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C A N N E S Ungheria alia ribalta 

Dopo «A ciascuno il 
suo » di Petri, accol-
to con calorosi ap-
plausi, e stato proiet-
tato «Diecimila soli» 
di Fcrcnc Kosa: un 
film di grande im-
pegno dal ritmo am-
pio e preziosamcntc 

fotografato 

uarci distoria nei fluke 
delle stagioni 

nei campi 
Dal nostro inviato 

CANNES. 23 
Buona partenza per i con-

correnti al Festival cinemato-
grafico: VItalia ha giocato, con 
A ciascuno il suo di Elio Pe
tri, la sua carta migliore: la 
proiezione 2 stata seguita in 
un silenzio teso. e coronata da 
un caldo applauso; animata e 
vivace la conferenza stampa 
del regista, che era attorniato 
da alcuni dei suoi interpreti, 
e che ha risposto con chiarez-
za e fermezza alle domande, 
sia generali sia specifiche. ri-
guardo alia sua opera e alia 
singolare posizione di essa nei 
quadro del cinema nostro di 
questi anni. 

Se A ciascuno il suo 2 per 
noi (purtroppo) un'eccezione, 
I'ungherese Diecimila soli si 
colloca invece, con piena coe-
renza, anche se con un timbro 
particolare di originalitd, lun-
go la linea di sviluppo della 
cinematografia magiara, che 
sta oggi attraendo su di si lo 
interesse gia destato dalla con-
sorella cecoslovacca (e, prima 
ancora, da quella polacca). 
Diecimila soli vuol dire dieci
mila giorni; trent'anni. il tem
po di una generazione. E tren
t'anni ha t'l regista Ferenc Ko
sa. esordiente nei lungometrag-
gio con un'opera di alte ambi-
zionl e di vividi risultati. E' 
la vicenda di un uomo, stret-
tamente connessa a quella del 
suo paese, folta di travagli 
individuali e collettivi. 

lstvan, bracciante povero. 
consacra tutte le speranze e 
le energie alia possibilita di 
avere un suo pezzo di terra; 
si ammazzera di fatica. fara 
all'occorrenza anche il crumi-
ro, pur di real'xzzare il pro
pria sogno. La guerra lo travel-
ge; poi. nei 1945. I'abbattimen-
to del fascismo gli consentira 
di ingrandire la sua piccola 
proprieta. La liberazlone dal 
dominio dei grossi feudatari 
non awiene perd senza con-
tradd'tzioni. errori. tragedie: 
ammassi forzosi (ma le cittd 
muoiono di fame), collettiriz-
zazione impost a dall'alto. Con 
I'amico Miklos. lstvan ruba 
il frumento del quale si ritie-
ne defraudato; poi assiste. in-
differente, al violento direrbio 
tra Miklos e il capo della po-
lizia locale, fino a che il pri
ma resta colpito a morte. lst
van paga un duro prezzo. per 
il delitto di cui 2 stato spetta-
tore: lunghi anni di lavori for-
zati. Quando torna al villaggio. 
scoppia Vinsvrrezione dell'au-
tunno 1956; ma lstvan, bench2 
continui a perseguire il suo sco-
po prirato. non si vendica dei 
mali subiti, ami sottrae alia 
ira dei riroltosi il comunista 
Fulop. cut lo lega un complex-
so rapporto di solidarieta. di 
incomprensione. di rancore. 

Cominda il periodo della ri-
co%truzione: nascano di nuovo. 
in forma piu matura. le coo
perative agricole; si chiede ai 
contadini di rinunciare. per U 
bene futuro. al loro vantaqgio 
presente. lstvan da a questa 
prospettiva tm'adesione proble
matical poi tenta di vcddersi: 
2 salrato. si accmge a consu-
mare nei sacrilicio. per gli al-
tri. gli anni della sua vecchiez-
ta. Suo figlio. che ha studialo. 
ed 2 direnuto archrtetto. ascot-
ta il racconto della rita a mo
ra di lstvan: per lui. il passa 
to conta poco: all si aprono il 
mnndo, Vavrenire. cou come 
xvllo schermn telerisivo. nella 
casa di campagna. rediamo 
sfrecciare formazioni impecca-
bili di reattori.... 

Diecimila soli riprende, in 
certo senso. U discorso critico 
9 autocritico di VentJ ore. Itfa 
rimpianfo narrativo 4 diverso, 
meno conduionato daU'imme-
diatezza della polemical U rit
mo i ampio. largamente scan-
dito, riflette insieme i momen-
ti della storia e 0 ciclo delle 
stagioni vissute a contatto dei 
campi. Nei suo incontro con i 
giornalusti. il regista. piu che 
a modeW cinematografici, si i 
riferito ad esempi musicali: 
come Bartok o Kodaly, egli ha 
ccrcato di trasferire Vespe-
rienza contadina. il folclore 
9tetso, in uno stile esscnziale. 

che porta da bast realistiche 
per giungere a una rielabora-
zione fantastica. Cosi, il dia-
logo ha una sua pregnanza 
poetica, quasi sentenziosa, che 
lo svincola dalla puntigliosita 
quotidiana; e le immagini — 
stupenda la fotografia in bian
co e nero, su schermo largo. 
di Sandor Sara, maestro degli 
operatori d'Ungheria — ten-
dono ad assumere un forte va-
lore emblematico. ripetendo il 
motivo di quel terribile attac-
camento alia terra, che e dram-
ma storico ed esistenz'mle. 

