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Da stasera sulla Rete 2 
lo sceneggiato da Kafka 

«Il Processo» 
e i suoi 

retroscena 

Aspetti di uno dei maggiori circuiti del tempo libero Col « Canzoniere 

intemazionale » 

Ma quale rifugio dei punk? stona dei 
v ! «profeta» 

E solo un innocuo dancing &f^f^ 
paolo Graziosi, Pier L. zoilo e paolo Lombardi nei .processo» I Cosa si cerca in discoteca : l'occasione di sfogarsi, possibilmente divertendosi ! r e p r e S S Ì O n e 

Realizzata negli studi della 
RAI di Tonno due anni fa. 
arriva infine sulla Rete 2. 
questa sera alle 21,35, l'edi
zione televisiva in due pun
tate del Processo di Franz 
Kafka diretta da Luigi Di 
Gianni, il quale si è avvalso 
della riduzione di J a n Cro.--s-
man. regista di punta della 
generazione cecoslovacca post
bellica, noto anche in Italia 
per alcuni suoi pregevoli alle
stimenti. Ne sono interpreti 
Paolo Graziosi, Milena Vu-

kotich e Carlo Hintermann. 
Scritto nel biennio 1914-15, 

Il Processo era s ta to desti
nato dallo stesso Kafka alla 
distruzione, e affidato dal
l'autore. poco prima di mo
rire, all'amico Max Brod per
ché lo bruciasse. Brod, anzi
ché eseguire l'ordine dell'ami
co scomparso, pubblicò il ro
manzo nel 1925. // Processo 
era ancora incompiuto, e lo 
stesso ordine dei capitoli non 
era affatto chiaro. Ancora 
oggi, non c'è accordo tra gli 

studiasi di Kafka Milla cor
retta succe.-ìSione delle diverse 
parti del libro. 

Ora che finalmente questo 
Processo approda sui tele
schermi. sarà bene ricordar
ne i retroscena. Esattamente 
due anni fa. nel febbraio del 
'76. Luigi Di Gianni regi
strava a Torino l 'adattamen
to dell'opera di Kafka, ma 
non potè terminarlo perche 
gli furono concesai soltanto 
undici giorni, al termine dei 

i quali la troupe del Processo 
ì venne sfrattata perché lo stu-
I dio doveva servire alla rea-
I lizzazione di un originale te-
i levisivo. Di Gianni resto 
j senza parola, con il MIO la-
I voro incompiuto, e per mol- j 
I to tempo non si .i?ntì più | 
I par 'a re del Processo Se non 
i fo.-,se sopraggiunta la rifor-
i ma. e la conseguente adozio 
j ne del programma da parte 
l della Rete 2. for^e il Processo 
' di stasera non avrebbe mai 
1 visto la luce sui teleschermi. 

Inizia stasera il ciclo 
dedicato all'attore-autore 

Comicità 
di Peppino 
De Filippo 

Peppino e Luigi De Filippo in « Un ragazzo di campagna » 

Un succoso ciclo dedicato 
a Peppino De Filippo, at tore 
e autore, comincia questa se
ra — Rete uno, ore 20.40 — 
con Un ragazzo di campagna 
(1931); seguiranno, in sequen
za cronologica (anziché in or
dine sparso, come prima si 
era pensato). Per me come 
se /osse (1949). e Storia stra
na su una terrazza romana 
(1973), che però reca la fir
ma del figlio di Peppino, Lui
gi. Di altre commedie, desti
nate a prolungare la serie, o 
a costituirne un'altra, Peppi

no e la sua Compagnia ini-
zieranno la registrazione t ra 
breve. 

