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Nel cenfro di Roma ogni domenica la compra-vendita delle braccia 

II mercato 
degli ed ili 

A Riazan un monumenlo ricorda il soviefico Polefaiev morfo da partigiano in Italia 

Fiodor, il garibaldino 
L'opera dello scultore Zigher inaugurata alia presenza del compagno Cossutta - L'eva-
sione da un campo di prigionia tedesco e la partecipazione alia lotta di una brigata 
Garibaldi in Liguria - Eroe dell'URSS e medaglia d'oro della Repubblica italiana 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. gennaio. 

A Riazan — duecento chllo 
metrl ad est dl Mosca nel cuo-
re della vecchla Russia — e'e 
una piazza italiana SI chiama 
« Piazza Poletaiev » ed ha al 
centro un gruppo dl betulle e 
11 monumento al a garibaldi
no Fiodor », che e nato qui ma 
e sepolto a Genova, tra gli al-
tri caduti garlbaldini. II mo
numento e dl Zigher. uno scul
tore assal noto, che e stato 
in Italia (da Roma ha portato 
qui qualche anno fa le prime 
fotografie della porta dl San 
Pietro dl Manzii, quella col 
Papa Giovanni in mezzo al 
popolo) e che ha voluto restl-
tuire al suol conclttadini l'im-
magine di Poletaiev, eroe ad 
un tempo dell'Unione Soviet!-
ca e della Repubblica Italiana-

II monumento e una parete 
dl granito rosso: a sinistra e'e 
un grande bassorilievo del vl-
so dell'eroe e a destra una 
mano che stringe 11 fuclle fra 
sottili foglie di ollvo e spighe 
di frumento. L'opera e stata 
inaugurata lo scorso 24 di-
cembre, presente anche per 11 
PCI 11 compagno Armando 
Cossutta. Un piccolo palco e 
stato eretto per la vedova ed 
1 figli di Poletaiev e per gli 
oratorl (oltre a Cossutta 11 prl-
mo segretario del Comitato re-
gionale del partlbo Prieziev, 
una studentessa e un ex com-
battente). 

Cossutta ha rlcordato le 
drammatiche viclssitudinl che 
hanno portato Fiodor, fatto 
prigioniero dai tedeschl dopo 
aver combattuto davantl a 
Mosca, In Ucraina, In Bielo-
russia e essere pol evaso dal 
campo dl prigionia, ad unlrsi 
In Liguria ad una brigata Ga-
ribaldina. a Fiodor, ha detto 

Cossutta, e un eroe sovietico e 
insieme il simbolo degli indu-
struttibili legaml di lotta esl-
stenti tra 1 nostri due popo-
11, del grande e decisivo con
tribute dl sangue che 1TJRSS 
ha dato alia lotta per la 11-
berta del popoll. La Repubbli
ca Italiana nata dalla Resl-
stenza gli ha confer!to la me
daglia d'oro alia memoria, la 
massima onorificenza milita-
re Italiana, per dimostrare co-
si che Fiodor e anche un eroe 
nostro. II suo nome e infattl 
onorato a Genova, cosl come 
qui da vol, a Riazan». 

La citta ha oggi piu di 400 
mila abitantl e si estende at-
torno al piccolo Cremlino e 
alle basiliche del vecchio cen
tro storico nei nuovl quartierl 
opera! che si allungano sui
te rive dell'Oka, la «sorella 
maggiore » del Volga. La zona 
industriale e in continua 
espansione: vi sono fabbrlche 
metalmeccaniche, chimlche, 
petrolchlmiche, elettrotecniche 
e altre aziende stanno per sor-
gere per cui non e lontano il 
glomo In cul Riazan avra rag-
giunto l'ambizloso obiettivo 
del 500 mila abitantl. 

