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Nicole 
sara a 

fianco di 
un eroe 

Si prepara uno speffacofo di grande attualita 

Si rinnovera sulla scena 
I'appello di Di Vittorio 

It festo di Nicola Saponaro sulla vita e sulle lotte 
del grande dirigente rivoluzionario sara rappresen-
tato in « prima» a Cerignola in maggio • A colloquio 
con Taufore e con J l regista Maurizio Scaparro 

Nicole Calfan e una giovane altrJce francese in ascesa: gli 
Impegni di lavoro si susseguono, Infatti, Tun I'altro. Attual-
mente Nicole sta interpretando, in Francia, un film che s'ln-
fitola « I suoni» e appena le riprese saranno terminate verra 
a Roma per c L'eroe», con Charlton Heston 

Tra breve in Calabria e a Roma 

Alia ribalta 
un filosofo 

rivoluzionario 
II« Collettivo » di Mario Moretti rappresentera un 
testo di teatro-storia su Tommaso Campanella 

Con La nvoluzione di Fra' 
Tommaso Campanella, Mario 
Moretti prosegue il suo di-
scorso sul a teatro-storia», e 
tuttavia — in una conferenza 
stampa che ha avuto luogo 
presso la sede romana delle 
edizioni Veutro (Moretti na 
gia pubblicato con la Veutro 
il testo teatrale corredato da 
un ampio saggio introd^Ttivo 
sul pensiero di Campanella 
e da una raccolta ragionata 
di document! e di inediti) — 
I'autore ha voluto precisare 
ehe il suo teatro non intende 
sfrut tare un a filone » attra-
verso una proposta «intensi-
va» dei ferment! piti positivl 
della cultura e della filosofia 
cinquecentesca. 

Dopo Processo di Giordano 
Bruno (ricordiamo anche che 
«I1 Collettivo» — la Compa-

Enia guidata da Moretti — 
a messo in scena nel 1971 11 

Caso Rosenberg di Alain De-
caux) il nuovo testo di Mo
retti vuole soprattutto appro-
fondire la problematics este-
tico-linguistica del «teatro-
storia*, un «genere» di tea
tro che rompe inequivoca-
bilmente con la produzione 
precedente dell'autore. La rao-

Eresentazione del Campanet-
i — ricordiamo che il filo

sofo domenicano allievo di 
Telesio (nato a Stiio di Cala
bria nel 1568 e morto a Pa-
rigi nel 1639), accusato d'ere-
•ia nel 1602 e condannato a 
Circa trent'anni di carcere, ten-
t5 di dare dell'universo una 
spiegazione razionale a im-
magine vivente di Dio, va-
gneggiando una repubblica 
universale, la « Citta del So
le », retta su principi di giu-
•tizia naturale — e, quindi, 
un cgioco a vistas realizza-
to da uno scrittore che non 
•uol nascondere le fonti sto-
Tlche e che rifiuta nel con-
tempo qualsiasi astrazione del
la fantasia e deH'immagina-
zione. 

II «teatro-storia » di Moret
ti — come ha dichiarato lui 
•tesso — rifiuta l'attrezzeria 
natural istlca per ristrutturare 
l'azione sulla autenticita di 
document! capaci di risarcire 
Cal di la del loro significato 
grezzo e astratto) la dimenslo-
ne ideologico • politica della 
rappresentazione: «La storio-
grafia socialista — dice Mo
retti — sulla traccia delle de-
finizioni di Marx e Engels. 
eolloca Tommaso Campanella 
nell'ampio retroterra dei pre
cursor! del comunismo non 
scientifico o "soclalismo uto-
pistico", tuttavia — continua 
Moretti — mentre gli utopi-
sti hanno sempre awersato 
le lotte social! come perturba-
zkme del pacifico sviluppo 
della societa, il primo Campa
nella, quello che non ha an
cora idealizzato la fallita rl-
Toluzlone del 1599, si muove 
sul terreno deila prassi rivo-

'luzionaria; elabora dati sta
tistic! e sorprendenti anallsl 

:iologiche sulle condizionl 
Mezzoglorno ». Campanel-

pole pero conure gu 

una matura organizzazione po
litica e su un vasto consenso 
delle masse. Scrisse Luna-
ciarski — ricordato da Moret
ti —: a Nella galleria dei miei 
personaggi campeggia un'altra 
f igura: quella di un capo man-
cato, di un precursore troppo 
prematura d'una precoce prl-
mavera, Tommaso Campanel
la n. 