Un ragazzo di campagna 
(ma il titolo originale suo
nava Tutti uniti canteremo) 
rappresenta, del resto, un 
esempio significativo del la
voro comune dei tre De Fi
lippo (Eduardo. Titina. Pep
pino) all'epoca del loro gio
vane sodalizio artistico, lar
gamente rivolto alla ricerca 
di effetti comici immediati. 
E' la storia di due fratelli. 
Giorgio e Pasqualino Pater-

nò: tanto scansafatiche il 
primo, quanto assennato e 
operoso il secondo A Pasqua
lino. Giorgio vuol dare in 
moglie, per motivi d'interes
se. Lucia, figlia di un bene
s tante del paese. Il matrimo
nio sarà combinato, ma sul 
più bello interverrà l'esaltato 
e impetuoso Enrico, innamo
rato corrisposto della ragaz
za. A nozze celebrate, ma non 
consumate, Enrico malmene
rà Giorgio, si porterà via Lu
cia e lascerà il « ragazzo di 

campagna » .-olo nel letto co
niugale. 

Niente più che una farsa. 
insomma, ricca però di ef
fetti saporiti, che sulla sce
na si sono molto affidati. 
anche nelle riprese postbel
liche. all'estro e al talento 
degli interpreti, sollecitati 
dalla pronta risposta del pub
blico in sala. Tale riscontro 
mancherà, ovviamente, nel
l'occasione attuale, giacché lo 
spettacolo è stato registrate 
in studio. 

PROGRAMMI TV 
• Rete 1 

9,55-11,30 EUROVISIONE da Garmisch: CAMPIONATO 
MONDIALE DI SCI Slalom speciale maschile (prima 
manche) (colore) 

12.30 CHFCK-UP - Un programma di medicina di Biagio 
Agnes 

13.39 T E L E G I O R N A L E 
14.00-14,55 EUROVISIONE da Garmisch: CAMPIONATO 

MONDIALE DI SCI Slalom speciale maschile (seconda 
manche) (colore) 

17.00 Alle cinque con ROSANNA SCHIAFFINO (colore) 
17,05 APRITI SABATO 90 minuti in diretta per un fine set

t imana: « I n gabbia: l'uomo e gli animal i» (colore) 
13,35 ESTRAZIONI DEL LOTTO (colore) 
18.40 LE RAGIONI DELLA SPERANZA Riflessione sul Van

gelo 
18.50 SPECIALE PARLAMENTO (colore) 
19.20 FURIA Telefilm: « La zia di J i m » 
19.45 ALMANACCO DEL G I O R N O DOPO (colore) 
20,00 TELEGIORNALE 
20,40 L'i Compagnia del Teatro Italiano di Peppino De Fi

lippo presenta UN RAGAZZO DI CAMPAGNA di Pep
pino De Filippo (colore) 
PRIMA VISIONE 
TELEGIORNALE 

• Rete 2 
12,30 
13.50 
13,30 

14.00 
14,30 
17.00 
18.00 
18.35 
18.45 
18,50 

19 45 
20,40 

I CAVALIERI DEL CIELO (10. episodio) (colore) 
TG2 ORE T R E D I C I 
TEG2 BELLA ITALIA Città, paesi, volti e cose da di
fendere (colore) 
SCUOLA APERTA Sett imanale di problemi educativi 
GIORNI D'EUROPA (colore) 
LE ALPI Un'inchiesta di Jacques Nobécourt (colore) 
SABATO DUE 
TG2 - SPORTSERA (colore) 
ESTRAZIONI DEL LOTTO (colore) 
BUONASERA CON ... IL QUARTETTO CETRA (colore) 
— Un cartone animato della serie BRACCIO DI FERRO 
— Il telefilm LA FAMIGLIA ROBINSON - 5. episodio: 
« La ragazza della giungla » 
T G 2 - S T U D I O APERTO 
APPUNTAMENTO IN NERO da un romanzo di Wil
liam Irish (1. puntata) (colore) 

21,35 IL PROCESSO di Franz Kafka - Adattamento televisivo 
di Luigi Di Gianni (Prima parte) icolore) 
TG<? - STANOTTE 

D TV Svizzera 
Ore 9,55. Da Garmisch Partenkirchen: Campionati mondiali 
d: sci, 36,45. Per ì giovani; 17.35: Perduto durante il tra
sporto. Telefilm; 18: Telegiornale; 18.05: Scatola musicale; 
18.30: Settd giorni; 19.10: Telegiornale; 19.25: Estrazione del 
lotto svizzero; 19,30: Il Vangelo di domani: 19,45: Scaccia
pensieri: 20.30: Telegiornale: 20,45: Luci della città. Film 
con Charli-- Chaplin; 22.10: Telegiornale; 22,20: Sabato sera. 
Da Strasburgo: Campionati europei di pattinaggio artistico 
femminili. 