Poletaiev e nato In un bor-
go che ora lo sviluppo della 
zona Industriale ha di molto 
avviclnato alia citta. La vedo
va abita a Riazan con 1 due 
figli e con commozione ricor
da gli incontri che ha avuto 
in Italia ove si e recata due 
volte per visitare la tomba dl 
Fiodor. La TV sovletlca ha 
trasmesso una volta un servl-
zio suU'ultimo viaggio a Ge
nova della vedova dl Pole
taiev e delle manlfestazion! 
che hanno avuto luogo in ono-
re dell'eroe. II film e stato 
presentato da Serghel Smir-
nov, una delle figure piu bel
le della letteratura sovletlca 

dl oggi che si dedica da annl 
con passione ed Intelllgenza a 
rlcostrulre — partendo talvol-
ta da tracce quasi inesistenti 
— eplsodi della guerra Ignora-
tl per le piu diverse cir-
costanze. 

E' stato Smirnov a racco-
gliere ad esemplo le testlmo-
nianze del superstlti dell'asse-
dio della fortezza di Brest re-
stituendo cosl una delle piii 
belle pagine della seconda 
guerra mondiale e — nelle 
scorse settlmane — a rico-
strulre con l'aluto delle testl-
monianze dei protagonist! al-
cuni drammatici moment! del
la battaglia di Budapest. 
Smirnov ha compluto anche 
lunghi lavorl di ricerca sulla 
partecipazione dei sovietlci al
ia resisten7a italiana ed e stato 
lui — come ha ricordato alia 
Camera dei deputati il compa
gno Bruno Gombi in una sedu-
ta del marzo 1967 — a trova-
re la documentazlone su di un 
episodio di lotta contro 1 na-
zisti che ha avuto a protago-
nlstl soldati Italianl dell'Ar-
mir. L'eplsodio era slno a quel 
momento lgnoto. 

Non lontano da Minsk nella 
Bielorussia, un gruppo di partl-
gianl sovietici vennero accer-
chiati e poi catturatl dalle 
forze naziste. II comandante 
tedesco decise di fucilare 1 
partigiani e incaricb dell'ese-
cuzione un reparto italiano 
che si trovava nella zona, a I 
nostri — cltiamo dal discorso 
dl Gombi — invece di dlrigere 
1 fucili contro I partigiani so
vietici spararono addosso al 
nazisti. Sopraggiunsero per6 
rinforz! tedeschi che uccisero 
sia 1 partigiani sovietlci che 1 
soldati Italian!». Sul luogo e 
stato Innalzato un clppo, un 
altro monumento da mettere 
accanto nella nostra memo

ria a quello di Riazan. 
In quello stesso discorso al

ia Camera originato da una 
interpellanza presentata da un 
gruppo di deputati comunlsti 
per sollecitare dal governo ita
liano un rlconoscimento al clt-
tadlnl stranjerl che hanno par-
tecipato alia lotta dl liberazlo-
ne In Italia — Gombi aveva 
dato alcune cifre assal signifi
cative e non abbastanza note. 

I cittadini sovietlci che han
no combattuto In Italia sono 
stati, ha detto, 4977 Dl essl 
421 sono mortl In combatti-
mento (dl 20fi non sl 6 potuto 
stabilire fino a questo momen
to neppure le generalita). La 
stampa sovletica pubbllca 
spesso ricordi e testlmonianze 
sulle loro gesta e proprlo In 
questi giorni sta per usciro 
un roman/oinchiesta dell'ex 
c orrlspondente a Roma delle 
Isvestia, Bociarov, dedicato 
alle drammatiche vlcende dl 
un gruppo dl sovietici che ha 
operato nel '44 a Roma. 

Molto, per rlcordare 1 oom-
battenti sovietici e quelll de
gli altri Paesi caduti in Italia 
e stato fatto e sl fa da nol, 
ma ancora rlmane senza ri-
sposta la questione posta al 
governo nel '67 dal deputati 
comunlsti: perche non rlcor
dare con un monumento alle 
Fosse Ardeatlne o a Napoli 
o a Firenze (che ha avuto 
1600 stranierl nelle file del 
suoi partigiani) o a Bologna o 
a Reggio Emilia (ove lnsleme 
al fratelll Cervi ha combattu
to Anatoli Tarasov) o a Bel-
luno (ove e'e la tomba dl 
Kutnezov), coloro che hanno 
combattuto insieme per il lo
ro e per 11 nostro paese e che 
hanno creato vlncoll dl san
gue fra 1 popoll? 