II Campanella andra in sce
na a Roma il 4 aprile con la 
regla di Jose" Quaglio, al tea
tro delle Art), dopo un breve 
rodaggio a Cosenza do spet-
tacolo e patrocinato daU'Am-
ministrazione comunale della 
citta calabra e dalllDI). L'am-
bizione del «Collettivo» (dl 
cui fanno parte Lino Troisi. 
Gastone Bartolucci, Marcello 
Bertini, Gino Donato, Anna 
Lelio. Giorgio Favretto. Sal-
vatore Puntillo, Ton! Trono, 
Maurizio Romoli, Pino San-
sotta, Diego Ghiglia, Mariel-
la Palmich) e la oonquista 
di uno spazio autonomo nel 
teatro e contra il teatro «las-
sativo » per la promozione dl 
una drammaturgia nazionale 
forse esistente, ma ancora ln-
visibile. 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 25 

«Nol vogllamo abbattere il 
muro che ancora separa 1'ar-
te e la cultura dalla grande 
maggioranza del nostra po-
polo». Sono parole pronun-
ciate dal compagno Giusep
pe Dl Vittorio a Roma, nel 
1952, durante 11 I Congresso 
nazionale unltario degli ar
tist!. «Io, come tutti sapete 
— disse ancora In quell'occa-
sione il grande sindacallsta 
scomparso a 65 annl, nel 
1957 — provengo da una del
le categorle plu umill dei la-
voratori Italian!: da quella 

categorla dl proletarl agrico-
li, dl salarlatl agricoll, che 
ha 11 numero magglore dl 
analfabetl. Ebbene, io 1'ho 
sentito nella mla , vita, que-
sto muro. E* un muro duro, 
assal duro per 1 lavoratorll 
E quando ' le vlcende della 
mia vita di militants ml han
no portato a oercare di aprl-
re in questo muro qualche 
falla, qualche spiragllo, attra-
verso 11 quale poteisl vedere 
o almeno intravedere l'arte, 
ml sono urtato contro dlffl-
colta gravissime e, durante 
un periodo della mla vita, ad-
dlrittura insormontabili...». 

Con queste parole, una vl-
brante quanto sempllce, pur 
nella sua verita storica e po
litica, dichiarazione program-
matica, si aprira lo spettaco-
lo Giorni di lotta con Di Vit
torio, che il Teatro Stabile dl 
Bolzano, diretto da Maurizio 
Scaparro, sta preparando in 
quest! giorni per il suo ormal 
prossimo esordio, previsto en-
tro la prima quindicina d! 
maggio a Cerignola, In pro-
vincia di Poggia, dove nel 
1892 — lo stesso anno in cui 
Pilippo Turati aveva fondato 
!1 Partito socialista itallano 
sulla base delle societa ope-
raie — era nato Di Vittorio. 

Dopo il doveroso esordio 
di Cerignola, lo spettacolo, 
una «novita assolutan di un 
giovane autore barese, Nico
la Saponaro, tocchera altre 
piazze pugliesi (Barl, Taran-
to. Brindisi, Foggia, Lecce, 
Altamura. Manfredonla, per 
nominarne solo alcune) e sara 
rappresentato — gia rlchiesto 
su inlziativa spontanea di nu-
merosi centri cultural! e pollti-
ci local! — sia in teatri norma-
11, sia in Camere di lavoro, clr-
coli di partito e circoli del-
l'ARCL 

Diamo la notlzia da Torino, 
dove la rappresentazione giun-
gera probabilmente nella pros-
si ma staglone — ma vi e an
che l'eventualita di un «gi
ro » estivo a carattere «al-
ternativo» ai soliti spettaco-
loni di consumo turistico — 
in quanto proprio in questa 
citta. dove lo Stabile di Bol 

«teatro ufficlale». «VI e Inol-
tre — ha prosegulto Scapar
ro — la necessity dl una ve-
riflca dl cert! Interessi poll-
tlco-culturali, che contrappo-
nendosl ad un falso concetto 
dell'ltallanita e della romanl-
ta, lnculcato dal fascismo par-
ticolarmente nel tessuto so-
dale dl una citta come Bol
zano ed In tutto 1'Alto Adi-
ge, portl alia ribalta i grand I 
temi della realta contempora-
nea, strettamente legatl alle 
lotte sindacali, pressoche lgno-
ratl nella reglone In cui da 
annl operlamo. Da eld, quin
di, l'lmportanza che un dlscor-
so su Di Vittorio, sul suo pen-
siero, sulla sua azione, na-
sca, quasi paradossalmente, da 
qui come per una sorta dl ge-
mellaggio tra l'Alto Adige e 
le Puglie ». 

