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II teatro a Parigi 

Comitato 
di difesa 
del TNP 

E' stato costituito per iniziativa del lavoratori 
ed b aperto al pubblico — Si affermano (ma 
con qualche eccezione) gli spettacoli evasivi 

Nostro lervizio 
PARIGI. 21. 

' II panorama del teatro dl 
prosa a Parigi, in questo Bcor-
do di staglone, presenta, al 
di la dl un apparente flori-
dezza, alcune zone d'ombra 
abbastanza preoccupanti. Le 
notizie plu allarmantl vengo-
no dal Theatre National Po-
pulaire, che continua a d I bat
ters! in una seria crlsl. Come 
e noto. quesfanno scade il 
contratto con 1'attuale diret-
tore artistico, Georges Wil
son; e, in vista dl una sua 
sostituzlone, non solo sono 
state gia avanzate altre can
didature, ma si e anche pro 
posto dl procedere a « rlorga-
nizzazlonl» che snaturereb 
bero 11 carattere della prestl-
giosa istituzlone culturale 
fondata da Jean Vilar. 

Proprio per sottrarre la di-
scussione sul futuro del T.N.P. 
a ristretti gruppi speclallzza-
ti, spesso troppo lntlmamen-
te legati agli amblenti del 
potere gaullista, e stato crea
te, per iniziativa dei dipen-
denti dell'lstituzlone aderentl 
alia CGT, un comitato di di-
fesa. aperto alia parteclpazlo-
ne delle organizzazioni demo
crat iche e del pubblico. 

In un comunlcato emesso 
per spiegare i motivl dell'inl-
ziativa, si rende noto che i 
dipendenti del T.NP. non so
no stati affatto informati sul 
contenuto dei progetti di « ri-
forma» da plu parti sbandle-
rati; tanto piu che il Comi
tato consultivo, il quale do-
vrebbe essere riunlto per sta-
tuto almeno ogni tre mesi. e 
stato convocato quattro sole 
volte in tre anni. I dipenden
ti fissi del teatro aderenti al
ia CGT non si battono sol-
tanto per dlfendere il loro 
diritto al lavoro. ma anche e 
soprattutto perche 1'lstltuzio-
ne assolva pienamente i suoi 
compiti culturali nel rispetto 
dello statuto. secondo il qua
le ogni anno devono essere 
messi in scena almeno cin
que spettacoli per un totale 
di trecento rappresentazioni. 

Com'e noto. anche il Par
tite comunista francese. per 
bocca del compagno Leroy, 
si ' e schierato in difesa ' del 
T.NP. e per la salvaguardia 
del suo carattere democra-
tlco. 

Altrl aspetti della vita del-
la prosa nella capitale offro-
no ancora elementi di rifles-
sione. Attualmente ben di-
ciotto teatri realizzano ogni 
sera incassi soddisfacenti; ma, 
purtroppo. si sta verlficando 
lo stesso fenomeno dell'anno 
scorso, e cioe che gli spetta
coli dl maggior successo sono 
quelll di genere evasivo e co-
mlco. C'e perd un eccezione: 
e si tratta della verslone tea-
trale del romanzo Gli osses-
si dl Dostoievski. curata dal-
10 scomparso Albert Camus. 
che attualmente va in scena 
al Th6atre de la Ville e che. 
nella graduatoria degli incas
si. e secondo soltanto a Oscar 
che ha come protagonista. al 
Palais-Royal. Louis De Funes. 
Bisogna. d'altronde, ricordare 
che anche il teatro leggero, a 
Parigi, ha sempre una sua 
dignita estetica. vlsto che 
poggia, tra gli altri. su nomi 
di autori come Marceau. cau, 
Ionesco e di attori come De-
sailly. Simone Valere, Sophie 
Desmarets e cosl via. E ades-
so e in arrivo Danielle Dar-
rleux. che dopo aver recitato 
sei mesi a New York in Coco. 
si appresta a interpretare. ac-
canto a Dany Carrel. Jean-
Pierre Darras e Michel Roux, 
Follia dolce di Bricaire-La-
saygues al Marigny 

Sul fronte del «classico», 
la situazione e, nel comples-
ao, confortante. 

La Comedle Francaise* — 
dopo una serie di riuscite 
rappresentazioni del Malato 
immaginario di Moliere con 
Jacques Charon nella parte 
del protagonista — si prepara a 
mettere in scena il Rtccardo 
HI di Shakespeare. La gran-
de novita di questa edizione 
della tragedla — che avra 
come protagonista Robert 
Hirsch — sta nel fatto che 
a dirigerla e stato chiamato 
Tinglese Terry Hands, dlret-
tore associate della Royal 
Shakespeare Company. Pert 
anche alia Comedie Francaise 
11 personate e in agitazione 
per sacrosante rivendlcazioni 
normative e salariali; ed era 
fia stato preannunciato per 
dopodomani uno sciopero. che 
pol e stato dlsdetto. in segui-
to ad un Incontro dei rap-
presentanti dei lavoratori con 

E' morta 
Marilyn Maxwell 

BEVERLY HILLS. 21 
Una delle attricl piu note 

del cinema atnericano duran
te la guerra e negli anni im-
mediatamente successlvi. Ma
rilyn Maxwell, e stata tro-
vata morta nella sua abita-
tiope a Beverly Hills. Aveva 
«9 anni. H corpo Inanimate 
della Maxwell e stato trovato 
nel bagno dal flglio 
• Bionda e molto aeducente, 
la Maxwell aveva esordito nel 
1942 in Stand by lor action, 
accanto a Robert Taylor. Ave
va pol Interpretato numerosi 
film dl tono leggero. e negli 
ultimi anni. aveva fatto molta 
televisione. 

• Sposata e dlvorzlata tre 
volte, la Maxwell soffriva di 
disturbl dl circolazione e pol-
monari. La morte viene attri-
bulta a cause naturall, pro-
babilmente a una crlsi car-

l'amminlstratore del teatro, 
Pierre Dux. 

