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alio schermo 

la «Bella 
maschera > 

dj Yaillant 

Si e aperfo if cic/o sinfonico 

Due «Requiem» al 
Maggio fiorentino 

Quello verdiano e stato diretto da 
Muti; quello di Halffter, dedicato alia 
« libertad imaginada», dall'autore 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 20 

Singolare apertura del c ido 
sinfonico al « Maggio »: il Re
quiem verdiano, infatti. afttda-
to alia bacchetta di Muti. ha 
avuto inizio alle sette pomeri-
diane per venire incontro, 
sembra. a una precisa richie-
sta della sognora Cossotto, 
die non si fida piu degli aerei 
dopo il recente disastro pa-
lermitano. Si trattava, cost, 

sviluppa lentissimo come un 
unico lamento il quale, dopo 
aver sfiorato, nella fase cen-
trale del pezzo. l'urlo libera-
torio, si ricompone entro i 
limiti di una preghiera rasse-
gnata. C'6 il senso veramen-
te pressante di una dispera-
zione die e poi quella del 

Domani sera al Premio Roma 

Arriva Saved 
bersaglio della 
censura inglese 

II dramma di Edward Bond sara rap-
presentato dal Citizens' Theatre Glasgow 

Domani sera, al Teatro Ell-
seo, come quarto spettacolo 
del Premio Roma, il ((Citi
zens' Theatre Glasgow» pre-
sentera Saved di Edward 
Bond con la regla di Steven 
Dartnell. Un avvenlmento ec-
cezionale, e non soltanto per
che e la prima rappresenta-
zione ltaliana (rlcordiamo che 
Saved tempo fa doveva gift 
andare in scena con la regia 

la repressione franchista in J di Luigi Squarzina) del dram-
Spagna. entro la quale pe- | ma di uno del giovani autori 
r6 sentfamo ureere l'enereia Inglesi oggl sulla cresta del 
10 senuamo urgere I energia r o n d a saved, presentato dal-
della lotta per la « libertad l a (( E n g l i s n stage Company» 
imaginada » cui il Requiem si | p e r Ja p r i m a Volta nel novem-di conciliare l'orario dei tre- | ispira. L'opera, diretta ecce- j ore del 1965 al «Royal Court 
zionalmente daH'autore, e sta- j Theatre» dl Londra. non ha 
ta accolta con favore dal pub- | avuto vita facile in Gran Bre 

Luigl Dibertl e Dominique Labourier in una scena di « Beau 
masque », il f i lm che il regista Bernard Paul ha tratto dal-
l'omonimx> romanzo di Roger Vaillant. La troupe, di cui fanno 
parte anche Helene Vallier e Gaby Silvia, si trova in questi 
giorni a Villerupt, un centro industr ia l della Francia. 

discoteca 
Bartdk e il 
clavicembalo 

Hi-opna vcramente dire che 
la i-a»a di«cngrafica Arcophon, 
mi due rami nazionale e in-
trrna/i'inale, conlimia n di-
Blin^iicrsi con una produ/.ione 
die evila costanlemenle l'ov-
\ i o e si pone senza ecrezinni 
alia ricerca di litoli e di rca-
li/7a/ioni insolile eppur capa-
ci ili Mimulare l'allcnzionc e 
la rurinsila del musicnfilo. Ec-
o> ail e.ienipio una produzione 
rcrenie dcdicala a una qiiaran-
tin.i di pez/i tolli dai voluini 
1II-I\ del Mivrncosmox di Bela 
Barlok. I.a cn.-a non c alTallo 
owia come parrchhe, dai inu-
nicnlo rhe si Italia si di una 
rompoMzioue- rnnoM-iulUsinia 
drl crnndc niacalro un^hcrc.-e, 
ma nolla \cr>iouc per cla\iccui-
halu au/irhc per pianofnrlc. 
Nella notd inlrndulti\a ni *ri 
tnlumi ili Mirrocnsmvs IJartok. 
awrrte infant che buona parlc 

Definito il 
programma 
della prosa 
per Spalefo 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO. 20. 

La direzione del Festival 
dei Due Mondi ha reso no-
to il programma degli spetta
coli di prosa che si terranno 
a Spoleto nel corso della XV 
edizione della manifestazione. 
Si attendeva. per la venta. 
la convocaz:one a Roma di 
una gia annunciata confercn-
za stampa per conoscere il 
cartellone completo e definiti-
vo del Festival, ma cosl non 
* stato e per la prosa e giun-
to un annuncio particolare. 
forse a sottolineare il supe-
ramento. per molti vers! pre-
sunto. delle carenze che re-
lativamente a questo settore . . . . . . . . 
erano state rifcontrate nella j '"•• < ""-rnaiorio di l-anpi 
prima bozza di programma : Anrhi* qur-ia ampia patina, 

La prosa. dunque. sara di ; rompn-ia IKI I'M| 51.H0 l"im-
acena al « Teatrino delle sei » j pr« - i .mr .Irl ronfliiio mrmdia-
(90 posti). con i! ritorno del ; | r . r i t , . | a j , r a I l i ( i i r i , | r , „ I I O 

rr^rrVdfs s:! -"-" • -
ban, che rappresenterft la Me 
dea dl Euripide ed alcune 
operine nelle quali si alter-
nano parti musicali e rec:-
tativi 

Nello stesso teatrino. il re
gista Jose Sanchez Alvaro. 
eon una compagnia di giova
ni attori italiani. allestira tre 
atti unici dello scrittore po-
lacco Jerzy Broskiewicz rag-
gruppati sotto il titolo / nomi 
del potere. 

