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s Letteratura 

«Marcel ritrovato » di Giuliano Gramigna 

Fra droga della memoria 
e dif etto di realta 

Un romanzo che si costruisce di scena in scena sui propri motivi interni e dove la lacerazione 
dell'intellettuale fra immaginazione e vita fa da cornice a un dramma di immaturity collettiva 

Mostre 

Un'importante rassegna a Napoli 

La scenografia 
italiana 

contemporanea 
Nel romanzo dl Giul iano 

Gramigna, Marcel ritrovato 
(ed. Itizzoli, pp. 251, L. 
2200) , si possono n w c r t i r e 
sin dal titolo vnri r i ferimen-
ti a Proust . « M a r c e l » 6 11 
nome dell 'autoro della Re-
chcrche. n mot lvo del «r i -
trovamcnto » ncl la dimen
sion e del t e m p o ( o del la me
moria) fa da sugge l lo alia 
< sparizione di Albert inc > 
ma ancho al l ' intcro arco 
« v issuto » ne lPimpresa nar-
ratlva proustiana. Sono rife-
rimenti prccis i ed esplicit i . 
Eppure sarebbe sbagl iato 
fcrmarsi subi to o Hmitarsi a 
essi . Gramigna, noto finora 
soprattutto c o m e crit ico let-
terario benchfe avesse gia al 
suo att ivo qualche vo lume di 
vers! e dl prosa narrativa, 
ci ha dato un romanzo sfac-
cettnto c autent ico , docu-
m e n t o del t e m p o e lns l eme 
a w e n t u r a umana e intel let-
tuale var iamente articolata 
in esper lenze concrete di vi
ta e di letteratura. Se mai , 
si tratta anche di un « addio 
a P r o u s t » . 

L'cpisodio c scmplictssi-
mo. Bruno, g iovanc intellet-
tuale costrctto per necessi
ty al lavoro pubblicitario, si 
reca a Parigi per ritrovare e 
ricondurro all 'ovile Marcel
lo, un biondo c fortunato in-
du.strialotto milanese . Ora 
c*e fiia una storia che Icjia e 
divide 1 due personaggi . In 
altri tempi Bruno ha amato 
t imidamonte Roberta, don
na affascinante fra tutte, 
che s'e poi spnsata con Mar-
cel lo . Dlvenuto una spec ie 
dl rifugio metafis ico, qucs to 
amore g lovanl le funziona co
me conl inua alternativa alia 
volgarita e all'aridlta del-
1'ambicnte dove Bruno si ag-
gira, tormentato e estraneo, 
fra rlcordl di amorl venali 
in case chiu.se e la realta 
di un rapporto prescnte con 
un'amica altrcttanto venale . 
Ma 1'awentura (11 Marcello 
che . durante un viaggio d'af-
farl. 6 scomparso a Parigi , 
comporta per il nostro eroe 
anzitutto 11 crol lo del la sua 
i l lusione. 

Prima che parta Bruno rl-

Notizie 

Tutta 
Fopera di 
Giacomo 
Debenedetti 

D Sagglatore sta per comln-
ciare la pubblicazione di tutte 
te opere di Giacomo DebenedeU 
ti. II grande critico e scrittore 
scomparso nel gconaio del 1967. 
II primo volume comprendcra 
la prima serie di saggi debe-
nedettiani: quella in cui si tro-
vano gli scritti con i quali l'al-
lora ciovanissimo critico rivcla-
va al pubblico dei lettori Ha-
Hani, frastomato dal carduccia-
nesimo e dal dannunzianesimo 
uf ficiale. 1' opera di Marcel 
Proust. 

L' iniziaUva del Saggiatorc 
(Giacomo Debenedetti d stato 
tra i fondatori del Sagglatore 
e per lunghi annl ne e stato 
anche 9 direttore) giunge gra-
dita a quanti sanno che a Gia
como Debenedetti la cultura 
italiana deve ancora molto in 

Un nuovo 
romanzo 
di Carlo 
Bernari 

Uscira a giomi un nuovo ro
manzo di Carlo Bernari: Le ra-
diosc aiomale. II titolo ironico 
rivela di per s6 11 tono polemi-
co della nuova opera dell'au-
tore di Era Vanno del sole quie-
to. Quale sia U «sugo> della 
polemica non e ora il caso di 
rivelare. Si pu6 dire solLanto 
che II romanzo. di intonazione 
saRgistlca. centra uno dei tend 
di fondo — forse 11 principale — 
degli scontri polemic! e politi-
ci di qucsti anni: 1'autorita-
rismo. 