Un altro grande succe&so 
di pubblico ha avuto uno 
spettacolo composite, intitola-
to La festa, che e stato pre-
sentato al Theatre Gerard-
Phllipe dl Saint-Denis con la 
regla dl Jos6 Valverde e che, 
a fine stagione, sara portato 
In tournie nella Prancia me-
ridionale Inline, e stato con-
fermato che. al prtmi dl aprl-
le. il palcoscenico dell'Odeon 
sara a disposizlone dl Jacques 
Rosner che presentera Le 
coup de Trafalgar dl Roger 
Vitrac, in una edizione che 
si richiama a quella, abba
stanza celebre, di Roger Plan-
chon nel 1060 a Lione, e che 
e stata presentata In «pri
ma », con fellce risultato, la 
scorsa settimana ad Amiens. 

m. r. 

Spettacolo di Kazimierz Dejmek a Milano 

Passione secondo un 
' > . I ' I s " I , ' -r 

laico realismo popolare 
Un originale montaggio di (audi drammatiche e sacre rappresentazio
ni dei secoli XIII e XIV — La persecuzione e la morte deH'uomo vi-

sto come vittima dei potent! e dei sopraffattori di sempre 

— RBI \J/f ————— 

controcanale 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 21. 

Per La Passione, montag
gio dl laudl drammatiche e 
dl sacre rappresentazioni 
italiane del secoli XIII-XIV — 
che si replica con successo 
da una settimana al «Lirl-
co» — l'intero boccascena e 
occupato da un gigantesco 
muro abrecclato con restl di 
colonne e, ben vislbill, dl ar-
chl dl varl still, sovrappostl 
1'uno all'altro come reailzzatl 
in epoche diverse (a lmmagl-
ne del testo. analogamente co-
strulto): segno e traccia dei 
tempi che trascorrono e del-
l'operoslta degll uomlnl che 
testimoniano. Attraverso una 
apertura assai ampia dal con-
torn 1 Irregolari l'occhio spazla 
su una campagna del sud, un 
cielo dl fuoco e una terra 
riarsa: nel mezzo del palcosce-
n'co sorge 11 resto di una co-
struzlone antlca, l'ingresso dl 
una chlesa o 11 portale dl una 
cappella, anch'essa rldotta ad 
un rudere. 

Qui, In questo luogo see-

le prime 
Cinema 
Mimi 

metallurgico 
ferito 

nelFonore 
Carmelo. detto Mimi, giova-

ne muratore siciliano. perde il 
lavoro per aver votato contro 
il padrone, ed emigra a Tori
no. Qui. pure rischiando il 
peggio, riesce a entrare in 
una grande fabbrica: un visci-
do compaesano lo protegge, e 
sembra far conto di lui, seb-
bene Mimi sia iscritto al Par
tite comunista e al sindacato. 
Per meta operaio cosciente, 
per meta « picciotto > sempre 
disponibile al volere dei po-
tenti. il nostro torna in Sicilia 
come caposquadra nello stabi-
limento isolano della impor-
tante ditta del Nord. Da To
rino ha condotto, in tutta se-
gretezza, la sua nuova com-
pagna. Piore, e il figlioletto 
che ne ha avuto. Ma Mimi ha 
anche una moglie, nella citta 
natale; e costei si e fatta un 
amante (un graduato della ft-
nanza) e ne attende un flglio. 
Sotto la scorza « moderna ». 
Mimi e rimasto legato a miti 
e riti ancestrali. aggiungendo-
vi semmai un piu di tortuosita 
quasi pirandelliana. Per ven
detta, il c metallurgico ferito 
nell'onore » seduce la consor-
te del suo rivale (costei e 
una massiccia matriarca. as
sai poco invitante) e la mette 
incinta: se avra un cbastar-
do » in casa lui. anche 1'altro 
dovra averlo. Poi sbeffeggia 
pubblicamente 1' avversario; 
ma il pesante scherzo finisce 
in tragedia, per l'intervento di 
un Iosco sicario: e Mimi. in-
nocente, si ritrova in mano 
la pistola che ha sparato. 
Quando uscira dal carcere, si 
vedra subissato di donne e di 
figli. suoi e non suoi. Ormai 
e un relitto umano, pronto 
agli usi piu bassi e piu ne-
fasti. 

A poco meno di died anni 
dai Basilischi, e dopo varie 
altre esperienze cinematogra-
fiche. teatrali e televisive, Lina 
Wertmuller fruga ancora nel 
c profondo Sud» per dirci 
che, se qualcosa di nuovo si 
manifesta nell'apparenza di 
tale societa, la sostanza non 
e poi troppo diversa da quella 
di ieri. Conclusione sconsola-
ta, e forse eccessiva. Del re
sto. l'autrice non ha volute 
fomirct i risultati di un'anali-
si generate e scientifica. ma 
il ritratto di una situazione 
particolare, ed insieme emble-
matica. Pur animate da senti-
menti di solidarieta di classe, 
e ansioso di progresso. il po-
vero Mimi rimane succubo di 
quelle forze oscure che, del-
l'arretratezza civile e della 
persistenza di antiche coslu-
manze, fanno uno degli stru-
menti per assoggettare gli 
sfruttati, per servirsene in 
ogni maniera. II volto minac-
cioso e untuoso del potere 
(sempre la stessa faccia, in 
successivi travestimenti) si 
paiesa al protagonista nei mo
ment! delle decisioni. e lo in
duce a imboccare la strada 
sbagliata. 

Tutto cid e narrate con i 
modi sbrigliati di una comme-
dia popolare, anzi pooolare-
sca. concedendo al gusto della 
platea per implicarla poi in un 
discorso serio. 