Circa l'essenza e la strut-
tura di questo spettacolo, 11 
cui testo era stato chlesto gia 
da oltre un anno all'autore, 
il regista ha tenuto a preci
sare che si trattera. owia-
mente, di «teatro politico » e 
non dl una rievocazlone da 
museo di tipo agiografico, in 
cui, per6, l'esigenza della 
« chlarezza», fungera da rae-
diazione tra l'informazione e 
la commozione. 

«In ci6 — ha preclsato an
cora Scaparro — la ragione 
anche poetica dello spettacolo, 
in cui 1 vari attori impegnati 
reclteranno con gli ablti dl 
tutti 1 giorni, fungendo cosl 
da mediator! espliciti e diret-
ti tra la platea e il testo di 
Saponaro. Nessun travestimen-
to. nessuna soluzione natura-
listica. La stessa scena dl 
Francia. strutturata rozzamen-
te, dovra assumere l'aspetto 
di un palcoscenico nel palco-
scenico, con una vasta pano-
ramica schermica, la cui di-
namicita scenica dovra svol-
gere varle funzlonlw. 

Ci ha parlato dello spetta
colo, anche I'autore, Nicola 
Saponaro, che ha gia affron-
tato temi del Sud con / gi-
rovaghi e 11 caso di Sara T„ 
allestito dallo Stabile di Ca
tania. 

«H mio testo, e 11 lavoro 
che sto conducendo in colla-
borazione con Viquipe di Sca
parro — egli ha detto — e 
partito da una idea dl fare 
uno spettacolo meridionalistl-
co, che abbia perd anche un 
carattere dl universalita, te-
nendo present! gli attuali pro
blem! del terzo mondo. A 
monte del mio lavoro vl e 
uno studio critico attuato tra-
mite uno dei maggiori storl-
c! meridionalisti: Gaetano 
Salvemlni. Vi e inoltre il con
tribute di Gramsci, utilizzato 
come collegamento tra le mas
se popolari marxiste e quelle 
cattoliche, in modo da rag-
giungere, nella tesi d! Di Vit-

Assegnato ieri sera il Gran Premio 

AH'Eurocanzone 
la Svezia e quasi 
uguale alia Spagna 

Nel grigiore generate ha vinto la lussembur-
ghese Vicky Leandros con la canzone «Apr6s 
toi» - Pochi nomi di rilievo internazionale 

—reai qj 

oggi vedremo 

zano ha recentemente rappre- torio, l'unita sindacale. H mio 
sentato con notevole, quanto 
meritato successo gli altri due 
spettacoli della staglone In 
corso, la Lena dell'Ariosto e 
11 sutcida del sovietico NIco-
lai Erdmann, sono comincia-
te le prove, fra uno spetta
colo e I'altro, dei Giorni di 
lotta con Di Vittorio. 

II Di Vittorio, pur senza vo
ter mettere il proverbiale car-
ro Innanzi a! buoi, dovra, rap-
presentare per lo Stabile bol-
zanese un concrete punto dl 
approdo di tutta una serie di 
scelte polIUche e cultural!. 
Durante le prove torinesi ne 
abbiamo ampiamente parlato 
con Maurizio Scaparro, regi
sta dello spettacolo con la col-
laborazione di Roberto Fran
cia per la scena. e di Salvo 
Nicotra per le musiche. Sui 
motivl di tale scelta, attuata, 
tra I'altro, da un teatro che 
opera in un contesto ambien-
tale e culturale — l'Alto Adi
ge — cosl lontano, e non solo 
geograficamente, da un per-
sonaggio come Di Vittorio e 
dai problem! e dalle lotte ad 
esso collegate. Scaparro ci ha 
risposto sottolineando l'esi
genza di una coerenza pro-
grammatica tendente ad inte-
ressare sempre plu il pubbli-

_ _ co del normalmente e storlca-
r. a . » mente esclusi dal oosiddetto 

testo — cl ha ancora precl
sato I'autore — abbraccla un 
arco storico che va dal 1891, 
anno della Rerum novarum, 
al 1944, tappa importantissi-
ma per quanto conceme la 
unita sindacale. L'enciclica di 
Leone x m ml e servlta per 
mettere in evidenza critlca-
mente l'atteggiamento della 
Curia romana nel confront! 
della questione sociale; il pat-
to di Roma del '44 sull'unita 
sindacale, assume la funzione 
di un messaggio di Di Vitto
rio alle generazionl di oggi. 
nella prospettiva di ricostrui-
re quell'unita, anche su basi 
critiche diverse, tenendo pre
sent! la lezlone e l'esperlen-
za dl lotta del grande sinda
callsta ». 