Per somml capi. H discorso 
che Carlo Bemari svolge in Le 
radiose giornate pud essere in
dicate in una sola proposizio-
ne: non si pu6 combattere un 
autoritarismo con un altro au-
toritarismo di segno opposto. 
Sotto accusa e uno dei maggio-

fatto di ricoDoscimenti reah 
coDcernenti I'opera di svecchia-
mento e di aggiornameato di 
essa pcrseguiti da Debenedetti 
fino all'ultimo. Al primo volu
me di saggi seguira un volu
me di inediti (uscira forse ver
so la floe deU'anno). quindi 
la ristampa delle seconda se-
n e di saggi, di nuovo opere 
lnedite ecc. 

Si dira subito che I opera plu 
attesa — d auguriamo che ve-
da la luce entro U 1969 — e 
il grande saggio sul romanzo 
contemporaneo. che Giacomo 
Debenedetti ha lasciato inedi-
to. Una parte di quest'opcra 
ha visto la luce nel bbro com-
memorativo uscito da] Saggia-
tore a cura di Cesare Garboli 
or e circa un anno: si tratla
va di una lezjooe sul metodo 
narrativo (epifanie e intermit-
tenze del more) in James Joyce 
e in Marcel Proust, lezione che 
si concludeva coo quel cenno 
alia busserliana intenzionalita 
delle cose, ail'csplodere verso. 

ri imputati del nostro tempo: la 
ccrtczza. la monolitica sicurez-
za. il scntimento di essere nel 
giusto e nel vero. il piacere di 
sentirsi protetti in una unita 
formata di allcanze e scatunta 
da accettazioni acritiche e da 
compromessi con se stessi e con 
gh altri. con la propria coscien-
za e con riraposizionc esterna. 

Per svolgere questo suo tema. 
Bernari ha ripercorso una parte 
del suo stesso cammino di scrit
tore ed e riandato al tempo e 
alle opere di quando anch'egli 
pensava di poter combattere. 
mettiamo. il fascismo affidan-
dosi a un altro autoritarismo 
di segno contrario. Ne e ve-
nuto fuori un romanzo-saggio 
dal perfetto axco narrativo. in 
cui. alia fine. la «radiosita > 
delle antiche giornate si tramu-
ta in ombra fltta rispetto all'in-
certa ma veramente luminosa 
oscurita delle giornate odierne. 
in cui tutto e di nuovo in di-

• scussiooe. 

Riunione di scrittori 
di paesi socialisti 

Si sono tenuti a Budapest 
I lavon della conferenza dei 
presidenti delle Associazioni 
degli scntton dei paesi socia
listi europel. 

Tema del dibatuto i problem! 
della cooperazione tra le va
n e orgaruzzazjoai nazionah. le 
questioni che si nfenscono al
le traduzioci e la partecipauo-
ne a numonJ fnternaztonali 

Erano present* delegazioni del
la Bulgaria, della Polonia. del-
IL'nghena. della R.D.T., del
la Romania. deU'Unlone Sovie-
tica. Asseoti Jugoslav! e ceco-
aJovaccnl. La mancata parted-

panone delle due delegazioni 
— secondo un dispaccio della 
TANJUG - e dovuta al fatto 
che gli scrittori Jugoslav! ave-
vano chiesto. non appena riee-
vuto I'mvnto. la piena pubbh-
cita del dibalVito e la conse-
guente presenza dei giornalisti. 

Non avendo ricevuto assicu-
razioni in mento — afferma la 
TANJUG - la deleganone Ju
goslav a ha dectso di non par-
tecipare. I cecoslovacchi. dal 
canto loro. nanno decUaato I'in-
vito avendo constatato che al
ia riunione non sono presenU 
tutte le Unioni del nae*i sneia. 
listi europel. 

vede Ilobcrla e l 'avvencnlc 
fanciulla di un t empo gli 
riappare — come a un fa-
moso pcrsonaggio di Flau
bert — avviz/ ita c estranca: 
€ dire che... ho avuto il mio 
piti orandc amore per una 
ragazza che non mi piaccva 
neppure». Bitrovarc Mar-
ce l lo nclla capitale franccse 
non sara piu il fine in s6 ma 
il mezzo, la molla di una piu 
complicata riccrea in cui 
l'autore. passando spesso 
dalla terza alia prima per
sona, narrando e annotando 
a pic' di pagina la sua nar-
razione. sottopone alia verl-
fica ininterrotla lc possibill 
risorse conosci t ive fi ltrate 
nel la letteratura o dalla let
teratura. Dal piu cs terno 
descri t t iv ismo documenta
r y si passa a pagine di ro
manzo p<n'cologico, dal mil-
l inc l lo lingui.stico joyclano-
gaddiano al l 'oggettualita o 
ai labirinti del « nuovo ro
manzo ». 