Ma l'affollarsi dei temi e 
dei problemi rende incerte, a 
volte, 1'equilibrio concettuale 
e stilistico del film. Con gar 
bo e rlnezza e narrate ad 
esempio la storia d'amore to-
rinese. in un sottile ricambio 
tra l'espressivita delle belle 
immagini a colori (ovattat? 
dalla nebbia) e una colonna 
sonora intessuta ' di classici 
motivi del melodramma italia-
no. Piu turgida e anche ridon-
dante la parte € meridionale > 
del racconto. che fa comun-
que spettacolo. e accattiva 
1'attenzione del Dubblico. 

&• ,,- f 
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AH'attivo del film l'interpre-
tazione di Giancarlo Giannini, 
che con grande padronanza di 
mezzi rende bene tutti gli 
aspetti, gli atteggiamenti. le 
sfumature del personaggio. 
Pregevole il contorno, ove fan-
no spicco una Mariangela Me-
lato in sicura ascesa. un Tu-
ri Ferro assai incisivo nelle 
sue numerose incarnazioni. 
Agostina Belli. Luigi Diberti, 
la monumentale Elena Fior^. 

ag. sa. 

Ettore Petrolini 
Solo il cinema avrebbe potu-

to «fissare» l'arte effimera 
per eccellenza, l'arte teatrale. 
Prima del 1895 l'arte dell'atto-
re si « tramandava » attraver
so la testimonlanza lettera-
ria, ma dopo quella data 1'at-
tore comincio a vivere nella 
fisicita materialistica dell'irr.-
magine cinematografica. E 
grazie al cinema, oggi possia-
mo « rivedere » Ettore Petro
lini (1886-1936), in una antolo-
gia cinematografica (Gastone, 
Medico per forza, Nerone, For-
tunello e Pulcinella; alcuni 
brani erano gia apparsi nella 
Petrolineide) che non a caso 
e dedlcata a « Ettore Petroli
ni, vivon. Piu che mai oggi 
il cinema ci restituisce un 
Petrolini « vivente », cioe una 
maschera dolorosamente estra-
niata nella sua perenne a au-
toironia» (persino in punto 
di morte Petrolini fece dello 
spirito sulla Signora Angina). 

L'incalcolabile valor storico 
di questa ultima documenta-
zione petroliniana non e tanto 
nella riproposta di testi clas
sici come Nerone o Medico 
per forza, ma e nelle immagini 
del Petrolini-uomo, osservato 
dleto le quinte o nei camerini; 
il cinema riesce a cogliere, at
traverso la sua specifica for
za documentaristica, fuggevo-
11 espressloni, trasalimenti im-
prowisi tra un cambio di co
stume e Taltro. 

Petrolini, nel cinema, ci sve-
la tutta la sua «empieta ». la 
sua inquietudine d'intellettua-
le, la sua vocazione distrutti-
va e provocatoria (i suoi gio-
chi linquistici e l'acre ironia 
del suo « non-sense» risoec-
chiavano la crisi del suo tem
po): Petrolini ci off re l'imma-
gine del bell'attore fotogenico 
e vnote. che non ha aorrore 
di se stesso*. rimmagine tra-
srica di un unmo che il pub
blico — quella «belva acco-
vacciata in platea » — aoplau-
de e ama soltanto come per. 
sonaggio. 

vice 

Musica pop 

Sam e Dave 
Una bella improwisata, 

l'altra sera, al Piper Club: 
erano di scena Sam e Dave 
i due prestigiosi cantanti 
soul gia noti ai pubblico ita-
liano per aver partecipato, 
in qualita di ospiti d'onore, 
al piu recente Cantagiro. Pur
troppo, il locale non era certo 
afioilato come in altre occa
sion!, date che 11 concerto non 
era state affatto pubblicizza-
to, e che gli stessi organizza-
tori avevano allestito tutto al-
1'ultimo momento. I due mu
s i ca l erano soltanto di pas-
saggio e hanno gradito l'idea 
di uno spettacolo fuori pro-
gramma. 

E' stato un concerto impor-
tante, perche, dopo tanti com-
plessi brttannici, che hanno 
calcato i nostri palcoscenici 
nelle scorse settimane, abbia-
mo finalmente potuto riascol-
tare genulni interpret! del 
buon, vecchio rythn and 
blues: un sound « genuino », 
pieno di feeling, che rischia 
costantemente di venir soffo-
cato, o addirittura eliminate, 
dal nuovl indirizzi musicali 
che oggi riscuotono gran parte 
dei favori del pubblico. Ed e 
un vero peccato, perche Sam 
e Dave ci hanno dimostrato 
— con un'eslbizione entusia-
smante — I'etema validlta dei 
ritml afroamericani: brani co
me Soul man e Hold on, I'm 
coming! sfidando veramente il 
tempo, e cosl altrettanto at-
tuali appaiono le suggestive 
session che 11 duo improwisa, 
sorrette dalla big band accom-
pagnatiioe, composta dl stru-
mentisti brlllantl soprattutto 
per quanto riguarda la sezio-
ne del fiati. 

nlco evocativo di un'antlca 
clvilta contadlna, Kazlmlerz 
Dejmek fa svolgere 11 suo 
spettacolo, creato per 11 
Piccolo Teatro su composizlo-
ne dl testi della nostra lette-
ratura drammatica primitive. 
Dejmek e uno specialista In 
materia: nella sua lunga car-
rlera di regista egli ha lavora-
to plu volte attorno a favole 
di contenuto sacro dl orlgine 
polacca — come, ad esempio, la 
Storia della glor\osa resurre-
zlone di Nostro Signore del 
secolo XV, o La vita di Giu
seppe di Mlkolaj Rej (se
colo XVI) — che, da nol vi-
ste al Teatro Nazionale di Var-
savla, vennero anche al Festi
val di Venezla nel 1964 e nel 
1967. Spettacoli, quest!, che 

fiur affondando le radlcl nel-
a tradizione rellglosa. Dejmek 

reallzzb con splrlto laleo, per-
corsl come erano da una alle-
gra ironia. spettacoli in cul la 
verslone popolare. quasi irrl-
verente — ma in realta tale 
non era — del fattl del nuovo 
e del vecchio testamento ave
va modo di mettere In rlsal-
to 11 contenuto umano e socla-
le delle antiche leggende. 