Lo spettacolo clou (Teatro 
Caio Melisso) dovrebbe esse-
re comunque un lavoro di 
Ennjo Flaiano. La contemn-
smnc contmuamente intcrrot-
ta. affidata alia reg'a di V t-
torio Canrioli che. cosl si an-
nuncia, lo realizzera «secon-
do i canoni antiaccademici 

dei pezzi po«sono e^-i-ie r-r-
guiti anche Mil chniccmhalo: v 
una septialuzione di cui pochi 
o nessunn aveva liunra falln li-
soro, e che ha pcriucsso co«i 
di puhhlicare un*inci>iono che 
ha tutli i pre^i della no\ila e 
(icll'incilito. Fxpiiili mai:i~lral-
iiR'iile da Huguclte Urc\fus, 
questi pe/zi svelano un ciioruic 
inlcrcssc linihrico. c pcrnu-llo-
no di considcrare la uola coiu-
pn.sizione harlnkiana Milln un 
prolilo coiuplclautcnlc nuo\o. 
mclanilosi allrcsi qu.inlo mai 
sliinolanli auche dal punto di 
visla didaltico, no:> clic lo -In
dia del clavicembalo ha pr<-*<> 
piede in iiii^ura nnlc\oli' all
elic al li\c-lli* ilelle rcuole pro-
fc-fionali. 

Pollini e 
« Petruska » 

Dopo I ta i tok . S l ra \ in ! -k i , co
nic r i inghere^c uno dei m a ' 1 ! -
m i rapprc«rnlanl i ilclla at an-
ji i iardia slorica. I n di<cn d r l l a 
DruNc i ic ( r rammophi in cnulic-
i ic. i i r l l" i - -cr i i / in i i r ili M a i i r i / i o 
P o l l i n i , la \cr» ione piani^l i ia 
(curala dal lo SU\«M> anion-) di 
I re hrani del hallctto I'ciruskn. 
L*c«al lc/ /a ili I r l l u r a . la ^r . ini -
l i r i l a l imhr ica . I ' i i i fa l i i l i i l i la 
tecnica con cui i l j : io \a i i r pia-
nisla iiiilani'.-c r iproilucc la fa-
mn«a pajcina $ l ra \ in»k iana. pcr-
nieltono di gu>larla propr io nl-
I r a u T - o le compoui' i i l i fnmla-
menla l i che car . i l ler i / / . ino l"in-
li 'ra poclica - l r a \ i i i - k i .u ia . I.n 
" l c " i i dica?i. per ipianio r i -
^uarila rcser i iz i i inc, i lclla > o . 
nnln n. 7 per pianoforte ili Pro
kofiev m i l l e n n i a nel inr i le- i ino 
< l i -n . : - i i ral la d i una >onaia 
in cui i l niolori^mo t ipico di 
Prokol iev e i Mini ahhaiuluni 
l i r ic i * i coinpen-ano sinsolar-
i i ienle. e t-he nel la »ua conipat-
lc/7.1 i l i conce/ ione racchiude 
\crar i icnle cd escinplarmenle i 
cara l l r r i Miecifici d i i jueMo 
c i i i i ipo- i lo r i . 

I n d i icn del la Decca conl ie-
ne. -enipre di Prokof iev, la 

j binlnnin n. . i . d i rc l la da Joan 
M. ir l inon a capo delPorche- l ra 
del (ion-

r i l lu ra p i r o l c n i i r h e i lci l 'n Allc> 
pro cioenso » Imalc , come in 
quel le piu drammal iche e i n -
le r ior i / za le ilel p r imo o i lel 
l e r / o tempo, ( ioncludiamn r i -
lornando indie l ro nel tempo a 
un disco ilclla Deutsche ( , r a m -
ninphon conlenentc la >infnnia 
»i. > d i C ia ikn\ - ,k i dircl la da 
( i laml io Ahhailo r d c-c=i:ila 
dal la London >> i i ip l inn \ . >rii> 
x* «.offerniarci »ulle cara l l r r i -
f t iche i l i q u c t o l . i \nro. r h e c 
uno dei pii i popolari ili I popn-
l a r i - - imo autorc rii-->o. d i remo 
che Ahhai lo ne da una \ c r -
»ione rrlnlnnlr. i l i no le \n le r i -
*a l lo l imhr ico e -onoro o l l r r 
che di perfel lo r q u i l i h r i o tecni-

