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El Festival si fara 

II Tribunale 
respinge il 
ricorso del 
discografici 

SANREMO. 19 
H giudice Istruttore del Tri

bunale di Sanremo. dott. Lui-
gi Fortunate ha respinto il 
ricorso presentato alia Procu-
Ta della Repubblica, in data 
10 febbralo '72. dalle seguen-
ti case dlscograflche: Du-
rlum, Arlston, Eml-itallana. 
Milano record company, Pho
nogram, Produttori associati, 
Rl-Pi, Sif e Vedette. 

Queste nove case, facenti 
parte del gruppo delle quat-
tordici che avevano chiesto la 
munlclpalizzazlone del festival 
delln canzone all'inizlo dell'in-
verno. npll'esposto in questio-
ne avevano sottolineato l'inge-
renza di interessi privati in 
seno alia commissione di scel-
ta delle canzoni e parlato di 
abuso in atti d'ufficio. non-
che di irregolnrita commessa 
negli inviti di partecipazione 
al Festival spediti ai cantanti. 

II giudice istruttore ha ac-
eolto le richieste del pubblico 
ministero, dott. Giovanni Me-
II, dichiarando di non doversi 
promuovere azione penale: ha 
quindi ordinato l'archlviazio-
ne. Anche l'ultimo ricorso in 
sede giuridica e venuto, cosl, 
a cadere e ormal nessun osta-
colo dovrebbe piu frapporsi 
alia realizzazione del XXII 
festival di Sanremo. anche se 
Claudio Villa continua a mi-
nacciare una spettacolare agi-
tazione dei cantanti davanti al 
Casin6. La CISAS si rlunira, 
comunque. lunedl a Roma. 

La eseguira Anna Identic! a Sanremo 

II dramma degli 
omicidi bianchi 
in una canzone 

Al Festival canzoni folk di linea mediferranea 
La censura televisiva per Tony Cucchiara ? 

Nostro servizio 
MILANO, 19 

II titolo della canzone di 
Mllva, Mediterraneo, pu6 for-
se essere inteso come simbolo 
dell'orientamento generale. sul 
piano musicale, dei pezzi in 
gara al XXII Festival di San
remo: una linea, cioe, di sa-
pore per cosl dire, folk, in 
chiave, perd, « mediterranea ». 
Cioe greca. 

Dopo La riva biaiica, la riva 
nera della Zanicchl, molti si 
sono battuti sulla melodlosita 
alia Theodorakis. Fra le can
zoni del Festival, di questo 
chiaro stampo Portami via di 
Angelica, dove la voce della 
« debuttante » e quasi sempre 
sommersa dal coro. 

Un po' a se stante la Pre-
ghiera di Tony Cucchiara: vi 
si parla di Gesu e di quello 
che vedrebbe sulla terra se 
ci tornasse. Fra Taltro, cl so
no gia problemi di censura te
levisiva, nonostante la canzo
ne sia « religiosa »: dove Cuc
chiara canta di come e di-

le prime 
Muska 

Teresa Berganza 
a Santa Cecilia 
Dopo la coppia Sutherland-

Bonynge, eccone un'altra su-
perba (Sala di via dei Greci): 
Teresa Berganza e Felix La-
villa, II marito, che accom-
pagna la cantante al piano
forte. 

La cantante e rimasta nella 
memoria per la sua stupen-
da interpretazione di Rosina 
(Barbiere di Siviglia), sot-
tratta finalmente all'eccentri-
ca frivolezza sopranile e resti-
tuita al velluto timbrico del
la voce • di- mezzosoprano, 
qual e quella di Teresa Ber
ganza. Tuttavia, non diremmo 
che la stessa operazione sia 
andata bene anche per tutte 
le musiche di venerdl sera, 
ad alcune delle quali l'ispessi-
mento timbrico non si addi-
ceva, Spesso sarebbe stato 
desiderabile uno squillo ar-
gentino. 

Ma formidabile e l'arte in-
terpretativa e formidabilmen-
te e emersa dalle pagine an-
tiche (Monteverdi e Alessan-
dro Scarlatti), come dalle al-
tre di Rossini (Anzoleta avan-
ti la regata) di Respighi, di 
Debussy, di Faure. 

Quando la Berganza ha fi-
lato l'ultimo sospiro di Man
doline (una pagina, appunto 
di Faure), dalla platea si so
no levati altri sospiri e poi • 
(dedicato alia cantante) un 
« che amore!». 

La Berganza ha riacquista-
to lucentezza e fierezza voca-
le nella seconda parte del 
programma, dedicata alia 
musica spagnola. E al piano
forte, Felix Lavilla- anche lui 
— bravissimo — si e riscal-
dato con un suono piu in-
tensamente vibrante. Abbia-
mo sperato che, come noi, 
anche il «Duo» pensasse 
magari piu a Garcia Lorca 
che ad altri. 