E sara appunto neH'ambito 
di questo arco storico che, 
nelle intenzlon! dell'autore e 
del regista, Di Vittorio assu-
mera l'aspetto del cprotago-
nista ideale », sostltuendo alia 
caratterlzzazione fislca e tem-
porale del personaggio, la sua 
«proiezione critica» sullo 
svolgersi della vicenda, dan-
do cosl al coro degli attori, 
il ruolo di protagonista reale 
dello spettacolo. 

Nino Ferrero 

le prime 
Musica 

Emil Ghilels 
a Santa Cecilia 

. Emil Ghilels, arrivato a Ro
ma, si e riposato, ed e andato 
poi a saggiare i pianoforti 
che Santa Cecilia poteva of-
frirgli. Si e tenuto quello che 
solitamente e parcheggiato 
nella sala di via dei GrecL 
Ha trascorso il pomeriggio 
(venerdi) provando ll pro-
gramma che avrebbe suonato 
la sera. E 11 programma — 
un po' insolito nella prima 
meta, nell'altra di repertorio 
(musiche di Chopin, proiet-
tate perb in una nuova visio-
ne) — si e svolto ad un li-
vello eccezionale, per la mo-
dernita e la profondita delle 
interpretazionl, come per la 
lezione di stile. Sono anche 
emersi alcunl punti culminan-
ti. Per esempio, YAndante del
la Sonata K. 533, di Mozart, 
che e poi una Sonata car-
rangiatan da Mozart stesso, 
con l'aggiunta del Rondb K. 
494 (17*6) K\VAllegro e An
dante K. 533, composto nel 
1788. " ' 

E' questo Andante una pa-
gina tra le piu intense che 
Mozart abbia mai scritto, e 
tra le plu distaccate dalle 
fatiche della vita quotidiana. 
Ghilels stupendamente ha rea-
lizzato un suono oarlco dl at-
tese e di event!. 

Un altro vertioe wecutlTO 

si e avuto con le . Fantasie 
op. 116, di Brahms (tre Ca-
pricci e quattro Intermezzi), 
risalenti all*ultimo periodo del 
grande compositore. Straordi-
nana era la forza aggressi-
va, scatenata da Ghilels nei 
Capricci e, per contrasto, la 
calda, morbida luminosita de
gli incantati Intermezzi. 

La seconda parte era riser-
vata a pagine di Chopin, tra 
le quali hanno toccato un ine-
dito culmine timbrico alcune 
Mazurke (soprattutto quella 
op. 24, n. 2) nelle quali Ghi
lels pareva fondere alia fi-
nissima eleganza, il suono co
me d"uno zufoletto paesano, 
rustico. 

La Ballata op. 23 ha tra-
sformato inline il pianoforte 
in una eroica e ruggente fu-
ria sonora. 

Successo strepitoso, con ap-
plausi prolungati all'infinito 
e interrotti da un buon se-
gulto di bis. Ghilels suonera 
ancora oggi, all'Auditorio. In 
programma 11 Concerto op. 83. 
di Brahms. 

e. v. 

Cin«ma 
L'occhio 

nel labirinto 
Julie, una giovane e bella 

stranlera che vive nel nostro 
4 alia rlcerea antloM 

del dottor Luca, il quale ha 
molta importanza per lei, co
me psicanalista e come aman-
te. Sequendo vaghe tracce, 
la ragazza arriva in una villa 
isolata sul mare, dove la ric-
ca Gerda ospita un campio-
nario di stravaganti: tossico-
mani, travestiti, incestuosi, 
ecc Ad ess! e da aggiungere 
Vex gangster italo-americano 
Frank, che va e vtene dal vi-
clno borgo alia villa. Tutti 
quei singolari personaggi han
no, chi piu chi meno, buoni 
motivl per aver sollecitato o 
direttamente provocate ta 
scomparsa dell' inafferrabile 
Luca. Per di piu, e'e anche 
un affare di droga, che mette 
capo a Gerda, ad accrescere 
1'imbroglio: si allineano cosl 
i morti di morte violenta, si 
inflttisce il mistero. Non ne 
diremo la soluzione, limitan-
doci ad osservare che, come 
tentativo di cgiallo psicologi-
co», L'occhio nel labirinto 
non ha ccmunque il pregio 
deU'originalita. 

Quanto alia fattura di que
sto colorato prodotto, opera 
del regista Mario Caiano, sia-
mo a un livello artigianale 
piuttosto basso, oominciando 
dalla recitazlone, che fa per
nio su Rosemary Dexter, il cui 
grazloso viso mai fu snorato 
da espresslone alcuna. 