C'2 il rischto, soprattutto av-
vertibile nella prima meta del 
film, che il gusto della ricerca 
plastica e finurativa prenda la 
mano all'autore, pacificando i 
conflitti. sempre attuali, in una 
sorta di contemplazione esteti-
ca, quanlunque ad alto livello 
(alcune inquadrature sembra-
no rimandare a Brueghel) del 
dolorosa destino dell'uomo. Ma 
poi i contrasti riprendono vigo-
re e mordente, i personaggi si 
spiccano dallo sfondo, si delt-
neano con una loro tormentosa 
autonomia: non soltanto quelli 
di lstvan. di Fulop — che una 
sua stessa battuta incide a me-
raviglia: « E ' difficile essere 
comunista; non si pud urlare 
in continuazione: e se parli a 
bassa voce, nessuno ti sen-
te...» —. del figlio, ma quelli 
della vecchia madre, della mo-
glie dal viso paziente eppure 
non rassegnato. partecipe e 
vittima di ogni avvenimento. 
E i simboli. le metajore (i ca-
valll. U treno. gli oggetti dome-
stici, gli arnesi da lavoro) si 
calano nei cuore della situazio-
ne reale, ricevendone luce e 
consistenza. 

Sappiamo che attorno a Die
cimila soli si 2 svolta, in patria, 
un appassionato discussione, si 
2 verificato un confmnto. anche 
aspro. di opinioni. E' estrema-
mente positivo. per ti cinema e 
per il socialismo. che il loro 
esito sia stato la presentazione 
ufficiale dell'* opera prima > di 
Ferenc Kosa in una delle piu 
importanti manifestazioni inter-
nazionali dell'anno. 

Aggeo Savioli 
Nella foto del titolo: una bel-

la inquadratura di « Diecimila 
soli y. 

G r a n d e successo a l i a Scala 

La «Kovanscina» 
maestosa pittura 
L'opera di Mussorgski presentafa con 
la collaborazione di artisfi del Bolscioi 

Rosso di 
San Secondo 

alia radio francese 
L'illustre entjeo ed italiamsta 

Michel Arnaud ha tradotto to 
francese Una cosa di came com-
media ID tre atti dj Rosso di 
San Secondo da molti anni non 
piu rappresentata in Italia, e che 
ora verra trasmessa dalla Ra-
d.o francese stasera alle 21 nel
la rubnea « France-Culture » con 
il titolo: Vn objet de chair. 

Michel Arnaud sta terminan-
do anche la traduzione di Ma
rionette che passione e di La 
bella addormenlata. che prossi-
mamente saranno edite in lingua 
francese. 

Moravia presidente 
della giuria 
di Venezia 

VENEZIA. 28. 
D presidente della Bienna:e. 

ing. Favaretio Fisca. su propo 
sta del direttore della mostra. 
prof. Luigi dnarjii. ha oomi 
nato k> scnttore Alberto Mora 
via presidente della Giuna del 
la XXVIII Mostra tntemazxxia-
le <f Arte Cinematografca di 
VenezML 

Si giro a N ina 
« Fior di Spina » 

N1ZZA, 28 
NegU stabilimentl cinematogra-

fici di Nina e iniztata la lavo 
ranooe di Fior di spma. diretto 
da Georges Lautner t Interpre-
Uto da Mireille Dare. 

Fior di spina e U nomignolo 
attnbuito. nei nuovo film, alia 
Dare, alia quale bande rivali e 
poliziotti danno La caccia 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 28 

In un'edizione musicalmente e 
scenicaniente eccellente. la Ko-
vanscma e tornata alia Scala. 
E" questa la terza appanzione 
nei niassimo teatro milanese 
del capolavoro postumo di Mus
sorgski. come se ad ogni gene
razione — nei 26. nei 49. nei 67 
— si sentisse U bisogno di ve-
riflcarne la validita di fronte al 
monotono npetersi degli erronei 
giudizi che 1'accompagnano da 
tre quart) di secolo. AfTascinati. 
giustamente. dal Boris i musico-
logi si sono limitati per lo piu 
a cercare nella Kovanscina i ca-
ratteri distintivi della prima ope
ra. Non avendoli trovati ne so
no rimasti delusi ed hanno co-
struito la strana teorla di una 
Lnvoluzione a carattere mistico e 
slavofllo dell'autore, 

Ora basta ascoltare la Kovan
scina. specialmente in una edi-
zione come questa capace di met* 
tere in rilievo I pregi real!, per 
rendersi conto che il suo gran
de merito sta proprio nella stra-
ordinaria genialita con cui I'au-
tore e riuscito a non ripetersi 
portando avanti la rlvoluzlone 
estetica cominciata col Boris. 

