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II fumo e i profitii 

degli esercenti 

Inciviltii 
al cinema 

Che il fumo sla noeivo non 
aono soltanto i medic! ad af-
fermarlo. Anche i lumatori In-
callitl ne convengono, auspl-
cando e paventando di pa
ri passo alcune mlsure che li 
oiutino almeno a ridurre la 
dose di veleno quotidlano aspi
rate. La legge per la disclpll-
na delle pratiche fumatoiie 
nei local! pubbllcl, all'esame 
del Senato, e un banco dl pro-
va per la loro fluttuante vo-
lonta. Ma lo e ugualmente per 
i legislator!, indecisi nel timo-
re di sfldare l'impopolarlta 
tra gli esercenti e nel deslde-
rio di rendere un servizio igli 
italiani, per il bene comune. 
Tra la tesi dl chi desldere-
rebbe bandire il fumo dalle sa
le cinematografiche e dai tre-
ni e l'inclinazione lassista di 
quant! il problema preferi-
l ebbero non afTrontarlo, si pro-
fila un progetto mediano. Sia 
consentito fumare sui treni, 
ma negli scompartimenti rl-
servati; sia consentito fumare 
nei cinematografi, purche que
sti abbiano in dotazione appa-
recchiature per decondiziona-
re l'aria. 

Sembrerebbe saggia e pon-
derata la proposta del mini-
stro della Sanita. on. Mariot-
ti. Ma non lo e. II ministro 
dovrebbe, infatti, sapere che 
non v'6 cinematografo, che 
non disponga di una qualche 
specie di depuratore. II quale 
a sua volta spesso non fun-
ziona o funziona male. Ammes-
8o e non concesso che il Parla-
mento abbia Pautorita per pre-
scrivere l'uso di attrezzature 
efficienti, e previsto che 1 pic-
coli esercenti di provincia, che 
versano in ristrettezze, siano 
costretti a sostenere nuove 
spese oppure a escludere i Tu-
matori dagli spettacoli. rimar-
rebbe da chledere al ministro 
In quale maniera egli inten-
da garantire il rispetto della 
legge. Mobilitando carabinieri 
e questurini, sguinzagliandoli 
negh oltre 10 000 cinematogra
fi d'Italia, organizzando squa-
dre di tecnicl adibiti al TOn-
trollo del depuratori? 

L'ipotesi cl pare piu huf-
fa che verosimlle e se fossi-
mo candldi ci domanderem-
mo come ma! 11 ministro cre-
da nell'efficacia di una leg
ge esposta a mille posslbili 
evasion!. E ' che i fautori del
la soluzione intermedia non 
hanno a cuore la salute de
gli italiani, ne conoscono la 
virtii della coerenza. Se per 
non inasprire la polemica. si 
restringessero i termini del 
dilemma a una questione di 
pura e semplice buona costu-
manza, il ministro non avreb
be comunque scusanti. I pae-
si in cui e vietato fumare al 
cinematografo. non si conta-
no E la dove non si accen-
dono sigarette nelle sale cine
matografiche, nessuno si la-

' menta e si dispera. nessuno 
dichiara di essere stato rovi-
nato da quella dicitura che in 
Italia e leggibile nei teaVi. 
nessuno mena scandalo per 
l'interdizione. ne si trovereb-
bero con facilita paladini d! 
una causa dubbia. A pensarla 
diversamente. ci si giudiche-
rebbe irrispettosi verso il prns-
simo e incivili. Da noi, inve-
ce. si va a scuola di furbi-
zia per aggirare la legge, non 
nppena essa accenni a Uite-

In gravi condizioni 
Brasseur in Canada 

MONTREAL. 5. 
L'attore Pierre Brasseur ha 

avuto una crisi cardiaca dome-
nica notte. a Montreal, dove 
era arrivato il 26 aprile con la 
cornpagnia che porta in < tour-
nee » nel Canada «Tchao > di 
Marc-Gilbert Sauvajon. 

Brasseur. che ha 65 anni. 
e stato ricoverato in clinica lu-
nedi: le sue condizioni sono sta
te definite gravi da un dirigente 
dcH'Unione degli artisti cana-
desi. 

lare la collettivita. E' un vl-
zlo ontlco, ma che la legge 
stessa lo incorpori, e scandalo-
so. E si badi: le disposlzto-
ni legislative in materia dl 
intrattenimenti cinematografi-
ci sono una pacchia e ci np-
parentano, per programmaU-
ca elasticity e per mancata 
appllcazlone, a una repubbli-
chetta del Sud-America. 

Nessun limlte e posto alia 
concentrazione degli esercizi, 
sicche a Roma un solo eaer-
cente domina la fetta piu gros-
sa del circuito delle prime 
vision!; nessun freno regola-
menta l'aumento dei prezzi del 
biglietti; e l'elenco delle do-
liances sarebbe interminabi-
le. Checche si schermiscano i 
signori dell'AGIS e taluni ge 
stori, la civilta della fruizione 
cinematografica non e com-
mlsurabile con il metro della 
moquette che ci si stende sot-
to i piedi, mentre si organiz-
za lo spazio in modo da in-
zepparvi il maggior numero di 
spettatori, obbligandoli ad as-
sumere scomode posizionl. La 
civilta va a farsi friggere ogni-
qualvolta, a sala affollata, si 
continuano a vendere 1 bigliet
ti nonostante che disposizio-
nl precise lo vietino. E non 
parllamo ne degli spettacoli 
cui si accede e da cui si esce 
in qualsiasi momento. Infa-
stidendo i vicini; ne dello sta
to delle copie dei film che 
arrivano nei cinematografi dl 
seconda vislone; ne della qua
nta di molte prolezaoni; ne 
della noia profusa da una mar-
tellante pubblicita (diretta e 
indiretta), non richiesta dal 
pubblico ma pagata agll eser
centi dalle compagnie speoia-
lizzate in propaganda com* 
merciale. 