Nicola Di Barl 

» 

«Un disco 
per Restate 

comincera 
il 16 aprile 

Sessantaquattro cantantl par-
teciperanno alia edizione dl 
quest'anno — la nona — del
la rassegna Un disco per re
state, le cut trasmissionl co-
minceranno alia radio il 16 
aprile e termineranno con le 
nnali, che andranno in onda 
in televislone, del 15-16-17 giu-
gno. Ierl sono scadutl 1 ter
mini per la presentazione del 
motivi che saranno In gara 
e quindi soltanto la prossima 
settlmana sara comunicato lo 
elenco dei partecipanti fra i 
quali pare ci saranno nomi 
di primo piano della canzone 
italiana, insieme al folto stuo-
lo di giovanissimi che cerca-
no, come ogni anno, il loro 
momento di gloria nel con-
corso radiofonico. Cinquanta-
sei motivi saranno scelti fra 
tutti quell! che saranno pre-
sentati, mentre otto cantanti 
~ e relativi «dischl» — sa
ranno designati dalla RAI in 
base ad inviti fatti in accor-
do con le parti interessate al
ia manifestazione: cid con-
sente di presentare, accanto 
ai numerosi cantanti che cer-
cano una affermazione, nomi 
di sicuro successo che sono 
in grado di dare un tono par-
ticolare alia rassegna. 
"Per ora non sono statl co-
municati 1 nomi ne dei can
tanti candidati a prendervi 
parte n6 di quell! invitati. 
Dovrebbe essere presente Mi-
no Reitano, vincitore della 
edizione di un anno fa; altri 
nomi che vengono fatti sono 
quelli di Patty Pravo. Orietta 
Berti che, esclusa dal Festival 
di Sanremo. potrebbe cercare 
una rivincita nel Disco per la 
estate, Gianni Morandi. Gino 
Paoli, Cater ina Caselli. E* 
escluso Invece 11 nome di Ni
cola Di Bari. che ha vinto di 
seguito Canzontssima e San
remo e che per ora pud con-
siderarsl soddisfatto. 
• I sessantaquattro motivi sa

ranno ridotti al numero di 
ventiquattro attraverso una 
selezione. con giurie, che sara 
fatta in quattro trasmissionl 
verso la fine di maggio. Una 
novita di quest'anno riguarda 
il numero dei motivi che sa
ranno ammessi alle final!, che 
saranno quattordici (sette per 
ognuna delle prime due sera-
te) anziche dodici come nelle 
passate edizioni. 

Noitro f ervizio 
EDIMBUROO, 25 

Fra i due asplrantl, Nicola 
Di Bari (ma forse era una 
speranza tutta italiana) e la 
rappresentante svizzera (par
tita favoritissima) Veronlque 
Muller, ha vinto, come spes-
so capita, il terzo, anzl la 
terza: la giovane Vicky Lean
dros ha portato il Lussem-
burgo al primo posto del gran 
premio eurovislvo della can
zone. 

II pezzo fortunate, Apris 
toi, plu che vantare un sapo-
re francese, come e'era da 
aspettarsi, risente molto da 
vicino del gusto melodico co-
siddetto « all'italiana ». A far-
la breve, una melodla molto 
alia Orietta Berti, solo piu 
«sparata», piu inneggiante. 

Una canzone, tutto somma-
to, decorosa nella sua orec-
chiabilita. Una delle poche, 
va aggiunto, assieme, ricono-
sciamolo pure, a / giorni del-
Varcobaleno dl Nicola Di Bari 
ed a quella inviata dalla Sviz
zera, anche se un po' miscu-
glio di influenze musicali (da 

auelle latine ai vecchi Bea-
es). 
Per 11 resto, ancora una 

volta questa pomposa passe-
rella non ha riservato nessu
na gradevole sorpresa. Nel 
complesso, l'unico slogan che 
questa rassegna avrebbe po
tato fare scaturire, in man-
canza di element! piu stimo-
lanti. era quello dl «largo ai 
gruppl». A differenza delle 
precedent! edizioni, infatti, 
meta dei 18 paesi in gara si 
sono affidati non a un sin-
golo interprete, ma a gruppl 
vocali, da due a quattro voci. 

II che non ha che sottoli-
neato magglormente l'unlfor-
mita della produzione musi-
cale, dove resta arduo distin-
guere. a orecchio, la proposta 
mediterranea della Spagna, 
ad esempio, da quella nor-
dlca della Svezia. 

A parte l'ltalia, che Invia 
sempre il vincitore di Can-
zonissima (quest'anno coinci-
so con il vincitore di Sanre
mo, per cui la canzone di Ni
cola Di Bari era, appunto, 
quella del Festival), le altre 
nazioni non si sprecano certo 
in grand! nomi per il gran 
premio eurovisivo della can
zone, anche se, In certi casi, 
vengono indetti dei referen
dum per scegliere interprete 
e pezzo. Oltre a Nicola Di 
Bari, solo i New Seekers bri-
tannici vantavano, fra i con-
corrent! di stasera ad Edim-
burgo, un nome di grosso ri
lievo. 

