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SVEDESE 
LA TERZA 

MOGLIE 

Si prepara I'opera di Sciostakovic 

Hanno tutti e tre 
il «Naso» 
nel cuore 

A colloquio con Eduardo, Maccari e 

Bartolefti durante le prove 

PARIGI — Charles Aznavour si sposera nei primi giorni di 
gennaio a Las Vegas con la giovane svedese Ulla Thurcel. I 
due si sono conosciuti a Parigi nel 1964 e sono stati visti spesso 
Insieme negll ullimi due anni. Sara quesfo il terzo matrimonio 
del popolare • chansonnier». Nella foto: Aznavour e Ulla alia 
usclla di un teatro parlgino. 

// pubblico e i critici 
esahano a New York 
Blow up» di Antonioni « 

Negativo, invece, il giudizio dell'Ufficio 

cattolico americano del cinema 

NEW YORK. 30. 
II pubblico c la critlca sono 

entusiasti di Blow Up il piu re-
cente film di Michelangelo An
tonioni. II World Journal Tri
bune ha scritto ad csempio che 
Blow Up c « un film bello e 
sorprendente». Sorprendente 
perche dal punto di vista delle 
descrizioni. delle immagini. del-
la definizione di un ambiente 
e di alcuni personaggi. 6 per-
fettamente riuscito. II film, tut-
tavia — rilcvn il giornale — 
deve essere visto come un di
vertimento visivo e intellettua-
le. e sotto questo prolila. 
6 pcrfetto. mentre, se lo 
spettatore cerca una cffettiva 
partecipazione umana del re
gista alle vicende dci protago
nist i. rischia di r imanere de-
luso. 

Anche il rVeitf York Post af-
fcrma che si tratta di un film 
eccezionalmente interessante, 
facile a vedersi ma meno fa
cile a comprendersi. anche se 
Antonioni ha preferito una de-
scrizione dinamica degli avve-
nimenti all'analisi statica dei 
suoi precedenti film. II giorna-
le rileva che Antonioni. nel de-
scrivere la vita di un fotografo 
nella moderna Londra. ha an
che fatto scene piuttosto auda-
ci. ma senza la brutalita e le 
volleita moralistiche di un re
gista svedese o lo spinto di un 
regista franccse. bensi con 
« una sorprendente e totale bel-
!ez7a artistica. con delicatezza 
e buon gusto ». 

Secondo il New York Times, 
•i tratta di un film affascinan-
te . pcrfcttamrnte ccntrato in 
ogni particolarc. al quale si 
pud forse rimproverare qual-

Assegnati 
i premi 

dei critici 
di New York 

NEW YORK. 30 
L'Associazzone dei cnuci cxie-

ma:ografici di New York ha as-
segnato 1 suo; protni per :1 li*>6. 
U film A man JOT all sca^ni.-, 
cho iwr.-j del prVk.e»o di Tom 
ma-o Moro. ha oUeiu'o ben 4 
pri-ni: muaore fi.m .lei. ai*o 
migl.ore :eii a 1 Vrcs. Zirirx-
mann). •n.il'or iverpre:e ma 
senile kPa.i. Soo3e.o» e ni z.«>re 
sceneggta'.ara iRober; Bo.:) 

II fi.m ha o::enj;o 50 vo:i: ai 
secondo posto si e cLa.v-ificato 
Chi ha paura di Virginia W'oolf? 
* al terzo Blow up di Michelan-
gek> Anion:«u. 

Migbore film straniero e nsulta-
to il cecosJovaoco Segozio sul 
corso di Kadar e Klos. Due voti 
erano andati al Vangelo secondo 
Matteo di Pasoim e uno al film 
francese Un uomo e una donna 
di LeJouch. 

Xella ca:e;ona m.gliore in:er-
pretaz.one femnrni e ia giuria 
non e rniscita a ragg-unitere la 
maggioranza: s: sono eo^i class;-
ficaie alia pan Elizabeth Taylor 
per Chi ha paura di V:r-
§ima Wool/? e Lynn Redgrave 

"iirL 

che lungaggine, che perallro 
non intneca l'eccezionnle valo-
re visivo e umano della pelli-
cola. Tutti i ginrnali sono una-
nimi neU'elogiare gli interpre-
ti. David I lemmings. Vanessa 
Redgrave e Sarah Miles, e nel 
rilevare l'eccezionalita del rat
io che Antonioni sia riuscito a 
crcare un capolavoro girando 
un film interamente in inglese. 