ni con la durata effettiva del 
Requiem di Verdi cercando — 
nello stesso temixi — di tro-
vare una via di mezzo fra lo 
spettacolo pomeridiano e sera-
le senza creare iroppa confu-
sione nel pubblico disabitua-
to, almeno in Italia, a simi-
li appuntamenti con il tea
tro. II capolavoro verdiano e 
entrato da tempo nel reperto-
rio di ogni grande direttore 
e possiamo dire di aver-
lo ascoltato quasi ogni anno 
nel teatro fiorentino. Ricor-
diamo. fra l'altro. una memo-
rabile edizione dello stesso 
Muti con 1'orchestra del «Mag-
gio» lo scorso luglio, in occa-
sione della chiusura del con-
gresso delle « Gioventu musi
cali ». 

Stavolta. tuttavia, abbiamo 
avvertito qua e la i sintomi 
di una certa stanchezza do-
vuta, pensiamo, piu che al-
l'orario insolito, all'enorme im-
pegno che masse corali e or-
chestrali nonche alcuni soli-
sti (la Cossotto e Luchetti) 
sono chiamati a sostenere nel
le repliche del Guglielmo Tell. 
Forse era consigliabile uno 
spostamento a giugno, se pro
prio era necessario includere 
il Requiem nei programmi 
di questo « Maggio > nella cui 
tematica. peraltro. non rien-
tra affatto, a meno die non 
si voglia tentare uno sforzo 
di fantasia. Senza volere en-
trare nel dettaglio. ci e sem-
brato die coro e orchestra e 
solisti abbiano spesso ceduto 
sul piano della fusione di un 
linguaggio che. come si sa. 
si presents di lettura tutt'al-
tro che agile e lineare per i 
continui cambiamenti lingui-
stici. dovuti al particolare mo-
mento di trapasso vissuto dal 
Verdi degli anni *70. A ripro-
va di quanto stiamo dicendo 
basta nensare alia prestazio 
ne di Eva Marton, applaudita 
Matilde nel Tell. qui. piutto 
sto discontinua e imprecisa. 
corta nei fiati £uando addi 
rittura non ha « finto » di can-
tare. La Cossotto ha cantato 
da quella grande interprete 
d ie e. sicura di una parte 
particolarmente adatta alle 
sue straordinarie capacita vo-
cali. Corretta e dignitosa la 
prova di Veriano Luchetti e 
Agostino Ferrin 

Prima fra i complessi or-
chestrali stranieri ospiti al 
« Maggio *, l'Orchestra nazio
nale di Madrid, diretta mira-
bilmente da Rafael Fruehbeck. 
ha eseguito la novita assolu-
ta di Cristobal Halffter Re 
quiem pnr la libertad imagi
nada in un programma die 
comprendeva anche El amor 
brujo di De Falla e la Sagra 
della primavera di Stravinski. 

II Requiem di Halffter. 
strutturato entro un preciso e 
rieoroso impianto formale. e 
una pac'na in cui le frequen-
ze sonore. ottenute lavorando 
sui comuni materiali dell'or-
chestra classica. creano una 
tensione drammatica crescen-
te secondo un disegno che si 

blico die ha poi festeggiato 
il complesso spagnolo — di 
cui abbiamo apprezzatn le 
qualita timbridie. ma talvol-
ta espresse con uno stile an-
tiquato — con una richiesta 
di fuori programma. 

Marcello De Angelis 

tagna, come, del resto, altre 
operedi Bond (rlcordiamo che 
nel 1968 EarUi Morning, cioe 
Quando si fa giorno, fu proi-
bita senza appello dal Lord 
Ciambellano) colpite ripetu-
tamente dalla censura. Con 
Saved la classe benpensante 
non ha avuto esitazioni, ed e 
stata Irremovlbile nel chiede-

Commenti sovietici dopo Cannes 

II successo di 
Tarkovski 

soddisfa Mosca 
A Ferrara 

il congresso 
dellAIACE 

ii II Congresso nazionale 
dell'AIACE — l'associazione 
dei cinema d'essai — si terra 
nei giorni 2 e 3 giugno nel 
Palazzo dei Diamanti a Fer
rara. La prima relazione in 
programma sara quella sulla 
«libera circolazione interna-
Seguiranno quelle su «Cine
ma e scuola» e quella sugli 
«Orientamenti generali del
l'AIACE ». Inoltre all'ordine 
del giorno ci saranno i se-
guenti punti: 1) Relazione del 
d'rettivo centrale uscente; 2) 
Elezione dei nuovi organi di-
rettivi; 3) Varie ed eventual!. 

Nel pomeriggio di sabato 3 
giugno e nella mattma di do-
menica 4 avra luogo una ma
nifestazione pubblica sul se-
guente tema: « Una nuova po-
iitira calturale per una mag-
giore diffusione del cinema 
d'essai ». 