Successo imponente; fitta la 
Eerie dei bis. 

e. v. 

Cinema 

Nicola 
e Alessandra 

Sulla scorta dun libro di 
Robert K. Massie, 11 regista 
americano Franklin J. Schaff-
ner narra, per tre ore abbon-
danti di proiezione (schermo 
grande e colore), la vicenda 
di Nicola II ultimo zar di 
Russia, e di sua moglie Ales
sandra. II racconto abbrac-
cia il penodo dal 1904, quan
do nacque l'erede al trono, 
Alessio. al 1918. anno della 
aoppressione dell'intera fa-
miglia imperiale da parte 
dei rivoluzionari. in un mo-
mento particolarmente duro 
e teso della guerra civile. II 
film insiste molto sui fatti 
privati: la malattia del gio-
vanissimo Alessio, emoftlia-
co, e la conseguente fortuna 
a corte del tenebroso e cor-
rotto monaco Rasputin, con 
la sua fama di guaritore; 
mentre i grandi avvenimenti, 
dalla guerra russo-giappone-
se alia rivoluzione del 1905. 
dallo scoppio del conflitto 
generale europeo alle rivolu-
zioni di febbralo e di ottobre, 
finlscono per passare in se-
condo piano, in una rappre-
sentazione di scorcio, sbladi-
ta, d'una desolante approssi-
mazione, e peggio. Quel Le-
nin che parla come un ter
rorist* dozzinale o come un 
astuto intrigante ci riporta 
quasi agli stereotipi della 
propaganda fasclsta. 

Nicola, in sostanza, ci e 
mostrato come un buon pa
dre di famiglia e un marito 
affettuoso (forse un tantino 
cuccubo della moglie tedesca 

V troppo volitiva), ma ina-
tto al potere, perche con-

vinto, nel mutare dei tempi, 
deirintoccabile natura divina 
del suo mandato. Un po' po-
co, per spiegare quanto suc-
cesse. 

Gli attori sono in schiac-
ciante proporzione inglesi, e 
tali rimangono, pur sotto il 
profluvio di bafn" e barbe, 
che quasi li seppellisce. E se 
un punto di vista e riconosci-
bile in questo spettacolo fon-
damentalmente decorativo ed 
elusivo, esso consiste in una 
esaltazione della democrazia 
britannica, a contrasto vuoi 
con l'autocrazia zarista, vuoi 
con il sistema sovietico. At-
teggiamento «intermedio » 
che, sia nelle circostanze sto-
riche date, sia nell'attualita, 
non sfugge al ridicolo. 

Ricordiamo, tra gli inter
pret], spesso di estrazione 
teatrale, Michael Jayston (Ni
cola), Janet Suzman (Alej-
sandra), Roderic Noble, Har
ry Andrews, Jack Hawkins. 
Laurence Olivier, Michael 
Redgrave, John McEnery, 
Eric Porter, Irene Worth, 
Tom Baker. 

ag. sa. 

F o r z a « g » 
Con Forza « g » Duccio Tes-

sari ha « girato » il suo omag-
gio alle forze armate italiane, 
in particolare alle wfrecce 
tricolori» della formazione 
acrobatica della aeronautica 
militare. L'omaggio «docu-
mentaristico» e confezionato 
in una struttura pseudo-nar-
rativa che tenta di esprimere 
la storia di una vocazione, 
quella di Orlando, rampoHo 
di una ricchissima famiglia 
veneta che gli ha concesso di 
praticare il suo hobby prefe-
rito, quello di volare. 

Ma come diventare pilota 
acrobatico. mezlio «solista» 
della cloche e vincere la cop-
pa? Tessari ricorre al para-
dosso, alle battute di spirito 
e alia cadenza vensta del pro
tagonista « narratore ». il qua
le. tuttavia. si guardera be
ne dall'ironizzare su se stes-
so e sul suo personaggio. In-
terpretato da Riccardo Sal-
vino, Pino Colizzi. Mico Cun-
dari, Giancarlo Prete, Forza 
«g». tra l'altro, combina le 
evoluzioni nell'aria con quel
le in letto, con occasionali 
donnine (tra le quali si di
stingue Barbara Bouchet). dai 
nostri cari piloti. Comunque, 
«chi non risica non rosica» 
e la morale del filmetto « gi
rato» in tricolor da un regi
sta forse non pienamente con-
sapevole dei rischi cui anda-
va incontro. 