Non fe det to che qucsta 
rlccrca produca un risulta-
to. Marcello riappare c sfug-
ge . Poi si convince a tornare 
In patria per svanire defini-
t ivamente nel trcno dlre l to 
a Milano. Frattanto Parigi 
attrae Bruno e, ins iemc, !o 
respinge nella so l i tudine e 
nel la noia. dal le quali non lo 
salva di certo l'arrivo del-
I'avlda amante mi lanese . An
c h e un ri lorno al model lo 
e semplare del padre — e al 
« suo approcclo beneducato 
alia m o r t e » — si c s t ingue 
o di luisce ncll'impossibilit.'i. 
Opnl passo e ocni gosto si 
carlcano dl simboli c, quin
di, di significati che lc in-
terprotazloni — in chtave 
freudiana o cristiana o com-
portamentist iea . ecc. — chia-
r iscono e confondono mag-
giormente . O. forse, anche 
II v iaggio a Parigi 6 un'in-
venzione fanfastica. sogno 
volontario che si innesta in 
una memoria stanca e on-
pressa dai rlcordi? D'altra 
parte . In che modo uscire 
dalla memoria? « Uscire dal 
drogagaio e ritrovarsi di 
rrtia, dentro la cosiddetta 
realta... non t sopportabile: 
ci duri un p o \ resist i , ti ven-
gono gli incubi, una specie 
di vomito interno che il pro
fessor emeritus chiama ap-
punto dif etto di r e a l t a » . 
Tut to r iprende, tutto rico-
m i n d a come nel famoso ml-
to di Sis ifo r innovato da Ca
mus? 

D n o m e di quest 'ul t imo 
scrit tore r imane fuori dal le 
altre analogic piu propria-
m e n t e letterarie . Tuttavia 
c s s o c i porta a una prima 
considerazione. II romanzo 
di Gramigna nasce , nel la 
sua parte di maggiore au-
tentic i ta , da una morale for-
t e m e n t e r isent i ta . Ne l suo 
s tesso intreccio di saggist ica 
narrativa, c sso fa apparire, 
su l lo s fondo, i temi di un 
moral i s t s c h e si sia adde-
strato a osservare ins i eme il 
dato obiet t ivo e la trasposi-
zione immaginaria , fatti e 
travest imenti di fatti, f ino a 
individuare la massima ca-
rica di assurdo nella v i ta e 
ne l l c soluzioni che la lette
ratura ha finora proposto 
sui problem! del la vita. 

A n c h e per ques to — ml 
pare — Gramigna muove da 
situazioni punt ig l iosamente 
d isegnate nei loro conton i i , 
s e m p r e nit ide e senza sbava-
ture. Cosi, per citare un solo 
caso, in un dia logo a piu vo-
ci — ricalcato sopra un noto 
mode l lo di Palaz2eschi — ci 
tornano riconoscibili«yami, 
nel loro spontaneo involga-
r imento fra presuntuoso e 
dialettale . M tono e la misu-
ra del l 'ambiente industrial-
borghese lombardo. Questo 
reenpero descrit t ivo di par-
ticolari esternl e di sfuma-
ture di l inguaggi . si svo lge 
fra costniz ioni minuziose di 
scene operate con i materia-
li e gli strumenti letterari 
piu rigorosi e agg iomat i . 
Ma seguono rapide demoli -
zioni e sconsacrazioni me-
diante gli acidi di un'ironia 
sconfortata c h e risponde a 
una morale s empre piu esi-
gente rispetto a quel lo che 
p u 6 e sa dare ogni lettera
tura. L'intero l ibro si svol
g e cost e cresce nei propri 
motivi interni . L'intere«;se 
aumenta di scena in scena. 
e ques to contrasto di fondo 
a poco a poco diventa il pun-
to di frizione in cui «;orge il 
romanzo: la « nevro^i » del
l ' intel lettuale, lacerato fra 
immaginazione e realta vis-
suta. fa s empl i cemente da 
cornice a un dramma piu va-
sto di col lol t ira immaturity. 

Un aspelto della mostra ju l la scenografta italiana organizzata dalla Rassegna d'Arte del Mezzogiorno nel saloni del Palazzo 
reale dl Napoli 

Lettera da Mosca 
« Essi combatterono per la patria » 

Sulla «Pravda» 
il romanzo 

di Sciolocov 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 12 
La Pravda ha iniziato oggi 

la pubblicazione di alcuni ca-
pitoli • del nuovo romanzo di 
Sciolocov Essi combatterono 
per la patria sulla vita neJ-
1URSS negli anni della 
guerra. 

Si chiudc cosl un < caso > 
che aveva destato alcune set-
timanc orsono qualche seal-
pore. La nuova opera di Scio
locov era stata infatti rcspin-
ta da « Don > c da « Moscva ». 
due note riviste letterarie. con 
la motavazione clie l'opera af-
frontava i temi della violazio-
ne della legalita e dei crimini 
di Bcria. materia sulla quale 
\ i b, evidentemente. chi non 
conosce altro atteggiamento 
che il silenzio. Ma Sciolocov. 
che e come noto un combat-
tente testardo. non si e dato 
per vinto e avviene cosi che 
il romanzo. rcspinto dalle ri 
viste letterarie. e sce ora sid
le pagine dcH*org«ino del 
PCUS (otto milioni di copie di 
tiratura). 