II fumo e parte integran-
te di questo regime di inci-
vilta su cui non si fatichereb-
be a riempire un quaderno 
fitto di appunti, e che se rap-
present a il non plus ultra 
del disprezzo per il pubbli
co, e anche frutto di una 
sfrenata corsa al profitto. 
Non ce ne scandalizziamo. 
Gli esercenti cinematografi-
ci commerciano. badano al 
proprio tomaconto e non guar-
dano per il sottile: si 3ono 
dati un ruolo e lo rivestono 
con maggiore o minore avidi-
ta. Ma i legislator!? Quali in-
teressi sono tenuti a tutela-
re? All'interrogativo non spet-
ta a noi rispondere. Se si fos
se seri (ma non tutti 1 rap-
presentanti delle forma2loni 
govemative lo sono), bisogne-
rebbe scartare gli inghippi e i 
sotterfugl e proibire il fumo 
nei cinematografi. sordi alle 
pressioni che non da oggi 
l'AGIS e solita esercitare, so-
vente con successo, su singo-
li parlamentari e su interl 
gruppi rappresentativi, affin-
che cert! privilegi (modesti o 
no che siano rispetto ad al-
tri) non vengano intaccati. Pi-
nanche la logica penderebbe 
da questa parte. Visto che nei 
teatri non e lecito fumare, per 
quale motivo attenersi a un 
criterio diverso per le sale ci
nematografiche? E ' un pun-
to oscuro che il ministro del
la Sanita non ha chiarito. 
Strano, tuttavia, questo mini
stro della Sanita che, preoc-
cupato dei nostri polmoni e 
dei pericoli derivanti dal fu
mo, elaborando uno schema 
legislatlvo, attenua e dimezza 
tutto. 

Buona creanza, si, ma sen-
za esagerare; velenosita del fu
mo, si. ma spruzziamola con 
un po* di spray. Roba da 
vaudeville se dietro l'incon-
gruenza del proponente non ci 
fosse 1'intento di non essere 
sgraditi aU'AGIS e agli eser
centi, che la proibizione del 
fumo nei cinematografi la ve-
dono... come il fumo negli oc-
chi. Niente di nuovo sotto le 
stelle. ma ci si permetta dl 
rivolgere ai legislator!, che vo-
tano a ftvore della legge Ma-
riotti, un quesito: sono essi 
parlamentari della Repubb'.ica 
o dell'AGIS? 

m. ar. 

in breve 1 
«lncontro» per Florinda Bolkan e Massimo Ranieri 

PARMA, 5 
Florinda Bolkan e Massimo Ranieri sono i protagonisti del 

film Incontro che il regista Piero Schivazappa ha cominciato 
leri a girare a Parma. Si tratta di una storia d'amore vissuta 
da un giovane studente ed una donna sposata. 

Volevano Frankenstein erotico 
TOLOSA, 5 

Alcune decine di persone hanno semidistrutto una sala cine
matografica di Tolosa per protestare contro il fatto che il film 
proiettato. La vita sessuale di Frankenstein, «non era abba-
stanza erotico ». La polizia ha dovuto intervenire per calmare 
gli spettatori. per i quali il film « non aveva mantenuto le pro-
messe evocate nel titolo ». 

Attivitd teatrale per Hossein 
PARIGI. 5 

Robert Hossein dirigera. dalla prossima stagione. la sezione 
teatrale della Casa di cultura Andre Malraux di Reims. Hos
sein disporra di un bilancio di un milione di franchi, e di 
ampia autonomia artistica. 

« Baci alia mamma »v nuovo film di Zanchin 
II regista Nino Zanchin. di n tomo da Londra. dove ha effet-

tuato i sopralluoghi per il suo prossimo film Baci alia mamma. 
ha detto che in giugno si trasferira nella capitate inglese per 
dare il primo giro di manovella. 

Una nuova opera di Benjamin Britten 
LONDRA. 5 

Benjamin Britten ha composto una nuova opera, la sua 
prima per la televisione. che la BBC mandera in onda il 
16 maggio. L'opera. che si intitola Owen Wingrave, e pacifi-
sta e profondamente permeata di temi contro la guerra ed 
ft ambientata all'epoca vittoriana, L'anno prossimo Britten 
la trasformera in un'opera vera e propria, per teatro. 

«II galantuomo e il mondo » a Torino 

Leopardi in scena: molta 
djdattica e poco teatro 

Bjorn Andresen diventa seminarista 
LONDRA. 5 

BJ6rn Andresen. I'adolescente svedese, protagonista di 
Morle a Venezia, e stato scritturato come protagonista del 
film How lovely are the messengers, che 11 produttore e 
regista Malcolm Leigh comincera prossimamente in Scozia. 
J\ personagglo di Andresen h quello di un giovane seminar!-
•Ik one sogna di diventarc un grande artista, 

Lo Stabile 
torinese 

presenta «Vita 
di Shakespeare» 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 5 

Dopo due anteprime dl ro-
daggio a Ivrea e ad Aost<», 
rispettlvamente il 3 e 11 4 
maggio, da domani sino a d<v 
menica 30, sul palcoscenlco 
del Teatro Gobetti, lo «Sta
bile » torinese presenterh, 
quale undicesimo e ultimo 
spettacolo in abbonamento, Vi 
ta di William Shakespeare di 
Angelo Dallagiacoma. Si trat
ta dl una novita di un giova
ne italiano, ai suoi esordl 
drammaturgici, premiato a 
Rlcclone lo scorso anno. Sem-
bra che questo testo abbia 
subito suscitato, alia lettura, 
l'interesse di numerosi regis'! 
e soprattutto attorl; non a ca-
so il suo allestlmento torine
se si avvarra della regia, in 
collaborazione con l'autore. dl 
Vlrglnio Gazzolo, impegnato 
anche quale protagonista, ap-
punto. nella parte dl Shake
speare. 