La ragazza 
condannata 
al piacere 

II titolo italiano di questo 
film svedese di Torgny Wick-
man e tutto un programma. 
II perbenismo e il moralismo 
borghese si sposano senza 
contrast! con 1'invito ad una 
espenenza cine-erotica, accol-
ta con gioia da una muta di 
uomini soli (pensiamo alia 
ressa all'entrata del cinema-
tografo). D'altra parte, il film 
a color! di Wickrnan non me-
rita altro pubblico proprio 
per il suo contenuto reazio-
nario e la sua forma sciatta 
falsamente «documenlaristi-
ca» (si pensi alia struttura 
processuale del film). 

La ragazza condannata al 
piacere e. infatti, profonda-
mente ambiguo e dialettica-
mente irrisolto: se, da una 
parte, si tenta una timida 
critica ai benpensantl nordici, 
dall'altra si conclude con una 
<« assoluzione » paternallstica 
delta protagonista, Eva, una 
ragazza «amorale» (non im-
morale) per traumi psicologi-
ci. Solveig Anderson 6 la ra
gazza «s2nza pudori»: un 
volto interessante per una 
migliore presentazlone. 

vice 

ventato amaro il pane e il 
vino, si e, infatti, voluta ve-
dere una critica all'Eucarestla. 
Chissa cosa ne direbbe quel 
famoso Marcellino di qualche 
anno fa: ricordate, Marcellino 
pane e vino...? 

Folk e un aggettivo ormal 
indiscriminato: inevitabilmen-
te, esso e stato sublto appll-
cato anche alia canzone che 
Anna Identicl presenta al Fe
stival. Era bello il mio ra-
gazzo. 

«Dlclamo pure folk» pre-
cisa la cantante « ma folk di 
oggi, nel senso che e una 
canzone che si riallaccia al 
tipo di cultura popolare del 
folk italiano, ma In chiave 
attuale. Era bello il mio ra-
gazzo racconta di un "omicl-
dio bianco", di un giovane 
che precipita dall'lmpalcatura. 
E la prima volta che sua ma-
dre (e non la sua fidanzata, 
come alcuni hanno inteso) lo 
vede con il vestito della festa 
e quando dal letto d'ospedale 
lo portano al cimitero. Una 
canzone, purtroppo, attuale ». 

Puntualmente, certa stampa 
l'ha gia messa all'indice, con 
lo sdegno, la maldlcenza o 11 
sorrisetto sulla bocca. Leggia-
mo su un settimanale mila-
nese mondadoriano: «Per 
piantare un chiodo di meno 
questo cretino fa perdere mez-
za mattinata in soccorsi a un 
intero cantiere. E si tira die-
tro magari altri tre. E* una 
fine che non commuove». 

II fatto 6, invece, che, chi 
ha scritto queste parole, non 
ha capito assolutamente nulla 
della canzone che dice: «Non 
e'e tempo da buttare, non puol 
metter tanta cura, per far su 
1'impalcatura». Come tutto il 
contesto della canzone chia* 
risce, non e un incidente di 
cui 11 colpevole e anche la 
vittima, ma e piuttosto l'inv 
presa edile che non ha volu-
to rendere sicure le condizio-
ni di lavoro. Ma forse Tano-
nimo recSnsore ha una scusan-
te: il suo compito era di sfot-
tere la stupidita generale dei 
testl e probabilmente anche 
lui non ha avuto «tempo da 
buttare » per capire quello che 
leggeva. 

Abbiamo chiesto ad Anna 
Identici quale sara il suo at-
teggiamento di fronte alle 
«a?itazioni» della CISAS an
nunciate da Claudio Villa. 
«Ho gia chiarito allTJnione 
cantanti italiani che Tatteg-
giamento nel confrontl del 
Festival non era n6 molto 
chiaro n& coerente. In ogni 
caso, fo ho accettato 1'invito 
del Festival solo per potere 
presentare una delle mie nuo-
ve canzoni non " festlvaliere ". 
Credo che, grazie ai tre Sin-
dacati, alia gestione pubblica 
da parte del Comune, qualche 
passo avanti sia stato fatto. 
Se, al di la delle battaghe, 
dettate da interessi di parte, 
Sanremo non si dovra fare, 
io non andrd, comunque. a 
picchettare davanti al Casi
no. I cantanti che dicono dl 
avere una coscienza sindacale 
e sociale vadano a fare I pic-
chetti nelle fabbriche: II re-
sto e spettacolare. ma, dopo 
tutto, offensive di fronte a 
una ben piu scottante realta 
del nostro paese. Anche i can
tanti possono scioperare: non 
andando a cantare. senza chias 
so. senza cinegiornali». 
" Portando Era bello il mio 
ragazzo a Sanremo. Anna ha 
affrontato una sua precisa 
battaglia. ma la cantante. giu-
stamente, e convinta che il 
Festival non sia il tempio dei-
la banalita, ma piuttosto che 
sia stato spesso usato per im-
porre i prodotti piu deteriorl. 
«Se una canzone parla di co
se reali, che cl toccano tutti, 
aliora e una canzone popola
re». E il successo di Anna 
Identici a tanti festival del-
I'Unila, proprio con canzoni 
cosl. sta a dimcstrarlo. Non 
per tutti, insomma, l'Anna di 
Sanremo sara una «nuova» 
Anna Identici. come alcuni 
hanno scritto. 