La Mercouri e 
Dassin preparano 

uno spettacolo 
teatrale a Parigi 

PARIGI. 20 
Melina Mercouri e Jules 

Dassin lasceranno tempora-
neamente il cinema per dedi-
carsi al teatro. Metteranno 
in scena a Parigi, nella pras-
sima 5tagione. la novita di 
Tennessee Williams Pret-j-
5i'ons metereoloaiques pour la 
navigation de plaisance. Natu-
ralmente Mekna Mercouri ne 
sara la protagonista e Dassin 
il regista. 

RISCHIATUTTO 

Fabbricatore 
va in finale 
Battuti la Longari e Paolini 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 20 

Tarkovski premiato a Can-
lies, « Solaris »: un nuovo suc
cesso dell'arte cinematogra/i-
ca sovietica: con questi ti-
toli la stampa di Mosca ha 
dato oggi notizia della con
c lus ion del Festival di Can
nes sottolineando il valore 
dell'opera del grande regista 
gia noto per L'infanzia di 
Ivan e Andrei Rubliov. 

I critici sovietici presenti al 
Festival, inoltre, hanno am-
piamente illustrato il valore 
della cinematografia politica, 
rilevandone i successi ripor-
tati in ogni manifestazione e 
di fronte ad ogni pubblico. 

E' in tal senso che sulla Lt-
teraturnaia Gazieta si espri-
me l'invtato speciale Juri Bo-
ciarov parlando del Caso Mat
tel. «II film di Rosi — scrhe 
il critico — e a mio parere il 
mighore dell'anno perche il 
regista e riuscito a narrare, 
con passione, la storia del no
to personaggio che oso avvia-
re una lotta contro l maggio-
n trust petroliferi inglesi e 
amencani. Inoltre l'opera del 
regista italiano deve essere 
apprezzata anche per la bnl-
lante interpretazione di Gian-
niaria Volonte ». 

Sempre sulla Literaturnaia 
Gazieta e apparso un giudi-
zio positivo sul film dell'ame-
ricano Elia Kazan / visitatori 
dedicato al Vietnam. « L'opera 
— ha scritto l'organo della 
Unione degli scrittori — e 
permeata da uno spirito di 
protesta contro la guerra in-
giusta e insensata e il regi
sta 6 riuscito a dipingere effi-
cacemente la tragedia vissu-
ta dal popolo americano, vit-
tima, esso stesso. della vio-
lenza praticata contro altri po-
poli». Kazan — avverte la 
Literaturnaia Gazieta — non 
t.rae conclusions ma lancia 
un invito agli spettaton per
che riflettano e agiscano: 
i< Bisogna cessare la guerra 
nel Vietnam! ». 

re l'impossibile e assurdo 
taglio di tutta la scena in cui 
il bambino in carrozzella vie-
ne lapidato brutalmente. E 
nonostante l'abolizione della 
censura, nel 1969, quando Sa
ved fu portato in tournee al-
l'estero, un'interrogazione par-
lamentare perseguito ancora 
la « English Stage Company ». 

In occasione nella prima 
ltaliana di Saved, ieri matti-
na, nel ndotto del Teatro Eli-
seo, Giles Havergal (direttore 
artistico del «Citizens' Thea
tre Glasgow» e regista del 
secondo spettacolo presentato 
dalla Compagnia, lo shake-
speariano A)itonio e Cleopa
tra) si e intrattenuto in una 
piacevole e mteressante con
versazione con la stampa ro-
mana (anche se appena tre o 
quattro giornallsti hanno ac-
colto l'invito). II critico tea
trale John Francis Lane fun-
geva da interprete e anche da 
preparato esperto insieme con 
Gerardo Guerrieri. E proprio 
a proposito di Saved, Haver
gal ha rilevato come la cen
sura (miope per natura) si 
sia allarmata piu per la lapi-
dazione del bambino che per 
il significato di un'altra sce
na, forse pid terribile di que-
sta, dove le urla dl un bam
bino sono inascoltate dai geni-
tori intenti al godimento tele-
visivo. 

Per Saved — dove Bond in-
quadra il problema della vio-
lenza attraverso una critica 
spietata e forse riduttiva alle 
sue cause che sarebbero la 
noia e l'ignoranza del nostro 
mondo tecnologico, per cui il 
benessere scava voragini oscu-
re e vuote nella coscienza 
dell'uomo — lo scenografo, in 
collaborazione con Havergal 
(una condizione importante 
questa, soprattutto in Gran 
Bretagna), ha creato uno spa-
zio vuoto, abbacinante. illu-
minato a giorno da tubi al 
neon: l'immagine che dovreb
be suscitare nel pubblico e 
quella di una lavanderia auto-
matica, simbolico luogo di 
alienazione quotidiana. 

Havergal ci parla soprattut
to del suo teatro e del suo 
gruppo. composto di tredici 
attori e cinque attrici, tutti 
al disotto dei venticinque an
ni; della strutturazione della 
Compagnia U'alternanza dei 
ruoli. l'equiparazione degli sti
pends la funzione estetica del 
«travestimento»); e c'illu-
stra la poetica e la politica 
culturale del Citizens' Thea
tre. la politica dei prezzi bas-
sissimi. l'antlnaturalismo e il 
realismo delle due rappresen-
tazioni in programma a Roma. 