D TV Capodistria 
Ore 18: Tele«port. Sci. Garmisch-Partenkirchen. Campionati 
mondiali. 13.^0. L'angolino dei ragazzi: 20.15: Telegiornale. 
20.35: Paul Gauguin. Sceneggiato televisivo. Sesta punta ta ; 
21,30- Addio alle armi. Documentario del ciclo « Il mondo 
dal 1900 al 1S39 »; 20.20: Tracce di veleno in una coppa di 
champagne. Film giallo, con George Hamilton. Luciana 
Paluzzi. 

Q TV Francia 
Ore 9.55. Campionati mondiali di sci: 11.45: Il giornale dei 
sordi e dei deboli di udito: 12: Entrare nel gioco; 12,30: Sa
bato e mezzo; 13.35: Canzoni: 14.35: I giochi di Stadio; 
17: Cannoni: 17.10: Animali e uomini; 18: La corsa intorno 
al mondo; 18.55: Il gioco dei numeri e delle lettere; 19.20: 
Attualità regionali: Ì9.45: La sei giorni di Antenne 2; 20: 
Telegiornale; 20,35: La notte dei Cesari: 22,05: Il fondo del 
paniere: 23: Pattinaggio artistico su ghiaccio; 23,45: Tele
giornale. 

• TV Montecarlo 
Ore 17.45: Un peu d'amour, d'amitié et beaucoup de musique. 
Nel corso del prosramma: cartoni an imat i : 18.55: Telefilm: 
19,2.~>: Paroliamo. Telequiz: 19.50: Notiziario: 20.10: Telefilm; 
21.10: Il mistero del tempio indiano. Regia: Mario Camerini, 
con Pam Guers, Senta Berger. Lex Barker: 22.40: Oroscopo 
di domani: 22.45: Gli intoccabili. Storie di mafia: 23,40: Noti
ziario, II edizione. 

PROGRAMMI RADIO 
O Radio 1 
GIORNALI RADIO - Ore : 
7. 8. 10. 12, 13. 14. 15. 17. 19. 
20.35. 23; Ore 6: Stanot te 
s t a m a n e : 7,29: Qui parla il 
Sud; 7.30: Stanot te stama
n e ; 8.40: Ieri al Parlamcn-
*r 8.50: Stanot te , s tamane; 
10: Controvoce; 10.35: Ma 
non è una cosa seria: I I : 
Beethoven e l 'Italia; 11.30: 
Una regione alla volta; 
12,05: Dal Teatro Tenda in 
Roma: Show Down; 13.30: 
Musicalmente; 14,05: Verti
cale di sei; 14,35: Europa 
Crossing; 15,05: Le grandi 
speranze: 15,40: Rockoco; 

16,20: Prima la musica, poi 
le parole; 17,15: L'operetta 
in 30 minut i ; 17.45: L'età 
dell'oro; 18.30: Radiodram
mi in miniatura: 19.30: 
Ascolta si fa sera; 19.35: 
Radiouno Jazz "78; 20.10: 
Dottore buonasera; 20.30: 
Quando la gente can ta : 
21,05: Globetrotter; 21.05: 
Contenuto di un continen
te : 22,35: Musica in cinema
scope; 23.05: Radiouno do
mani - Buonanotte da... 