Daniele lonio 

Re e imper atrice 
prendono ordini 

Rai $ 

controcanale 

Lulgl II di Bavtera e Elisabella d'Austrla stanno prendendo ordini da Luchlno Viscontl che at-
tualmenle « glra », net press! di Monaco, c Ludwig », di cut e protagonista Helmut Berger. Natu-
ralmente nella storia del film una parte di rllievo spetta anche a Romy Schneider, costretta, 
ancora una volta, ad essere Slssl, II personaggio che, nella sua glovlnezza, le dette un notevole 
successo commerclale 

In allestimenfo due spettacoli d'inconsueto interesse 

Gramsci e Di Vittorio 
sui nostri palcoscenici 
« Compagno Gramsci» di Cuomo e Boggio il 2 marzo in prima ifaliana a Bologna, 
con il colleffivo di Teafro Insieme • Lo Stabile di Bolzano prepara per aprile 
« Giorni di loffa con Di Vittorio» di Nicola Saponaro, reg!sta Maurizio Scaparro 

i C I HA DETTO TUTTO» 
— Sarii solo una nostra im-
pressione, ma ci & parso che 
per/ino Anna Maria Gambi-
neri, abbia tratto un respiro 
di sollievo nell'annunciare la 
fine della serie di «Sai che 
ti dico? ». Avendo dato fondo 
a tutti i possibili luoghi co-
muni e ad un arsenate di 
battute sottilmente o brutal-
mente reazionarie, nelle scor-
se settimane, lo spettacolo 
scritto e condotto da Raimon-
do Vianello, non poteva che 
concludere con le parolacce e 
gli sketch da caserma. Cosl 
0 stato, con la scenetta sui 
viaggi verso Marte, il cui mo-
tivo portante era I'umorismo 
degli escrementi. Jndi, tanto 
per suggellare la serie, ci & 
stato o/ferto uno sketch paro-
distico sul futuro (questo era 
il tenia della puntata), nel 
quale si delineava un rove-
sciamento delle posizioni di 
potere in un paese africano: 
bianchi schiavi, neri domina-
tori, lotta del «potere bian
co », «la montatura », « spiri
tuals ». Insomma. le cose po-
tranno anche cambiare, ma la 
musica d sempre la stessa. 
• Inutile tornare a ripetere 
die, nella successione sconfor-
tunte degli spettacoli del sa-
bato sera, questo «Sai che ti 
dico?» ci ha detto alcune 
delle cose peggiori, con una 
comicita degna del uCandi-
do». Per noi, che abbiamo 
sempre considerato questo 
genere di programmi il piu 
indicativo del livello e degli 
orientamenti della politica del
la RAI-TV, «Sai che ti 
dico? » & stato un segno dei 
tempi. La risata televisiva — 
accentuando di poco. del 
resto, i toni e i contenuti con-
sueti — seinbra che tenda a 
favorire il clima che le squa-

dracce fasciste vogliono crea
te nel paese. Come a dire: 
Vianello e manganello. 

«FEDE IN SOMALIA» — 
Non ci riferiamo a un pro
gramma di argomento reli-
gioso, ma al servizio spe-
dale che Emilio Fede ha rea-
lizzato in terra somala per la 
rubrica «Sestante». Fede d 
riuscito a ottenere una lunga 
intervista del presidente so-
malo e anche alcune dichia-
razioni di parlamentari ita
liani, presenti a Mogadiscio 
durante la recente con/erenza 
regionale africana. Due ini-
ziative giornalisticamente va-
tide: ma, purtroppo, si pud 
anche trovare il modo di svi-
rilizzare e di ridurre a scon-
tate litanie iniziative come 
queste. 

L'inviato della RAI-TV — 
anche se probabilmente con 
oneste intenzioni — ha fatto 
proprio questo. II suo ser
vizio 6 rimasto a mcta tra il 
bolleltino ufficiale e il ma-
nuale per le elcmentari: tutto 
quel che i telespettatori pos
sono averne tratto & che 
I'Europa dovrebbe rinunciare 
al neo-colonialismo e che la 
Somalia si aspetta esattamen-
te questo. Giusto: ma un po' 
troppo poco, diremmo. Se al
le dichiarazioni che abbiamo 
sentito, Fede avesse alternato 
una analisi puntuale della 
realta somala e delle sue con-
traddizioni, documentando an
che concretamentc le vie e i 
modi fin qui seguiti dal neo-
colonialismo europeo (e non 
soltanto europeo) sicuramen-
te il servizio ci avrebbe of-
ferto migliori sirumenti per 
orientarci. Dopotutto, un « se
stante* non dovrebbe ser-
vire esattamente a questo? 

g. c. 