E' dal 1943 che Sciolocov la-
vora ad Essi combatterono 
per la patria. L'opera. ndl'in-
tenzione deirautore. dovrcb-
be comprendere alia fine tre 
volumi: il primo e gia uscito 
anche in Italia e riguarda i 
primi mesi di guerra. Essi 
combatterono per la patria e 
un romanzo di grande impe-
gno c di grandi ambizioni-
Senza fare chiasso. sonza qua
si muoversi da Via^enskaia . 
il villaggio sidle rive del Don 
che il romanaere non ha mai 
abbandonato. Sciolocov si e 
proposto Tobiettivo di scrivcre 
un romanzo nel quale i sovie-
tici potessoro riconoscersi. Un 
romanzo dunq'K? che dicosse 
la verita sulla guerra. ma an
che su Stalin, sulla polizia di 
Boria. sui < campi », un ro
manzo che gli pcrmette^se di 
tornare a parlaro ai suoi cit-
tadini come aveva fatto qua
si cinquant'anni fa col Placi-
do Don. 

Gli ultimi anni n<>n ?ono sta 
ti felici per Sciolocov: sono 
staii in molti a non perdonar-
gli le prcse di posizione ed i 
ge>ti collerici sul problems 
della censura c della libcr-
ta dello scrittore nella so-
cieta sociali.<ita. le imottive 
contro Ehrcnburg. i discor-si 
paternalistici ai giovani. Lo 
chiamavano « scrittore fimto>, 
e condannato alia stcrihta >. 
D.iH'altra parte gli altri. i con
servator!. quelli che vivono 
ancora nella ideologia del 
culto. lo considcravano urv> 
dei loro K Sciolocov per mol
to tempo non ha fatto nulla 
per farli ricredere. Ma poi e 
nato il romanzo. Come un ge-
sto di sfida. una risposta con-
temporancamonfo a Solzhcnit-
^ \ -T^ /» "* • /^M-k c / > * * 

IVIICneie KagO I iontA $ <hmostrare a s« stes

so e agli altri clie non csi-
stono c non devono esistere 
argomenti proihiti. Bisognera 
ora attendere l'uscita del li 
bro per sapere se il tentativo 
potra dirsi riuscito. 

Le prime pagine pubblicate 
stamattina dalla Pravda af-
frontano subito questioni scot-
tantj. Siamo nella prima vera 
del '41, nel colcos < Beria > 
sul Don. Tra Nicolai. operaio 
della «Stazione macchine trat-
tori > del colcos e la moglie 
01 ga si e andata approfonden-
do una grossa crisi perche 
nclla vita della donna e en-
trato un altro uomo. Juri. La 
situazione e tesa: il bimbo. 
Kolia. si sente solo e si av-
vicina sempre piu alia nonna. 
Ed ecco d'improv\Tso l'annun-
cio che il fratello di Nicolai. 
un generale arrestato nel '37 
dalla polizia di Beria, e di 
nuovo libera e tornera al vil
la ggio. 

C'e qui un drammatico dia
logo fra Nicolai ed il direttore 
della € Stazione macchine >. 
Gli interrogativi sono molti e 
tutti difficili: perche alcuni 
dei prigionieri del '37 vengo-
no liberati? E' Stalin che in-
comincia ad aprire gli occhi? 
Incomincera forse adosso a 
capire chi e Beria? 

Dietro a questi interroga-
tivi c'e ancora il c eulto >. la 
speranza che s ia Stalin ad 
aprire un bcl gioroo gli oc 
chi e a fare piazza pulita de
gli organi della repressione. 
Ma I'atmosfera e pesante. 
c Durante la guerra civi le non 
ho mai avuto paura — di
ce il direttore della stazione 
macchine — e adesso ne ho >. 

Le pagine pubblicate dalla 
Prardd finiscono con Nicolai 
che va alia stazione ad in-
contrare il fratello. Siamo al-
1'inizio di giugno. Tra pochi 
giorni Hitler attraversera i 
confini sovietici-

In poche pagine Sciolocov e 
riuscito a dam" una immagine 
vera della terribile primave-
ra del Ml. 

Adriano Guerra 

Morto il poeta 
Andre Salmon 

TOLONE. 12 
E' morto stamani a Sanary, 

nel dipartimento del Var, il 
poeta e romanziere Andre" 
Salmon. 

Salmon aveva 88 annj. Gior-
nahsta e critico d'arte, si era 
fatto conoscere apli inizi del 
secolo collaborando alle co-
lonne Icttcrario di molti gior-
nali francesl. 

