e glu », il nuovo telequiz 
musicals presentato da Cor-
rado, inizia quesla sera con 
concorrenti reali e premi ef-
fettivi. La formula e quella 
di due concorrenti in gara, 
secondo I'antica slrullura del 

i gloco dell'oca ». Non e una 
formula originate, e il tele-
quiz — se manterra I ritmi 
della prima serala — dovra 
essere classiflcato fra le 
esperienze meno felici della 
nostra tv (II che non e poco, 
ovviamenlel). 
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TELEVISIONE 1* 
10.30 SCUOLA M E D I A 
11,30 SCUOLA M E D I A SUPERIORE 
12,30 SAPERE 
13,00 RACCONTI D l V IAGGIO 
13,30 TELEGIORNALE 
14,00 O L I M P I A D E INVERNALE 
17,00 I L TEATRINO DEL G I O V E D I ' 
17,30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV D E I RAGAZZI 
18,45 QUATTROSTAGIONI 
19,15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 
20,30 TELEGIORNALE 
21.00 I L GIOVANE COLLERICO 
22,00 TR IBUNA POLITICA 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 ' 

17,30 O L I M P I A D E INVERNALE 

18,30 NON E' MAI TROPPO T A R D I 
19,00 SAPERE 
19,30 O L I M P I A D E INVERNALE 
21,00 TELEGIORNALE 
21.15 SU E G I U ' 
22,15 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 
23,00 O L I M P I A D E INVERNA LE 

RADIO 

N A Z I O N A L E 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 13, 15, 17, 20, 23; 
6.35: 1. Corso di lingua 
francese; 7.10: Musica stop: 
7.37: Pari e dispari; 7.48: 
Ieri al Parlamento; 8.30: 
Le canzoni del matt mo; 
9.00: La nostra casa. 9.06: 
Colonna nwucale; 10.03: 
L'Antenna; 10.35: Le ore 
della musica- 11.24: La don 
na oggi; 11.30: Anto'.o«ia 
musicale- 12 00: X Giochi 
invernali di Grenoble: 12.15: 
Contrappunto: 12.36: SI c 
no- 12.41: Penscopio.- 12.47: 
Punto e virgo!a- 13 00: X 
Giochi invernali di Greno
ble: 13.20: La corrida; 
14.00: Trasmissioni regiona-
li; 14.40: Zibaldcoe italia
no- 15.00: X Giochi inver
nali di Grenoble- 15.30: Le 
nuove canzoni; 15.45: I no 
strl successi; 16.00: Pro 
gramma per i ragazzi: 16.25: 
Passaporto per un microfo 
no; 17.30: II sofa della mu
sica- 18.05: Sui nostri mer-
cati: 18.10: Gran varieta: 
19.12: Margherita Pustena; 
19.30: Lunapark; 20.15: 
Operetta edizione tascabi-
Je- 21.00: Concerto del quar-
tetto Droic; 21.40: Parata 
d'orchestre: 22.30: Chiara 
rontana; 23.00: Oggi al Par
lamento - X G.ochi inter
nal] di Grenoble. 

S E C O N D O 

Gtomale radio: ore 1^0, 
7 3 , M0, 9^8, 1 0 3 . 11,». 
12,15, 1 3 3 , 14.30, 1 5 3 , 
MM, 1 7 3 , 1UI. 1*3, 
2 1 3 , » 3 ; 6.35: Prima di 
cominaare- 7.43: Biliardine 
a tempo di musica; 8.13: 
BJOO viaggio; 8.18: Pan e 
dispart- 8 45: Le nuove can 
zoni; 9.09: Le ore hbere; 
9.15: Romantica; 9.40: Al 
bum musicale; 10.00: I>e av-
venture di Nick Carter; 
10.15: Jazz panorama; 10,40: 

Molto pepe: con Catenna 
\alente; 11.35: Lettere aper-
tc: 11.44: Le canzoni degli 
anni '60: 12.20: Trasmissio 
ni regionali: 13.00: II vostro 
amico Albertazzi- 13.35: 
Gianni Morandi. presenta: 
Partita doppia; 14.00: Juke
box: 14.45: Novita discogra-
fiche: 15.00: La rassegna 
del disco; 15.15: Grandi can
tanti lirici. 15.57: Tre mi-
nirti per te; 16.00: Meridia-
no di Roma; 16.35: Le can
zoni di Sanremo 19fi8: 16 5i: 
Buon via**io: 17.00: Pome 
ndiana 17.15: Clave uni 
ca: 1B.00" Aperitivo in rmi 
sica: 18 20: Non tutto ma di 
tirtto: 18 55: Cori da tutto il 
mondo; 19.23: SI o no- 19.50: 
Punto e virgola; 20 00: Fuo 
nirioco: 20.10: Caccia alia 
voce: 21.00: Italia che la-
vora- 21.10: Novita disco-
granche inglesi: 21.55: Pie-
cola ribalta: 22.20: Peter 
Nero al pianoforte. 

T E R Z O 

Ore 10.00: F. Schubert. 
Schumann: 10.40- S Pro 
kr»riev: 10 50- Ritratto di 
autore- Richard Warner; 
12 10: L'n'vor îta Jnt^rnazio 
na> G Marconi; 12 20- F. 
Luzt. B Britten. K Cop
land: 13.00: Antologia di in 
terp*eti: 14.30: Muvche ca-
menstiche di J. Brahrm: 
15.30: Corriere dd disco: W. 
A. Mozart- 16.05: S. Proko
fiev. F. P'oulenc: 17.00: Lt 
opinion! degli altri: 17.10: 
Ugo Scia«da: Famiglia h» 
crisi? 17.20: 1. Corso di lnv 
gua francese: 17.45: I. J. 
Hoizbauer: 18.15: Quadran-
te economico. 18.30: Musi
ca leggera: 18.45: Pagina 
a pert a: 19.15: Concerto dl 
rxrni sera: 20.30: II Dio di 
oro: opera radiofonica: 
21.15: Attraverto lo spec-
chio- 22.00: n giornale del 
Terzo: 22.30: Tnformazlone 
e cultura: 22.40: Rfvista 
delle riviste. 
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