Adriano Guerra 

A piazza Vittorio il« caporale » 
sceglie la manodopera. 
II termometro 
della crisi edilizia. 
I piccoli e medi cantieri 
sfornano disoccupati. 
Come sono ingaggiati 
i carpentieri per PItalsider 
di Taranto. 
II ricatto dei boss del cottimo 
e del subappalto. 
Reclutamento telefonico 
anche per Pestero. 
Sono cento, o forse centocin-

quanta edili. divisi in piccoli 
gruppi: formano capannelli al-
l'angolo della piazza, attorno 
al < cottimista » o al c capora
le > che scrive i loro nomi su 
un piccolo quademo bisunto. 
Molti si riparano d all'aria ge-
lida della mattinata in un pic
colo bar buio e fumoso. E' 
un continuo andare e venire. 
Si incontrano tutte le dome-
niche II. in piazza, e ormai si 
conoscono tutti. Ogni volta 
sperano di trovare qualcosa. 
almeno al mercato delle brac
cia: ma ormai da troppi me-
si tornano a casa a mani 
vuote. 

Non ci troviamo in un pae-
sino del meridione. anche se 
la scena pud essere la stes-
sa. ma nei centro di Roma. 
a piazza Vittorio dove si svol-
ge puntuale ormai da decen-
ni. il « mercato degli edili 9. 
Potrebbe sembrare soltanto il 
residuo di un capitalismo ar
ea ico. ormai superato e. in ef-
fetti. troppo spesso il proble 
ma lo si e liquidato cost sem 
plicisticamente: in realta si 
tratta di un meccanismo piu 
complesso che proprio i « gio-
vani padroni » vogliono tenere 
in vita. *Certo — ci dice un 
vecchio compagno edile — og
gi non et tastano piu i musco-
li come vent'anni ta quando 
ci davano una "fogliet-
ta" (mezzo litro di vino) e 
pochi spiccioli per un lavoro 
da bextie, ma la sostanza e 
sempre la stessa >. 

Lavoro 
saltuario 

II mercato degli edili e 
strettamente legato al cotti
mo. uno strumento di tntensi-
ficazione dello sfruttamento 
che il padronato italiano ha 
introdotto negli ultimi qutndi 
ci anni suU'esempio del < si 
sterna del sudore > noto in In 
ghilterra gia un secolo fa; 
quel cottimo che rappresenta 
il mezzo specifico dei cost rut 
tori edili per estrarre una 
quantita sempre mjggmre Ji 
plusvalore e tenere divisi. in 
concorrenza I'uno con I'altro 
i lavoratori 

Al mercato di piazza Vitto 
rio ci siiimo tnrnan perche 
in un n>njn nu» cmne que*»«. 
quando cute nam il setlore 
edil'?i«» sta dMid\ers.m<ln -rm 
dramm.it ica fa>e rect^sivn 
•SSO ptlO l . l p p l f M'fltHff il '»-z 
IPnmelro dt-lla emi Un pn 
mo datn inf.uti nni/a HIIIIR* 
diatamente agh occhi: a Ro 
ma, non e'e un cantiere che 
ripbieda un operaio, neanche 

per pochi giorni. c Ormai sono 
tutti chiusi — ci dice un edi
le — ma non i come tutti gli 
inverni; quest'anno e'e vera-
mente qualcosa di diverso * 
E' praticamente da settembre 
che i padroni romani non si 
servono piu del mercato di 
piazza Vittorio. tSono anche 
andato all'ufficio di colloca-
mento. ma e la stessa cosa. 
Nelle liste ci sono lunghissime 
file di iscritti e le offerte di 
lavoro sono scarsissime >. 