Notevole la sua produzione 
come poeta e come romanzie
re. II suo ultimo romanzo. Le 
numiKle a tieux coups e stato 
pubblicato l'anno scorso. 

La mostra della scenogra-
fia Italiana organizzata dal
la a Rassegna d'Arte del Mez
zogiorno » — giunta con que
s t s . alia sua quarta manile-
stazione, — presenta un qua-
dro abbastanza indicativo del
le tendenze del gusto domi
nant! del nostro Teatro. Ov-
viamente una mostra di ^ce 
uoKraliu nun si pub e non si 
deve giudicare come un fatto 
a s e stante (come per lnten-
derci, si giudica in genere, una 
mostra di arti figurative); ma 
per essere la scenografia par
te ed elemento addirittura 
non prlmario — perche un te-
s to drammaturgico o muslca-
le si pub recitare anche sen
za le scene, — dl quella com-
plessa unita che e lo Spetta-
colo , 11 giudizio non pu6 pre-
scindere dalle implicazioni let
terarie, tecniche. recitative che 
essa comporta. 

La prima osservazlone da 
fare, dunque, a questa mo
stra, riguarda la sua parzia-
lita; non imputabile, certo, 
agli organizzatorl della Rasse
gna, visto che gli espositori 
banno voluto Inviare solamen-
te bozzetti scenografici dl-
pinti o fotografati o ripro-
dotti . Dall'esame dell'ampio 
materiale presentato appare 
evidente quanto l'opera dello 
scenografo sia In Italia con-
dizionata dalle antiquate at-
trezzature del nostri teatri, 
che impongono soluzioni sce-
nogranche tradizionali a due 
dimension!, e non permettono 
l'uso di mezzi espressivi offer-
ti da quel nuovi tnaleriali pla
stic! e dai mezzi di comunica-
zione visiva che banno enor-
memente arricchito ed esteso 
II linguagglo teatrale, ade-
guandolo alia rlcettivita ed al
ia sensibilita di quelle masse 
di spettatori potenziali: lavo-
ratori. giovani, student!, 1 qua-
U disertano, oggi. il teatro per-
ch£ non lo trovano aderente 
alia loro sensibilita, provocan-
done quella crisi che tutti de-
prechiamo. Del resto, lo stes
s o repertorio drammaturgico. 
al quale questi bozzetti si ri-
feriscono, proprio percb6 le 
possibilita di svolgere un di
scorso teatrale adeguato al no
stro tempo e alle esigenze di 
un pubblico piu smaliziato e 
sensibile e Impedito dall'ar-
retratezza strutturale delle no
stra sale dt spettacolo, rlsen-
te di questi limit! e tenta di 
rifugiarsi nel porto sicuro (?) 
del Teatro borghese. 

Qual e. lnfatu. 11 quadro ge
nerale che si configura attra-
verso 1 bozzett! e i modem-
ni esposti nei salon! del Pa
lazzo reale di Napoli s e non 
quello relativo ad un teatro 
« d i eonsumo»? Se si esclu-
dono le scenogralie per l'ope
ra musicale e il melodramma, 
rispondenti, per la fissita del 
repertono. a canon! sacramen-
tah di ambientazione roman-
tica e quindi forzatamente tra-
di.tionab — che restano tall 
anche se gli scenogratl sono 
sensibih alle tendenze espres-
s i . e piu evolute delle aru pla-
stiche e figurative, — le sole 
concrete possibility di fare 
della nuova scenografia, nella 
attesa che si realizz:no 1 tea-
t n del u p o dl quelli proget-
tatt. ad esempio. da Maurizio 
Sacnpanti o da Luigi Cosen-
za, sono quelle che offrono 11 
Cinema e, piu ancora, la TV. 
La mostra napoletana va dun
que vista come espressione dl 
una scenografia tradizionale, 
adatta a teatri costituiti da 
una platea e da un palcosce-
nico; come tale, comunque, bl-
sogna dire subito che essa 
presenta una buona parte 
dl quanto di meglio, tn que
sto campo. si produce oggi 
in Italia. 