Di quella ormai lontana nel 
tempo esperienza polacca. Dej
mek — che non e plu dlretto-
re del Teatro Nazionale — ha 
conservato qui, in questa Pas
sione Italiana la laicita: la via 
scelta nell'organizzare il mon
taggio del testi e nella rappre-
sentazlone lascia da un can
to la rellgior.ita e il misticlsmo. 
La rappresentazione non da 
per vera la favola raccontata, 
ma la offre come aglta da un 
gruppo di contadini in questa 
terra del Sud presentataci dal
la scenografia (squlsitamente 

bei costuml); recitantl la pas
sione, essi vl profondono la 
loro vlslone popolare fatta dl 
realismo e di confidenza. Un 
realismo e una confidenza. 
tuttavla, che escludono qui la 
Ironia, II sorrlso dlstaccato e 
rintromlsslone dl elementi del
la loro vita quotidtana. La pas
sione dl Cristo e esegulta con 
serleta e compunizone: ma 
Cristo non si vede mai, non 
c'e in scena vivo e parlante. 
E' sostltuito da statue lignee, 
In atteggiamenti dlversi a se-
conda dei momentl: sull'asl-
nella che lo porta per la Ga-
lllea; Inratenato davanti a Cal-
fas, a Erode, a Pilate; nudo 
alia colonna: seduto quando 
gli mettono la corona dl SDJ-
ne; caduto nella sfinitezza dei 
torment! quando si awla al 
Calvarlo. e sulla croce. 

Questa varia ma inerte 
lmmaglne di Cristo serve al 
regista per dare un tono po
polare. artlglanale. al perso
naggio, ma anche e soprat
tutto per trarlo fuori in un 
certo senso. dalla sua storia 
e fame un slmbolo universa
le. La laicita e H realismo del
la rappresentazione sono con-
cepltl In modo che la perse
cuzione e la morte di Cristo 
appaiono persecuzione e mor
te dell'Uomo contro il quale si 
accanlsce — per motivi polltl-
cl — l'altro uomo. gli altri uo
mlnl. 1 potent!, ! sopraffatto
ri. Cosl non sarebbe forse dif
ficile leggere lo spettacolo di 
Dejmek sost'tuendo ai vari Cai-
fas, Anna. Erode, Pilate, alia 
soldataglia addetta al tormen-
ti del Cristo. alio stesso Giu-
da. personaggi dlversi di epo
che diverse, le cui vittime po-
tranno esser chiamate Socra 

pertinente ma un po' troppo, i te o altrimenti ancora. Con 
forse, plttorica, dl Andrzej elb 1'operazione di Dejmek fl-
Majewski, autore anche del 

Le riviste 
di cinema 

solidali con 
la FIPRESCI 
per Yenezia 
I direttori delle riviste cine-

matograflche Cineforum, Ci-
nema e film. Cinema nuovo, 
Cinema 60, Filmcritica. Sipa-
rio, informano di aver fatto 
pervenire al presidente del
la Federazione intcmazionale 
della stampa cinematografica 
(FIPRESCI). Lino Micciche. 
una lettera in riferimento al-
le notizie giornalistiche dei 
giorni scorsi. riguardanti la 
possibile collaborazione tra la 
Mostra internazionale d'arte 
cinematografica di Venezia e 
!a FIPRESCT. 

In tale lettera. firmata da 
Adriano Apra, Mino Argentie-
ri. Guido Aristarco, Edoardo 
Bruno. Tullio Kezich, Sandra 
Zambetti, anche a nome dei 
comitatt di redazione e dei 
collaborator! delle riviste, t 
critici cinematografici espri-
mono un fermo e radicale 
dissenso a qualsiasi presenza 
della FIPRESCI a Venezia 
che esuli dall'ordinaria am-
ministrazione e che valga per 
tanto ad avallare. direttamen-
te o indirettamente. 1'attuale 
situazione dell'ente veneziano. 

Bette Davis 
a Roma 

per giocare 
a scopone 
scientifico 

Bette Davis (nella foto) sa
ra una nobildonna miliardaria 
e giocatrice nel film di Luigi 
Cornencini Lo scopone sc>en-
tifico con Alberto Sordi e 5:1-
vana Mangano. 

La celebre attrice america-
na. che e gia stata in Italia 
anni fa per premiere parte 
al film La noia di Damiani, 
arrivera a Roma oggi, provr 
niente da New York. 

operazione di Dejmek 
nisce col diventare generlca, 
astorlca; con il non offrire ele
menti che cerchlno di dare 
delle motivazioni ai fattl, che 
ne spieghino il meccanismo, 
e che soprattutto facciano le 
doverose e necessarie diffe-
renziazioni. I suoi Cristl dl-
venteranno, quindi. dei poetl-
ci ma elementari portatori di 
un umanesimo vago, di una 
frarellanza universale impo-
tente. 