GENOVA. 19 
Si sono concluse a Genova 

le prove di Compagno Gram
sci dl Maricla Boggio e Fran
co Cuomo, spettacolo che il 
collettivo Teatro Insieme pre-
sentera a Bologna in « prima » 
italiana il 2 marzo, al termi-
ne delle repliche dell'/lmanfe 
militare di Goldoni. 

La scelta di Compagno 
Gramsci da parte degli attori 
di Teatro Insieme risponde 
— dicono questi — «ad un 
impegno preciso. e premia fi
nalmente i nostri sforzi. Da 
tempo avevamo in mente qual-
cosa del genere. ma ragioni di 
bilancio. di sopravvivenza. ci 
hanno costretto a rimandare 
questo progetto, che solo ora 
sta per diventare realta». 

Uno degli autori, Maricla 
Boggio. co-regista dello spet
tacolo, e che dunque da venti 
giorni segue costantemente le 
prove, ha dichiarato: «II fat
to insolito e che la compagnia 
ha scelto il testo quando in 
pratica era ancora da scrivere. 
Cera solo una "scaletta". 
Siamo parti ti di qui. Via via 
che le parti venivano compo-
ste, erano lette e discusse dai 
membri del collettivo. Compa
gno Gramsci non e che una 
serie di documenti elaborati 
drammaticamente. Tutto quan
to si vedra e documentazione 
strettamente riportata. II te
sto definitivo e stato letto 
anche da storici di vaglia qua
li Spriano e Arfe». 

— Quali sono i momenti sa
lient! della vita politica ita
liana riferiti all'esperienza 
gramsciana e che lo spetta
colo rispecchia? 

alndubbiamente I'occupazio-
ne delle fabbriche nel "20, la 
scissions di Livorno, la que-
stione internazionale. Ma non 
si deve dimenticare che e'e 
una visione a tutto tondo del
la realta italiana e mondiale 
che non e solo politica, ma 
investe criticamente fatti e 
personaggl della cultura: Pi
randello. ad esempio. il movi-
mento futuristico ». 

Regia scene e costumi dl 
Compagno Gramsci sono ope
ra collettiva. Le musiche di 
Mario Paeano. Le pitture di 
scena di Tonino Caputo. Gli 
attori sono: Vincenzo De To-

ma (Gramsci). Ettore Conti 
(Pirandello, Terracinl, Mari-
netti), Renato Rombetto (Fa-
rinacci), Mario , Valdemarin 
(Togliatti), Toni Barpi (Tu-
rati), Renzo Fabris (Serrati), 
Glgi AngelUlo(Bordiga), Lu
ciano Roffi (Tasca), Simona 
Caucia (la moglie di Gram
sci). Alfredo Piano (Trozki), 
Umberto Verdoni (Lenin), 
Giancarlo Bonuglia (Musso
lini). 

BOLZANO. 19 
La Compagnia del Teatro 

Stabile di Bolzano ha in que
sti giorni iniziato le prove 
di Giorni di lotta con Di Vit-

La fortuna 
it Monica 

Entusiasmo a New York per 

La figlia del reggimento « 

NEW YORK. 19 
La regia di Sandro Sequi e 

la straordinaria interpretazio
ne di Joan Sutherland e Lu
ciano Pavarotti hanno portato 
al successo, in una eccezionale 
serata di gala al Metropol.ua 
La figlia del reggimento di 
Donizetti. 

Presentata gia al Covent 
Garden di Londra nella stagio-
ne 1966-67. l'opera e stata ese-
guita nella versione originate 
scritta nel 1840 per «L'op£ra 
comlquen di Parigi. Sequi, 
nella sua realizzazione, ha 
puntato tutto sulla carica co-
mica del lavoro, sfruttando al 
massimo il contenuto da « po-
chade» e da operetta che ca-
ratterizza la maggior parte del 
testo. Si e trattato di una re
gia antitradizionale. hbcra, 
splritosa, ricca di inventiva. 

I] pubblico del Metropolitan 
ne e rimasto affascinato, ap-
plaudendo piu volte a scena 

» 

aperta e tributando alia fine 
una vera e propria ovazione 
(27 chiamate in palcoscenico 
con oltre 20 minuti di applau-
si) agli interpreti, al regista, 
al direttore d'orchestra, Ri
chard Bonynge. Non sono sta-
ti risparmiatl applausi nean-
che per il contralto Regina 
Resnik (una delle grandi ex-
dive del Metropolitan) e per il 
soprano Liuba Welitsch, tor-
nata al Metropolitan, per una 
parte in cui comunque non 
cantava, molti anni dopo il 
suo ritiro dalla scena lirica 
(oggi risiede a Vienna dove e 
attrice In un teatro di prosa). 