Tra l bozzettt scenoerafici « 
l costumi ve ne sono di mol
to belli e suggestivi, ad esem-
p:o quelli presentatl da Corra-
do Cagli, da Renato Guttuso, 
da Franco Zetfirelll. da PJPT 
LuJgi Pizzl, da Pietro Zuffi e 
da Nicola Benols . Mischa 

Scandella, Luclo Lucentini, Ma
rio Garbuglia, Giulio Coltel-
laccl. scenografi attivissimi e 
di chiara fama, presentano 
progetti dl scene vivactssime 
e graficamente assal gradevo-
11. C M . Cristinl, scenografo 
del San Carlo e da alcuni 
anni direttore di un teatro 
universitarto amerirano. ha 
inviato alcune fotografie di 
suoi recenti allestimenti sce-
nici assai interessanti e cro 
maticamente molto accesl. Piii 
pittorici sono 1 bozzetti di 
Emanuele Luzzattl mentre Ni
no Perizi, con certi suoi col
lages fotograficl assai curio-
si e fantasticl. riesce a costrul-
re ambienti poetici fortemen-
te caratterlzzati. Nell'ambl-
to della piii degna tradizione 
figurativa si muovono Attilio 
Colonnello, Adriana Muoio, 
Franco Laurenti, Maud Strud-
thoff, Alessandro Brissoni e 
altri, tra i quali Alfonso La 
Fera. 

Paolo Bregnl espone ! boz
zetti per « L'assasslnio nella 
cattedrale»: solenni e bene 
articolati; Luigi Danelutti, co
m e Nino Perizi, adopera la fo-
tografia per comporre le sue 
scene di gusto informale. Di-
gnitosl ma accademlci 1 boz
zetti presentatl da Bruno Ga-
rofalo. Cesarini da Senigallla, 
Luca Sabatelli e Nicola Ruber-
telli espongono scene e costu
mi cinematografici e televisl-
vl. Particolare interesse offro
no le opere dl alcuni giova
ni scenografi napoletan! come 
Tony Stefanucci che opera al 
«Sant 'Erasmo» di Milano; 

<3> 

Odette Nicolettl, cosrumista 
fantasiosa e sensibile che fa 
parte del collettivo del « Tea
tro E s s e * , uno dei gruppt 
sperimentali giovanlli piii vi-
vi e preparati di Napoli; Sal-
vatori Michelino, giovanissl-
mo, che 6 riuscito a ndare 
freschezza alia scenografia 
del teatro comico scarpettla-
no finora i m g i d i t o in scbeml 
folcloristici fissi e Salvatore 
Farina, autore di freschi e spi-
ghat! bozzetti sul gusto dl 
Duty. Osvaldo Petricciolo rle-
Iabora gli schemi futuristi dl 
Prampolinl. 

Ma i segnl piu mcoragglan-
ti di una ncerca scenografica 
libera da impacci anche se 
condizionata dalle strutture 
tradizionali dei nos tn teatri 
ci vengono dai giovaxnssimi 
all:e\n delle Scuole di sceno
grafia di Torino e di NapoU. 
Quest'ultimi presentano i lo
ro lavori realizzati in equipe: 
modellmi per la npresa cme-
matograf ica di c Un delitto 
d'onore ». costumi. assai belli 
e sontuosi, per drammi sce-
spinani . modellmi costruttivi-
sti per r«Am!e to» e due pa-
zienti ncostruzioni di un tea
tro giapponese e della scena 
elisabettiana. Si tratta di ela-
borati complessi ma annonio-
samente coraposU ed articola
ti, che nvelano una sicurezza 
di gusto notevole e una cono-
scenza non superficiale delle 
correnti artistiche contempo-
ranee. II gruppo della Scuola 
tonnese presenta una serie dl 
costumi del basso impero dl 
Paola Cavallito, una gelida e 
tragica scena per «Necras . 
sov • di Sartre e una astrat-
ta composizione geometnea 
per « I quattro cubi » di Arra-
bal. bellissimi costumi e boz
zetti di scene per l '«AmIeto» 
di Paola Ricavero alia Leger, 
e I pittorici bozzetti di Pier 
Luigi Guanni per «II flauto 
magico» . 

Paolo Ricci 

Controcanale 
LA CO.MPAHSV DEL < NO -. • 

Piutto'.tn (U'Hsa. /or.sf am he 
trowm m taluiw parti, la se 
ciiiuKi inmtata della uichw^ta d\ 
Miehele (UtmUn c Afarct'll" lier-
wirrii sulla cmi'iuista del lin 
tiu'uiilti) da ixirte dei Iximhuu. 
Oufstrt i-oltu. Vindatime. i>u( 
comercattda la sua puntualitd 
documentaria. ha acqut^tata re 
ipiro. sia ntalendo alle ona'i-
ui del linnuaowo umano. attra-
verso Vcvoluz'ione della specie 
(un brano ax%a\ utile, qucdo: 
di coio stmdi in TV tiori si par-
la riua'ii mai): sia confroiitan-
do certi mcccanumi vientali 
dei Ixtmbini con le pratiche ma 
(lichc dei popoh pnmitin; .sia. 
inline, imtaurando un rapporto 
tra le scoperte mjantili e lo 
sviluppo della coscienza neali 
athdi't 

Dal punto di vista doeumen 
lafio. la puntata ci e apparsa 
piii ricca della precedente: a 
vendo a che fare con Iximbini 
un po' put f/randicelli, Gaiidm 
ha potato mealio eotilicrne i 
inoli c le rcaziom. .Molfo diver-
tente e stata la sequenza che 
documentava d ri/jtdo det lxi»i 
Writ a compiaccre la vanitci dei 
iienitori; molto calzauti crano i 
hrani con i quali Gandin veri 
ficava nella realta le afferma 
zioni dealt expertt sulle prime 
esperienze infantili in fatto di 
limniaqu'to. Brani udli. oltrclut 
to. a xpinoere i oemtori a con 
siderare con mat/wore atten 
zione i primi xuoni articolati 
dei fiali. 