Questa l'ideologia d e l l a 
Passione di Dejmek. Essa si 
riflette in una certa ele-
mentarita narrativa e psico-
logica del testo — costituito 
dallo stesso Dejmek con una 
operazione di incastro di bra
ni e versetti dal materiale lau-
dese della piu diversa pro-
venienza: daU'Umbria. dalla 
Toscana, dal Lazio, ecc, e'di 
diverse eta — e nella sua 
brevlta. date che la scelta e sta
ta fatta tenendo presente, in 
modo rigoroso,' quel che si 
voleva veicolare. Lo spettaco
lo e tuttavla mosso, abil-
mente costruito. con delle in-
venzioni piacevoli come le 
scene dei diavoli, che sono 
il meglio della rappresenta
zione. Qui si riconosce il Dej
mek della Vita di Giuseppe 
e della Gloriosa Resurrezione: 
11 mondo infernale visto con 
occhio disincantato e privo di 
paure, 1 diavoli allegramente 
danzanti attorno a Giuda pri
ma del suo tradimento e pol 
Suando si imptcca. Del suo ca-

avere — rappresentato da 
un fantoccio di pezza disartico-
lato — gli infer! fanno gaia~ 
mente scempio. Le scene dei 
tormenti a Cristo legato alia 
colonna o abbattuto hanno 
una loro forza espressiva del
la brutalita gratuita che ap-
partiene ai subaltern! al servi-
zlo dei potenti; la viscida de-
terminazione dei quali ben ap-
pare la dove sono in scena 
f gran sacerdoti ebraicl. 

Abilissimo orchestratore di 
fatti espressivi popolari, 
Dejmek ha qui raggiunto 11 
meglio nelle scene dei bam-
bim cantanti e soprattutto 
neU'uso. sapiente, del coro del 
pastori di Aggius. che non of-
frono un accompagnamento 
polivocale dall esterno, ma par> 
lecipano all'az.one dairinterno, 
dando una dimension* primi-
Uva, quasi barbanca, a questa 
Passione, una mmensione, an
cora una voita, non religiosa, 
ma addirittura pagana. Dej
mek ha poi fatto recitare qua
si tutti gli attori in parti dop-
p:e che hanno tra loro un le-
game iogico e signlficativo: ad 
esempio. e citiamo il mlglior 
attore in scena. Franco Graz;o-
si fa dapprima Giuda, e poi 
il carnef.ee; Gianni Agus fa 
bene Caifas e Lucifero; Gian-
franco M«un e il pr.mo fart-
seo e il secondo diavolo; Fer-
ruccio Soleri. u secondo fari-
seo e il terzo diavolo; I per
sonaggi cu Erode e dl PJlato 
sono assai ben interpretatt da 
Luciano Albericl, dalla per-
fetta dizione (quale non e in 
altn); e cosl via. Giovanni 
Evangelista e Diego Vigan6, 
controllatissimo; a lui tocca il 
ruolo di porta voce dei vari 
Cristi dl legno leggendone le 
bauute dal suo vangelo. Ga-
briella G:acobbe e la Madon
na, cui da intensita dramma
tica; Liana Casarielli e Man-
sol Gabrlelll sono le altre due 
Marie (Maria di Giacomo e 
Maria Maddaleruo Da citare 
ancora Roberto Colombo, ec-
ceUente come Merlino. e Ne
stor Garay, prlmo soldato. 

E* questo il terxo spettaco
lo tratto da laudl del Piccolo 
Teatro nella sua stor:a venti-
cinquennale: Tornate a Cristo 
con paura, con regla di Mlasi-
roli; il Mistero con regla di 
Costa, e questa Passione. Dei 
tre, forse il prlmo appartene-
va ad un cristianesimo piti ag-
gressiTO e di protesta; il se
condo era una pura rlevoca-
Eione storica; luitimo, che e 
forse il meglio riuscito dal 
punto di vista formale. ha I li-
miti Ideologic! che abblamo 
cercato di indicare: cl6 che es-
so contiene non raggiunge una 
oomunlcaxione fruiblle oggi al 
dl 14 di un'onest* affermailo-
ne morale. 

," ' ' * ' ! 
BASTA'UN RECITAL? — 

Uno splendido recital di Ca-
thy Berberian: questa la sin-
test della quinta puntata di 
C'e musica e musica, il pro-
gramma di Luciano Berio e 
Vittoria Ottolenghi che si era 
avviato, se non andlamo erra-
ti, con la volonth di introdurre 
prcsso il grande pubblico te-
levisivo una conoscenza non 
superficial di quella musica 
«colta» che non trova nor-
malmente molta udienza tele-
visiva (o, piu precisamente, 
molto spazio di trasmissione). 
Ce da chiedersi, tuttavla, se 
il recital della Berberian sia 
stato un incontro culturalmen-
te utile; almeno nella misu-
ra di « utilita» che dovrebbe 
essere la ragione stessa della 
lunga e costosa ricerca musi-
cale di Berio e della Ottolen
ghi. Gli autori, infatti, hanno 
posto al centra di questa pun
tata (come nella precedente) 
it tema della voce umana. La 
settimana scorsa avevano svol-
to una esemplificazione del 
problema impegnando piu can
tanti intorno ad un unico sti
le; adesso hanno impegnato 
una sola cantante in piu stili, 
quanto piu possibili diversi e 
contrastanti (da Monteverdi 
a Schonberg a Berio stesso, 
piu volte autocitato nella tra
smissione). L'effetto comples-
sivo, non v'e dubbio, e" alta-
mente « spettacolare ». Se non 
altro perche (e ci riferiamo 
alia quinta puntata) la Ber
berian e una delle piii straor-
dinarie cantanti contempora-
nee: ma quanto della lezioiie 
impartita da Berio pud esse
re giunta a quel «gran pub
blico » cut egli chiede di rivol-
gersi? 

Berio — che guida di perso
na il programma anche come 
presentatore — ha svolto in
fatti una lezione di pura tec-
nica che, tutto sommato, ha 

flnito con lo sconftnare in una 
lezione di virtuosismo. Nulla 
ha aiutato a comprendere il 
perche di certe ricerche, la lo
ro motivazione culturale (e 
storica); nulla ha offerto un 
metro per misurare la validl
ta culturale delle singole im-
prese vocali. 

II risultato e che lo spetta-
tore viene predisposto nel mi-
gliore dei cast ad una sterile 
ammirazione. Dopo di che pub 
tuttavia spegnere il video sen-
za aver fatto alcun passo avan-
ti nella strada di una nuova 
conoscenza musicale o di una 
inattesa sollecitazione cultu
rale. 