L'Ufficio cattolico americano 
ha espresso un giudizio negati
vo. II film infatti conterrebbe 
« alcune sequenze che superano 
i limiti ragionevoli di moralita 
accettabili per un pubblico me
dio ». II film aveva incontrato 
ostilita anche dalla segreteria 
del codice della produzione 
americana. malgrado il recenle 
ammodcrnamento del codice 
stesso. 

Nuovo incontro ieri. al Tea
tro dell'Opera. tra la stampa 
e il tris d'assi alle prese con 
II naso di Sciostakovic. Gli as' 
si: cioe Bruno Bartoletti (di-
rettore d'orchestra). Eduardo 
(regista), Mino Maccari (sce-
nografo e costumista). 

Questa degli incontri a rive-
tizione d una nuova iniziativa 
del Teatro dell'Opera. curata 
dalla qentilissima sifinnra Ros-
tetti che fa nnore at suo na
me. Maraherita. Sfoalia come 
petali i nomi di critici e croni-
sti e. questo prima, questo do-
po. li fa incontrare con i 
«arandi > del Teatro del
l'Opera. 

Eduardo. vera, sembra un 
nnrn scacciatn. Perche i a'tnr-
tialisii si alternano e camb'm-
no. ma hit no. e un snlo F.duar-
do e dere dirp rosi t'misce 
tempre le stcsvp case Ben ali 
sta. del resto: vara anche per 
questo che al Teatro dell'Ove-
ra lo chiamano * professore >. 
71 vrofessore Eduardo: mica 
male. 

Non sorprendetevi se ci vren-
diamo qualche liberta. Eduar
do suole leaoere con ritardo. n 
per lo meno con comodo. i 
* compitacci » dei qinrnali<iti. 
Non ha molto t"mvo ver i nior-
nali e nemmena li comora Non 
per tirchieria. ma perche e 
abbonato dal 1928 all'" Era del
la stampa » che lo ha nomina-
to pressaapneo « abbonato ano-
raria >. sicche" i ritaqli li riceve 
gratis, ma ben dopo qli avve-
nimenti che lo riguardano. 

* II € professore > ha dovuto 
lavorare ex novo con Benato 
Cesari che e il nuovo protago-
nista dell'opera. A Firenze. nel 
1964. canto Renato Capecchi. 

Ogni tanto Eduardo fa un « a 
parte > con Mino Maccari. per 
precisare qualche dettaglio. Si 
mettono a canticchiare tutti e 
due e cosi si ricordano meglio 
il punto della mttsica e del-
I'azione scenica da rifinire. 

Ieri si $ scoperto che Mac
cari era il piii vecchio di quan-
ti partecipavano all'incontro. 
Proprio per questa ragione di 
eta. anche Eduardo ha sugge-
rito che bisognava essere *buo-
nh con lo scenografo, peraltro 
tcattivissimo*. AU'insegna del
la bonta gli abbiamo chiesto 
se le scene fossero ancora cosi 
* brutte» come quelle viste a 
Firenze (ma erano beltissime). 
Maccari le ha un po' rinfresca-
te. Tutti dicono che e stato 
fortunato. Le sue scene si sono 
infatti solvate dall'alluvione 
fiorentina e sono arrivate a 
Roma, asciuttissime. La cosa 
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Continuano a Roma le riprese del fi lm • Riflessi in un occhio 
d'oro ». Nella foto: la protagonista Liz Taylor, in pantaloni da 
cavallerizza e stivali, sembra tirare uno schiaffo a vuoto al 
regista John Huston, in attesa di cominciare a girare alcune 
scene in esterni. 

conferma anche la tradizione 
che e sempre Verba cattiva, la 
gramigna, qttella che resiste e 
trionfa d'ogni guaio. Piu che di 
fortuna. quindi. potremmo par-
tare di conferma di una tradi
zione. Ne ennviene anche Mac 
cari. Gli abbiamo chiesto se 
— quando si e messo a dipinge 
re queste bellissime scene — 
conosceva I'opera di Sciosta 
kovic. Ila risposto come Man 
zii. che fa le scene a Stravinski 
senza sapere niente della must 
ca. E si scusa. Maccari. della 
sua « incoscienza ». Del resto. 
ce Vha enn la scenografia. Di
ce cite non serve. Dev'essere la 
musica a invent are le scene, a 
farle vedere li dove non c'd 
niente Lo dice, si capisce, 
perche le sue sono azzeccatis-
sime. E piu sa che funzionano. 
piu si mette a dire che le sce
ne sono in teatro una succulen-
za della borghesia che vuole 
la pastasciutta (la musica) e 
poi anche il brodo (le scene). 