La maggior parte dei disoc
cupati provengono natural-
mente da piccoli e medi can 
tieri. Giovanni Natali: «Non 
trovo un posto da ottobre; so 
no ferratolo e appena ho fi 
nilo il lavoro presso I'impresa 
Benvenuti alle Capar.nelle mi 
hanno licenziato > Francesco 
Aloia: *Sto a spasso da tre 
mesi; I'ulttma volta ho lavo-
rato per un mese soltanto a 
Lavinto; dovevamo costruire 
due palazzine. Ora sto sotto 
Cassa Mutuc perche sono ma 
lato, ma se trovassi qualcosa 
da fare lavorerei lo slesso; 
ho qualtro ficli a casa che 
mi aspellano e non so piit co
sa dargli da mangtare >. 

Si potrebbe conttnuare al 
I'infinito. Ognuno ci racconta 
la stessa amara storia: un la 
voro di qualche mese soprat-
tutlo I'estate scorsa: poi un 
po' qui un po' la e ora da set-
timane intere senza occupa 
Zione. II processo di espul 
sione di forza lavoro e este 
so anche alle grosse impre 
se. E' il caso della Metroru 
ma. la societa che costruisce 
il tronco Nord della Metrop.> 
Iitana Ci dice uno degli ope 
rai Itcenzian: «Smmo lutu 
dipendenli di Vincenzo Monti. 
a cut la Metroroma ha appal 
tato i lavon di installazione 
del cemento armato Hnma 
delle {este natalizte il cotttmi 
sta ci ha detto: statevene a 
casa, pot tornale il 7; ma 
per quel giorno abbtamo tro 
vato i lavort sospesi; ora bi-
sogna scavare. qumdt di not 
non hanno ptu btsogno». 

Lavoro a Roma non se ne 
trova. abbiamo detto: tutt'al 
piu e'e qualcosa fuort citta 
A Piazza Vittorio domenica 
ncorsa e'era un solo t capo 
rale »: ingaggiava carpentie 
n per I'ltHlsider di Taramo 
Vogliono ampliare lo stahili 
mt-nto e servono circa un cen 
tinaio di opt-rai La promessa 
c dllfMante 10 mila lire al 
giorno piu vitto e alloggio De 
cme di uomini vi si affolla 
no attorno Altn appoggiati al 
mum li osservano con un'ana 
di sufficienza « Ulusi — dico-
no — Not lo sapptamo come 
vanno queste cose. Siamo sta

ti a Ravenna, a Prato a Por-
torecanati; molti di not al-
I'estero, in Germania e in 
Svizzera e anche in Libia. 
Promettono mart e monti, ma 
la realta & ben diversa. In-
tanto non pagano secondo git 
accordi; eppoi sono veramen-
te terribili le condizioni di vita 
e di lavoro. Ci fanno dormire 
in baracche, sporche, soffo-
canti, jredde; il vitto ce lo 
dobbiamo pagare da soli *. 
c lo sono stato a Ravenna — 
interviene un edile — Aveva-
no detto che avrei speso 2 
mila lire di trasferta, ma era 
{also. Cost sono rimasto solo 
quattro giorni, poi sono toma
to a Roma e ho rimesso an
che i soldi del viaggio! >. 