Drammaticamente la Kovansci
na comincia dove U Boris Rnisce. 
II tragico zar aveva iniziato la 
riforma in senso nazlonale della 
chiesa ortodossa. Un gruppo di 
fedeli. i vecchi credentl. nftuta-
rono di accettare le innovazionl 
e. quaranta anni dopo. furono 
tra i protagonisti nella lotta con
tra l'elevazione al trono dello 
zar Jjotr (il futuro Pietro il 
Grande) conslderato I'Anticristo 
per le sue tendenze occidentah. 
Del loro fanatismo si servirono 
i Kovanski. potenti boiardi lega-
U al partito conservatore e aspi-
ranti al trono. la zarina Sofia. 
sorella di Pietro e avida di po 
tere col suo amante Golizin. e 
i vari partiti in lotta. Questo in-
trigo politico cosutuisce appun-
to il nocciolo drammatico della 
Koiranscina in cui vediamo as-
sassinare il vecchio Ivan Ko
vanski. spedire in esilio Golizin 
e immolarsi volontariamente sul 
rogo i vecchi credenti sotto gli 
occhi inorriditi dei soldati di 
Pietro. 

In questo quadro il popolo. non 
piti blocco compatto come nei 
Boris, viene trascinato dalle di
verse faziom e di tutte e vit
tima. 

D risultato e una maestosa pit
tura. da guardare un po' da lon-
tano. come il Paradxso di Tinto
retto. per afferrame I'assieme. 
Altrimenti si commette I'errore 
di rilevare uno o laltro parti
colare e di identincare il dram-
ma in quello mistico e slavofilo 
dei vecchi credent! anziche nco-
noscerlo nella somma dei diver-
si drammi contrapposti. 

L'edizione scaligera. va detto 
subito. evita brillantemente que
sto errore grazie a un'esecuzio-
ne tesa a rendere I'mcaUare de
gli awenimenti ed a scolpire a 
tut to tondo i personaggi. Dalla 
stretta collaborazione tra lo sce-
nografo Nicola Benois e il regi
sta sovietico Josif Tumanov e 
scatunta tutla una sene di in
telligent) soluziom per stnngere 
I'aziooe. oflnre largo spa no al
le masse, dare agli event! una 
cornice autentica e sontoosa. 
Quadri ampi. di largo respiro in 
cui le danze ideate da Alexandr 
Lipaun si iscnvono naturalmen-
te. i cori manovrano come un 
esercito disciplwato e t solisti 
si carattenzzano secondo il pro 
prio grado Unico neo. un ecces-
so di vensmo e di par.icolan 
pittoreschi che contra^tano eon 
la nobiita dell assieme. 

Non meno nuscita la parte 
musicale. Gavazzem tcui si de 
ve anche una attenta revisione 
del testo) ha diretto l'opera con 
bel ritmo seppure con quakrhe 
indugio e ^morzatura. lasciando 
spiegare le vod su un orchestra 
tersa e precisa. E le vod to 
mentavano: 1 due basst. U bul-
garo Nicolai Ghiaurov e U russo 
Mark Rescetin. magmflci atton 
e cantanti. hanno garegglato tn 
grandiosita e magnificenza di 
suono e di accentt. Inna Arki-
pova e stata una Marta sua-
dente. appassionata. soavissima. 

Bene a posto. nelle parti mi 
nori. gli altri cantanti. 

Inline — ma in reaita andreb-
be citato tra I prtmi ftverpretl — 
eccezionale il com diretto da 
Roberto Benaglio. tn una parte 
di grande impegno e di com-
spondente diffkolta. assieme al-
I'ottima orchestra, e alio scelto 
gruppo di danzatrici, 

r. t. 

«/ so/rfflfi»di 
Hochhuth of 
Parlamento 

inglese 
LONDRA. 28 

II controverso dramma di 
Rolf Hochhuth. / soldati, in 
cui viene criticata la condotta 
di sir Winston Churchill du
rante l'ultima guerra, verra 
forse messo in scena. in una 
edizione riveduta e corretta, in 
un teatro del West End. Alio 
allestimento provvederanno (se 
il progetto andra in porto) gli 
stessi Laurence Olivier e 
Kenneth Tynan, che sono, ri-
spettivamente, il direttore ar-
tistico e il direttore letterario 
della Compagnia del Teatro 
Nazionale britannico. Olivier e 
Tynan si erano battuti aspra-
mente per far rappresentare 
il dramma nella sede del Tea
tro Nazionale. il vecchio loca
le dell'Old Vic: ma la dire-
zione si e opposta ed ha vieta-
to la rappresentazione. Secon
do una dichiarazione fatta di 
ramare da sir Laurence Oli
vier, I'autore de I soldati si 
sarebbe gia messo al lavoro 
per mitigare il testo. La gran
de controversia suscitata dal 
dramma sfocera in Parlamen
to. Un deputato laburista chie-
dera al ministro dell'Educazio 
ne. che si prendano le neces-
sarie misure per assicurare la 
massima liberta ai direttori ar-
tistici di qualsiasi teatro nella 
scelta delle opere da rappre
sentare, quando «quei teatri 
siano so\'venzionati dal denaro 
pubblico >. 

le prime 
Musica 

II Melos Ensemble 
alia Filarmonica 
II programma presentato l'al-

tra sera all'Olimpico dal Melos 
Ensemble di Londra nei concer
to per la Filarmonica, e stato 
molto bene scelto: esso. infatti. 
ha risposto al duphce scopo di 
presentare musiche per van mo 
tivi assai interessanti. e di of-
fnre agli strunientisti del com-
plesso la possibilita di dare un 
altro convincente saggio del loro 
virtuosismo. affrontando partita. 
re tanto diverse tra loro. 