A proposito dell'* incoscien
za ^. ha ricordato I'incidente 
che ebbe con la Callas. quando 
la cantante rifiutd, andando su 
tulte le furie. il costume che 
Maccari le aveva preparato 
per il Turco in Italia. Successe 
a Venezia. tanti anni fa. La 
Callas oltre che in voce era al-
lora anche in came, e il costu
me di Maccari la faceva sem-
brare una madonna della scuo-
la toscana. doppiamente pro-
sperosa. 

Tutte queste divagazioni sem-
brano eludere la faccenda del 
Naso. ma in realta corrono in-
torno al Naso con rinnovato en-
tusiasmo. Si sente — e come — 
che a Maccari e ad Eduardo 
questa * cosa » di Sciostakovic 
p'tace da morire. Come abbia
mo detto. i due sono capaci di 
canterellare I'opera come una 
canzoncina popolare. Mentre 
canticchiano stanno con I'orec-
chio pizzuto a sentire Vorche-
stra che intanto prova e ripro-
va certi passaggi. certi « attac-
chi ». certi « pianissimo >. 

Bruno Bartoletti ha proprio 
II naso nel cuore. Quando scen-
diamo in platea si cavisce be
ne che egli vorra sfoderare un 
Naso di prima grandezza. In
somnia. per quanto I'opera non 
sia una novita (almeno per lo-
ro). i tre grandi stanno viven-
do giorni di fervida e feconda 
apprensione. Percib fanno fin-
ta di niente. E proprio questo 
non far finta di niente e quel 
che piii ci ha commosso ieri. 
nell'incontro a petali di mar-
qherita. Cosi. sull'eta di Mac
cari (ma £ un ragazzino), 
Eduardo ha intessuto la €-va-
riazione» stii 92 anni di un 
* caraliere » che canoscp lui. 
Un pasticciere napoletano tra-
piantatn a Roma da anni. dal 
quale Eduardo consuma sfo-
aliatclle e pastiere. Eduardo 
compra i dolci. saluta la sorel-
lina del «caval iere» (82 an
ni). e attgura cento anni all'al-
tro. II € cavaliere» si ribella. 
T Ma voi scherzate? Cent'anni? 
E che so' cent'anni? lo debbo 
ancora andare sulla luna... •*. 
E' il e cavaliere » de « La bel-
la Nanoli >. a Roma. Corso Vit-
torin Emanuele. 

Maccari ci ha fatto alcuni di-
rertpnti diseqnucci sul retro di 
una fotoqrafia che In ritrae con 
Eduardo. Sono « sfizi » filifor-
mi. sul tema del naso. Poi an
che gli altri hanno vohtto i di-
segni. A fianco dei « nas i» so
cialist! hn diseqnato un rolo di 
farfalle e scarahocchiando na
si liberali. fmrhottara «date 
nasi alta patria ». 

Ci sarebbero alt re curio sissi-
me cose su questo incontro. ma 
oazienza: non si possono dire. 
Non perche il naso si sia fic-
cato chissa dore, ma perche e 
cosi: ogni cosa ha la sua mi-
sura. e lo spazio e finito. Sard 
per un'altra volta. Auguri per 
Eduardo e per Maccari. Anche 
per Bartoletti. che abbiamo 
lasciato mentre prorata e ri-
prorara con Vorchestra un se-
guito di bellissime battute. 
Schizzava nel teatro buio e de-
sertn il suono sottile. agilissimo 
e Here dei vinlini. alto sul 
brontilio dell'orchestra. 