Al pubblico sono piaciutl 
molto anche 1 costumi dl 
Marcel Escoffier e la sceno-
grafia della fiorentina Anna 
Anni. entrambi al loro debut-
to al Metropolitan. La critica 
newyorkese non si e ancora 
pronunciata, 

Monica Teuber (nella foto) 
e una giovane attrice tedesca 
approdata a Roma due anni 
fa, in cerca di lavoro e di for
tuna. Sembra che quest'ultima 
le abbia arriso perch6 Moni
ca, oltre ad interpretare una 
serie di western-spaghetti, e 
passata anche alia produzione. 
Per ora si tratta di film com
mercial! ma l'attrice-produttri-
ce non dispera di fare di rne-
glio. II recente film della Teu
ber. ora al montaggio. e stato 
girato in Turchia e racconta 
le peripezie di una monaca 
alle prese con tre tipacci. In 
programma la neo produttrice 
ha un film in Peru. Regista di 
ambedue le pellicole e suo 
marito Hans von Theumer che 
si nrma, perd, Richard Jack
son. 

fono, terzo spettacolo della 
sua stagione dopo La Lena 
di Ludovico Ariosto nella ri-
duzione del gruppo autogestl-
to dall'Istituto di Sociologia 
di Trento, e II suicida del so-
vietico Nikolai Erdmann. 

Giuseppe Di Vittorio — vl-
sto come figura emblematica 
di una delle piu antiche e 
contrastate aspirazioni popo-
lari, Tunlta delle classi lavo-
ratrici — appare qui la pri
ma volta in un'opera teatra
le; ma vl appare come pro
tagonista ideale di una vi
cenda umana, politica. socia
le, della quale protagonista 
reale e il popolo. 

II lavoro. scritto da Nicola 
Saponaro. per la regia di Mau
rizio Scaparro. si svolge in 
un arco di tempo che esclu-
de la contemporaneita, sof-
fermandosi invece sugli av
venimenti social! e politic! che 
l'hanno preceduta e determi
nate. 

II Teatro Stabile di Bolza
no Intende con questo spet
tacolo verlficare l'incidenza 
che la proposta teatrale pud 
avere nell'avvio di un dibat-
tito 11 quale investe alcuni 
dei problemi piu vivl della 
nostra societa. Giorni di lot
ta con Di Vittorio e del resto 
esso stesso il risultato di un 
dibattito e di un confronto 
di Idee che si e svolto nel-
l'ambito della stessa compa
gnia, i cui component! sono 
stati stimolati a dare un con
tribute ideale ancor prima 
che professional alio spet
tacolo. Gli attori e le attrici 
(fra I quali ricordiamo Giu-
stino Durano. Donatella Cec-
carello, Fernando Pannullo. 
Pino Micol, un giovane pro-
mettente attore al quale e 
stato affidato il compito di 
ricordare dtrettamente la fi
gura di Di Vittorio, Viviana 
Toniolo, Rina MasoettI, Fa-
brizia Castagnoli, Santo Ver
sace, Torivio Travaglinl, Lu
ciano Turi) opereranno a vi
sta sul palcoscenico come me-
diatori, piu che come inter
preti di un copione che vuo-
le sostituire Feffetto a teatra
le » con il valore autentico di 
un messaggio popolare, spe-
rimentando una presenza non 
occasionale anche al di fuori 
dei teatri tradizionali. 

Giorni di lotta con Di Vit
torio sara pronto nel mese dl 
aprile, dopo le annunciate 
rappresentazioni romane del
la Lena; e verra presentato. 
oltre che nella regione del 
Trentino-Alto Adige, anche 
nelle citta e nei paesl delle 
Puglie (compresa natural-
mente Cerignola, dove Di Vit
torio e nato) in Lombardia, 
in Toscana e in Emilia, spes
so in collaborazione con i Co-
muni e con i sindacati. 

oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15) 

II pomeriggio sportivo e dedicato al ciclismo che riprende 
ufficialmente la sua attivita su strada con il Trofeo Laigue-
glla. Ne saranno trasmesse le fasi principall e la conclusione. 