Qui. pcrd. si d cominciata ad 
avvertire con mamiiar forza la 
totale maneanza di un'analisi di 
classe: nulla, infatti. c stato 
detto sui rapporti tra i procasi 
di apprendimento e j diversi 
ambienti in cui i Iwmhini st 
trovano a vivere. Abbiamo a 
scoltato alcune osservazioni di 
psicologi e pediatri sulla pro 
nuncia. sull'uso delle parole, sul 
numero dei vocabol't che i bam
bini posscaaono nolle taric 
eta: ora. proprio in rapporto 

a ipie^ti temi, ••nrehhe stato pu'< 
che utile e oppurtunn rcnficnre 
• it £•!';» 'in-urn t diver ,i itmliicx'' 
(tirhuno a lontadino, popolan' 
o di veto mc'ltn). i dtvrrsi moth 
di vita, i differenti KM del lm 
qua'wia. da parte dpi nenitnri 
e anche lc differenti pronuneir 
cnndiziomno. anche per d fit 
turn, il processo di conqu'\sln 
del lini)uaa<)ia da parte dei bam 
Imn. Alcuni dcnli cemjii offer-
fici da Gandin — non tutti. pc 
fortuna. tratti dalla ptccola ( 
media hortjhesui. come di sold') 
aiiiene in questi cosi jn-r h 
inc/iu'stc IcIeriMtv — lianno di 
mostrato. almoin imphcitamen 
te. che. anclie nel campo del 
liiimia'tfiio. lc ditfercnze tra i 
bambini sono profonde e non 
SOMO affatto puramente mriiv 
duali: ma. ripetiamo. I'indanmr 
ha sorvolato su questo fl>ppf)n 
del fenomeno Vedremo, comun 
que. se almeno nella terza pun 
tida Yinchwsia acuuis-lera que 
sta dtmctfiinne socialc. 

Itttcrc-ssantc il di\cor.->o d< 
For nar i sulla comparsa drl 
• no» nel Ini'iuaaiiio dei IKIVI 
>;i»i: qui Gandin. con fclic< 
iniziativa. ha aperto Ymdaninc 
ai sionificati jnu vasti dei con 
cetti es-jws/i dallo s-cienziato ll 
montaodio finale, tc^n a es-pr> 
mere il concetto che la conie 
s-tazione contenuta nel c no » df 
bambini corrisponde <illa lotln 
detili aduKi contro I'autoritari 
sum. Yoppressinne. I'inaiusttzia 
e stato effieacc. anche se la sur 
ces-'iioiir dei richiami era pint 
Uxtn tncccanwa: il Inmfr p u 
(/rave di questa chiusa e con 
siitdo pern nclla aclus-ione di 
quahinsi rijcnmentn alle lotte 
operate e studentesche. alio 
t conteitazione » di questi tempi 
nel nostro paese. Evidentemen
te. Gandin non c riuscito a dire 
il suo €no» alle « cautele » dei 
diriaenti televmvi: ne sard sta 
ta causa una lacuna nell'ap 
prendimento del lin<iuangi" 
quand'era bambino? 

g. c. 

Programmi 

Televisione !• 
12.30 SAPRIIE 

- I/uomu e la c i m p a p a », a cura cii Crsare Zappulli 
(*• puntata) 

13.00 TARAIIUMARA; Viva Francia c Viva Mcsslco 

13,30 TELEGIORNALE 

17,00 IL TEATRINO DEI, RIOVEOI' 
« I sognl dl Ernesto • dl Guido stagnaro 

17.30 TEf,EGIORVALE 

17,45 I.A TV DEI RAGAZZI 
Tclcsct 

IMS QUATTROSTAGIONI 
II numero dl OBRI si occupa della irrisa/ionc del campi 

19.15 SAPERE 
« Gil atuml e la materia », a cura dl Giancarlo Masinl 

19.43 TEI.EGIORNALE SPORT, Cronache Itallane. Ogel al Par-
lamenio 

20,30 TELEGIORNALE 
21.00 VIDOCQ 

Quarta puntata del romanzo seenegi;iatn dl George Nevrux 
22.00 OFF OFF BROADWAY 

Documentarlo dl M. Grazia Glovannrlli 
23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
15.00 CICLISMO 

Da Pesca,sscroll Adriano Dp zan sepue l'arrivo della terra 
tappa della corsa Tirreno-Adrlatico 

19.00 SAPERE 
Corso dl tedesco 

21,00 TELEGIORJJALE 

21.15 A CHE GIOCO GIOCIHAMO? 
Quiz presenlato d» CorTado e da Valeria Fabrizl. Tra gli 
< ospiti » d| stasera Tony Rents 

22,30 S.O.S. POLIZIA 
Telefilm « La forza dell'abltudine » N> * protagonista L«r 
Marvin, nelle vest! dl un duro detective. 