Abbiamo ascoltato. senza un 
solo attuno di stanchezza. il Qum-
tetto K. -152 di Mozart per oboe, 
clannotto. fagotto, corno e pia
noforte (eseguito. pero, con un 
rigore class ico che confinava — 
nonostante i suggenmenti del 
piani^a — con la freddezza); il 
Trio per oboe, fagotto e piano-
foite di Poulenc. tanto scan/«u-
to nei movimenti veloci quanto 
intenso neW'Adaaio cent rale; i 
Contrasti per clannetto. violino e 
pianoforte di Bartok, che hanno 
spinto i tre stnimentisti a contra-
starsi in una vertiginosa gara di 
bravura: e. infine. in una ese-
ciuione perfetta per aderenza sti-
hstica e per e<|uilibno sonoro. il 
Qumtetto op. 16. scntto da Bee 
thoven per lo ste^so organico dol-
1'analoga composi/ione di Mo 
zart presentata m apertura di 
serata. 

II success e stato pieno e il 
pubblico non ha lesmato l'ap-
plduso. 

vice 

Teatro 
La pulce 

nelForecchio 
Dopo Non si sa come di Piran

dello, il Teatro Stabile di (lenova 
ripropone all'attenzione del pub
blico uno dei testi classici della 
pochade. La pulce nelt'orecchio di 
Georges Feydeau. un autore che 
Tristan Bernard deflni. a ragio-
ne, «maestro» del genere. La 
scelta dello Stabile ci sembra 
felice, non soltanto come propo-
sta di uno spettacolo « popolare > 
amusant, ma soprattutto come ve-
rilica di un testo denso di nferi-
menti storico culturab e anche di 
estetica teatrale. 

(,'on La pulce Feydeau ha vo-
luto quasi siiiigerire che l'e'e-
mento fondanmitale in teatro po-
teva omiai non essere piu la 
c parol.i », ma l'« azione » e !a 
c situazione » drammturgica che 
si evolve m uno .spa/io scenico: 
stupefacente mtuizictie di quegli 
< atti senza parole » di Beckett. 
che apriranno nuove strade alia 
estetica del teatro moderno. E an
cora. nei vortice e nell'accaval-
larsi deU'azione gestuale vi e qua
si la prefigurazione delle « comi-
che > del cinema muto. di Entrac-
te di Rend Clair, dove la parola 
non determina l'azione. 

II meccanismo perfetto de La 
pulce — che prende l'awio sem-
phcemente dal sospetto della si-
gnora Raimonda Chandebise che. 
sul punto di tradire il manto. 
teme di essere stata preceduta 
dal consorte, improwisamente af-
fetto da una mspiegabile (ma per 
la signora Chandebise tutto appa-
re chiarissimo) impotenza sessua-
le domestica — si trasforma ra-
pidamente in uno speechio usto-
rio dove il riso acre di Feydeau 
sembra danzare sulle infinite con-
traddizioni di una societa borghe-
se minata nelle sue strutture, su!-
l'orlo della « crisi > e dell'abisso 
(c un mondo fottuto > sara defini-
ta piu volte), eppure cosi golosa 
delta vita e di succhiame fino 
alio spasimo la linfa. 

La regia di Luigi Squarzina e 
stata esemp'.are (pantuale la tra-
duzione di Ivo Chiesa), nei senso 
che e riuscita a contenere il 
« ritmo » convulso e concitato del
la rappresentazione ai limiti del 
lecito. cioe a un grado dall'ine-
vitabile conflagrazione del mecca
nismo ad orologeria della po
chade. che in alcuni moment i 
era li 11 per scoppiargli tra le 
mani Notevole anche ci sembra 
lo sforzo compiuto da Squarzina 
nei rendere plasticamente visibi-
le il rapporto « di classe > signo-
re-domestico cosi sottilmente sug-
gerito da Feydeau. come pure 
la felice caratterizzazione di Ca-
millo (un ottimo saggio di reci-
tazione di Giancarlo Zanetti). la 
cui anomalia linguistica. che de
termina un « parlare incompren-

sibile >, e usata per sottolineare 
inequivocabilmente lo scadere 
della funzione estetica della « pa
rola >, quell'afasia del linguaggio 
prodotta dalla forza dirompente 
del «comportamento > (si pensi 
oggi, per esempio, alia pratica 
teatrale del Living Theatre). 