Havergal e Lane c'informa-
no — e questa e forse la no 
tizia piu importante — su una 
sorta di rivoluzione che e 
scoppiata nel teatro in Gran 
Bretagna: un po' dappertut 
to nascono teatri e teatrini 
decentrati in « provincia ». al 
la ricerca di un nuovo pubbli 
co giovanile. di un pubblico 
ormai stanco dell'ipnosi tele 
visiva. Havergal e anche 
preoccupato della potenzialita 
comunicazionale dei messaggi 
della loro « popolarita » bhe 
deve essere conseguenza de! 
carattere sempre sperimenta 
le del linguaggio specifico de! 
teatro. per cui la sua fruizio 
ne ideologico-estetica non do 
vrebbe contraddire mai i! 
momento del godimento. 

Roberto Alemanno 

c. b. 

Vacanze divertenti .... 
....vacanze sicure ,x-

ao i canoni anuacranemici i ,.a t c jaj i .o .^i p r n r , r a n l r . -
d ie gli sono congeniali» e . ,„ , . , ' . . 
«i avvarra per questo della ""*" l'"-'. " ! a , , n o \ r r ' per que,™ ».t..« . 
collabornzione del duo Cochi 
e Renato. artist! da teatro 
cabaret, noti anche per non 
esaltanti apparizioni televi 
sive. 

Per finire al Chiostro di 
S NirolA. M^rcn Parodi met- j 
terft in srena f." comm-dia 
cmifrltnrtn. tratta da test! 
del teqtro goliardico dell'Uma 
ftczlmo. 

chi , i re / /a v lucidi la c«po»i lha. 
che ci r ixela in \hha i lo la ca-
pacila d i affronlare in inndo 
rnn \ incen tc e per-onale an
che un mi i - i r i - l a r h e , come 
C i a i k o \ « k i . e legato a un c l i -

gt. 

ma e a mi inomln qu.inlo mai j a j i r e 

lonlaui dalla no»lra t ra i l i / inne 
e dal la no*lra fnnna i inne cui -
lu ra l r e ni i i ' icale . 

Andrea Fabbricatore, il gio-
vane farmacis'a fiorentino e-
sperto in gcografia, ha vmto 
la prima delle tre semifmali 
di m Rischiatutto » e ha elimi-
nato Giulirina Longari e Paolo 
Paolini. 

La trasmiisioni di ieri sera 
e stata — si fa per dire — tra 
le pin emozionanti nella sto
ria del telequiz. I concorrenti 
sono apparsi un po' nervo-
si e non sono mancati momen-
ti di esplicito contrasto con 
gli esperti. Comunque la fa-
vontissima Giuliana Longari h 
arrivata alle domandi final! 
con una vincita di due milio-

| ni e 500 mila Jire, mentre Fab
bricatore era a quota 630 ml-

' la e Paolini soltanto a 70 mi 

g. m. 

Ma la Longari. dopo che i 
suoi due avversari avevano 
cntrambi sbagliato le risposte, 
forse tradita da una ecccssi-
va sicurezza ha confuso Galo 

Valerio con Diocleziano e ha 
mcredibilmcnte buttato al 
I'aria la vitona; poi, nella sua 
fase dello spareggio successi 
vo. si e adirittura autoeIim> 
nata. 

La sfida tra Paolini e Fabbn 
catore si conclude con la vit 
toria del fiorentino che nspon 
de con prontezza a due do 
mande finali. rendendo inutile 
la formulazionc della terza 
domanda prevista dal regola-
mento. 

Ieri sera erano presenti al 
Teatro dell"Arte di Milano mil-
le persone; tra gli ottanta 
giomalisti che hanno assist!to 
alia prima scmifinale dei cam 
pionissimi di Rischiatutto c 
rano i corrispondentl del 
« Guardian », dell'« Hollywood 
Reporter », delle « Isvestia » e 
delia « Pravda ». 

Sabato prossimo tocca a 
Marcello Latini, Marilena But-
tafarro a Umberto Ruzxler. 

tanti amici con 
ricetrasmettitori 
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controcanale 
IRLANDA IN ARMI — An

cora una volta Franco Bian-
cacci ci ha dato un ottimo set' 
vizio di cronaca sulla situa-
zione irlandese, confermando 

?>uale straordinario mezzo di 
nformuzione diretta possa es

sere la televisione quando 
guarda at fatti e ad essi si at-
tiene. Con I'aiuto dell'opera-
tore Tony Green, Biancacci ci 
ha accompagnato per le stra-
de dell'Irlanda, tra i prote-
stanti, i cattolici, gli uomini 
dell'IRA e i soldati inglesi, 
cercando di cogliere, attraver
so le immagini e le interviste, 
i dati piu immediati di eld 
che sta avvenendo, le diverse 
posizioni e prospettive. 