Dal punto di vista dello 
spettacolo televisivo, la tra-
smissione e apparsa quanto 
mai protocollare, senza un 
minimo tentativo per tentare 
di dare quel briciolo di vi-
vacita che dalle canzonl non 
si sognava di arrivare. Una 
trasmissione con la fretta dl 
andare avanti e, per la veri
ta, non moiti debbono avere 
provato 11 desiderio che la 
carrellata non finisse mai. 

In tanta protocollarita, Re-
nato Tagliani, l'uomo italia-
no, ormai per definizione, del-
l'Eurofestival, e stato uno dei 
tanti momentl grlgi, a tinte 
spente dello spettacolo. 

Per concludere, cl sembra 
che nessuna delle 18 canzoni 
abbia i numeri) e le qualita 
per imporsi internazionalmen-
te: ma questo — a parte al
cune eccezioni — non e un 
discorso nuovo a proposito 
deU'Eurofestival. 

Geo Moody 

Presenfato a 

Vienna il film 

su Mattei 
VIENNA, 25 

• II caso Mattei e state pre-
sentato per la prima volta 
aU'estero, e precisamente a 
Vienna, nella sala dellTstituto 
italiano di cultura. Alia proie
zione hanno assistito numero
si rappresentanti della stampa 
austriaca. II critico cinemato-
grafico del quotidiano Vien
nese Die presse ha espresso 
un giudizio positivo (« un film 
interessante, da vedere, che 
non manipola la formazione 
d'opinione») e ha sollecitato 
i distributor! austriaci a far 
programmare il film per le 
sale pubbliche. 

SPORT (1°, ore 15; 16,45; 17,45; 19,10; 
22,10) 

Nel «Pomeriggio sportivo» alle ore 15, sul programma 
nazionale, andra in onda la telecronaca della partita Sim-
menthal-Ignis per 11 camplonato dl pallacanestro, in collega
mento col Palazzo dello Sport di Mllano. Alle 16,45, sempre 
sul programma nazionale, sara trasmessa la telecronaca del-
l'arrlvo del Giro ciclistico della provincia dl Regglo Calabria. 
Al Pomeriggio sportivo seguiranno le consuete rubrlche: No-
vantesimo minuto, la oronaca registrata dl un tempo dl una 
partita e La domenica sportiva. 

COLAZIONE ALLO STUDIO 7 
(1°, ore 12,30) 

Altri due plattl marinarl saranno presentatl nel corso 
dl questa trasmissione presentata da Delia Scala: si tratta 
di una zuppa classlca del pescatorl sard! (la cassola) e dl 
una pletanzina napoletana a base di frutti dl mare (pigna-
tiello 'e vavella, cloe plgnattino della nonnlna). La gluria 
e formata da Renate Rascel, Tino Buazzelli, Mario SoldatI, 
Huguette Cartier e dal cuoco «Fagiolino». Due le mono-
grafie: una sulla pasta e una sul vini del Piave. 

STANLIO E OLLIO (1°, ore 18) 
Vengono trasmesse nel pomeriggio due comlche del cele-

brl comlcl amerlcanl, intitolate Tutto in ordine e Pugno di 
ferro. 

LA DONNA DI PICCHE (1°, ore 21) 
Ubaldo Lay toma in televislone, nel pann! del tenente 

Sheridan, in questo glallo In cinque puntate dl Casaccl e 
Ciambrlcco. La vicenda prende l'avvlo dal rapimento di una 
bella ragazza partecipante a un concorso per l'elezlone di 
«Lady Telemondow. % 

Accanto a Ubaldo Lay sono Gigi PIstlll, Anglola Baggi, Giulia 
Lazzarlni, Gala German!, Maria Cuadra e Osvaldo Ruggerl. 
La regia e di Leonardo Cortese. 