Uno spettacolo. questo di Squar
zina, abba?tan?a complesso e nc-
co d'imphcdzioni culturali. che ha 
trovato in Alberto Lionello un pro-
tagonista di classe eccezionale 
(mdimenticabile. come la sua in-
terpretazione de I due oemcHi 
veneziam). fulcro magnet Ico nei 
turbine degli equivoci e dolle 
c stramberlie >, riflesso veritiero 
dell'assurdita della logica illogi-
cita della vita. Anche gli altri at
ton, da Ruggero de Dannos a 
Camillo Milh. da Olga ViUl a 
Maria Pia Arcangeli. da Eios Pa-
gni a Checco Rissone. da Omero 
Antoniutti a Magsiorino Porta a 
Luigi Carubbi a Silvia Monelli a 
Paola Dapino e Simona Caucia, 
hanno aderito con passione a quel 
lucido magma nitilante che e La 
pulce nell'orecchto. II pubblico ha 
applaudito con entusiasmo alia 
(•ne e durante lo spettacolo. che 
ha preso vita nelle perfette sce-
nografle di (lianfranco Parlovam. 
Si replica al teatro Quirino, 

vice 

Linnma 
O. K. Connery 

E' forso uno degli awenimenti 
piu tnsti e patetici di questa 
stagione cinematograflca: dopo 
Sean Connery. il James Bond 
dello schermo. ecco farsi avanti 
timidamente suo fratello N'eil Con
nery. Tra poco vedremo emer-
gere dalla notte deH'anonimato 
suo ninote. e clussa. tra qualche 
anno, forse mvaderanno lo scher
mo tanti piccoh « bondini ^ che 
si metterarmo a giocare a guar-
die e ladri. 

Ma ancora piu patetica appare 
l'impresa di Alberto de Martmo. 
regista del fumetto. Si voleva. 
forse. imbastire una parodia del-
l'« attore » e del genere bondia-
no, e si e finito invece per abbor-
racciare una storiella che non 
riesce a strappare dalle labbra 
un microscopico sorriso, nemme-
no per sbagho. Neil Connery — 
nei panni di uno scienziato scoz-
zese specialista in chirurgia 
estetica, nei tiro delfarco e nei 
karate, chiamato a salvare l'uma-
nita dalle gnnfie di una pietosa 
oiganizzazione che vuol piegare 
il motido intero con l'onda maune-
tica — c* completamente mespies-
sivo e imbambolato al pari di 
Daniela Bianchi e dei suoi av-
versan quando sono preda del 
suo flusso lpnotico irresistibile. 
ma del tutto impotente nei con-
fronti di molti spettatori. Com-
paiono ancora Adolfo Celi. Ber
nard Lee. Anthony Dawson (il re
gista nostrano Antonio Margheri-
ti). attori di una tri.ste cameva-
lata a colori. ma buia come la 
notte. 

Anatomia di un 
rapimento 

E" uno dei film che non contano 
nella camera di Kurosawa, regi
sta e produttore di questa Ana
tomia di un rapimento. Come 
Evans Hunter, lo scnttore del 
Seme della violema, ha firmato 
con lo pseudonimo di Ed McBam 
il romanzo giallo da cui il film e 
tratto. cosi T'< imperatore > Kuro
sawa. ha pensato bene di andare 
con i piedi di piombo e di non 
urtare nessuno: ne i capitalisti. 
ne i poliziotti. ne i giomalisti. 
dei quali tutti tesse gli elogi. lo-
dandone la correttezza. la signo-
rilita e il buon gusto. La polizia. 
per esempio. e organizzata ed ef-
ficiente: davvero i giapponesi so
no, per la meticolosita. i c tede-
schi d'Oriente >. E la stampa si 
guarda bene dal pubblicare noti-
zie che potrebbero intralciare una 
inchiesta cosi minuziosa e meri-
tona. Su tutto cio il regista non 
ha neppure una sola impennata 
ironica. 

Toshiro Mifune ha i baffetti 
alia Clark Gable. Tatsuya Naka-
dai (Harakiri) e il commissario: 
ma Kurosawa ha coneentrato l'at-
tenzione piuttosto .suH*inedito Tsu-
tomu Yamazaki. che ci conduce 
nell'mfemo dei drogati e in una 
balera 6<r,e. sebbene il teleobbiet-
tivo sia usato con troppa msi-
stenza si nsente a lampi il gran
de regista di Vivere (ancora ver-
gognosamente inedito in Italia). 

vice 

• 

• 

II governo e stato costretto ad impegnarsi ; 

Imminente la discussione \ 
sulfa riforma della Rai-TVl 

Fellini verso 
la convalescenza 
II dottor Giovannangelo Ta-

vaoti. medico curante di Fede-
nco Fellini. ha smentito ierj in 
una sua dichiarazione che al re
gista sia stato < istituito un pneu-
motorace terapeutioo ». « Per 0 
moti\o sempliciss mo — ha ag 
giunto — che i polmoni di Fellini 
sono assohitamente mdenni. e che 
:a degenza dei regista e dovuta 
esclusuamente ad una pleunte 
essudativa >. Questa diagr.osi e 
«tata confermata dat cwisulenti 
professon Omodei. Zorim e Ma
no Misiti. Nessun altro elemento 
diagnostico e emerso daj consul-
to al quale ha preso parte 11 
prof. Frugoni. II piu recente 
controUo radiogranco e clinico 
ha confermato la regressjone 
complete del versamento pleuri-
co. « L'equivoco del pneumotora-
ce terapeutioo — ha detto U dot-
tor Tavanti — pud essere sorto 
dal fatto che il 15 aprJe scorso 
e stata eseguita una c toracen-
tesi * per la estrazione de) h 
quido pleurico formatosi in se-
guito alia pleunte essudativa — 
il che non ha niente a che ve-
dere con un pneumotorace tera-
peutico. A seguito di quanto e 
stato constatato nei pio recent! 
controfli radiologicl e clinid e 
da ritenere che abbia gia avuto 
inizio il periodo di convalescen
za. e nei prossimt gioml Fellini 
lascera la dinica >. 