Bartoletti prora e riprova. Se 
all'esecuziove gli riesce cos], 
ruol dire che maqnifica e Vor
chestra. e stupendo il diretto-
re. Ma, un momento. Quattro 
battute cosi (e nel Naso ce ne 
sono a centinaia): vorranno 
pur dire che grande e il musi-
cista che le ha composte. Noi, 
del resto. non abbiamo aspetta-
to questo Naso. ne prima ni 
adesso, per salutare Sciostako
vic come un grande composi-
tore. 

Sarebbe dawero bello che 
egli potesse qui. a Roma, ri-
congiungere i suoi sessant'anni 
(li ha compiuti lo scorso 26 set-
tembre) con quelli di una gio-
rcntu forse ancora beata. 

Erasmo Valente 

Ha mandato Mauriac 
fuori dei gangheri 

PARIGI — Ecco in una recenle fotogrnfia, con la figliolella Marie e con il padre, la cantante 
francese Suzanne Gabriello cho ha suscitato le Intemperanze di Francois Mauriac interpretando 
all'Olympia — nel corso dello spettacolo di Salvatore Adamo — una canzone salirica sul ge
nerate De Gaulle. L'accademico di Francia ha zittito rumorosamenle la Gabriello, ma il pub
blico ha reagito tribulando alia giovane cantante una vera e propria ovazione. 

Due atti unici di Lerici 
presentati dal Teatro Gruppo 

L'avanguardia 
moraleggiante 

i limiti di fondo dei testi — « II gioco dei quattro cantoni » 
e « Un fatto di assassinio » — e I'interesse dello spettacolo, 

che si avvale della regia di Carlo Quartucci 

Dopo il memorabile « Festival 
beckettiano > tenuto nell'estate 
'65 a Prima Porta (in quella 
•zona periferica di Roma, cioe. 
dove ricorrenti alluvioni paiono 
verificare nella realta i! dc-ola-
to universo del maestro irlan 
dese). e dopo una stagione a 
fianco dello Stabile di Genova. 
il Teatro Gruppo di Carlo Quar 
tucci prosegue la sua ricerca 
avanguardistica. appog^iandosi 
stavolta a Torino: da qui alia 
capitale. esso ha ora portato 
Libere stanze. due atti unici di 
Roberto Lerici. c due volti di 
una ste.ssa societa. da una parte 
la falsa euforia della societa 
" cpulenta " » (11 gioco dei 
quattro cantoni). « dall 'altra il 
Sud alle prese con la mafia e 
l'oinerta. la corru7ione e la 
paura J» (Un fatto di as-
tassinio). 

Nel Gioco dei quattro cantoni, 
t re uomini e due donne, presu-
mibilmente sfaccendati. tessono 
l'antico ludo. con qualche ag-
giornamento musicale: quattro 
seggiole, cinque giocatori; chi 
resta in piedi. al termine della 
durata di un disco, paga lo 
scotto. Ma non si tratta di pe-
nitenze simboliche: da una tor-
tura spaventosa si passa alia 
violenza carnale (sia pure mi-
tigata. sembra. dal consenso) 
e a una operazione chirurgica 
per burla. che si tramuta in 
omicidio. Solo due. alia fine. 
sopravvivranno a quell'assurdo 
rito. 

In Un fatto di assassinio si 
inquisisce sulla uccisione di un 
sindacahsta. nella Sicilia del 
1876 (come premurose didasca-
lie ci avvertono). L'autorita 
centrale e locale, il magis t ra te 
pronti a discettare con alate pa
role sul piano dei principi. pre-
cipitano poi. al cimento diret-
to con i casi e le persone, in 
un balbettio eadente e corrotto. 
che li adegua ai te.stimoni folli 
0 reticenti. ai poliziotti forti 
solo della Ioro brutalita. ai si-
c a n sprezzanti e ai mandanu 
protervi. E chi ci andra di 
mezzo Sara, in conclus:one, la 
muta redova della vitlima. 

In fase di spettacolo. la frat-
tura tra la nobile oratoria ini-
ziale (desunta letteralmente. 
come Tautore sottolinea. da 
scritti e discorsi deU'epoca) e 
il sucoessivo. impure vanilo-
quio. si concreta all'atto della 
ascesa dei personaggi dalla pla-
lea sul palcoscenico: soluzio-
ne un po" meccanica. e eomun-
que scolorita per le scarce pos
sibility che :1 Teatro del!e Arti 
<no:o capolavoro di arch'.tettura 
fa*cista. tanto bnr.ta qjanto 
poco funzionale) offre al movi 
mento oVali at ton e all'illumi 
notecnica. 