• Radio 2 
GIORNALI RADIO - Ore: 
6.30. 7 3 , 8 3 . 10. 11.30. 12,30. 
13,30. 15.30, 16,30. 18,30. 19.30. 
22,30 - Ore 6: Un altro gior-

I 

no; 8.45: Toh chi si risen
te ; 9,32: Il fabbro del con
vento; 10: Speciale GR2: 
10.12: Premiata di t ta Bra-
mieri Gino: 11: Canzoni per 
tu t t i ; 13: Anteprima di ne 
di Venere né di Marte : 
12,10: Trasmissioni regioa;;-
li; 12,45: No. non è la BBC: 
13.40: Con rispetto spar...lan-
do: 14: Trasmissioni regio
nal i : 15: Sabato a Rio De 
Jane i ro : 15.45: Musica allo 
specchio: 16.37: Operetta ìe 
ri e oggi: 17.25: Estrazioni 
del lotto: 17.30: Speciale 
GR2; 17.55: Gran varie;à; 
19,50: Si fa per ridere; 2T 

! I concerti di Roma: 22.35: 
Bollettino del mare ; 22.45: 
Par is chanson. 

CI Radio 3 
GIORNALI RADIO - Ore: 
6.45. 7,30, 8,45. 10.45. 12.45. 
13.45, 18.45. 29.45. 23,55 - Ore 
6: Quotidiana Radiotre: 7: 
II concerto del mat t ino: S: 
Folkconcerto: 9.45: Tut te 
le carte in tavola; 10,3-J: 
Folkconcerto: 11,30: Invilo 
all 'opera: 13: Musica per 
uno e per due: 14:L Settima 
na di Bach '77: 15.15: GIc3 
cultura: 15.30: Dimensione 
Europa; 16.15: Il racconto 
del tea t ro: 16.45: Fogli d: 
album: 17: Il terzo o. -c-
chio; 19.45: Rotocalco par
lamentare : 20: Il d:SL-ufilo: 
21: Radiolab: 22,15: Fe^'i-
val di Berlino n. 

CONTROCANALE 
Apriti sabato 
(Rete 1, ore 17,05) 

La trasmissione m diretta di Maffucci. Panel l i e Zava tnm 
presenta, oggi, un servizio intitolato In gabbia: l'uomo e gli 
ammali, con un documentano realizzato allo zoo di Londra e 
le testimonianze di alcuni guardiani degli zoo di Roma e di 
Napoli. La «. .-calcita » dei programma prevede, anche, le 
gag* del comico Bernard Cribbins, le scenette sportivo surreali 
di Knudde e gli interventi ecologici di Adamo, il personaggio 
croato dal disegnatore Pagot. 

Appuntamento in nero 
(Rete 2, ore 20,40) 

Tra t to da un romanzo di William Insh . prende avvio que
s ta sera il giallo in sei punta te di produzione francese Ap
puntamento in nero, con Jean Pierre Aumont. Daniel Autcuil. 
J r a n M-mi.i, Pierre Danny. Robert Nogaret, Jacqueline Staup. 
TJepia di Claude Gnmberg. L'industriale Garnsset . dopo 1 
funerali delia moglie morta di tetano, riceve un biglietto ano 
ninio che ventila l'ipotesi che la signora Garrisse! sia stata 

L'ispettore di polizia Camarety inizia le indagini. 

Check-up 
(Rete 1, ore 12,30) 

La punta ta odierna de", prosramma d: medic:na Check up 
e dedicata alla sco'.iosi. una malau .a sociale ad alta incidcn 
za. che colpisce soprat tut to ì bamb;m in età .-colare. Rimedio 
principale di questa deviazione della colonna vertebrale e ìa 
prevenzione. Interverranno i professori Ugo Del Torio, diret
tore della clinica ortopedica dell'Università di Napoli. Giorgio 
Monticelli, direttore della clinica ortopedica e traumatologica 
dell'Università di Romi e Mario Telimi, primario pneumologo 
degli Ospedali Riuniti di Roma. 

Verticale di sei 
( R a d i o u n o , o r e 1 4 , 0 5 ) 

Inizia su Radiouno un nuovo programma dedicato agli ap
passionati di enigmistica. La trasmissione, curata da G. A. 
Rossi e Riccardo Pazzaglia. propone agli ascoltatori sciarade. 
incastri, cambi di lettere e una specie di s tona dell'enigmi 
Mica. A partirò da sabato prossimo prenderà il via un con 
cor.-o a premi, basato su un cruciverba « sonoro ». 