Entro la prossima settimana 
anche il Governo presentera fl-
nalmente il progetto di legge sul-
la RA1TV: progetto che andra 
ad unirsi ai tre gia esistenti. di 
tnizialiva parlamentare. consen-
tendo cosi 1'inizio delle discussio-
ni. L'impegno e stato ufflcialmen-
te preso dal sottosegretario on. 
Mazza nei corso della seduta del
le Commissioni Interni e Poste e 
Telecomumcazioni. sollecitata dal 
compagno on. Lajolo dopo che la 
commissione affan costituzior^.i 
aveva dato parere positivo sulla 
costituz.onalita Cei progetti di 
legge di miriativa parlamentare. 

L'lmportante decisione. infatti. 
aveva ---ancito che la cieazione 
di un organo collegia :e. elettodal 
parlamento col cnn.pito di pro 
cedere aUa nomina del direttore 
generate dell'Ente e di delibe
rate <^Ia ripartizione degli ultili 
di gestione. e compatibile col 
prmcipio della divisione dei po-
teri: che 1'elezione delTorgano 
collegiale deve awenire a mag. 
gioranza speciale. essendo foo-
data la riserva avanzata da al 
cuni commissar! secondo cui la 
nomtna da parte del Governo 
non offre. per la minoranza. 
quelle garanzie cfie secondo la 

Corte Costituzionale giustincano la 
riserva alio Stato del monopoiio 
del mezzo televisivo. La stessa 
commissione aveva infine dtchia-
rato inammissibile la concessione 
in esclusiva del sernzio ad altri 
aoggetti. anche privati. 

L'on. Sullo — che ba presie-
duto la riunione di ieri — dopo 
aver fatto il punto della situazio
ne, ha chiesto al governo se fosse 

in grado di confermare una ra-
pida presentazione del progetto 
di legge sulla RAI-TV: e U sot-
tosegretano Mazza. come abbia
mo detto. ha assicurato che dd 
awerra entro la prossima setti
mana: chiedendo qumdi. a sua 
\olta. la nomina di una commis
sione n=tretfa (con la rappresen-
tanza di tutti i gruppi politici) 
per fimmediato av.io della di
scussione. 

A questo punto — come ha sot-
tol.neato il compagno Lajolo — 
la magg:oranza non pud ormai 
piu sfuggire alle sue responsabi-
hta <elu«e. del resto. per tanti 
ar.ni). Dopo il parere della Com
missione affan costituzlonali. do
po i ripetuti impegni pubbl.ci. e 
evidente che la nuova legge or
mai deve e pud giungere all'ap-
provazione nei pio breve tempo 
possibile. Saranno evidenti. in 
caso contrano. i responsabili del 
perpetuarsi delTattuaie situazio
ne incostituzionale. 

Vanessa Redgrave 
e Tony Richardson 
hanno divorziato 

LOVDRA. 28 
L'attrice Vanessa Redgrave ha 

ottenuto oggi ii divorzjo dal ma
nto. il regista Tony Richardson. 

La Redgrave, che ha 30 anrd 
aveva sposato Richardson nei 
1962. Dall'unione erano nati due 
figlL 
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TRADIZIONE E SOCIETA' 
— Non v'i dubbio che Giovani 
ha compiuto un grosso sforzo, 
nella sua ultima punfafa. per 
affrontare con organicita il te
nia delle modificazioni imposte 
ad una societa sottosviluppata 
dal suo primo contatto con la 
societa industriale: e che, dun-
que, il servizio di Alberto Cal-
dana (La generazione del pe-
trolio) ambientato a Cela vada 
giudicato con il massimo di 
interesse, ma anche con il ri
gore che la sua stessa ampiez-
za ed organicita pretende. E 
diremo subito che in questa 
puntata pregi e difetti della 
rubrica sono emersi con una 
chiarezza che altre volte la 
concisione documentaria aveva 
attenuato. 

hi prtmo luogo, infatti, bi-
sogna rilevare che il servizio 
ha dato la chiara impressione 
di voter dimostrare una tesi, 
piuttosto che ricercarla nella 
analisi dei fatti. La Sicilia e 
le sue tradizioni sono state esa-
minate, infatti, partendo dalla 
convinzione che esse debbano 
necessariamente mutarsi: ma 
senza alcuna distinzione tra va-
lori negativi e posifiin. E che 
I'unico mutamento possibile sia 
quello di un adeguamento alia 
societa industrializzata del 
nord. E' questa una visione ti-
picamente paternalixtica del 
problema: gravemente accen-
tuata da quel ricorrente «vo-
lomose bene » che affiorava ne-
gli incontri (per altro verso 
tanto interessanti) tra ragazzi 
sicihani e ragazzi del < conti-
nente *. 