Gli operai che vengono al 
mercato sono per la maggior 
parte carpentieri e ferraioli, 
un tipo di manodopera nchie-
sta soprattutto dai cottimisti. 
E sono quest! infatti che si 
servono in modo particola-
re del < libera mercato delle 
braccia *. Spesso si tratta di 
piccoli appaltatori che cerca-
no al massimo una decina di 
operai per un lavoro di breve 
durata. ma non mancano an
che i c pesci grossi >, i boss 
del cottimismo e del subap
palto. A Roma esiste una ve
ra e propria mafia; una rete 
ampia che fa capo ad alcuni 
< operator! economici > (si 
fanno chiamare cosi, ma so
no moderni mercanti di sala 
riati). Non appaiono mai: 
mandano i loro uomini oppu-
re prendono contatto con qual
che caposquadra e parte una 
vera e propria e catena tele-
fonica >. Si passa voce tra gli 
amid e si da appuntamento. 
si combina il prezzo. Questo 
sistema funziona in modo par-
ticolare per il reclutamento 
per Pestero. Si tratta. come 
e chiaro. di uno dei piu be
stial! sistemi di sfruttamento. 
Gli operai lo sanno bene, tut-
tavia sperano in questo modo 
di trovare piu facilmente un 
lavoro e in condizioni piu van-
taggiose. < L'uffic'w di collo-
camento e una struttura bu-
rocratica — dicono — eppoi 
anche U sono sempre i oa-
droni a dettar legge >. 

Le commissioni 
Comunali 

E' vero. ma oggi ralterna-
tiva non si pone piu tra Q 
mercato delle braccia e I'uf-
ficio comunale; la battaglia 
sul coliocamento si e spostata 
su un terreno nuovo: le com
missioni comunali, conqui 
sta delle lotte bracciantili e 
divenute patrimonio di tutta la 
classe operaia: strumenti do 
tati di potere decisionale che 

permettono un continuo con 
trollo e un ir.tervento conti 
nuo da ^arte d*" sindacati e 
dei lavoraton Attraverso es
se e possibile eliminare Tar-
bit ric padronale nelle seel-
te della manodopera. ma non 
solo: le commissioni possono 
diventare lo strumento attra
verso il quale si imposta in 
termini nuovi la battaglia per 
lo sviluppo dell'occupazione. 
mano a mano che conquistano 
fl potere d' determinare le 
scelte di sviluppo e i plan! 
edilizi a livello locale E qui 
awiene la saldatura profon 
da con la battaglia piu ge
nerate per la riforma della 
casa e con gli ohtettivi e le 
piattaforme art ico! ate che gli 
edili si sono dati per sblocca-
re i miliardi dei fondi puhblici 
congelati. per impnrre un po-
tenziamentn della edilizia pub-
btica flbitativa nei confrontl 
del mercato capitalistico pri-
vato 

Stefano Cingolani 

A Parigi e in altre citta defezione costante del pubblico 

I francesi dfeertano i teatro 
Un'assurda politica culturale alia base della crisi - Mentre il TNP chiu deva i battenti, migliaia di spettatori in periferia per uno spettacolo 
che nessuno voleva finanziare - II grande successo della « Corsa» di Bulgakov al teatro comunale di Nanterre contraddice la tesi del pub
blico indifferente - L'inno alia poverta del precedente ministro della Cultura e la «decentralizzazione drammatica» da tempo interrotta 

Contro Farbitrio 
delFFBI 

A New York, davantl al quaiiier generate dell'FBl, un centi 
naio di giovani ha organizzato una manifestazione di protests 
contro I'arrtsto del reverendo Berrigan • degli altrl sei cittadini 
(sacerdoti, suore • laki) accusati di ttntato raplmento di un 
consigliere di Nixon. Con I carttlli • con gli slogan, I manife-
stanti hanno dtnunclato la grottesca montature polirleica, tesa 
a distruggera II movimento per la pace amerlcano e ad a prl re 
un c processo di Stalo a agll oppotltorl della guerra nel Vietnam 

Dal nostro cornspondente 
PARIGI, gennaio. 

Co! suoi 53 teatri prlvati e 
i suoi 5 teatri nazionali, sov-
venzionati dallo Stato (senza 
contare i 14 teatri comunali 
o nazionali della periferia) — 
esempio vertiginoso di una 
centralizzazione culturale, quin-
di economlca, politica, che 
non ha riscontrl forse in nes-
sun altro paese del mondo — 
Parigi lamenta una grave cri
si del teatro, una defezione 
costante di quel pubblico che 
negli anni '50 aveva assicura 
to l trionii di massa del Thea
tre National Populaire e piii 
tardi la splendida afferma-
zione dei teatri periferici del-
I'Est parigmo, di Aubervxl-
liers. di Gennevilliers, di Samt 
Denis, in gran parte dovuti 
all'iniziativa di coraggiosi re-
gisti e delle ammimstrazioni 
comunali democratiche. 