IERI E OGGI (2°, ore 21,15) 
Ave Nlnchl, Mario SoldatI e Ugo PagUa! sono I protago

nist! dl questa trasmissione che, condotta da Arnoldo Foa, 
presenta i momentl plu salient! e significativi della trascorsa 
carrlera dei tre personaggi present! in studio. 

programmi 
TV nazionale 
10.00 
12.00 
12,30 

13.30 
14,00 
15.00 

16.45 

17.45 
18.00 

19.00 

Messa 
Domenica ore 12 
Colazione alio Stu
dio 7 
Telegiornale 
A come agricoltura 
Sport 
Riprese dirette dl 
avvenimentl 
II segreto del vec-
chio mulino - II gio 
co del numero 
90° minuto 
Finalmente domo-
nlca 
Telegiornale 

19,10 Camplonato Itallano 
dl calcio 

19,55 Telegiornale sport • 
Cronache del Partitl 

20.30 Telegiornale 
21.00 La donna di plcche 

Prima puntata 
22,00 Prossimamente 
22,10 La domenica spor

tiva 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,15 Ieri e oggi 
22,15 I fratelli Gauge 

Telefilm. 
23,05 Prossimamente 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO • Ores 

8, 13, 15, 2 0 , 21 e 23: 6: 
Mattutine musicale; 6,54: Alma-
nacco; 8,30: Vita nei campi: 9< 
Musica per archi: 9 ,30: Concer
to dell'organista Herbert Ta-
chezi; 10: Messa; 11,35: Quar-
ta bobinas 12: Smash!; 12,29; 
Vetrina di Hit Parade; 13,15: 
Jockeyman; 14: I I Gambe-
retto; 14,30: Carosello di dl-
•chi; 15,30; Pomeriggio con 
Mina ( 1 . parte); 16: Tutto II 
calcio minuto per minuto; 17i 
Pomeriggio con Mina ( 2 . par
t e ) ; 17.28: Batto quattro; 
18,15: I I concerto della dome
nica; 19,15: I tarocchi; 19.30: 
TV musica; 20 ,25: Andata • ri-
toml; 20 ,45: Sera sport; 21 ,15: 
Jazz dal vivo; 21 .45: Concer
to del planista Grigorl] Soko-
lovt 22,15: « I 4 0 giorni del 
Mussa Dagh >, di Franz Wer-
fel; 23 ,10: Palco di prosco-
nio: 23 ,20: Prossimamente. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ore: 

7.30, 8 ,30, 9 .30 , 10,30. 11.30. 
13,30, 17 , 19 ,30 , 22,30 e 24; 
6: I I mattiniere; 7,40: Buon-
Siontoi 8,14: Musica espresso; 
8,40t I I mangiadischl; 9 .14: 

1 tarocchi; 9 ,35: Gran Varietal 
1 1 ; Week-end con Raffaella; 
12: Anteprima sport; 12 ,30: La 
cura del disco; 13: I I Gamberoj 
13,35: Alto gradimento; 14: 
Supplement! di vita regionalej 
14,30: Parliamo dl canzoni; 
15: La corrida; 15,40: Le pia- • 
ce II classico? 16,25: Mich 
due ( 1 . parte); 17: Domeni
ca sport; 18: Mach due ( 2 . 
p*rte); 18,40: Formula Uno; 
20,10: I I mondo dell'opera; 
2 1 : Le grand! resldenze stori-
che. 3 ^ La Torre di Londra; 
21 ,30: La vedova e sempre 
ottegra?; 22 : Pottronissima; 
22 ,40: Revival; 23,05: Buona-
notte Europe. 

Radio 3° 
10: « Medea » Opera in tre t t t l , 
Musica dl Luigi Cherublnl; 
12,20: Concerto dell'organista 
Bedrich Janacek; 13: Intermez
zo; 14: I viennesl secondo La-
salle; 14.4S: Musiche di danza 
• di scena: 15,30: « Quando era-
vamo felici » di John Whiting; 
17: Musica dl U van Beethoven; 
17,30: Rassegna del disco; 18: 
La letteratura polacca negll ul-
timl cinquanfannl; 18,45: I 
classic! del iazz; 19,15: Con
certo di ogni sera; 20 ,15: Pas-
sato • presente; 20,45: Poesia 
nel mondo; 2 1 : Giomale del Ter
zo • Sette arti; 22 ,35: Poesia 
ritrotrata; 22,50: Musica 

r in breve 
Festival del canto popolare a Gonzaga 

GONZAGA, 25. 
E' gia in cantiere l'organizzazione del terzo Festival del 

canto popolare di Gonzaga, che quest'anno andra in scena 
nella serata di sabato 2 settembre. 

Entro il 20 maggio gli autori e compositori concorrenti 
dovranno far pervenire alia «Pro-loco» di Gonzaga le loro 
composizioni, che una apposita commissione giudicatrice esa-
minera, scegliendone dodici, che saranno ammesse alia serata 
finale. 

Sean Connery sergente di polizia 
LONDRA, 25. 