Con questa chiave introdut-
tiva, era quasi fatale che I'ana-
lisi di Gela dovesse arenarsi 
sulle notazioni piu esteriori, 
trasformando lentamente i pro-
blemi di una societa in un con-
flitto di generazioni. E riponen-
do in una generica «nuova 
generazione > la possibile so-
luzione del conflitto. Le inter-
viste con le ragazze che lavo-
rano; il dialogo con quel grup-
petto di giovani della «Gela 
bene* (e feudale); il felice 
brano documentario sul ballo in 
lerrazza colgono infatti gli a-
spetti piu epidermici di com-
plessi problemi di costume; 
mentre, nello stesso tempo, na-
scondono la contraddizione del
le strutture. Che senso ha, di-
Jatti, parificare la conversa
zione di un gruppetto di figli 
di notabili con quella dei gio
vani operai della raffineria 
dell'Anic? Quale accostamento 
2 possibile — in una situazione 
Storicamente ed economica-
mente difficile qual 2 quella si-
ciliana — tra le battute « rea-
zianarie* del giovane conladi-
no sulla funzione della donna, 
e le risposte delle ragazze che 
lavorano negli uffici della fab-
brica? 

E, ancora: 2 sufficiente de-
nunciare la mancanza di pale-
stre. di cinema, di teatri, per 
arrivare ad un giudizio sulla 
struttura economica dell'isola; 
sul rinnovamento delle sue tra
dizioni culturali e sociali? Non 
crediamo. Cosi come le imma
gini del corso principale della 
cittadinanza. contrapposte a 
quelle vagamente fantascien-
tifiche della raffineria non rie-
scono ad andare oltre un'emo-
zione immediata e. in defini-
tiva. sterile. Basti osservare. 
del resto, che 2 stato accura-
tamentc escluso ogni confron-
to di opinioni tra le forze or-
ganizzate delta citta: dai sin-
dacati ai partiti politici agli 
amministralori alia scuola. 

II rischio di creare nello spet-
tatore una emozione velleitaria, 
alia quale non corrisponde la 
coscienza delle reali responsa-
bilita e delle scelte necessarie 
2, in questo modo, particolar-
mente rilevante. Giocare sxii 
contrastanti effetti tra la ricca 
casa patrizia settecentesca e 
la miseria della vita pubblica, 
vale infatti soltanto a creare 
un clima equivocamenle gatto-
pardesco che — tutto somma-
to — lascia il tempo che tro-
va. Ammenocchi, naturalmen-
te, non ci si voglia trincerare 
(come pure 6 possibile) dietro 
i limtli imposli dalla censura 
politico televisiva. 

CABARET OTTOCENTESCO 
— Con la regia di Marcella 
Curti Cialdmo, il Teatnno dei 
Gufi ha fatto una breve ap-
parizione — in seconda ora — 
tentando di ripetere. senza mol-
ta fantasia narrativa. U suc
cesso ottenuto in teatro con le 
sue surreali parodie. Non cre
diamo che il risultato sia stato 
molto felice e che I gufi ab-
biano mdovinalo la scelta. II 
loro esile humour, infatti. si ri-
scatla sul palcoscenico soltanto 
in alcune audacie ottocente-
sche. al limite del blasfemo 
(che gli valsero, tra Valtro, 
una censura). Parodie che non 
2 nemmeno possibile pensare 
di trasporre in televisione. La 
loro satira. cosi, resta sul pia
no di un cabaret totalmenle 
disimpegnato da qualsiasi rife-
rimenlo concreto e si stempera 
in un gioco verbale sempre piu 
indtfferente. E' un peccato. per
ch^ U meccanismo spetlacolare 
del cabaret polrebbe prestarsi 
ad una mteUigente traduzione 
televisiva. A patto, natural-
mente, di averne il coraggio. 

Musica leggera (TV 1° ore 21) 
e sinfonica (TV 2° ore 21,15) 

Doppto, e diverso, spet
tacolo musicale nelle tra-
smlsslonl della «prima 
ora >: sul nazionale, infat
t i , va in onda 11 consuelo 
i Sabalo sera >, con Mlna, 
Lola Falana (nella foto) 
e Franca Valeri (piu le 
c sorprese » dell'ultlmo mo
menta). Sul secondo, in
vece, saranno trasmesse 
c Paglne sinfoniche dalle 

opere dl Glacomo Pucci
ni », con I'orchestra sin
fonica della Ral di Mllano 
dlretta da Francesco Man-
der. Saranno eiegulte: 
c Preludlo e leggenda » da 
< Le Villi • ; II c preludlo > 
dell'atto terzo deH'«Edgan> 
e gli i intermezzi > della 
• Manon Lescaut > a di 
< Suor Angelica ». 

Delitto, paura e 
reputazione (TV 2° ore 22,15) 

c Un caso dl coscienza », questo II titolo ed il tema 
del telefilm dl Alex March: vl si narra la storia di una 
professoressa che assiste all'omlcldlo dl una sua allieva; 
ma non ha il coraggio di parlare perche dovrebbe nei 
contempo rlvelare anche la sua relazione con un uomo 
sposato. Alia fine, dopo molti dubbi e rimorsi, decidera 
di agire con onesta e buon senso. Interpret!: Ben Gaz-
zara. Chuck Connors, John Larch, Anne Francis. 

