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UNA VITA 
MOLTO 

DURA PER 
JANET 
AGREN 

Janet Agren, attrice svedese-
romana, e la protagonista fern-
minile del nuovo western al-
i'italiana t La vita e molto 
dura... vero Provvldenza?» 
di Giulio Petronl. Provvlden
za, per la cronaca, e I'imman-
eabile Tomas Mllian. 

«l seduttori» 

di Fratti 
al Teatro di 
Ca' Foscari 

VENEZIA. 23. 
La Compagnia stabile del 

teatro universitario Ca* Fo
scari dt Venezia neirambito 
delle attivita per la stagione 
1971-72 presenters a partire 
dal 28 marzo / seduttori di 
Mario Fratti, con la regia di 
Renato Padoan. Lo spettacolo 
costituisce la prima fase di 
un programma di collabora-
zione che il teatro Ca' Fosca
ri di Venezia ha concordato 
con il Cubiculo Theatre di 
New York, dove l'opera di 
Fratti e stata presentata in 
prima mondiale la scorsa sta
gione, nell'intento di promuo-
vere lo sviluppo della dram-
maturgia italiana e venezia-
na in particolare. Non a ca-
so Fratti e veneziano. pur vi-
vendo ormai da molti anni in 
America, come veneziano e 
Franco Zardo, l'autore di Bra-
disismo (owero a decadenza 
di una citta ») opera che il 
teatro di Ca' Foscari allesti-
ra per mezzo del suo diretto-
re artistico. dei suoi collabo
rator! e tecnici. in lingua in-
glese al Cubiculo Theatre nel 
prossimo aprile. L'accordo 
tra il teatro Ca* Foscari ed il 
teatro a Off Off » di Vrw York 
fe stato perfezionato in questi 
giorni e prevede anche la 
presenza a Venezia, per un 
ciclo di conferenze sul tea
tro americano. di Maurice 
Edwards, il direttore artistico 
del Cubiculo Theatre. 

Ambedue le opere hanno 
una tematica veneziana an
che se di verso e I'obiettivo su 
cui puntano i due autori. 
L'opera di Fratti e una sati-
ra di un certo aspetto del 
mondo turistico veneziano, 
mentre II testo di Franco 
Zardo. che e stato presenta-
to al teatro di Ca' Foscari. 
in forma di lettura animata, 
nel corso della stagione 1969-
70. si innesta. con accenti di 
civile denuncia, nel contesto 
delle polemiche esplose in 

3uesti ultimi anni sul tema 
ella salvezza di Venezia. 

UN ALTRO 
DRAMMA 
DI GORKI 

SULLO 
SCHERMO 

MOSCA. 23 
Due nuovi film — uno ap-

pena completato e l'altro in 
lavorazione — sono venuti a 
confermare 1'orientamento e 
l'impegno della cinematogra-
fia sovietica. 

Abram Room ha presentato 
a critici e cineasti il suo Ja-
kov Bogomolov, tratto da un 
dramma omonimo di Gorki ri-
masto incompiuto. II regista 
ha dichiarato che in que-
sto dramma si rispecchia 
uno dei temi piu tradizionali 
della letteratura classica rus-
sa: la responsabilita dell'uo-
mo di fronte ai suoi tempi. 
Room ha pure affermato che 
nella figura del protagonista — 
l'ingegnere Bogomolov — Gor
ki ha trasfuso la sua con-
cezione dell'uomo come crea-
tore, che dedica il meglio di 
se stesso per il bene dell'uma-
nita. I giornalisti, dopo la 
proiezione loro riservata, so
no stati concordi nel giudi* 
care Jakov Bogomolov un'al-
tra opera molto riuscita del 
noto ref.ista. destinata a ri-
scuotere grande successo. 

La sorte delle persone che 
negli anni della seconda guer-
ra mondiale hanno perduto i 
genitori o i figli e li hanno 
poi ritrovati soltanto in tem-
piu recenti costituisce il tema 
principale del secondo film, 
Trovare un uomo, che il re
gista Mikhail Boghin ha co-
minciato a girare per gli stu-
di cinematografici « Gorki .̂ 

La sceneggiatura e opera 
della nota scrittrice sovietica 
per l'infanzia Agnja Barto, che 
da 7 anni si occupa della ri-
cerca dei dispersi in guerra. 
Ella, tra l'altro, cura una 
speciale trasmissione radiofo-
nica. nel corso della guale 
legge le lettere di coloro che 
chiedono notizie di parenti e 
descrive le circostanze della 
loro scomparsa. 

La Barto ha gia ricevuto 180 
mila lettere. In particolare si 
rivolgono a lei coloro che nei 
primi mesi della guerra, quan
do avevano dai tre ai cinque 
anni, hanno perduto in circo
stanze drammatiche i geni
tori: in genere essi non han
no alcun documento. sono sta
ti allevati da altre famiglie e 
porta no un altro cognome. A 
seguito di questa attivita 707 
famiglie hanno ritrovato i lo
ro congiunti 

II film sara costituito da va-
ri episodi ispirati a questo 
argomento. 