«Something like the truth* (aQualche cosa come la 
verita*) e un film che comincera prossimamente a Londra. 
Sara il primo della Tantalon Films, una societa indipendente 
di quattro membri, uno dei quali e Sean Connery. II film 
vede Connery come protagonista, nel ruolo di un sergente di 
polizia. Oltre a descrivere la sua vita di lavoro e di famiglia, 
la pellicola affronta un dramma specifico, e cioe la morte, 
durante un interrogatorio condotto dal sergente, di un uomo 
sospettato di aver molestato dei bambini. Tocca ora al 
sorgente trovarsi dalla parte di colui che e interrogato. H 
film e diretto da Sidney Lumet, e interpretato. accanto a 
Connery, da Trevor Howard, Vivien Merchant e Jan Bannon. 

Successo di «Sacco e Yanzetti» in Argentina 
BUENOS AIRES, 25. 

II film di maggior successo attualmente a Buenos Aires, 
informa la Gaceta de los espectaculos e Sacco e Vametti di 
Giuliano Montaldo. Ce stato qualche reazionario che ha pro-
testato, ma, sottolinea il giomale, il pubblico e compatto 
neirapprezzare II film sul adelitto che indigno Roosevelt e 
tutte le anime sensibih*. 
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SUDPEL • Salone della Pellefferia e del Guanto 
N A P O L I 

8-11 aprile 1972 
Organizzazione: 

ENTE AUTONOMO M0STRA d'OLTREMARE • 

in collaborazione con ia-tANARC - Libera Associazione Napoletana 
Agenti e Rappresentanti di Conimercio - Comitato Tecnico SUDPEL 

La piu qualificata Rassegna della Pelletteria nel Mezzogiorno 

EDITORI RIUNITI 
NOUITA' Dl MARZO 

L'ORDINE NUOVO 
1921 

(I semestre) L 35.000 

II reprint dell'ORDINE NUO
VO quotidiano. Dalle glorna-
te «calde» della fondasione 
del partito comunista al III 
Congresso dell'lnternazionale. 

I^iifeKuovcTi^^ 

t Comunista Itallano t coatrtuiti* 

ttajiatFidif—l'BCTH 
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TOGLIAni, 
Opere II 

(1926-1929) 
Introduzione di E. Ragioniari 
pp. 1016 L. 4.500 

Scrlttl' e discorsi, In gran 
parte inediti, dal Congresso 
di Lione del PCd'l al VI Con
gresso del Comintern (1928) 
e alle sue conseguenze im
mediate. introdotti da una 
densa e precisa biografia In-
tellettuale del grande dirigen
te comunista. 

URANICKI, Storia 
del marxismo 

Nuova biblioteca di cultura 
vol. II pp. 580 L. 3.200 

II marxismo dalla III Inter
nazionale ai giorni noslri. II 
pensiero di Lukacs. la scuola 
di Francoforte, Gramsci, Bu-
charin. Stalin, Trotsky, Mao 
rse-tung. II marxismo nei pae
si socialisti e nell'Occidente 

L0NG0, 
Le Brigate 

internazionali 
Biblioteca del movimento 
operaio italiano 
p. 368 L 3.000 
con 20 tavole fuori testo 

Una vivida ricostruzione di 
una delle pagine piu glorio-
se della storia dell'antifasci-
smo, arricchita dalle ripro-
duzioni dei disegni a pastel-
10 di Giandante che fu con 
Longo in Spagna. 

AA.W., Uomo 
natura societa. 

Ecologia e 
rapporti sociali 
Nuova biblioteca di cultura 
pp. 496 L 3.000 

GU atti del convegno del-
I'lstituto Gramsci sui rappor
ti fra ecologia e societa. Un 
dibattito ampio • rigoroso 
su un tema di drammatica 
attualita. 

II pensiero di 
GRAMSCI 

a cura di C. Satinari 
e M. Spinella 
Letture 
2 voll pp. 436 L. 1-800 

' Un'antologia degli scrim e 
una biografia che facilitano 
ai piu giovani la comprenslo-
ne dell'azione e dei^peiwlero 
del fondatore del PCL 

o a BOSCO, 
DaPineBl 

a Valpreda 
11 punto 
pp. 190 L. 900 

La torbida vicenda della stra* 
ge di Milano in un'scuta • 
completa indagine accompa-
gnata dal ' diario inedito di 
Pietro Valpreda. 

LBJM, La guerra 
imperiaista 

Biblioteca del pensiero 
modemo pp. 224 L. 2J00 

Gli scritti sulla guerra 1014-
1918. sul faUimento della II 
tnternazionale. sul diritto alel-
le nazioni all'autodecisione. 

LENIN, 
La rivokizjone 

rTotlobre 
Biblioteca del pensiero 
modemo pp. 488 L 3.000 

Gli scritti del periodo rivo
luzionario dall'abbattimento 
dello zarismo alia conquista 
del potere da parte del prw 
letariato russo. 