Una vera manna dal clelo 
per lo « Stabile » di Torino, ;n 
questi giornl « terremotato» 
da un infuriare di polemiche 
di varia origine. ma di natu-
ra essenzialmente politica, che 
pub cosl salvarsl, almeno ner 
il momento, <c in zona 3e"?a-
rini». per dirla in termini 
sportivi. scodellando al suoi 
abbonati uno Shakespeare 
nuovo di zecca, in sostltuzio-
ne del contestatisslmo (da de 
stra...) / giorni, gli uomini di 
Lajolo, tratto. com'e noto, dii 
Fiori rossi al Martinetto. di 
Valdo Fusi. spettacolo. questo, 
formalmente promesso per la 
prossima stagione. 

Tornando alia « novita » — 
che andra in scena domant — 
ce ne ha parlato. con giovanl-
le fiducia nel suo buon esi*o. 
il trentunenne autore. Angeio 
Dallagiacoma. che abblamo 
incontrato nella sede del
lo « Stabile ». presentatoci da 
Giuseppe Bartolucci che, a 
quanto pare, dimessosi Fede-
rico Doglio per la polemica 
Fusi-Lajolo e assentl (?) Mes
sina e Morteo, dirige 11 diffi
cile timone delPEnte teatrale 
cittadino, in attesa — si dice 
— di altri o di altro 
«timonlere ». 

« L'idea di questo mio Sha
kespeare — ci ha detto Dal
lagiacoma che. dopo essersi 
laureato in lingue alia " Boc-
coni " di Milano con una teM 
sul teatro ellsabettiano e pas-
sato attraverso varie espe-
rienze (daH'insegnamento al 
lavoro editoriale, dal cinema 
nei " Clnegiomali liberi *' di 
Zavattini, ai prim! tentativl di 
scrittura teatrale) — mi e 
venuta mentre stavo riscriven-
do per Albertazzi I'Am!eto. 
Nella figura del drammatur-
go elisabettiano ho visto un 
artista, un intellettuale che vi-
ve e opera in una societa le 
cui contraddizloni, le cui ipo-
crisie. caratterizzano ancora 
le attuali strutture soctali. Da 
cid anche I'ambiguita di fondo 
del personaggio Shakespeare 
che ho cercato di retnventa-
re. ponendolo in rapporto con 
un certo tipo di potere co
munque condizionante ». 

A detta dell'autore. non si 
trattera quindi di una rico-
struzione rigorosamente filoio-
gica della biografia sha-
kespeariana, ma di una sorta 
di riflessione teatrale sul rao-
porto arte-societa e sull'lnevi-
tabile dissidio tra verita e 
comportamento nella stessa 
societa in cui viviamo. In 
quanto alia soluzione sceni^a 
del testo. affidata per scene 
e costumi a Emanuele Lut-
tazzi, l'autore ha precisato di 
credere ancora a un < teatro 
di parola»; basato su una 
struttura estremamente chia-
ra, suggestiva ma raziona'.e. 
richiamantesi al teatro greco 
classico e alle concezloni aii-
stoteliche. 

Recentemente Dallagiaco
ma, in coerenza alia sua voca-
zione di «scrittore per il tea
tro », uno dei pochissim! nel 
panorama nostrano. ha sent-
to un nuovo testo di ambien-
ta?ione moderna, Arnnldo 
muore per droga, inviato al 
Premio Pirandello. Per ! «Ci-
negiomali liberi » di Zavatti
ni, aveva realizzato a Parma, 
sua citta natale. un film spe-
rimentale. presentato a m Pe-
saro '68», dal titolo gia mol-
to indicativo: Discussione con 
immagini di disturbo. 

n. f. 

Un film scabroso 
di Genet 
proiettato 

a New York 
NEW YORK, 5 

Un chant d'amour di Jean 
Genet, l'unico film che, a 
quanto risulta, sia stato di-
chiarato specificamente osce-
no dalla Corte suprema degli 
Stati Uniti negli ultimi dieci 
anni, viene attualmente pre

sentato in un cinema di New 
York. Si tratta di una pelli-
cola muta di 26 minuti, nel
la quale Genet descrive una 
storia d'amore fra detenuti. 

Un chant d'amour era sta
to dichiarato osceno da un 
tribunale della California, e 
la Corte suprema aveva con 
fermato, con 5 voti a 4, tale 
giudizio. Pinora non e stato 
fatto nessun tentativo per 
bloccarc la proiezione del film 
a New York. 