Nel colmo della stagione dl 
prosa, tra dicembre e gen
naio, per fare un esempio del 
piu clamorosi, U Theatre Na
tional Populaire ha dovuto 
chiudere i battenti per l'm-
successo dl s Demain la veil-
Ie » di Edward Bond. In que-
sta sala che in altri tempi, 
nonostante i suoi duemila e 
cinquecento posti, doveva ri-
tiutare 1'entrata ad un pub
blico che sembrava ormai con-
quistato al teatro, 150 o 200 
spettatori nuscivano appena a 
fare una macchia di colore 
nel gran vuoto circostante. E 
tl nuovo direttore Georges Wil 
son ha dovuto calare il sipa-
rio e tenerlo abbassato per un 
mese tntero proprio nel pe 
nodo delle teste natalizie e 
di capodanno 

Si dira che il TNP ha sof-
terto prima della morte di Ge
rard Philipe e poi della par-
tenza del suo • inventore a 
Jean Vilar Ed 6 vero Come 
fe vero che la televisione, ru 
bando spettatori al cinema, 
ne ha rubatl anche al tea
tro. Ma la venta dl fondo e 
un'altra: la venta e che il 
nuovo direttore aveva cerca 
to di tare di questa sala da 
2500 posti un teatro d'avan 
guardia, convinio che non st 
va a teatro come si va dal 
pizzicagnolo e irascurando il 
non secondano particolare che 
una sala del genere ha delle 
esigenze che possono sembra 
re bassamente commercial! 
ma che. in fondo, sono sol 
tanto popolan. 

E tuttavia II caso del TNP 
non e un caso particolare. 
Alia fine di dicembre dell'an-
no scorso undici compagnie 
teatrali giovanili hanno sent-
to una lettera aperta al mi
nistro della Cultura — dal 
quale dlpendono le sowenzio-
nl ai teatri — per dire, in 
breve, questo: che la loro 
« grande awentura • stava per 
Onlre poiche, respinte dai 
teatri prlvati, liquidate dal 
teatri comunali a corto dl 
mezzl, insufficientemente sov-
venzionate dallo Stato esse si 
sentivano condannate a mor
te. • Noi reciamiamo sol tan 
to 11 dirilto al lavoro», con-
cludevano le undici compa
gnie U cul appello. flno ad 
ora, e rimasto inascoltato. 

Ancora un esempio. Uno del 
piii grossi successl dl queste 
ultimo settlmane e lo spetta

colo dl Arianne Mnouchkine 
«1789» che vede la parteci
pazione dl migliaia di spetta
tori, come ai be! tempi del 
TNP. nella squalllda sala del
la vecchia polveriera di Vin-
cennes trasformata in aTeatro 
del sole ». 

Ma Arianne Mnouchkine, 
che sl e rlcordata nella sua 
realizzazione del nostro a Or
lando Furioso », aveva dovuto 
prima dl tutto presentare il 
suo spettacolo al a Piccolo » dl 
Milano, perche a Parigi non 
aveva trovato — malgrado la 
sessantina di sale — i mezzl 
finanziari e tecnlcl per lancia-
re questa sua visione della 
rivoluzlone francese In chla-
ve critica e contestatrice. 

E gli esempl potrebbero 
contlnuare, con la crisi del 
teatri nazionali di provlncia, 
col ricorso sempre piii fre-
quente, nelle sale parigine, a 
spettacoll a Ieggerl D perche — 
sl dice — il pubblico e stan-
co dl teatro con la T maiu-
scola, le novita francesi dl un 
certo livello, contate sulle dita 
dl una sola mano e l'cavan-
guardia» riservata ad una 
iltte intellettuale che, in ogni 
caso, non pub riemplre le 
sale. Crisi di repertorio. dun-
que; scarsezza di opere nuo-
ve, disamore del pubblico: 
queste sarebbero le ragionl 
della crisi attuale del teatro, 
a Parigi e in Francla. 