Ne & scaturita, oggettiva-
viente, una grande lezione, che 
speriamo milioni di telespet-
tatori abbiano ricevuto. Ab
biamo visto, ad esempio, che 
cosa signi/ica concretamente, 
in una citta europea, I'espres-
sione « lotto armata », quando 
implica davvero inia dimen-
sione popolare. Tipiche le im
magini dei giovani maschera-
ti dell'IRA, armati di mitra e 
circondati dai ragazzini; ttpica 
l'immagine del comizio fern-
minile tenuto da una donna 
che aveva tutti i tratti della 
casalinga, che faceva appello 
alle casalinghe che I'ascolta-
vano e I'applaudivano, e, in 
quel momento, era anche una 
dirigente politica di inassa. 
Tipica — e sconvolgente — 
l'immagine della veglia dome-
stica al giovane ufficiale del
l'IRA ucciso dai soldati bri-
taiintci: accanto alia bara era-
no i parenti in lacrime e i ra-
gazzi col basco dell'organizza-
zione giovanile dell'IRA, due 
presenze che davano inline-
diatamente il senso della pro-
fonda fusione tra i sentimenti 
popolari piii comuni e le for
me piii dure di lotta contro 
I'oppressore. 

D'altra parte, la cronaca di 
Biancacci )ia dimostrato quan
to sia complessa la realta e 
come senza intenderla nella 
sua concretezza sia impossi
ble portare avanti non dicia-
mo la lotta rivoluzionaria, ma 
anche qualsiasi linea politica. 
E' stata di estremo interesse, 
ad esempio, la visita agli ex 

Yul Brynner 
rinuncia al film 

di Tessari 
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Yul Brynner non girera piii 
Gli eroi di Duccio Tessari. 
Le modifiche intervenute nel
le date delle nprese gli im-
pedirebbero di onorare altri 
impegni presi e, infine. di an
dare in vacanza con la fami-
glia prima di partire in giu
gno per gli Stati Uniti. 

combattenti cattolici di un cen
tro posto sul confine con la 
Repubbltca irlandese di Du-
blino. Qui abbiamo appreso 
che la lotta contro I'oppres
sore pub essere stimolata, an
che in una prospettiva arma
ta, perfino dallo spirito di 
corpo: gli ex combattenti cat
tolici, infatti, si sentono coin-
volti nella ribellione proprio 
perchd, un tempo, militavano 
nelle file di quell'esercito bri-
tannico che oggl sta aperta-
mente contro il popolo irlan
dese. E importanti spunti di 
riflessione ci ha offerto la di-
chiarazione del dirigente del
la frazione dei « provisionals » 
all'interno dell'IRA, la frazio
ne apparentemente piii decisa 
e intransigents, quella che ha 
preso per prima le armi e si 
dichiara contraria a ogni 
compromesso politico. II diri
gente di questa frazione ha 
detto che i « provisionals » si 
ritengono « tradizionalisti» e 
« socialdemocratici» e diver-
gono dagli «officials» (che, 
secondo la dichiarazione di 
uno dei loro dirigenti, inten-
dono mettere la politica al 
primo posto e, pur avendo im-
pugnato le armi, non ritengo
no che « tu t to si esaurisca nel 
combattere le truppe inglesi») 
perche questi idtimi sono mar-
xisti e constderano possibile 
una alleanza col Partito co-
munista. 

Naturalmente, queste ed al
tre posizioni sarebbero potu-
te risultare piii chiare e utili 
se Biancacci dalla cronaca fos
se risalito ad una analisi piii 
approfondita per le implica-
zioni politiche, sociali, di clas
se della situazione irlandese. 
Ma a questo livello si situava, 
anche in questo servizio, il li-
mite invalicabile del giornali-
smo televisivo. Negli ultimi at-
timi del documentario, infat
ti, Biancacci d stato capace di 
trarre da tutto quel che aveva 
registrato, soltanto la consue-
ta moraletta contro la violen-
za, definendo « assurda » una 
tragedia che lui stesso, al-
I'opposto, aveva dimostrato es
sere nutrita di motivi umani 
e politici perfettamente com-
prensibdi e del tutto razionali. 

g. c. 
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oggi vedremo 
SPORT (1°, ore 15; 2°, ore 16,45) 

Pomeriggio molto intenso. soprattutto grazie all'avvio del cin-
quantesimo Giro ciclistico d'ltalia che resta ancora uno degli 
avvenimenti sportivi piu popolari. La Rai ha organizzato le tra-
smissioni in diretta delle fasi finali di ogni tappa eon due telecamere 
flsse in funzione sul traguardo e due telecamere mobili montate 
su moto. collegate con un elicottero. C'e solo da sperare che i 
ripetuti inconvenienti tecnici che hanno reso quasi sempre impos-
sibili o pessimi i collegamenti mobili siano stati finalmente supe-
raUr-Oggi, comunque, il collegamento 6 per la prima tappa. 
Venezia-Ravenna. Gli altri appuntamenti pomeridiani sono la 
Targa Florio. settima prova automobilistica del campionato mon-
diale marche e con la terza giornata dell'incontro di tennis (coppa 
Davis) fra Italia e Olanda. 