Lo spettacolo e tratto dalle « Operette 
moral! » — Renzo Giovampietro insiste 
nei suoi esperimenti storico - filologici 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 5 

Quante insegne, quante eti-
chette accompagnano e rac-
comandano lo spettacolo /( ga
lantuomo e il mondo di Gla-
como Leopardi; adattamento, 
regia e interpretazione dl Ren
zo Giovampietro andato in 
scena l'altro leri al Teatro 
Erba di Torino in « prima na-
zlonale». Nominiamole tutte 
per non far torto a nessuno. 
Innanzi tutto l'organismo dl 
produzlone teatrale «Gil As-
soclati», una cornpagnia di 
prosa in cui flgurano I noml 
di Sbragla, Garranl, Puecher, 
Fantonl, Fulvlo Fo, Valentlna 
Fortunato e altri, che dopo 
aver gia presentato quest'anno 
YOtello dl Shakespeare e 11 
Caligola di Camus, concludono 
la loro stagione teatrale o n 
questa « novith assoluta ». Vi 
e poi 1'egida della citta di 
Recanati, (com'e noto 11 Leo
pardi vi nacque nel 1798). do 
ve il 30 aprile scorso lo spetta
colo e stato in « anteprima » 
presentato al Teatro Persian!. 
sotto il patroclnlo della clvlca 
amminlstrazione e del Centro 
di studi leopardlanl. Qui a To
rino. e a quanto ci e stato 
detto, per tutta la successiva 
tourn&e patrocinlo ed eglda 
passano nelle mani dell'As-

Intelletfuali 

francesi 

solidali 

con Krejca 
PARIGI. 5 

Un gruppo d! intellettuali 
comunisti francesi, fra cui lo 
scrittore Louis Aragon. mem-
bro del Comitate Centrale del 
PCF, ha protestato per la de-
cisione della direzlone del Par-
tlto comunista cecoslovacco di 
destituire dalla carica di di-
rettore del teatro Za Branou 
di Praga. Otomar Krejca. 

In una lettera inviata al mi
nistro degli Affari cultural! e 
pubblicata dal settimanale 
Lettres franqaises, 11 gruppo 
sottolinea che Krejca si e vi
sto anche rifiutare il perraes-
so di accompagnare la troupe 
del teatro Za Branou di Praga 
In una tournie all'estero 

Nella lettera si rileva che 
Krejca. che fondd il teatro Za 
Branou nel 1956, era riuscito a 
fame uno dei piu celebri del 
mondo e si manifesta «una 
profonda preoccupazione » per 
i prowedimenti adottati con
tro «uno dei piu imporlanti 
uomini di teatro ». 

sessorato alia Cultura ed al-
l'lstruzlone della Provincia, 
naturalmente In collaborazio
ne con la «Pro Recanati». 
Come dire: chl ha plti «pa-
troclnl» 11 usi... Non fanno 
mai male. 

Ma veniamo rapldamen-
te alio spettacolo: una propo
sta indubblamente nuova e, 
sla pure entro ben determina-
tl limitl, anche lnteressante, 
con cui 11 Giovampietro insi
st© con ammirevole, ma an
che discutlbile coerenza, a 
sviluppare 11 suo discorso nel-
Tamblto, a nostro parere sem-
pre plti rlstretto, dl un tea
tro strettamente connesso a 
matrici letterarle, che nono
stante le lndubble buone in-
tenzlonl del nostro teatran^e, 
condlzlonano a varl llvelll la 
sua perseguita storicita e so
prattutto la sua efficacia tea
trale. Intendlamo dire essen
zialmente che « riscoprire » 
oggi Leopardi, ed in partico-
lare il Leopardi delle Operette 
morali — il titolo dello spet
tacolo e Infatti uno dei dialo
gic meno notl, Galantuomo e 
mondo, contenuto nell'appen-
dlce delle Operette — e rlsco-
prirlo, come ha precisato do
po lo spettacolo Giovampietro, 
sulla scla del Fublni o del Bo. 
pub senz'altro rappresentare 
un'operazione dl erudlta filo-
logla, da cui !1 suo indubbio 
interesse speclallstlco, e nella 
fattispecie letterarlo. 

In quanto poi al trasferire 
l'operazione. necessarlamsnfe 
limitata. sul palcoscenico dl 
un teatro. tentando dl Immer-
gerla in una suggestivita s.*e-
nica visivamente accattivan-
te (i disegni di Luzzati: g!l 
elementl scenic! dl Vittor'o 
Rossi; le maschere dl Sandr') 
Osemont: le musiche dl Goi
tre), e parlare. come ha tvAn 
il regista ed adattatore, di 
« contenutl rivoluzionarl ». di 
« teatro politico » di a spe^ta-
colo popolare ». ci sembra vi 
corra parecchlo... Vi e infatti 
il rlschio, ed ecco i limitl di 
cui accennavamo, di un certo 
compiacimento culturale e di 
una sorta di paternalismo di-
dattico che unitamente 
alia pesantezza di alcunl mo-
menti della rappresentazione 
continuano a limltare la co-
siddetta « cultura » di chi ne 
sa di piii nel vlcolo sempre 
piii cieco di un teatro dl clas-
se, avulso. se non del tutfo 
Indlfferente. ai drammatici 
pressanti problemi dell'n?gi. 
Un trastullamento Intelletua-
listico. rigoroso quanto si vo-
glla ma sostanzialmente Inu
tile. 

Hanno preso parte alio spet
tacolo: Giulio Pizzirani. Car-
la Torrero, Isabella Falsnl, 
Edoardo Florlo. Antonio Bal-
lerio, Lelio Mocca e la giova-
nissima Antonella Giovampie
tro promettente « figlia d'ar-
te». Successo; applausi; re-
pliche sino a domenica 16. 

Nino Ferrero 

Spettacolo birmano alia Filarmonica 

La danza come una 
festa della mano 
« Gioco di mani, gioco da vil-

lani». si dice cosl, da noi, 
e sara. Ma a capovolgere il 
detto. ecco le man! dei Bir-
mani. quali si ammirano dal-
1'altro ieri al Teatro Olimpi-
co negli spettacoli — i primi 
in Italia — della «Cornpagnia 
nazionale di danza birmana» 
in programma fino a domani 
sera. 