Quando Shakespeare 
riempiva le sale 

Ma e poi vero? Se cosl 
fosse, non sarebbe il caso di 
allarmarsi perchfe il teatro, co
me la letteratura, ha la sua 
stagione buona e la sua sta
gione meno buona; e questa 
crisi degli anni Settanta non 
sarebbe dunque diversa da 
tante altre che a cicll irrego-
lari sl sono verificate in pas-
sato. Eppure l'allarme e gran
de. Laurent Terzieff. domeni 
ca scorsa, su un settimanale 
a grandissima tiratura ha det
to che u il teatro e diventato 
un merdalo» E nessuno ha 
dimenticato la violenta filip-
pica del compagno Femand 
Gravey fatta qualche mese 
prima della sua morte contro 
11 dirigismo culturale del re
gime, in base al quale si fi-
msce per ottenere una sov-
venzione soltanto piegandosl 
ad esigenze superior!. 

E poi, e inesatto parlare 
astrattamente di disamore del 
pubblico Quando, sulla scia 
del successo del TNP sl pen-
so di dotare Parigi di una se
conda grande sala popolare dl 
spettacolo — realizzata molto 
piu tardt come « Theatre de :a 
Ville» ne) muri del vecchio 
e glonoso • Sarah Bernhardt > 
— il pubblico dimostr6 il 
contrano: mille entrate al gior
no per tutto il '69 E chi era 
di scena? Shakespeare, Piran 
dello e Sartre, quindi teatro 
con la T maiuscola, difficile 
per quel grande pubblico che. 
secondo certuni. preferirebbe 
spettacoli «leggeri». 

Non e'e nemmeno bisogno 
di risalire a 1-2 annl fa: in 
questi giomi, nel Teatro co
munale dl Nanterre (munici
pal! ta comunista, sia detto per 
inciso) centinaia di persone, 
in maggioranza giovani, ac-
corrono ogni sera alle rappre-
sentazionl della Corsa di Bul
gakov, la prima delle opere 
teatrali dell'autore del Mae
stro e Marghenta ad essere 
messa in scena in Francia 
con la partecipazione di Da
niel Gelin. Ce quindi. a Pa
rigi, un pubblico largamente 
disponibile e aperto alle av-
venture teatrali come del re-
sto ha dimostrato un recen-
te sondaggio effettuato da una 
rivista specializzata — anche 
per il teatro, perche no, si 
procede ad inchieste dl mer
cato — in base alia quale 
e risultato che la capitate 
francese dispone dl un po-
tenziale di un milione di nuo
vi spettatori da attirare nelle 
sale teatrali 

II problema che Jean Vilar 
aveva posto e risolto e dun
que d! tradurre In « entrate > 
questo pubblico potenziale 
con una vera politica del tea
tro Questa dovrebbe permet-
tere alle compagnie e alle sa
le spettacoli per riemplre il 
repertorio, e dl affrontare i 
rischl delle « novita » senza 
lo spettro. In caso di Insucces-
so. del fallimento o della chlu-
sura, come e accaduto in un 
recente passa to ad alcuni tea
tri nazionali e prlvati. 