I NICOTERA (1°, ore 21) 
Sia mo alia prima puntata di un teleromanzo (in cinque parti) 

che costituisce un avvenimento quasi eccezionale. Non si tratta. 
infatti. della riduzione di un «ciassico» della letteratura: bensi 
di un originate televisivo scritto da Arnaldo Bagnasco e Salvatore 
Xocita da un soggetto di Luciano Bianciardi e Giorgio Cesarano. 
Per di piu. I Nlcotera e una storia italiana e enntemporanea. Si 
svolge infatti a Milano. ai giorni nostri. ed ha come protagonista 
una famiglia di emigrati mcridionali giunta ormai alia sua seconda 
slenerazione milanese (i figli. infatti. sono nati e cresciuti nella 
citta lombarda). L'intento proclamato e quello di descrivere i 
problemi dell'ambientazione derivanti dall'einigrazione in una gran
de e tumultuosa citta: ma in realta il lavoro si spinge oitre 
— anche se con risultati assai discutihili — cercando di mostraro 
uno squarcio condensato dei problemi sociali c politici dei nostri 
iriorni. Gli autori hanno tentato questa difficilissima strada piaz-
/ando • i propri protagonist! in varie situazioni: in fabbrica. 
ali'universita, nel commercio. C'e anche un avvio di analisi della 
condizione femminile. attraverso la ragazza Nicotera: e perfino 
cenni sugii « hippies > e sul confronto fra la loro morale e quella 
* conformists». C'e tuttavia da temere che tanti accenni appa
rentemente concreti e precisi alia realty vengono edulcorati e 
ralati in un contest© generale che risponde ad una scelta poli-
tico-culturale che tende a nascondere la sostanza dei problemi dei 
nostri giorni. Gli interpreti sono comunque: Turi Ferro. Bruno 
Cirino. Gabriele Lavia. Micaela Esdra. Francesca De Seta. Nella 
Bartoli. Nicoletta Rizzi. Bruno Cattaneo. La regia d di Salvatore 
Nocita. 

programmi 
TV nazionale 
11.00 
12.00 
1230 
13.30 
14.00 
15.00 
16.45 
17.45 
18.45 
19.00 
19.10 

19.55 

Messa 
Domenica ore 12 
Paese mio 
Telegiomale 
A come agricoltura 
Sport 
La TV dei ragazzl 
Ieri e oggi 
90° minuto 
Telegiomale 
Campionato italiano 
di calcio 
Riprese dirette di 
avvenimenti agoni
stic! 
Telegiomale sport • 

Cronache del Partiti 
20.30 Telegiomale 
21,00 I Nicotera 
22.00 Prossimamente 
22,10 La domenica spor-

tiva 
23,00 Telegiomale 

TV secondo 
16.45 Sport 

Riprese dirette di 
avvenimenti agoni
st; ci 

21.00 Telegiomale 
21.15 Finalmente dome

nica 
22.15 Boomerang 
23.15 Prossimamente 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO - Ore: 8, 
13. 15. 20 . 21 • 23; 6: Mai-
lutino musicals; 6,54: Alma-
>tacco; 8.30: Vita n«l campt; 
9: Music* per archt; 9,30: Mes
sa; 10.15: Le orchestra di At-
demaro Romero e Frank Ctiack 
sfield: 10,45: Le oallate del-
•'italiano; 11,35: I I circolo dei 
4«mtori; 12: Speciale per « Ri-
tctuatutto • ; 12,29: Vetrina di 
Hit Parade: 13,20: Jockeyman; 
14: II Gamberetto; 14,30: Ca-
rosello di dtschi; 15,10: Batto 
quattro; 16: 55 . Giro d'ltalia; 
17: Tutto il calcio minuto per 
minuto-, 18: I I concerto della 
domenica diretto da Andre Pre-
*in; 19: Cantano I Carpenters; 
19.15: I tarocchi; 19.30: I 
complessi si spieeano; 20,25: 
Andata e ritorno; 21,15: Jaza 
dal vivo; 21,45: Concerto del 
premiatl al X I I I cwKorso In
ternational* dl Chitarra 1 9 7 1 ; 
22,15: • Norte • eiomo >, di 
Virginia Wolf; 22,50: Interval-
IO mnticalei 

Radio 2* 
CIORNALE RADIO • Ore: 7,30 
8,30, 9 ,30, 10.30, 11.30, 
13,30, 16.30. 18.30. 19.30. 
22,30 e 24; 6: II mattinierc; 