II Iimite piu serio del te>to e 
a ogni modo nella sua lmposta-
zione di fondo: nel suo ndur re 
una crisi storico sociale (tra 
le piu complesse e inquietanti) 
a una crisi di Hnguaggio. an-
ziche servirsi di questa come 
di uno strumento per indagare 
su quella. D'altronde. l idioma 
c analfabetico» inventato da 
Lerici intridendo maniere dia-
lettali. scorie della terrninolo-
gia burocratica. ece. non va 
molto al di la del « piriehe » di 
Pappagone: chiunque abbia oc-
casionc di scorrere certe lette-
re che arrivano ai giornali sa 
quanto piu pazzo. ma anche 
piu fantasioso (e piu doloroso) 

sia il parlare di colore i quali 
una lingua devono d a w e r o 
crearsela. giorno dopo giomo. 
per necessita di vita. 

Donde si risale al senso del
la posizione del drammaturgo, 
che e moralistica. con un buon 
pizzico di snobismo: come com 
prova anche // gioco dei quat
tro cantoni. dove Tunica alter-
nativa sembra rappresentata 
dalla figura femminile che. sen
za sottrarsi alle regole del ce-
rimoniale, vi si muove con ele-
ganza (e con eleganza muore); 
dove, soprattutto. il delitto gra-
tuito 11011 si manifesta come lo 
specchio e la prosecuzione di 
un comportamento sociale. ma 
piuttosto come lo stravagante 
accessorio di una noia senza 
tempo. II c teatro della crudel-
ta » e cosa affatto diversa. 

Dando alle Libere stanze un 
eredito superiore a quello che. 
secondo noi. meritassero. Car
lo Quartucci ci ha proposto tut-
tavia il primo. considerevole 
esempio del nuovo metodo. da 
lui provvisoriamente definito di 
«oggettivazione realistica». che 
dovrebbe evitare i pericoli sia 
della < rieostruzione strettamen-
te naturalistica >. sia della 
« pura astrazione ». II risultato 
(con le riserve c ambientali » 
che si son fatte prima) e degno 
di nota dal punto di vista del 
ritmo. dell 'inquadramento see-
nografico e dei castumi T u n o 
e l'altro di Giancarlo Bisnar-
di). inevsivamente caratteriz 
zanti senza volgari mimetismi. 
Per quanto riguarda gli inter
pret]". il Ioro diseguale valorc. 
la Ioro differente estrazione e 

prepara/ione non ci sembra 
abbiano consentito ad essi, al
meno finora, di attingere la de-
siderabile unita di stile. Cosimo 
Cinieri (un « veterano» del 
Gruppo). Laura Panti, Giam 
piero Fortebraccio, Roberto 
Vez/osi ci son parsi i migliori; 
ma anclie 1'impogno di Edoar-
do Torricella e Nestore Garaj ' 
esige atten/ione. 

Buon successo. con qualche 
contra.sto (.segno d'interesse da 
parte del pubblico. se voglia-
mo); e si replica. 

ag. sa. 

<< Vangelo 7 0 »: 
cinque parabole 

in forma moderna 
II € Buon Samaritano » avra le 

sembianze di uu gangster in una 
versione cnematografica. defku-
ta t moderna e spregiudicata >. 
della omunima parabola de! Van
gelo. 

I] film, di immscitnte produzio
ne. avra Tesphcativo titok) di 
Vangelo '70 e sara articolato in 
cinque episodi. Lspirati ad altret-
tante parabole: < II Fico Infrut-
tuoso -, « L'Atnico Imjiortuno ». 
t li Ricco StolU>». « II Figliuol 
Prodigo » e < II Bjon Samanta-
no >. app"jnto Idea, soggetto e 
sceneggiatura sofK* di d;ie gior-
nalisti cattoJici: Pucci e Badalas. 
5i. Ciasctm episodio sara direUo 
da un noto regista < di cultura 
laica ». Sono stati interpellati fl-
nora Pasolinf. Bo'.ognini. Beiloc-
ch:o. Monicelh. Lizzani. 