In sostanza, il programma 
sembra aver perso quella ca-
rtca iniziale che poteva avviar 
lo anche ad un esame delle 
strutture musicali e, attraver
so queste, ad un esame della 
storia musicale: per chiuder-
si in una esercitazione «col-
tan che pub forse soddisfare 
(ma tutto sommato inutilmen-
te) qualche palato «^ne». 
Mentre la maggioranza del 
pubblico viene orientata alio 
ascolto delle avventure di VI-
docq che vanno parallelamen-
te in onda sul programma na
zionale. Ma siamo ancora al
ia quinta puntata ed altre set-
te ci aspettano. Speriamo che 
il meglio sia tutto da venire. 

• • • 
LA MAGIA — St e avviato 

I'atteso programma di Sergio 
Giordani sulla magia nel mon
do contemporaneo. L'inchiesta, 
realizzata anche con la con-
sulenza del professor Seppilli, 
si svolgera nell'arco di cinque 
serate. E' ancora troppo pre
sto per giudicare anche se 
qualche riserva sembra gia 
ora piu che legittima. Vedre-
mo, anche in questo caso, ai 
prossimi appuntamenti. 

vice 

oggi vedremo 
10 E... (2°, ore 21,15) 

La rubrichetta culturale ha come protagonista lo scrittore 
Riccardo Baccnelli che parlera di un'opera di Giorgio Mo 
randi, « Paesaggio 1913 ». L'elemento dl maggior iriteresse della 
trasmissione, tuttavia, viene annunciate nella comparsa sul 
video — per la prima volta — dello studio dove Morandi 
svolse la sua appassionato ricerca pittorica. II grande mae 
stro, infatti, fu sempre contrario alia comunicazione per 
immagini e rifiutd sempre di farsi ritrarre, sia lui sia le 
sue cose. Soltanto la mediazione, di Baccnelli, che fu grande 
amico di Morandi, ha reso possibile le riprese di questa sera 

LA BELLA BRIGATA (2°, ore 21,30) 
E' il secondo film del breve ciclo dedicate al regista 

francese Julien Duvivier, uno dei ntre grandi» della cine-
matografia francese degli anni Trenta. Girato nel 1936, la 
pellicola e un ottimo esempio deH'ambiguita — o meglio delle 
incertezze — culturali del suo autore, spesso incapace di 
scegliere fra la lezione del realismo e una drammatizzazione 
commerciale. La bella brigata, infatti, si apre descrivendo — 
con notevole efficacia — la vita della Parigi operaia all'epoca 
del Fronte Popolare. con tutte le sue speranze e le sue inquie-
tudini. Opera! e disoccupati sono infatti i protagonist!. La 
loro vita (ed 11 film) comlncia a cambiare quando vincono 
un premio alia Lotteria e decidono di aprire in comune una 
osteria, luogo di ritrovo per altri operai. La solidarieta ini
ziale si disgrega rapidamente per una ragione o per l'altra; 
e gli ultimi due superstiti del gruppo finiranno con 11 liti-
gare fra loro per amore di una stessa donna. Tutta la seconda 
parte del film abbandona rapidamente i suoi intent! d! ricerca 
e testimonianza storica e critica per scivolare sempre piu su 
ton! melodrammatici, perdendo in concisione ed efficacia nar
rativa. Llnsieme, comunque, e sorretto dalla valida presenza 
di un notevole gruppo di attori fra cui, Innanzi tutto, 11 
solito splendido Jean Gabin di quegli anni. Accanto a lui 
sono Charles Vanei, Viviane Romance, Raymond Aimos. Char
les Dorat. 

RICEVIMENTO ALL'AMBASCIA-
TA (1°, ore 21,30) 

E' un breve telefilm brltannico (della BBC, azienda tele-
visiva di stato) che ha Tunica funzione di fare da «tappa-
buchi» fra aTribuna political e «Mercoledl sport». La 
vicenda sembra nascere all'ombra di un intrigo finanziario che 
vede coinvolto anche il mlnistro del Tesoro britannico; ed ha 
per protagonista un giornallsta, la cui vera vocazione e tutta
via non quella di trovare la verita, bensl interessarsi alia 
moglie del ministro. Attori e reglsti sono tutti britannici. 

Arturo Uzzari 

programmi 
TV nazionale 
10.30 Trasmissioni scola-

stiche 
12J30 Sapere 
1340 Tempo di pesca 
13.30 Telegiornale 
1540 Trasmissioni scola-

stiche 
174)0 li gioco delle cose 
17JO Telegiornale 
17,45 La TV dei ragazzi 
l8.-:5 Opimom a contronto 
19,15 Sapere 
1945 Telegiornale sport • 

Cronache del lavoro 
e dell'economia 

2030 Telegiornale 
214)0 Tribuna elettorale 

Dibattito a due: DC-
PDIUM. 

2130 Ricevimento all'am-
basciata 

224)0 Mercoledl sport 
234)0 Telegiornale 

TV secondo 
104)0 Programma cinema-

tografico 
(Per Roma e zone 
collegate). 

214M Telegiornale 
21.15 lo e „ 
2130 La bella brigata 
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Lettere— 
all9 Unitec 

I maestri che 
auspicano 
la seuola 
a tempo pieno 
Al glornale l'Unita, 

siamo un gruppo dl inse. 
gnantl elementari. Vorremmo 
esprimere il nostro punto di 
vista su alcuni problemi del
la seuola. Da ogni parte si dl-' 
ce che essa non ademple piu 
alia sua funzione formattva e 
di preparozione al lavoro. Le 
strutture sono da rinnovare, 
agli insegnanti e richlesta una 
maggiore preparozione e un 
tempo plu lungo di permanen-
za nell' ambiente scolastico. 
Intanto Vinsegnamento conti
nua ad essere un lavoro a 
mezzo servizio, da sotto-occu-
pati, che attira soprattutto e-
lementi femminili, dl cui la 
maggioranza non intends de-
dtcarsi completamente alia 
seuola. Perd bisogna tener 
conto che eslste una parte dl 
insegnanti che nella situazio
ne attuale si trova particolar-
mente a dlsaglo: retribuzioni 
inadeguate (da qui la necessi-
ta dl un secondo lavoro), dl-
sistima da parte dell'oplnlone 
pubblica e degli stessi organi 
mlntsterlali per la llmitatezza 
dell'orarto. 