Nostro servizio 
MILANO — Quante sono ìe 
discoteche a Milano? Le « pa
gine gialle » ne elencano una 
trentina, includendo nel maz
zo anche la race « Sale da 
ballo ». ma altrettante se ne 
possono supporre annoverate 
sotto i nomi dei rispettivi ge
stori. Una scelta di tempo 
libero e. forse, uno stile di 
vita, si organizza in un cir 
cuito ricreativo di massa, in 
un sistema di locali con pro
poste ed interlocutori eteroge 
nei, discriminabili per ceto, 
abitudini ed età. 

Li> schema concorrenziale 
tende anche qui a differen
ziare i vari « spazio danze » 
configurando in anticipo, per 
ciascuno di essi, un frequen 
tatare tipo. Con l'avallo di 
stampa e radio libere, ad e-
sempio, in tempi recenti, si è 
arrivati a dipingere come au
tentico rifugio punk un inno
cuo dancing di corso Buenos 
Aires. 

« Chiamarli punk — chiari
sce Paola, una frequentutri 
ce del locale — fa abbastanza 
ridere, noi li chiamiamo fio-
rucciani; la questione è infat 
ti di abbigliamento piuttosto 
che di ideologia: pantaloni a-
derenti in pelle nera o "il 
completino che mi piace tan
to", e la cosa finisce li. Se 
ne vedono un po' dappertutto, 
qui forse meno di altrove. 
probabilmente si è trattato di 
una trovata pubblicitaria, 
quando ancora la faccenda 
era nuova e qualcuno era di
sposto ad incuriosirsi ». 

« Quello che si cerca ve
nendo in discoteca — inter
viene Ivana — è poi uguale 
per tutti: l'occasione per sfo
garsi, possibilmente diverten
dosi. C'è chi cerca la rissa 
a tutti i costi, chi si veste in 
modo assurdo e chi si limita 
a ballare. Nel caso specifico: 
io lavoro la mattina e studio 
al pomeriggio in un istituto, 
di politica ne discuto giusto 
con mia sorella. Il fatto che 
come ragazza paghi, ad esem
pio. tremila lire anziché quat
tro per entrare qua, non lo 
trovo giusto neanch'io, ma 
allo stato attuale mi fa piut
tosto comodo ». 

In pista, d'altronde, le at
tenzioni si rivolgono altrove, 
con lo shake passa tutto, 
« anche il cancro », direbbe 
lannacci. 

« Quando ballo moderno — 
dice Mauro — cerco sempre 
di sciogliermi il più possibi
le, di cacciar via tensioni e 
paranoie, tutto sta a scaldar
si un pochino, il resto viene 
da sé ». 

Ma come si balla alla fin 
dei conti in discoteca? Esisto
no tecniche speciali? Accor
gimenti in codice o improvvi
sazione totale? Ce ne parla 
Marina. 

<r In che modo, di preciso, 
è difficile dirlo. All'inizio uno 
comincia seguendo il ritmo 
avanti indietro per la sala, 
due passi, andata e ritorno. 
Poi ci si accorge che occorre 
troppo spazio, ci si guarda 
intorno, si prova e si ripro
va: prima, ovviamente, co
piando e basta, quindi perso
nalizzando il ballo con nuove 
varianti •». 

Tommaso, venl'anni, dà a 
vedere di saperla lunga: « II 
modo di ballare — teorizza — 
per quanto riguarda passi e 
gesti, si evolve continuamen
te. cambia di mese in mese: 
solo il liscio non cambia mai. 
Appena uno inventa uno sti
le originale (a Milano come 
nell'hinterland,) chi gli sta at
torno impara subito ad imi
tarlo e le nuove mosse cir
colano ben presto nelle altre 
discoteche, finché non vengo
no a loro volta soppiantate o 
modificate. Il ritmo delta di
sco music è sempre il medesi
mo. ma ogni volta cerchi di 
farlo tuo. a seconda di come 
ti senti in quel momento >. 