Ridotta 

I'autonomia 

di Radio 

Cagliari 
Dalla nostra rerJazione 

CAGLIARI. 30 
Dal prossimo g«Hiaio la sta-

/i«ie atitonoma di Radio Cagliari 
saia notevulmente ndimaisiona 
la. I-i Direzione generate delta 
ItAI TV ha stabilito etie it temix) 
a dis|K>si7ione della emlteeite 
*arda sara decurtato di venti nn-
miti gioinalieri. Gia da tempo si 
parlava di ((iiesta o:>erd/ione che 
aveva suscitato notevoli opposi 
zioni neH'opiiiione piibblica del-
1'I sola, dove soprattutto nelie / o 
ne interne la radio co^tituisce 
spesso Tunica fonto di mforma 
?ione suite qtiestioni sanle 

Viva opposizione ha stiseitato 
anche fra le foive politiehe e cut-
turali della citta: si ossprva, in
fatti. die, pur non essendo im 
mime da critiehe. la trasmissiene 
era tuttavia ima delle porhe se.li 
di informazione nelle quali sa 
rebbe stato possibile apnre al
meno una battaglia per una mag 
giore apertura dei programmi e 
per una Ioro maggiore adeixti/a 
ai problemi reali della societa 
isolana. 

II ridiniensionatnento di Radio 
Cagliari viene considerntn un fat
to gravissimo negh au'l)ienti cul 
turali e politici della Sardegna: 
c<*itio il provvcdimeuto che ro 
stituisce tin nltto cohx) all'autoiio 
mia (co>i e stato detto). si MXHI 
svolti dibattiti putitilici h.iniio 
av uto luo.'o tavole rot<mfle tra 
giomalcti tnl esponenti della on! 
tura. sono state presentate tn'et 
rogd/'nni da parlamentan na/io 
nali e resl.onali di tutti i paiti'i 
autonomist i. 

SuH'argomento abbiamo clues»o 
un parere del compagno Salvato 
re Che^sa. responsabile delta 
Commissime oulttiralo del Comt-
tato regionale del PCI. 

« E' tin fatto molto grave sul 
quale e nece-sario richiamare 
t"on for7a l'atten/ioue degli mte! 
letttiali e dell'opauonp piibblica in 
Sardesina — eali ha ris[v>sto — 
LVsigeu/a che os!gi î sente non 
e gia (jtiella di n lurre Tnuto-io 
una <li ltadxi Catilian ma que'l i 
di ampliarla. rafTor/arla e eolle 
gnrla stiettamente (molto di |vu 
rhe per il oassato) ct>n i piohle 
mi piu urgetiti e vital) della Sar 
deana. e col fntico«o totment.i'o 
proct*sso deir.iiitonornia e della 
rinascila. Questo comport a natti 
ralmente una proposta di po't>it<> 
na7ionale della quale 1'istittito 
autonoinistico deve farsi interpre 
te aflinncandosi alle altre vo^i 
libere delia cultura e della politi-
ca che da tempo chiedono una 
ristmttuia/ione in sen>-o demo 
cratico dell'ente radiotelevisuo* 
deve peto fondarsi su una nemo 
vata attenzione della cultura e 
della politica sui problemi <tel 
rinformazione in Sardeiina. ca 
ratterizzata dal quasi assoluto 
monopolio di due quotidiani -.tret 
tamente legati. .sia sotto il pro 
filo economico che sotto quello 
politico, al controllo <iclla Con 
findustria e delle sue agen/ie. 
La RAI. proprio per la sua natu 
ra pubblicistica deve rappre-en 
tare un elemento di rottura di 
questa situazione: percio e indi-
spensabile che per i programmi 
regionali venga sottopo-.ta alia 
vigilanza del Consiglio Regionale. 
che e l"e-;pressione p,u quahficata 
del popolo sardo. con proce<ii-
menti che n«m sani dillicile pre
cisare. E' anche questo. insoin 
ma. tin problema di liberta IXT 
il quale il nostro partito si bat-
tera con forz.i in tutte le sedi. 
Siamo pero consapevoh che cio 
non e «utliciente. II problema e 
aperto di fronte a tutta la cultu
ra democrat ica dell'lsola. alle 
rappre^etitanze popolan' elettive. 
al Consiglio fteaionale in pnrno 
luogo. I programmi della rete 
isolana vanno non solo dife>i ma 
rafTorzati e cambiati >. 