II successo e tanto piu stra-
ordinario, in quanto i movi-
menti delle mani (sono 64 e 
possono variamente combinar-
si), lungi dall'ingenerare mo
notonia, sono stati poi addirit-
tura desiderati e preferiti 
alle danze che li escludevano. 
Ha costituito per molti — uno 
spettacolo come questo — pro
prio la scoperta della mano 
quale centro vitale della per
sona umana. Le mani che ma-
novrano, e riescono a tutto, 
possono sembrare un bisticcio, 
ma era meraviglioso costata-
re questo trionfo della mano, 
ottenuto con tanto garbo, e 
dolcezza, e forza di penetra-
zione incredibile. 

Le danzatrici hanno abiti 
lunghi (splendid! i loro costu
mi, e ancora di piu quelli 
maschili) e il corpo fasciato. 
I piedi sono quasi impediti 
e debbono muoversi come 
scale iando. e rabbuffando la 
balza delle vesti. Ma le ma
ni sono rincamazione stessa 
della liberta. 

Era questo l'aspetto salien-
te dello spettacolo, nel quale 
e'e anche 1'acrobazia, il con-
torsionismo. fl volteggio bas
so. radente al suolo, e l'iro-
nia che e anch'essa bellezza 
e perfezione, come s'e visto 
nella Danza delle marionette 
e nelle Finte delle mario
nette. 

La marionette non e cosa 
da poco, conflgurandosi in 
essa il non-plus-ultra della 
perfezione gestuale. Una sola 
marionetta pu6 essere anima-
ta da ben sessanta Mil, per 
cui e un'impresa imitarla. 
Secoli di esperienze si am 
mucchiano, dunque, in uno 
spettacolo del genere, nel 
quale non sono mancati nep-
pure moment! di piu aperta 
vitalita, com'e nella Danza 
della caccia al cervo. 

Talvolta le danzatrici canta-
no e le loro vocl hanno uno 

squillo infantile, il che ac-
cresce il fascino e il turba-
mento. la castita e lo stile 
delle danze. 

L'armamentario degli stru-
menti, poi, ha suscitato un 
fascino stregato. Era difficile 
credere che certi suoni. qua
si di misteriosi strumenti a 
fiato. provenissero invece da 
una miriade di tamburi che 
suonano diversamente, appli-
cando sulla loro pelle un 
mastice fatto di riso bollito 
e di cenere. A seconda della 
quantita, i suoni sono piu al-
ti o piu bassi. 

Non guardatevi subito le 
mani, uscendo daU'Olimpico: 
vi sentireste troppo umiliati 
per la loro insignificante 
inerzia. 

e. v. 

Otello Profazio 
al Folksfudio 

Questa sera alle ore 22 Otello 
Profazio. il popolare cantastorie 
calabrese. presentera al Folk-
studio il nuovo microsolco 
< L'ltalia cantata dal Sud ». Lo 
spettacolo sara replica to doma
ni e sabato. 

Gli spettacoli 
classici 

a Siracusa 
SniACUSA, 5 

h'Edipo re di Sofocle e la 
Medea di Euripide saranno 
rappresentati al teatro greco 
di Siracusa, per iniziativa 
dell'Istituto nazionale del 
Dramma Antlco. dal primo 
al 18 giugno prossiml. Dal 
20 al 23 maggio prossimi, in
vece Siracusa ospltera il 
quarto Congresso internazio-
nale dl studi sul dramma an 
tico. Hanno gia dato la loro 
adesione studios! di Austria, 
Germanla federale, Svezia, 
Francia, Spagna, Orecia, 
USA, URSS, Bulgaria, Roma

nia e Cecoslovacchia. 

Mostre d'arte a Roma 

La plastica della 
realta africana 

raai yi/ 

controcanale 

L'arte dell 'Africa nera • Ro
m a ; Galleria Levi (v ia del 
Vanlagglo 12) ; 29 aprile-15 
maggio; ore 10-13 e 16-20. 

Slcuramente — come affer-
ma Warren M. Robbins. Di-
rettore del Museum of Afri
can Art di Washington, nel 
testo di presentazione di que
sta ricca mostra di sculture 
provenienti dall'Alto Volta, dal 
Mali, dalla Nigeria, dalla Co
sta d'Avorio e dal Dahomey —, 
quando 1'uomo occidentale si 
liberera dall'etnocentrismo che 
finora gli ha impedito di va-
lutare equamente i valori di 
culture artistiche diverse dal
la propria, l'arte dell'Africa 
nera gli apparlra nei suoi ve-
ri significati e la vedra oc-
cupare un posto di primo pia
no tra le creazioni piu alte del-
l'umanita. 

Perche possa davvero es
sere liquidato l'etnocentrismo 
occidentale — aggiungiamo 
noi — e necessario che flni-
sca l'imperialismo vecchio e 
nuovo; e e'e da augurarsi che 
i popoli d'Africa, dopo tante 
spoliazioni, possano un gior-
no documentare. con le ope-
re, la storia grandiosa delle 
loro civilta plastiche. 

La scultura africana trova 
fortuna e collezionlsti. in Tta-
lia. molti decenni dopo la 
scoperta di Matisse, di Picas
so, degli espressionisti tede-
schi. 

Quando ci si trova di fron-
te a tante sculture di popo-
lazioni cosl creatrici come so
no Mossi, Dogon. Bangwa. Bo-
bo. Yoruba, Ibo, Baule, Bam-
bara, Senufo e Benin, non si 
esauriscono mai i modi di ve-
dere. II piu angusto e defor-
mante e. pero, quello del pre-
sentatore Warren M. Robbins 
per il quale la scultura afri
cana e essenzialmente un'arte 
astratta. Come si vede l'etno
centrismo ha radici profonde 
se un critico americano pud 
definire astratta. con una pa
rola ripresa da vicende pitto-
riche prima europee e poi a-
mericane del nostro secolo, 
un'arte che ha, invece. pro
prio uno sterminato potere di 

sintesi e di astrazione dei ca-
ratteri tipici della ricca e tra
gi ca realta d'Africa. 