Ma se per i più la Ubera 
gestualità si attiene ad in
nocue movenze, per altri coin
cide invece coi segni di una 
prassi fascistoide. « Le po
chissime volte che vado in 
discoteca — sì lamenta qual
cuno — preferisco uscire fuo
ri Milano, troppo spesso mi 
sono trovalo davanti gente 
che scandiva il tempo salu
tando "romanamente" *. 

Ma è solo la t creatività di 
destra ». che il sabato pome
riggio sorprende spesso anche 
fuori dai ben noti ritrovi del
la « gioventù del littorio *. o 
è piuttosto il caso limite di 
una formula desolante di do 
pò lavoro? Dietro alle molte 
tipologie e agli ambienti, tal 
volta anche in apert > con 
trasto. c'è il comune retroter 
ra del « circuito *. i canali 
della promozione discografica. 
le associazioni per disc jokey. 
KCI caso delle grandi sale da 
ballo il microcosmo delle or
chestre e dei complessmi. 

i II raggio d'azione di que
ste orchestre — spiega Fran
co Ceolotta. per otto anni chi
tarrista nei dancing, ora im 
piegato e libero suonatore (in
contrato fortunosamente nella 
grande discoteca del quartiere 
Isola) — si limita di norma 
all'ambito regionale: in Lom 
bardia. ad esempio, tutto e 
controllato da quattro agen

zie cui fanno capo trenta qua
ranta gruppi ciascuna, la per
centuale trattenuta è ingente, 
il l'>r'<. Chi abbi accia la mu
sica da ballo conte professio
ne diventa in pratica un sem
plice tecnico, si esclude auto
maticamente da ogni istanza 
creativa. Il cachet per un 
"servizio", il guadagno cioè 
di un'esibizione, si aggira, nel 
caso del ballo moderno, sulle 

ISO mila lire, il che non basta 
in genere a fronteggiare le 
sole spese di strumentalizza
zione. Le cose migliorano se 
fai anche il liscio, li si arriva 
anche alle 2.10 mila ••. 

Il liscio apre però un ca
pitolo a se stante, con tra
dizioni e normative ben di 
stinte le atmosfere ed il gu
sto «. anni quaranta » m;>ec-
chiate al dettaglio in molte 

sale da ballo anche nell'inse
gna con le due sagome intrec
ciate nell'abbraccio della dan
za, distano in genere mille mi 
glia dagli attuali orientamen
ti giovanili, perlomeno a Mi
lano. Inalberare il v. vietato 
ai minori di anni sedici », co
me si è dato in almeno una 
occasione, è una superflua mi
sura preventiva. 

Fabio Malagnini 

ROMA - Vita pio/rzie e 
motte di n<n:(le Lazzaretti 
detto il nuovo messia, rac 
contate dal prof. Cesare Lom
broso ion l'ausilio della com
piiamo dei Mah onci è il mio 
\o spettacolo che il « Can
zoniere Internazionale » sta 
pr tpa lando e che andrà in 
.itvna. m prima nazionale, il 
1?4 ! ebbi.no a Siena al Tea
tro dei Kmanovali. 

E' la .-.tona di Davide Laz
zaretti. animatore di un Bin
dolate movimento religioso-
politico. che hi ucciso cen
to anni fa dalla polizia 
durante una delle più dure 
repressioni del noverilo del
l'Italia poùt unitaria contro i 
contadini 

La vicenda viene raccon 
ta ta da colui che definì La/ 
zaretti un « mattoide poli
t ico» il protesto re Cesare 
Lombroso, scienziato, uno dei 
padri fondatori dell'antropo 
lo<na criminale. 

Lo spettacolo è stato scrit
to da Laura Falavolti e da 
Leoncarlo Settimelli ed è in 
terpretato dal gruppo nella 
Mia nuova 1 orinazione che 
coinnrende Agostino Anzellot 
ti. Peppe Caporello. Marco 
Comande, Maurizio Manzon. 
Patrizia Nasini. Anita Veseu 
so. Alessandro Giandonato e 
lo stesso Leoncarlo Setti 
nielli 

Dopo Siena, dove il lavoro 
sa là allestito in collaborazio
ne con il Comune, con le Ani-
ministi azioni provinciali di 
Siena e di Grosseto e con il 
Comune di Arcidosso. il grup
po mizierà una tournée in 
tut ta la peninola. 