Un atto unico di 
James Joyce (Radio 3° ore 22,30) 

Dal primo racconto dei 
< Dubliners > (c Gente di 
Dublino >) George J . Wil
son ha tratto un atto uni
co, di notevole interesse. 
Wilson, Infatti, non e si 
llmitato ad una sempllce 
traduzione teatrale del te
sto di Joyce, ma lo ha 
arricchlto ed integrato con 
alcuni dialoghl tratti da-

gli appunll preparatori del 
racconto e che non furo
no poi utilizzati nella sta-
sura deflnlllva. L'atto uni
co (dal titolo: • Cenera 
per le sorelle Flynn ») e 
inlerpretato dalla compa
gnia di prosa della Ral di 
Torino: E. Corti, A. Cara-
vaggi, W. Deusebio, M. 
Brusa. La regia e di Mas
simo Scaglione. 
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$'*>***£. 

TELEVISIONE 1 
8.30-12 TELESCUOLA 

12,30 CORSO SPERIMENTALE 
15 ,— Roma: sport •qowtr l : CONCORSO IPPICO INTERNA-

ZIONALE 
17 ,— GIOCAGIO' 
17,30 TELEGIORNALE 

ESTRAZIONI DEL LOTTO 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 ITINERARI 
19,15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO 
19.55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEL LAVORO 
PREVISION! DEL TEMPO 

20.30 TELEGIORNALE 

21 
CAROSELLO 
SABATO SERA Spettacolo musical* 

22,15 PRIMA PAGINA . «Gl i ospodali in Italia » 
2 3 . — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
18 ,— SAPERE 
19 ,— NON E* MAI TROPPO TARDI 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 PAGINE SINFONICHE DALLE OPERE Dl PUCCINI 
21,40 L'EROE CHE RIDEVA SEMPRE - Raccoiti 8 fn;a- . 
22,15 SOTTO ACCUSA - « Un caso di coscienza » - Telefum 

RADIO 
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NAZIONALE 
Giomale radio: ore 7, 8, 

10, 12, 13, 15. 17. 20, 23 -
6.35 Corso di tedesco - 7,10 
Musica stop • 7,48 Ieri al 
Parlamento - 8,30 Canzoni 
del mattino - 9,07 II mon
do del disco italiano • 10,03 
Un disco per Testate -10,30 
Radio per le scuole - 11 
Trittico - 11,30 Parliamo dl 
musica - 12,05 Contrappun-
to - 13,33 Ponte radio -
H.30 Un disco per Testa
te - 15,10 Zibaldone Italia
no - 15.40 Pensaci Seba-
stiano - 15.45 Schermo mu
sicale - 16 Per 1 ragazzi -
16.30 Hit Parade - 17.20 
Estrazioni Lotto - L'Ambo 
della settimana - 17,32 Gal-
leria del melodramma -
18,05 Incontri con la scien-
za - 18,15 Trattenimento in 
musica - 1935 Luna Park • 
20,15 La voce di Gigliola 
Cinquetti - 20,20 n trenta-
minutl - 2030 Abbiamo tra-
smesso - 22,20 Composlto-
ri italiani. 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30, 

730, 830. 930, 1030, 1130. 
12.15, 1330, 1430, 1530. 
1630. 1 7 3 , 1830. 1930. 
213*, 2230 • 635 Colonna 
musicale • 7.40 Biliardino 
. 830 Pari e dispart • 8,45 
Un disco per Testate -f.12 
Romantic* . 9,40 Album 

musicale - 10 Ruote e mo-
tori - 10,15 I cinque Con 
tinentl - 10.40 Pasquino 
Oggi - 1135 Domanda e ri-
sposta - 11,42 Canzoni de
gli anni '60 - 1230 Dixla + 
Beat - 12,45 Passaporto -
13 Hollywoodiana - 14 Ju
ke-box - 14.45 Angolo mu
sicale - 15 Microsolco -
15.15 Grand! cantanti Uri
el - IB Rapsodia - 1838 Un 
disco per Testate - 17.05 
GiovenWi domanda - 1730 
Estrazioni Lotto - 17.40 
Bandiera gialla - 1835 Ri
balta dl successl • 18.50 
Aperitive In musica - 20 
Dal Festival del jazz di 
Newport 1966 - 21 Piu 
sport per I ragazzi - 21,15 
E. Smith alTorgano elettii-
co - 21,50 Musica da ballo. 

TERZO 
Ore 930 Corso dl tede

sco - 10 Musiche dl Tar-
rega e Rodrigo - 10,20 Mu
siche di Prokofiev - 11 An-
tologia di interpreti - 1230 
Musiche di Rota - 13 Mu
siche di Schumann • 1430 
Quartetto Parrenin • 1530 
« Le stagioni», di Haydn -
1730 Musiche di Chopin • 
18,10 Musiche dl A. Rous-
sel • 1830 Musica legge
ra • 18,45 La grande pla-
tea . 19,15 Concerto di 
ogni sera • 20 Concerto di
retto da Claudio Abbado • 
22 II Giomale del Terzo 
. 2230 «Cenere per 1* ao-
rella Flynn », dl Joyce. 
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