II responsabile della commis 
sione ctilturale del PCI ha infl 
ne sostentito che il partito si fa-
ra promotore di miziative di stu
dio delle so!u/ioni possibih e di 
lotta per la Ioro reahzzazione. A 
tuiesta lotta — ha infine preci-
sato — chiameremo tutte le forze 
s^iceramente democratiche e au-
tonomfctiche sardc. 
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Bilancio di un anno 
Giorni di bilancio questi. Si 

tirano le somme dell'anno che 
sta per finire e la telerisiont 
lu hu fatto ieri sera con una 
intern trasmissione di Prima 
Pagina, // programma curato 
da Fur to Colombo. 

Una trasmissione che per 
certi versi e rimasta ferma ad 
un aribtocratico distacco nella 
presentazwne dei fatti salienti 
del 1966 e per altri e stata 
esemplare. 

Dictamo subito che dei quat
tro servizi di cui la trasmis
sione si e val.^a per la grand* 
panoramica. il migliore e stato 
quello di Andrea Barbato. « L» 
facce del mondo » die e stato 
presentato come un tentativo 
di esplorazione della memoria 
e un poco anche della nostra 
coscienza. 

Ma ultre cite un ricordo e 
un tichiamo della coscienza il 
serrizio e stato un tentatiro 
magnificamente riuscito. a no
stril uiudirio. di racennto tt-
lensiro cosi lontaiio dalla uffi-
ctaltta e dall'aristocratico di
stacco presenti tnrece net ser
vizi di Mimnw Scarano (« Un 
anno in Italia ») e di Alberto 
Ronchen (•< L'anno del Pari-
ficoi). ctisi aviiiiceiite nella 
sua esscnzuiltta da giustifican 
un certo enlusuisino per chi se-
que la teli'iisiuiie con la spe-
ranza di ritrovare un giorno la 
trasmissione capace di ben uti-
Uzzare un mezzo cosi straor-
dinarto. 

Barbato, avvalendosi di un 
montaggio svelto. senza insi-
stenze rozze. coir tin com mento 
ciiiltssimu ha fatto il punto 
su quanta w agita nella coscien
za dei qtovani soprattutto. 

Sia il serrizio di Ronchey 
che quello di Scarano abbiamo 
detto che a sono parsi freddi, 
realizzuti ion quel certo distac
co faftidioso o nello spirtto 
(luiernaUro altrettanto fasti-
dioso per una trasmissione che 
arrebbe dovuto tener desta la 
attenzione di milioni di tele-
spettatori; tanto che a volte ci 
e setiibrato evidente un certo di
stacco tra quello che mostra-
vano le immagini e il comnien-
to parlato. Peitsianio per esem
pio alle sequenze veramentc 
straordmarie del Vietnam e 
della gtierra nel primo servi-
zux quel soldati amencani sfi-
mti. sfiduciati. itnpauriti: la 
terribile soffcrenza dei v'tet-
itnmtti, il Ioro dolore cosi tan-
gibile; i grappoli di bombe 
sganciati dai bombardieri USA. 
le raffirhe di spezzoni al na
palm sparate dagli elicotteri e 
ancora queglt stessi elicotteri 
come mostrtiosp cavallette sul
la giuiiyla. Sono state immn 
gim di grande efficacia inyri-
gite pero da un commento trap-
po attento a non dispiacere, 
troppo attento ad una obbietti-
vita quanto meno sospetta. & 
cost e accaduto anche per le 
sequenze in cut si vedevatto i 
ymiani australiani dimostrare 
contro Johnson: il commento 
diceva e non diceva secondo il 
prtneipio dell'* adelante Pedro, 
con juicio » di manzoniana me
moria. 

Lo stesso discorso vale per 
< Un anno in Italia» dove il 
distacco si trasiormava m una 
sorta di coragqio gorcriiatiro 
per cosi dire, del tipo si ci so
no stati mali. anche molto 
grossi ma state certi che ci 
sono governanti pronti a prc-
venirli per il futuro. 

<r La chiesa nel 1966 > di Et-
tore Mastna 6 stato invece al 
di fuori di questi trabocchetti, 
soffrendo invece della man-
canza di materiale di reper-
torio inedito. 
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IL TUO GIORNALE 
NELLA TUA CASA 

con un bei libra 
can minor spesa 
tutti i aiorni 
ulla stessa ora 
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