Noi vogliamo dedicarcl com
pletamente alia seuola: abbla
mo molte speranze nelle ri-
forme che si stanno preparan-
do: lo stato giuridlco e il 
progetto Giolitti 1971-1980 par-
lano infatti di aumento quali. 
tatlvo e quantitativo delle no-
stre prestaziont. Non vorrem
mo perd che tutto finisse co
me il tentativo fatto dal mini-
stero di aumentare I'orario al-
le maestre delle scuole spe-
ciali, naufragato nel nuha per
che riflutato in massa. Riba-
dlamo che, qualunque sta la 
posizione dei sindacati della 
seuola, almeno una parte di 
noi e disposta a prolungare 
I'orario di lavoro. A questi sia 
lasciata la possibitita di impe-
gnarsi nella seuola a tempo 
pieno dietro giusto compenso. 

Sul piano didattico poi sa
rebbe preferibile mantenere 
I'unita dl insegnamento fra 
seuola del mattino e del po-
merigglo. Ci si potrebbe obiet-
tare che in questo modo si li-
mlterebbe I'assunzione dl nuo-
vi insegnanti; a questo rispon-
diamo che, rendendo piu se
rio I'impegno dell'insegnamen-
to, si renderebbero subito va-
canti tutti i postl di quelli 
che non hanno ne la voglia ne 
la necessita di lavorare vera. 
mente, e questo sarebbe posi-
tivo sia per la seuola che per 
ta situazione occupazionale. 

Guido ZACCHERONI, Ser
gio GENTIUNI, Oriano 
ZOLI, Maria Carla B1LLI, 
E. BRACCESI, Alberto 
MANNI, Vittoria BARTO-
LINI, Dino VALLI, Romual-
do GTJRIOLI, Gemlniano 
BASTANTI, Nello MONTI, 
Maria Rita FEROLFI, Ma
ria BALDONI, Ambretta 
VALDIMIGLI, Pletrina MA-
TDLLI, Giuliana MONTI O-
LIVI, Sllvano RICCI, Lui
gi CARGINI, Mauro MILA-
NI, Adriana LAGHI, Miran
da M., Amelia GHETTI. 

Pierluigi SAMORE' 
(Forll) 

Indennita operativa 
e interventi del PCI 
per i militari 
Caro direttore, 

presso vari entl e reparti 
dell'eserclto vl e fermento in 
quanto sembra che. in segui-
to alia denuncia presentata 
da un nostro collega, alto 
ufficiale, non sara piu corri-
sposta, a nol che prestiamo 
servizio al mintstero, linden-
nita maggiorata di tmpiego 
operativo. Vorremmo sapere 
cosa ne pensa il partlto co
munista e se non sia il caso 
dl investire le autorita poll-
tiche di questo problema. 

LETTERA FIRMATA 
(Roma) 

Alcuni nostri parlamentari 
hanno recentemente presenta-
to una interrogazione al mi
nistro della Difesa *per sa
pere. valutata la necessita di 
superare le Ingiuste spere-
quazloni determinate dalle 
partlcolari applicazicml della 
legge sulla indennita di im-
piego operativo, con quali 
prowedimenti formalmente 
valldi st e proweduto ad ell-
minare i detti inconvenienti». 

Ci si e inoltre domandato 
se con i prowedimenti citati, 
proprio per rimprovvisazione 
che caratterizza l'operato de
gli uffici mrnisteriali e di 
stato maggiore, non siano sta
ti causati altri piu gravi in
convenienti e contrastL La 
posizione dei comunisti, su 
questo problema, e stata sem
pre neita. 

Quando la legge fu discussa 
al Parlamento abbiamo chie-
sto o di assegnare l'indennita 
a coloro che ne avevano ef-
fettivamente diritto, o di tra-
sformarla in un aumento di 
stipendio in modo che tutti 
ne potessero beneflciare. II 
ministro di allora voile se-
guire un'altra strada eviden-
temente per gestire in modo 
patemahstico i vantaggi ri-
conosciuti ai militari. Mentre 
furono esclusi i soldak e man-
tenute inammissibili differen-
ze tra i diversi gradi, l'inden
nita fu estesa ben oltre que
gli ufficiall e sottufficiali 
esposti effettivamente al ri-
schio dell'impiego operativo. 
Non nentrarono tuttavia tra 
questi molti militari addetti 
al ministero. Per riparare a 
questa sperequazione, causa-
ta non dalla legge, ma dalle 
applicaz:oni di essa da parte 
del govemo, sembra sia stata 
ora emanata una circolare del
la Direzione generate ufficiali 
della Difesa. 

E' questa la denuncia, se 
abbiamo capito bene, a cui 
si riferisce la lettera dei no
stri amici. Quello che sembra 
in dlscussione non e percib 
11 merito, o per lo meno non 
essenzialmente questo, bensl 
il modo (e nel caso in parola 
la forma e anche sostanza. 
come si dice) con cul si e 
ritenuto dl potere dar corso 

a partlcolari misure. La via 
corretta era quella dl andare 
dlnanzi al Parlamento e cer-
care una soluzione. Ce n'era 
tutto il tempo. Altra via po
teva essere quella del prov-
vedimenti di legge che il go
vemo era impegnato a pre-
sentare in base alle disposi-
zioni sul riassetto degli sta-
tali. E' stata preferita inveco 
la strada della circolare o 
della creazlone di reparti ope-
rativl fantasma per far rien-
trare nel beneficlo anche i 
militari del ministero. 