Riproposta di Osborne al Teatro S. Carluccio di Napoli 

Prigionieri di una rabbia inutile 
Nostro servizio 

NAPOLI — Come sembra 
lontano il 1956. quando John 
Osborne presentò la sua pri
ma opera. Look Back in An
ger (« Ricorda con rabbia ») 
cercando di sciitaffeggiare la 
vecchia Inghilterra! 

Fu un vero e proprio terre
moto. che p a n e scuotere il 
teatro inglese. L'allora venti
settenne autore iniziò così 
quel movimento che prese il 
nome di « angry young men » 
e che significò il polemico ri
fiuto (ìe\Yestablishment tra
dizionale. un rifiuto carico di 
protesta, esasperato fino alla 
violenza. Allora la protesta 
di Osborne fu raccolta da tut
ta una generazione di giova
ni spinti alle soglie della 
nevrosi dall'angoscia di u-
na società incapace di 
intaccare le vecchie strut
ture; molti si identificarono 
appieno in J immy Porter, Io 
arrabbiato protagonista della 
commedia. Una rabbia questa 
di Porter Osborne che nasce 
va e si alimentava continua
mente dall'inevitabile urto 
con la realtà quotidiana. la 
più ovvia, snervante, mono
tona realtà quotidiana. Non 
che la realtà quotidiana non 
possa essere, a distanza di 

poco meno di venti anni, me
no snervante. Tuttavia l'In
ghilterra di allora ci pare og
gi ancora più lontana, come 
ci pare lontana, strana, asso
lutamente incongrua la gran 
rabbia di questi eroi osbor-
niani. 

Proprio dell'inutilità della 
rabbia voleva parlare, in que
sto allestimento napoletano 
della cooperativa « Gli ipo
criti ». Lorenzo Salveti che ne 
firma la regia: dell 'inutilità 
della rabbia fine a se stessa. 
che rinchiuse allora i perso
naggi di Osborne ed i giova
ni inglesi e che potrebbe rin
chiudere oggi nuove leve di 
giovani, nuovi gruppi di in
tellettuali. prigionieri di una 
rabbia inutile toggi come ie
ri) se non riesce ad essere 
esigenza di guardarsi intor
no. oltre le mura della quo
tidianità più asfissiante. 

In uno spazio senza tempo. 
come un buio ring, di un ne
ro lucido, quasi uno specchio 
o un vetro impermeabile agli 
sguardi e ai sentimenti d a 
scena, assai funzionale e ben 
costruita, è di Bruno Buonin-
contro). sollevato contro il 
soffitto del piccolo Teatro 
Sancarluccio. quasi a separa
re questi personaggi dal pub
blico. si svolge il grande scon

tro di ogni domenica. Jimmy 
Porter. Ahson. Cidi , ripetono 
all'infinito i gesti più che 
prevedibili, codificati giorno 
dopo giorno, gesti che alimen
tano la rabbia incontenibile 
dell'impotenza e della trust ra
zione. Una coppia borghese. 
con velleità pseudonvoluzio 
narie. si dilania spietata. K' 
l'ennesima coppia del teatro. 
e ce ne sono certo di più bel
le. di assai più moderne, e 
vive. Ma non è certo colpa 
degli attori se questo teatro 
non convince: Nello Mascia 
è bravissimo, ricco di intuizio 
ni. di mobilita, di toni e di 
voci. Lucio Allocca è in scena 
con generoso entusiasmo, ma 
gar: con un pizzico di ironia 
(che non guasta certo, anzi), 
Loris Bresca e Francesca Bat-
tistella, nelle parti di Ahson 
e della sua amica Helena. ci 
restituiscono tut to lo squal
lore e la disperazione dei lo
ro personaggi; Lorenzo Sai 
veti ha cercato, è vero, di 
prendere le distanze da un 
testo tanto ì rnmediablmente 
datato, la tromba di Lucio 
Nantilena che accompigna 
(con le musiche ironiche e 
martellanti di Pasquale Scia
lò) tu t ta l'azione. 