23,00 PfGILATO 
Cronara delrincontro Toma^onl-Cooper. valr\ole per il r»m-
pionato europeo del peM minimi , I.'incontro si svolge a 
Roma: la zona dl Rnma c qurlle ad ossa collegate lono 
escluse dalla irasmisslone. 

Radio 
XAZIONALE 

GIORNALE RADIO: ore 7. 8, 
10. 12. 13. 15. 17. 20, 23 

6,00 Corso di lingua frar.crse 
7.10 Muslca stop 
9,06 Colonna mnslcale 

10.05 I J Radio per le Scuole 
10.35 Le ore della rousira 
11.00 La nostra salute 
11J0 Baritono Plero Cappuc-

cilll 
12,05 Contrappnnto 
13.15 La corrida 
14.00 Trasmissiopl reeionall 
14.45 Zltialdone Itallano 
15.45 I nostri soccessl 
16.00 Programma per I ragazzl 
16.30 Scosl. ha on cerone ? 
17.05 Per vol giovani 
19.13 « La prodiglo-sa vita di 

Gioacchlnn Rossini «. dl 
Edoardo Anton 

19J0 Luna-park 
20,15 Operetta edizlone tasca-

Mle 
21.00 Concerto del Quartetto 

Sllzer 
22.00 Trihuna polltlca. Confe

renza s tarn pa del Segre-
tario politico del PDIL'M, 
on. Alfredo Covelli 

SECONDO 
GIORNALE RADIO: ore 6.30, 

7JO. 8JO. 9JO. 10.30, 11,30 
12.15, 13,30. 14J0, 15,30. 
16,30. 17.30. 18,30, 19.30. 
22, 24 

6,00 Prima dl comlnclare 
7.43 Riltardino a tempo 

mnsica 
8.40 Signnri l'nrchestra 

10 00 I.'uomo che imn (vita 
George Ger<h«in) 

10.40 Chlamatc Roma 3131 

di 

dl 

12.20 Trasmisiionl rrgionail 
11t>i) l a hella e la bestia 
13.35 Partita doppia 
11.15 Canznnl c ritml 
15 15 Saggi di allievi dei enn-

servatori 
IS 00 Meridiano dl Roma 
1635Musica -r Teatro 
17.05 • L'eccezione e la rego-

la». di B Brecht 
18.20 Aperitivo in musica 
19.00 I n cantante tra la folia 
19 so Punto *• vlrgola 
20.01 Fuorigioco 
20.11 Caccia alia voce 
2l.oo Italia che lavora 
21.10 • I dne fancinlll >. Ro

manzo dl Marino Morettl 
22.10 l a hella e la bestia 
22 10 Appnntamento con Non-

zio Rotondo 

TERZO 
<» to G Faure 

10 00 Concerto dl apertura 
11.15 1 Quartetti per archl dl 

Beta Bartok 
12.20 Civilta strnroentale Ita

liana 
13 00 Intermezzo 
14.00 Soprani Claudia Muzlo e 

M. Olivero 
1130 II Disco in vetrina 
15 05 Concerto del tenore Pe-

tre Mnnleanu 
15.30 Pagine ptanlstlche 
16.15 Mnsiche ita!i3ne d'oggl 
17.20 Corso dl lingua francrse 
17.15 A. Vivaldi 
IR0O Notizie itel Terzo 
18.45 Pagina aperta 
19.30 • II Vxscrllo fantasma • 

Te«to e mnslca dl Ri
chard Wagner. Dir. « 
Sattallitch 

22.00 il Giornale del Terzo 

VI SEGNALIAMO: « II vascello fantasma •. opera dl Riecardrt 
Wagner (Terzo ore 19.30) — Sotto la direzlone dl Wolfgang 
Saualllsh, I'orchestra slnfonlca della Ral di Roma esegue q«e-
sta opera romantic* d»l rr*r>.i? =:^i:rr.. C*r,i«.,., tr» gii a im-
Karl Rldderbnsh. Ingrld Bjoner. Sven Olof F.liasson. — Alle 17.0^ 
sul Secondo prngramma vtene replicato I) dramma didaitlco dl 
Brecht • L'eccezione e la regola » per la refla di Giorgio Strrhler 
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