I DEMONI (1°, ore 21) 
Comincia questa sera l'undicesima riduzione televisiva di una 

opera di Dostoievski: un autore al quale la nostra TV e dun
que particolarmente affezionata, anche se ne stravolge spesso 
— con una interpretazione in chiave mistica — il reale sotto-
fondo culturale e l'impegno filosofico. Forse, anzi, e proprio 
questa deformazione (alia quale da sovente un contribute 11 
commediografo Diego Fabbri, molto di casa alia Rai) a spie
gare i motivi di questo Intenso interesse televisivo per l'opera 
dello scrittore russo. Vedremo, comunque, in che modo verra 
svolta quesfopera che Dostoievski comincio a scrivere verso 
la fine del 1868 e che fu pubblicata a puntate, su una rivista 
russa, fra il 1871 ed il 1872. I demoni si ispira ad una cronaca 
storica reale: che e quella del movimento studentesco russo 
del 1868;ed in particolare alia figura del rivoluzionario nichi-
lista Sergej Gennadievic Neciaev.. Neciaev, nel 186S, uccise uno 
studente a Mosca; fuggl aU'estero, dove lavord in collegamento 
con Bakunin. Ma il suo rivoluzionarismo fu duramente criti-
cato da Marx ed Engels che lo definirono sprezzantemente 
«esempio di comunismo da caserma». Nel 1872 Neciaev fu 
consegnato dalla polizia svizzera a quella zarista, come delin
quents comune: condannato a venti anni, morira died anni 
dopo mentre era ancora in galera. E' dalla problematica rivo-
luzionaria collegata a queste vicende che prende le mosse / de
moni; e'e il dubbio che la riduzione operata da Fabbri sappia 
e voglia metterle in luce e che abbia invece preferito puntare 
— com'e gia avvenuto altre volte — su una problematica « spi-
ritualistica » e, in fin dei conti, reazionaria. Gli interpreti prin
cipal!, comunque. sono Gianni Santuccio. Paola Quattrini. Lui-
gi Vannucchi. Warner Bentivegna, Glauco Mauri. Luigi La Mo
nica, Angiola Baggi. La regia e di Sandro Bolchi, esperto in 
teleromanzoni. 

CARTEGGIO PRIVATO 
(2°, ore 22,10) 

Ultima puntata di una trasmissione nel complesso abba-
stanza deludente. Questa sera, con il titolo « Vita, primo amo
re » si parla di Cesare Pavese, lo scrittore piemontese il cui 
carteggio private verra letto da Renato De Carmine e Silvano 
Tranquilli. Partecipano come espertl Davide Lajolo, Gianfran-
co Corsini, Natalino Sapegno, Carlo Levi. 

«Laia» di 

Espriu girato 

in casffigliano 

e in cafalano 
BARCELLONA, 19 -

II regista VIncente Lluch 
gira attualmente, in duplice 
versione, castigliana e cata-
lana, un adattamento del ro-
manzo Laia dl Salvador 
Espriu, con Nuria Espert e 
Francisco Rabal protagonisti. 
E' la prima volta che un film 
viene girato nelle due lingue, 
le piu diffuse In Spagna. 

programmi 
TV nazionale 
11.00 
12.00 
12 JO 
13.30 
14.00 
154)0 

16^0 
17.45 
18.00 

^9M 
19.10 

Messa 
Domenica ore 12 
II gioco del mestien 
leiegiornale 
A come agricoltura 
Sport 
Ri presa diretta dl 
un awenjmento ago-
nistlco 
La IV dei ragazzl 
90* minuto 
Come quando fuori 
piove 
leiegiornale 
Campionato italiano 
di calcio 

19^5 leiegiornale sport • 
Cronache dei Partiti 

20^0 Telegiornale 
21.00 I demoni 

di Fjodor Dostolev 
skji. 

22,10 Prossfmamente 
22^0 La domenica spor-

tiva 
23,10 Telegiornale 

TV secondo 
2ifi0 Telegiornale 
21.15 Frank Sinatra > La 

voce • 
22.10 Carteggio private 

«Vita, pnrco uno 
re». 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: Ore » , 
13. I S . 20, 2 1 . 23; 6: Mattu-
tino mmicaie: 6.54: Alnvtn*c-
co-, S.JO: Vita net campi; 9-. 
Musica per archi: 9,30: Messa. 
10.15: Salve, rasaznl; 10.45: 
Suaercampionissifne: 11.35™ II 
ctrcolc «ei aenitoil: 12; 
>ma*M 12.29: Vatrlna tfl Hit 
Para««: 13.15: Jodceymafl; 
14i Caroaelle di dis<Mi 1S,30i 
P o w m i i i o con Miaa ( 1 . par-
te>; 1«: Tatto II calcto mina-
te par mliHrtl; 17: Pomermio 
con Mina (2 . parte) j 17.2»i 
•arte «vattre (replica) j 18.15: 
I I concerto della domenica di-
ratto tfa l9or Marltavitclrt 
19.15-. I taYOcctti; 19,30: TV 
mvsica; 20,20: Atcoita, si la 
sera: 20,25: Andata a rrtomtt; 
20.45: Sara sporti 21.15: 
laza dai enro; 21,45: Concerto 
del pianlsta MicAele Campa-
nella: 22.15: « I 40 sfomi dal 
Mutsa Oaati • 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO: Ora 6.30, 
7.30. i . 30 . 9.30. 10.30. 
11.30. 13.30. I t .SO. 19.30. 
22,30. 24i C: I I mattlniarat 
7.40: lucntlonra; t ,14 i Ma
l le i aspressoj t.40< I I man-