Queste procedure sono ille
gal! e coloro che le hanno 
promosse hanno commesso 
dei reatl; ne vl sono giustl-
ficazionl di sorta in quanto, 
oltrettutto, lo scopo e quello 
di influenzare paternalistica-
mente un particolare gruppo 
di ufficiall per rafforzare il 
potere della casta su tutta 
l'organlzzazlone dell* esercito. 
Forse queste cose non saran-
no purtroppo conosciute da 
molti in quanto si continua 
a discriminare 1 glornali dl 
sinistra che non vengono am-
messi nelle sale convegno • 
nei clrcoli delle caserme, men
tre Invece libero ingresso han
no i giornali che propagan-
dano ideologie reazionarle o 
fasciste. Solo per pochi mili
tari e possibile Infatti — du
rante 11 periodo dl leva o il 
servizio permanente — segul-
re Tazione del nostro partlto 
per la democratizzazione del
le forze annate e per il ri
spetto dei principi costituzio-
nali a cui esse devono esser* 
uniformate. Tuttavia l'eco del
la nostra azione arriva sem
pre piii spesso airintemo del-
l'ambiente militare riscuoten-
do consensi ed adesioni. 

In quanto alia denuncia 
dell'alto ufficiale, secondo lo 
notizie date dalla stampa, si 
tratta di problemi complessi 
che Investono l'ordinamento 
dell'esercito. Ad ogni modo 
anche l 'azione penal e 6 un 
legittimo mezzo di tutela di 
interessi propri, specie quan
do non efistono altri mezzi 
di difesa o peggio si manife
sta la volonta repressiva del-
i'aita gerarchia. 

Kiugiaziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scri-
vono, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabora
zione e di grande utilita per 
il nostro giornale, il quale ter
ra conto sia dei loro suggeri-
menti sia delle osservazioni 
critiche. Oggi ringraziamo: 

G. LAMPERTI, Busto A. 
UiSono un vecchio compagno 
artigiano, ho gia passato i tre 
quarti di un secolo — classe 
1896 — e nei Itmlti delle mie 
possibility vi mando lire 5.000 
in aiuto della falicosa e cor-
retta propaganda di partlto, 
esprimendo una grande ftdu-
cia in un buon esito della 
campagna elettorale»); F. 
GERLO, Pisa; Celso VIGOR-
DI, Bologna; L. S., La Spezia; 
Alfredo RASORI, Parma; U-
baldo PIERI. Genova; G. B. 
B., Crevacuore; Pasquale 
STELLATO, Belgio; Esterino 
L., Liegi; Luigi MEAZZA, Roz-
zano (al quale segnaliamo che 
in occasione delle elezioni po-
liticbe i militari di leva vo-
tano sempre nella localita in 
cui prestano servizio); Ange-
Io EMALDI. Varese; Salvato-
re RUSSELLO, Paturages (che 
anche a nome di altri emi-
grati in Belgio augura a buon 
lavoro a tutti i compagni per 
ta campagna elettorale, auspi-
cando un successo del PCI»); 
G. MAN, Milano; Giovanni 
PANCIERA, Ivrea; Giorgio 
TASQUIER, Roma; Antonio 
COCCO, Guspmi; Virginio 
VAJ, Milano; Mario FIORA-
VANTT, Milano. 

COMBATTENTI '15'18 -
Continuano a pervenirci nu
merose lettere di anziani com-
battenti della guerra del '15-
'18 che non hanno ricevuto i 
benefici della legge 263 del 
1968. Tra gli altri, ci hanno 
scritto: Bunardo DEL VEC
CHIO, Mondragone; Umberto 
MONTANARI, Filare di Ga-
vorrano; Armando GALLO, Ar-
co FeUve-Pozzuoli; • Matteo 
D'ANIELLO, Salerno; Giusep
pe PANTANI, Livorno; Matteo 
BAGOLIA, Palermo; France
sco Gino CHIAVONI, Roma; 
Giuseppe BROCCOLO, Cosen-
za; Armando FROIETTT, Pe-
saro; Achille CORRENTE, Sa
lerno. A chi ha presentato 
la domanda presurnibilmento 
senza una regolare e comple-
ta documentazione, suggeria-
mo di farsi rilasciare dal di-
stretto militare il foglio ma-
tricolare con le annotazioni 
riguardanti l'attnbuzione del
la croce al merito di guerra 
o che attestino di trovarsi nel
le condizioni richieste per a-
ver diritto ad essa. Tale fo
glio matricolare deve esser* 
subito trasmesso, con una 1-
stanza di riesame della do
manda, al Consiglio dell'Or-
dme di Vittorio Veneto (via 
Vicenza 9 - Roma). Agli ex 
combattenti che non hanno 
diritto all' assegno vitalizto 
perche" ingiustamente discrt-
minati dalla legge in questio-
ne (ricordiamo ad esempio, 
tra questi, i prigionieri di 
guerra o coloro che non han
no i 6 mesi di «contatto col 
nemicoa), diciamo ancora u-
na volta che da parte dei 
parlamentari comunisti e sta
to fatto tutto il possibile per 
eliminare la profonda ingiu-
stizia: e non desisteranno da 
questa azione anche nel fu
turo. 

— I lettori G.C. di Torino • 
Wilson BARALDI (o Baroldl) 
di Sesto S. Giovanni ci man-
dino llndirizzo perche gli si 
possa rlspondere personal-
mente. 

Scrirete kucre nrrri. ln4Jca»-
4o con caiairm nome, cofnomo 
e Indirina. Chi oVdoVra die hi 
calce no* corapol* 0 proprio no
me. cc lo prccferi. Le lettere no* 
annate, o altlate, o con rim» U-
legcibfle, o c*e rtrani u sota n> 
dksilone «Cn grapp* « - . » •*•) 
ttntono pHbbllcste. 
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