Ma che cosa resta? Resta il 

tentativo di rifiuto di un te 
sto. di Mipeiamento lorse. che 
nel primo tempo, tanto più 
serrato. « urlato » con furia 
e disperazione, sembra possi
bile ma che nel secondo mo
stra liso lo spessore della tra
ma. di bat tute tut to somma
to impronunciabili e insoste-
bih. 

Giulio Baffi 

Attività teatrale 
del « Gruppo 

del Sole » 
ROMA — Nell'ambito del 
seminano, che il Gruppo del 
sole ha organizzato con gli 
insegnanti e gli operatori 
culturali della X circoscri
zione suH'« uso delle tecni
che espressive e teatrali nel
la sperimentazione ». saran
no presentate, ogni sabato. 
nei locali del dopolavoro 
ferrovieri di via F. Stilico-
ne. le opere teatrali dei 
gruppo stesso. 

O;,".'! e 111 febbraio sar» 
presentato Dietro le masche
re, pretesto teatrale per un 
incontro di animazione. 

Jl. 
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attualità 
in libreria 

ENCICLOPEDIA 
DELLO 
SPETTACOLO 
GARZANTI 

CUTIGLIANO 
OOGANACCIA - PIAN Di NOVELLO 
.. VIENI NEL BIANCO E CORRI LA 

TLA GIOIA SLI MONTI 01 PISHMA 
Week-end - Settimane bianche - Sconti 
e agevolazioni particolari per tunsmr 
di gruppo 
l.-.:crm?iicni-
— Ai . tna; Aut So<i-9 e lururrc C U U G L I A » 

I*i ;Cs"i> bà 02& 'e e . 59 4^o •»: - :, 

cinema, teatro, balletto, circo, televisione 
autori e interpreti, movimenti e generi 

700 riassunti di opere 
cinematografiche e teatrali, 3400 filmografie 

900 pagine, 7500 lire 

Altre opere della Serie Garzanti: 
Enciclopedia Universale. Scientifica, Tecnica, 

della Lette-o'.ura, della Musica, Medica; 
Atlante Storico, Geografico e Biologico. 

Garzanti 
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C I N A 
TRE ECCEZIONALI VIAGGI DI 14 GIORNI 

17 FEBBRAIO 
24 FEBBRAIO 
3 MARZO 

Quote da Lit 
da febbraio a giugn 

Informai,om ed ucrizi 
presso 

CONDAR Viaggi 
MILANO - V i i S. f 
RIMINI - V le Ob 
ROMA - Via del 

1.450.000 t i 
s altre 18 pi 
ani presso .1 

Vosptro / V i . 
«rden 2 • tei 
a frttja 68 

T E H E R A N 
PECHINO 
SHANGAI 
T O K Y O 

itto compreso 
rie me V i attendono 

Vostro agente di l iduo 

i Dante 4 - tei 02 87771 
. 0541 81500 
- tei. 06 6783878 

a 
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AVVISO DI GARA 
L'Istituto Autuiinno C<Ì-Ì Popolar, di Forlì \ ìa G. 

.Matteotti n. 44. indirà una 1 citazione privata JKT l'appal
to dei lavori d: r.-tr»iltLira/:on^ d: un fabbricato per 
complessivi 22 a!lo»m e v .rw/i (<m.;.n .-.ito in Fori: 
Via Molno Ripa. 

L'importo a base d'asta è di L. 519.200.000. 
Por I'acLMudica/ionr -, proc< <lrr,« e in il metodo di 

cui all 'art, l a della Lcige 2 2 1071 n 14. 
I-o Impre-e interinati- po->ono chiedere all'Istituto 

di e«>->erc invitate all.t s,*.ira er.tro £;:orm quindt i dalla 
data di pubblica/iorie del pre-ente \\vi-><> sul R t". dell Ì 
Reg.one Emilia Romagna. 

II. PHKSIDKSTK 
F.to Dr. Arch. A. Quadrelli 