Legami permanenti 
tra la scena e la platea 

II problems e dl continua 
re (ma ci vogliono mezzl) la 
«decentralizzazione dramma 
tica * cominciata negli annl 
scorsl con I teatri periferici. 
per portare 11 teatro dove II 
pubblico popolare vive, ndu 
cendo i) pauroso groviglio tea 
trale pariglno E II problema 
e quello di create dei legaml 

ftermanentl dl tnteresse tra 
a platea e la scena, tra lo 

spettatore e lo spettacolo. 
E qui forse st tocca uno 

del nodi, piu dellcati della 
crisi. E' rimasta trlsteinente 

ramosa una Intervlsta, alia 
TV, dello scomparso ministro 
della cultura Michelet (sosti 
tuuo proprio in questi gioml 
dalI'ex ministro dell'agricoltu 
ra Duhamel, il che non la 
scia presagire mente dl buo-
no, con tutto il nspetto do
vuto all'intelligenza de) mini 
stro centrista) che davanti al 
le accuse di gente dl teatro 
di primo piano aveva intes-
suto uno stupefacente ed ag-
ghiacclante elogio della pover
ta, Perche — aveva detto In 
sostanza Michelet — domanda-

te quattrinl al ministro della 
Cultura, o dlte che questi quat
trinl, sotto forma di sowen-
zione al teatri, sono lnsuifi-
cienti? La poverta e sempre 
stata la fonte prima dl gran-
di opere d'arte; 11 bisogno ha 
sempre stimolato gli ingegni 
e prodotto capolavorl. Dun
que, vivete in poverta, e fa-
rete un buon teatro. 

Inutile dire che questo as-
surdo programma culturale 
impostato sul bisogno, cloe 
sulla assenza dl mezzl, che 
per 11 teatro sono indlspen-
sabili, aveva procurato al mi
nistro una serie dl repliche 
sferzanti e fatto nascere sul 
quotidian] una polemlca du
rata alcuni mesi. Perd, l'in-
fortunio del ministro aveva 
messo in luce una concezio-
ne del teatro come awentu
ra di singole persone desti-
nate alia boheme per scelta 
soggettiva, cioe la negazione 
del teatro come servlzio pub
blico; alia stregua della scuola. 

In altre parole, una politica 
culturale Impostata sulla mi-
seria — in un paese che spen-
de centinaia dl miliardi nel
la force de frappe — lasclava 
aperta la porta all'arbitrio. E 
questo, in fondo, era Paspet-
to piii grave della penosa con-
fessione del ministro: l'arbi-
trarleta nella distribuzlone 
delle sowenzioni, come ave
va denunciato Femand Gra
vey, perche, predicando 11 
principio che ognuno deve 
farsi da se nella mlseria, si 
arriva, nella pratica, a dlri
gere i fondi secondo una ot-
tica non piii culturale ma po
litica, ad Intervenire nelle 
scelte dei programml, a fare, 
insomnia, del dirigismo cultu
rale, e quindi a soffocare for
ce nuove che altrimentl avreb-
bero potuto mettere nel tea
tro quella circolazione dl Idee 
senza la quale ogni attivita 
culturale si isterilisce. 

Sl dira — ed e stato det
to — che non sono certo le 
sowenzioni elargite con mag
giore generosita, a produrre 
opere nuove. Ed e vero. Ma 
il teatro non e soltanto que
sto. II teatro e, prima dl tut
to, una macchina da spetta
colo, e regia, e una compa-
gnla teatrale, e scenografia, e 
costumi, cioe una somma di 
fattori che iichiedono mezzl 
non saltuarl. E se questa 
macchina funziona a passo rl-
dotto per mancanza di mezzl, 
gli autori possono produrre 
opere anche geniali, ma aark 
difficile che queste opere ar-
rivino al grande pubblico, al 
grandissimo pubblico parigi-
no; si fermeranno tutt'al piu 
nei piccoli teatri spenmenta-
II per la giola delle ilites 
culturalL 

Certo, Parigi ha in funzlo-
ne una sessantina di sale e 
quindi la sua crisi teatrale 
e sempre relatlva Ma, come 
abbiamo detto il grido dl al-
larme e reale, se 6 vero che 
tra II "65 e il "67 I teatri 
francesi hanno globalmente 
perduto un milione di spetta
tori (non abbiamo cifre piu 
recent! a nostra disposlzione). 
Questo grido dovrebbe sail* 
re molto in alto per essere 
ascoltato Ma cl riuscira? 

Augusto Pancaldi 
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