Coqclusi 
gli «Incontri» 

di Hyeres 
HYERES. 5 

Gli ottavi Incontri interna-
zionali del cinema giovane si 
sono conclusi a Hyeres senza 
l'assegnazione del premi. La 
giuria ha raccomandato alia 
attenzione quattro film, fra 
cui Apollon di Ugo Gregoretti. 
Alcune pellicole hanno otte
nuto premi speciali. 

Eduardo non sara 
al Premio Roma 
Eduardo De Filippo non po-

tra presentare il suo atteso 
recital Di giorno in giorno, dai 
pari ai dispari al Premio Ro
ma. L'attore e stato costretto 
a rinunciare alle due serate 
romane. per ragioni di salute, 
al termine di una lunga e fa-
ticosa stagione teatrale. Di 
giorno in giorno, dai pari ai 
dispari. avrebbe dovuto chiu-
dere la manifestazione, nei 
giorni 28 e 29 maggio. II reci
tal sara sostituito con un al
tro spettacolo. 

Immagini della 
lotta araba 

Mostra del manifesto pale-
stinese • Roma; Gal ler ia 
« L'Alzaia » (v ia della M i 
nerva 5 ) ; fino al 10 maggio; 
ore 10-13 e 17-20. 

Questa mostra di manifest! 
politic! palestinesi non offre 
novita sul modo grafico di 
concepire modernamente la 
propaganda e la comunlcazio-
ne di un messaggio rivoluzio-
nario nel pieno della lotta 
armata. 

I manlfesti qui esposti so
no di piccolo formato. sobria-
mente disegnati e scritti. piut-
tosto « poveri » nel gusto gra
fico e, quando esso e'e, debi-
tore del gusto europeo, fran-
cese e italiano. E' possibile 
che molti di questi grafici si 
siano formati in Italia. 

Prevale la necessita di dire 
forte e chiaramente. con im
magini senza geometria. rac-
contate semplicemente, equili
brate tra figure e parole. 

E' chiaro che cid che no!. In 
un'immagine di propaganda, 
sentiamo come artistico non 
vale o non vale alio stesso mo
do nel mondo arabo che, pero, 
alio stesso tempo sembra non 
potere restare legato pittori-
camente alle piu antiche tra-
dizioni artistiche arabe. Ma 
se non fanno ancora una tra-
dizione moderna. questi mani-
festi documentano un faticoso 
travaglio degli artisti arabi. 

Segni come 
filo spinato 

Emil io Scanavino - R o m a ; 
Gal ler ia « L o spazio» (v ia 
G . Rossini 68 ) ; ore 10-13 e 
17-20. 

Scanavino, che e stato tra 
i pittori «informali» piu ve-
ri degli anni sessanta, ha tro-
vato nuova energia e imma-
ginazione per la sua maniera 
gestuale e patetica. A mio pa
rere l'esperienza individuate e 
storica di oggi e da vivere in 
maniera analitica e non ge
stuale. ma riconosco al pitto-
re un forte potere di comunl-
cazione e di memoria, per e-
nergia di segno e di « acciden-
te controllato » della materia. 

In queste pitture recenti di 
piccolo formato — acrilici su 
carta e su tela — il segno in-
cide nella materia nera una 
traccia luminosa di corsa. di 
conflitto. di ferita, di rottu-
ra. Spesso, dove il segno spez-
za la larva di geometria che 
aveva provato. viene fuorl 
il rosso, proprio come san-
gue da uno sfregio improv-
viso. 

Non soltanto perche uno di 
questi quadri rappresenta una 
vera corona di filo spinato. 
ma, per la generale e costante 
struttura dell'immagine ge
stuale. tutta questa serie pit-
tori ca si pud vedere come una 
ossessiva memoria di lager e 
di chiusura. dl fuga fino alio 
impatto contro un qualche fi
lo spinato. Tanto era verde-az-
zurro Hartung quanto Scana
vino 6 nero come se il mon
do e il modo di sentire la vi
ta scolorissero passando attra
verso strati e strati di ceneri. 

Dario Micacchi 
NELLA FOTO: scultore 

Areogun. popolazione Yoru
ba. Nigeria: maschere « Epa » 
di un cavaliere e di una ma-
dre di gemelli. 

Canzoni e bugie 
La televisione continua la 

sua nota zcrociata della mi-
sti/icazione». L'altra sera e 
andato in onda Vatteso "reci
tal" di Donovan. La presenta-
trice, Mariolina Cannuli. e 
VKautore dei testis, Virgilio 
Crocco, hanno avuto la bril-
lante idea di sovrapporre alia 
voce del cantante un insulso 
sproloquio biografico. Citiamo, 
a memoria, alcune frasi dette 
dalla presentatrice: « Donovan. 
moderno menestrello, ha or-
mai allontanato da si Vantico 
spettro della droga... Canta 
canzoni d'amore, non gli inte-
ressa la contestazione e prcfe-
rlsce Jar sognare chl lo ascol-

to...». Nel frattempo. Donovan 
interpretava, in inglese, la Ja-
mosa Riki tiki tavi che, tra 
l'altro, dice: mOdio la chiesa, 
il governo, la scuola, Sono ser-
penti che devo combattere con 
le mie sote forze, perchi ora 
so qual e la mia strada...t>. 