•tadiscni; 9,14: I tarocchi; 
9,35: Gran Vaneta-, 1 1 : Week
end con Rattaetla; 12; Ante-
prima sport; 12,30: La cava 
del disco; 13: I I GanfeerCn 
13,35: Alto •radintento; 14: 
Suppiementi di rita regionale; 
14,30: Parliamo dl cansoni 
Un pro9ramma dl Sergio Eft-
dnso: 15: La cornda (repli
ca); 15.40: Le place II da» 
sico?; 16,25: Mach doe; 17: 
Domenica sport; 18: Mach 
doe; 18,40: Formula Uno-. 
20,10: I I mondo dell'opera: 
2 1 : Societa a cosrami nel per-
sonavfi dell'opera boffa. 4.i 
Tutor! a pdpilloj 21^0-. La 
eedora a setnpra afltna? 

Radio 3° 
Ore 9,30: Cerrlere tfall'Amen-
ca; 9.4S: Place de I'Etoilei 10: 
Concerto dl apertuia; 11,05: 
• La Cecchina », di Niccoto Ptc» 
dnnlj 13.45: Oraanista Hans 
Helntxe; 14: Motlcne cameri-
ttiche dl Gioacclilno Rossini: 
14,45: Maskha «5 danta; 
15.30: « Don Carlo Infanta di 
Speena •• di Friedrich von 
Schiller; 18: ClfHtaant'anni di 
•ast-saller letterart italiani; 
18.45: I dassid dal i a n ; 19,15: 
Concerto di ofnl sera; 20,15: 
Passato a presenta; 20.45: 
Poesia net mondo; 211 Giorna-
le del Terzo - Sette arti 

UNANUOVACOLLANA 
XX SECOLO 

Davis, 
IANVOLTANERA 
XX secolo 
pp. 340 L 1.500 
Un atto d'aceusa IhesorabK 
le cotrtro la discrimlnadono 
razztale ne<jH Stati Unltl. UM 
nuovo acaso Sacco • Va»> 
zetti • neH'America di Nixon. 

DIARIO DEL 
CARCERE 
XX secolo pp. 400 L 1.800 
La tragedia di un popolo 8a> 
crificato agli Interessi del-
rimperialismo nel racconto 
della tormentosa esperienza 
del popolare musiclsta graco. 

Lenin, L'INTER 
NAZIONALE 
COMUNISTA 
Biblloteca del pensiero 
demo 
pp. 384 L. 2^00 
II saggio su - LTstremlsmo a 
e gli scritti piu tignificativi 
del periodo della fondaziono 
della III Internazionale. 

Lenin, 
LA RIVOLUZIONE 
DEL 1905 
Bibl'ioteca del pensiero mo
de rno 
.2 W. pp. 640 L 5J0OO 
Dal fallimento della prima 
rivoluzione russa del gennaio 
1905, al dicembra 1907. La 
elaborazione della stratagia 
del partito socialdemocrati-
co russo. 

AA.W., 
H.MARKISHO 

SESSANTA 
Nuova biblioteca di cultura 
pp. 800 L 4JHM 
Negli Atti del Convegno pro-
mosso dall'Istituto Gramsci 
nell'ottobre del 1971. la defi-
nizione del terreno di con-
fronto ideologico e politico 
delle varie component! del 
marxismo italiano. 

Gruppi, IL CON
CETTO Dl EBEMO-
MA Hi GRAMSCI 
Argomenti 
pp. 184 l~ 1.000 
Oalla nozione leniniana di 
egemonia. I'originale elabo
razione di Gramsci nel con
fronto con lo storicismo dl 
Croce e nella critica a Bu-
charin. 

Cannella, 
Cattani, Poletti, 
LA PREDIZIONE 
OK RENDfflCNTO 
SCOLASTICO 
Prefazione di Amleto Bass* 
Paideia 
pp. 160 L. 1.000 
Un test indispensabile per 
evitare che ilnsuccesaa nal 
primo anno scolastico •#•> 
giudichi la salute psicMca 

del bambino. 

Chien Po-Tsan, 
STORIA DELLA 

Universale 
pp. 240 L 900 
La Cina modema e contcnv 
poranea in una sintesi 
ed esauriente. 

Lenin, 
CHE COSA 

POPOLO" 
Le Idee 
pp. 100 L. 500 

UWLH. 

Prefazion* di Umberto Car 
roni 
Le Idee pp. 176 L. 901 
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