7,40: Buongiorno; 8,14: Mu
sics espresso; 8,40: Un disco 
per Testate; 9,35: Gran Vane-
ta; 1 1 : Mike di domenica; 12: 
Anteprima sport; 12,30: La cu
re del disco; 13: I I Gambero. 
14,30: Un disco per I'eslate; 
I S : La corrida; 15.40: Le pia-
ce il ciassico? 16.30: Domeni
ca sport ( I ) ; 17: Supersonic; 
18: Domenica sport ( I I ) ; 18.40: 
Musica per un giorno di testa; 
19,55: Servizio speciale del 
Giomale radio sul 55 . Giro 
d'ltalia; 20.20: I I mondo del
l'opera; 2 1 : Sulle punte; 21,30: 
La vedora e sempre alleera? 
22: Poltronissimai 

Radio 3 i» 

Ore 10: c Le due vedove • mu
sica di Bedrich Smetana; 12,20: 
Concerto dell'orfanista Gaston 
Litaize; 13: Intermezzo; 14: 
Ottettij 14.45: Musiche di dan 
za e di scena; 15,30: • Tol

ler ». Dae tempi di Tankred 
Dorst; 17,35: Rassejna del di
sco; 18,05: La letteratura giap 
ponese modema a contempo-
ranea; 18,35: I classic! del Jazz; 
19,15: Concerto di ofnl sera; 
20,15: Passato * presents; 
20,45 I canti del popolo tre-
co. 1": L'amore; 2 1 : Giornale 
del Terzo • Sette arti; 21 .30: 
Club d'ascolto; 22.30: Poesla 
ritrovata; 22,45: Musica fuori 
schema. 

;iiitii:ii:iiinii 
NOVITA' Dl MAGGIO 

LENIN 
Gli anni della rea-
zione e della ripre-
sa rivoluzionaria. 

Bibliotcca del pensiero mo-
demo -pp . 348. L. 2.800 • La 
'politica dei bolscevichi doll* 
sconfitta della rivoluzione dot 
1905 alia vigilia della guar-
ra mondiale. 

SAUNARI 
Prof ilo storico del
la letteratura ita
liana. 

Universale • 3 voluini d'v 
sibili, pp. complessive 8SC 
ilr. 1.200 a volume • Uno stru-
imento di 6tudio nuovo e 
prezioso per student! ed In-
segnanti. 

CERRONI 
Marx e il diritto 
moderno. 
Universale • pp. 304, L. 1.000 
Una nuova edizione amplla-
ta e aggiornata di un'opera 
che ha avuto una vasta ceo 
in Italia e all'estcro. 

MARKOV 

Sommario di sto
ria coloniale. 

Universale - pp. 200. L. 1.000 
La nascila e Vespansione 
del colonialismo europeo e 
il risveglio alia liberta dei 
popoli dipendenti. 

SERONI 

Da Dante al Verga. 
Nuova bibl ioteca di cultura -
pp. 256, L. 3.000 - Una acuta 
analisi degli scri t tor i c lass ic i . 
i tal iani secondd un metodo 
cr i t ico che unisce insieme 
r icerca sti l ist ica e indagine 
Storica. 

DE LAZZARI 

Storia del Fronte 
della gioventu. 

Biblioteca del movimento 
operaio ital iano - pp. 256. 
L. 1.800 • II contr ibute dei 
giovani alia Resis ten /a in .' 
una ser ie di document! sto- "• 
rici inedit i che arricchiscono \ 
gli studi sul movimento di? 
l iberazione in I tal ia. '• 

CIARI 

La grande disadat-
tata. 

Paideia - pp. 332. L. 1 200 • 
Una efficace denuncia dei 
mali che affliggono la scuo
la italiana di oggi. 

NOVELL! 
Spionaggio 

FIAT 
II punto • pp. 120. L. 500 -
La storia della schedatura 
di 150.000 operai avvenuta 
con la complicity di organi 
di Stato. 

SIEYES 

Che cosa e il Terzo 
stato? 

Le Idee - pp . 132. L. 700 - 11 
mani festo poli t ico del la bor-
ghesia rivoluzionaria francc-
se del l '89 nel lo scri t to dl 
uno dei suoi personaggi pi i i 
s ingolar i . 

DIDEROT 
Paradosso sull'at-
tore. 

Le idee - pp. 176. L. 900 -
I I d ibatt i to sul teatro ne l le 
onginal i intuizioni di uno dei 
rr . jggiori i l lumimst i f rancosi : 
un'?ncra spregiudicata • po-. 
lemica. 

VANZETTI 
II caso Sacco e 
Vanzetti. 

XX secolo - pp. 224. L. 1 000 • 
II racconto deM'assassinio le
ga le de i due anarchici i ta l iani 
nel l 'autodi fesa di V a n z e l l i : 
un at to d'accusa inesorabi le 
contro la c lasse dominants 
degl i Stat i Uni t i d 'Amer ica . 

Mehring - Vita d i 
Marx 
Biblioteca di stpria*"-rpp. 603, 
L. 4.500. ~\*-ji -

Ragionieri - II mar? 
xismo e I'lnterna3 
zionale 
Biblioteca di storia - pp. 324>f 
L. 3.500. 

Gramsci - La que-q 
stione meridionalej 
l e idee • pp. 160. L. 700. * 

t e n in - Che fare? 
Lt idee • pp. 224, k. IM. j 
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