Crocco e la Cannuli fingono 
di non sapere che Donovan i 
nato, mustcalmente, come «can-
tante della riscossa socialen, 
e che ha scritto canzoni come 
Universal soldier (a 11 soldato 
universale») e Poke the pope 
faCacciamo via il papa*): tut
te cose che i telespettatori, 
per la RAl-TV, devono conti-
nuare a ignorare. 

UN RAPPORTO A BALZEL-
LONI — nCriminen sembra 
una parola dal signiflcato 
semplice e inequivocabile: ma 
non lo i. Un impresario edile 
che non attrezza come sareb
be necessario il suo cantiere 
e cosl provoca indirettamen-
te la morte di un operaio, 
commette un ncriminen? I 
componenti del conslglio di 
amministrazione di una gran
de industria che, attraverso 
la pubblicita, induce i consu-
matori ad acquistare roba 
che non vale quel che costa, 
sono dei «criminalt»? E un 
chirurgo che per obbedire al
ia legge del successo conduce 
un'operazione iti modo da 
affrontare troppi rischi, e 
danneggia il malato, e un 
«delinquente»? E un uomo 
politico che promette alle ele-
zioni di battersi per cid in 
cui non crede affatto. compie 
un lidelitton? Nelle statisti-
che della criminalita, di que
ste cose non si parla: perche 
la legge non le contempla 
come « crimini», e il sistema 
sociale in cui viviamo addi-
rittura le incoraggia. Eppure, 
cid che simili «casi» rive-
lano e, per tutti noi, spesso 
assai piii grave di quel chi: 
sta all'origine di una rapina 
o di un delitto d'onore. 

Pud darsi che il « Rapporto 
sul crimine» elaborate da 
Andrea Pittiruti in collabora
zione con Enrico Altavilla e 
Giorgio Gatta si proponga di 
trattare anche questo aspet-
to della questione: ma, jran-
camente, ne dubitiamo, dopo 
aver visto la prima puntata 
del programma. Le puntate 
iniziali, si sa, so7io sempre 
introduttive e quindi mai st 
prestano a un giudizio: ma, 
generalmente, dal matti7io si 
vede il buongiorno. Se Vim-
postazione e sbagliata, e dif
ficile che il seguito sia mi 
gliore. Ed e proprio I'impo-
stazione del discorso iniziato 
da Pittiruti e dai suoi colla-
boratori che non ci ha per-
suaso. In questa prima pun
tata abbiamo assistito a una 
descrizione, ovviamente som-
viaria, della situazione della 

criminalita in numerosi pae-
si: e quale impressione ab
biamo potuto trarne? Quella 
che il crimine non ha, prati-
camente, alcun rapporto con 
le strutture, con la cultura e 
con il sistema sociale net qua
li si veriflca. Impressione ine
vitable, dal momento che gli 
autori del «rapporto» sono 
passati disinvoltamente dal 
caso ucurioson del villaggio 
giapponese dove tutti sono la-
dri ad un accenno alle lotte 
tra bande di giovani in In-
ghilterra, dall'influenza della 
stregoneria sul delitto nella 
Costa D'Avorio all'alcoolismo 
polacco, e cosl via, proceden
do a balzelloni. Ora, lo «im-
pressionismo», la frammen-
tarieta sono proprio cid che 
un « rapporto » dovrebbe evi-
tare: e, d'altra parte, per so
stenere che il « crimine » esi-
ste in tutto il mondo e in 
tutte le condizioni non era 
certo necessaria un'ora di 
trasmissione. 

Tanto piii che, se e vera 
che « H crimine non ha confi-
ni». d anche piii vera che la 
criminalith e sempre sintomo 
di fenomeni sociali profondi: 
e appunto su questo ncsso sa
rebbe valsa la pena di pun-
tare il discorso, magari im-
perniando Vindagine sull'Ita-
lia e adoperando i «casi» 
stranieri come termine di 
confronto o dati di riferimen-
to. Ma questo avrebbe signifl
cato circoscrivere il tcma del 
programma e, ovviamente, af
frontare argomenti piuttosto 
« scomodi»: e invece questa. 
come alcune altre iniziative 
della direzione dei «cultura-
li» televisivi, sembra voler 
esaurire I'universo, per rima-
nere poi sulle generali. Cosl 
com'era, comunque. il rappor
to inclinava verso la lugubre 
banalita del « mattinale » del
la questura che le sequenze 
di cronaca «nera» (tratte, 
per quanto riguardava I'este-
ro, da un programma delta 
televisione francese) non ba-
stavano. con tutta la loro 
drammaticita, a riscattare. 

g. c. 

oggi vedremo 
IO COMPRO, TU COMPRI (1°, ore 13) 

Va In onda un servizio previsto un paio di settimane fa e 
oi rinvlato, come spesso avviene per le rubriche di «informa-
zlone » televlsiva Si tratta di una breve inchiesta sulle misure 
prese in alcuni Comuni italiani in merito all'uso dei deter-
sivi biodegradabili. cui fa seguito un dibattito 

TURNO C (1°, ore 18,45) 
Due i servizi odierni. II primo, firmato da Adolfo Lippi e 

Sandro Sartori dovrebbe documentare la lotta svoltasi alio zuc-
cherificio di Massa Lombarda intorno ai piani di ristruttura 
zione decisi dall'azienda; il secondo. realizzato da Carlo Schel-
lino. dovrebbe affrontare il problema della condizione di la
voro in fabbrica attraverso una documentazione sulla nocl-
vita di alcune lavorazioni nel settore della plastica nelle quali 
si impiega il cloruro di vinile. 

CARLO E' SCOMPARSO? 
(1°, ore 21) 

Terzo appuntamento con la serie dei telefilm italiani « Alio 
specchio». Questa sera va in onda l'opera prima di Antonio 
Bertini — nato il 15 gennaio 1934 in provincia di Catania — 
che ha al suo attivo una esperienza di critico cinematografico 
alternata ad attivita di documentarista ed aiutoregista. II film 
prende spunto da un dato fra i piu gravi che riguardano la 
scuola dell'obbligo: il trentatre per cento dei ragazzi che la 
cominciano non riescono a terminarne il ciclo. Quali sono i 
motivi di questa altissima «mortalita» scolastica? Quali le 
strutture scolastiche e l'ambiente sociale? Bertini afferma di 
aver voluto svolgere un «discorso a llvello sociologico». ag-
ganciando il pubblico attraverso una storia per legarlo a « pro
blemi particolarmente interessanti ed aderenti alia realta sto
rica e sociale che ci circonda». II suo telefilm inizia cosi con 
il racconto di una gita scolastica. nel corso della quale si sco-
pre che un ragazzo e assente: la sua ricerca dovrebbe Ienta-
mente tramutarsi nell'analisi delle ragioni che costringono 
tanti altri ragazzi ad abbandonare la scuola. Staremo a vedere. 
Gli interpreti sono: Marisa Fabbri, Bruno Cattaneo, Sergio 
Reggi. 

BOOMERANG (2°, ore 22,30) 
II dibattito della seconda serata di questa rubrica in due 

tempi muove dal servizio sulla cosmologia (firmato da Mar-
cello Avallone e Mariano Maggiore) andato in onda martedi 
scorso. Vi intervengono il professore americano Robert Dicke. 
1'inglese Dennis Scima, gli italiani Livio Gratton, Bruno Ber-
tozzi, Paolo Massei e monsignor Giovanni Catti. 

program mi 
TV nazionale 
1230 Sapere 

a Vita in Giappone », 
13,00 lo compro. tu compri 
1 3 3 Telegiornale 
14,00 Una lingua per tutti 

Corso di francese, 
corso di tedesco 

15,00 Sport 
17.00 Per I piu piccinl 

Fotostorie, 
17JO Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzi 

« Giro del mondo in 
7 television!: 1 paesi 
scandinavi 

18.45 Turno C 
19,15 Sapere 

a Dalla bomba ato-
mica all'energia nu-
cleare» 

19,45 Telegiornale sport 
Cronache italiane 
Oggi al Parlamento 

20,30 Telegiornale 
21.00 Tribuna sindacale 

Incontro stampa con 
la Confagricoltura 

21.30 Carlo e scomparso 
Telefilm di Antonio 
Bertini 

22,30 E adesso Wolmer 
23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
2130 Rischiatutto 

Telequiz presentato 
da Mike Bongiorno 

22,30 Boomerang 
Ricerca in due sere 
(serata «di ritomo*) 

Radio 1 
Giorntle radio: ore 7 , 8 . 12 , 

13. 14. 15. 17 , 2 0 . 23 .10 ; 
6; Mattutino musicate; 6 .30: 
Corso di lingua traacaM; 7.4$i 
I ir- al Parlamento: 8 ,30: Le 
caiuoni del mattino; 9 ,15; tfoi 
ed to; 10? Special* CRj 11.JO-
Galleria del Melodramma; 
12.10: Smash; Dfecni * coipo 
•icuro; 1 2 . 3 1 : Federico »<ccle-
ra etcetera; 13.15: I I j iovcdi; 
14.10: Boon pomerinfe; 1£: 
Protraauna per i pfecoli; 
16.20: Per voi fliovani; 16: 
Un diaco per restate; 18,45: 
Italia che larora-. 19: Primo 
piano; 19,30: Vellato d. rtoma; 
20.20* Appuntamento con Ml-
chele; 2 1 : Tribuna sindacale; 
21.30: La Starretta; 2 3 : O f f i 
ai Parlamento. 

Radio 2° 
Ctomate radio: ore 6,25. 

/ . 3 0 . 8 .30. 9 .30. 10.30. 
11,30, 12 ,30 , 13.30. 15.30. 
16.30, 17 .30 , 19.30. 22 .30 . 
24; 6: I I mattiniere; 8.14: 
Musics espresso; 8.40i Suoni 
• colorl dell'orchettra; 7 ,40: 
•uont lomo con Caterina Va-

tente e I 5 / T H Dimension; 
9,50: Marylins ana donna. 
una vita; 10,05: Un disco per 
restate; 10.35: Chiamate Roma 
3 1 3 1 ; 12,35: Alto eradimento; 
14.05: Un disco per restate; 
I S : Non tutto ma di tutto; 
15.15: La rasscena del disco; 
15.40: Classe unica; 16,05: 
Studio aperto; 18,05: Come e 
pel end; 18.15: Long Playing; 
18,30: Speciale sport; 19.02: 
Ouattordtdmila 78 19.55: Qua-
driloelio; 20,10: Braccio di 
Ferret; 2 1 : Music* 7 ; 2 2 : I I 
disconario; 22 ,40: Gea della 
Garisenda; 23.05: Musics leg-
gera. 

Radio 3° 
Ore 10: Concerto i t »per-

tura; 11,15: Tastiere; 11.30: 
polironia: 12,20. I maestri 
detl'interpretazione; 13: Inter-
mezxo; 14: Due woci, due epo
ch*: Tenor* Aureliano Fertile e 
Gianni Raimondi; 14,30: I I di
sco in eetrina; 15.30: Concer
to della pianista Gabrtella Gal-
li Anflelini; 16.15: Mutiche 
italiane d'oegi; 17.20: Fogii 
d'ataum; 18: Notizie del *ier-
ro; 18.30: Musica iege*ra; 
18.45* Storia del Teatro dt l 
Novecento • Anna Christie »j 