• • • -. , 

II musicista moscovita Ni-
kita Bogoslovski ha ultimato 
la composizione di un grande 
oratorio, tratto dal dramma di 
Alexandr Blok. Lo sconosciu-
ta. L'autore ha utilizzato an
che alcuni versi del celebre 
poeta. 

La composizione e costruita 
secondo i canoni del genere 
operistico. ma non compren-
de parti vocali: la musica 
accompagna tutto lo spettaco
lo, mentre il testo viene letto 
da attori drammatici. La sco-
nosciuta ha avuto un notevole 
successo presso la Casa dei 
compositori di Mosca. ove 6 
stata eseguita in «prima as-
soluta *. 

Giancorlo Zogni 
all'ltalnoleggio 
e Lionello Santi 

a Cinecitta 
Si sono svoite ien. a Roma. 

nella sede dell "En te gestione 
cinema, le assemblee del-
l*c Italnoleggio» e della so
cieta che gestisce Cinecitta. 
In entrambe sono stati ap-
provati l bilanci al 31 dicem-
bre 1970; inoltre, nella pri
ma e stato nominato ammi-
nistratore unico dell'c Italno
leggio » Giancarlo Zagni, 
mentre nella seconda. Lionel
lo Santi e stato nominato am-
ministratore unico della •Ci
necitta*. L'assemblea dei so-
ci di quest'ultima ha altresl 
deciso una integrazkme e il 
riaumento del capitale socia-
le e ha approvato il testo del 
nuovo statute 

Nella puntata di ieri sera 

La Buttafarro fa ancora 
centre a «Rischiatutto» 

Marilena Buttafarro ha fat-
to ancora una volta centro a 
t Rischiatutto ». La puntata dl 
ten sera non e stata pero 
trionfale per la carnpionessa 
torinese, che ha vinto sol tan 
to un millone e settecentov^ i 
timila lire (il che pero le ha 
permesso di insediarsi al 
quarto posto della classifica 
del campiont, con un totale 
di ventuno miltoni e settecen-
toventimila lire) 

La Buttafarro era stata sn-
data dal pensionato Eugenio 
Boat, residente a Livorno. e-
sperto di storia dell'aviazione, 
* dal dottor Giacomo Caval-
lo. di Bologna, che nsnonde 

va a domande sulla storia 
della conqulsta del Messico e 
del Peru. Ma fl primo si e 
dovuto accontentare delle cen-
tomlla lire del gettone di con 

. solazione. mentre II secondo 
i non e nuscito a vincere piu 
j di duecentottantamila lire. 
I La camp'onessa e stata mol

to festeggiata, prima e dopo 
aver superato if turno; partl-
colarmente gradito le e giun-
to l'lnvito, rivoltole dal Moto 
Club di Imola, di fare da ma-
drina alia prossima grande 
competizione motoclcl-stlca 
(la Buttafarro. com'e noto. di-
chiara dl essere unappassio-
nata « centaura »). 

PAG. 7 1 spetffacoli - a r t e 
offesa alia liberta d'espressione 

Bocciato in censura 
il film di De Santis 

« Un apprezzato professionista di sicuro avvenire» accusato di «offesa 
al buoncostume» — Una dichiarazione del regista: «II film da me di-
retto tratta problemi di scottante attualita » — Rottura di vecchi tabu 

; — & & \ \J/ -———~ 
controcanale 

Ennesima prodezza della 
censura cinematografica, che 
ha bocciato 11 nuovo film di 
Giuseppe De Santis Un ap
prezzato professionista dt si
curo avvenire, interpretato 
nelle Dartl principal! da Lino 
Capolicchio. Riccardo Cucclol-
la. Feml Benussl e Robert 
Hoffmann. La decisione e sta
ta Dresa a maggloranza dalla 
Commissione presieduta dal-
l'alto magistrato Carlo Erra, 
la quale ha creduto dl rawi-
sare «In alcune scene d'amo-
re una offesa al buonco
stume ». 

Sul veto censorlo, 11 regista 
De Santis (che con Un ap
prezzato professionista di si
curo avvenire 6 tomato a dl-
rlgere un lungometraggio, do
po alcuni anni dl forzata inat-
tlvlta) ha dichiarato: 

«II film da me diretto 
tratta problemi di scottante 
attualita. come del resto ho 
semore fatto nel miei film pre
cedent!. da Riso amaro a Ita-
liani brava gente, con la se-
rieta dt lmDegno artistico e 
culturale che da tutti in Ita-
Ma e all'estero mi e stata sem-
pre riconosciuta. II prowedi-
mento che ha colnito il mio 
film, quindi, mi offende pro-
fondamente. se, come sem-
bra. i censor! hanno scambla-
to le scene d'amore incrimi
nate. che mi sono rifiutato 
di tagliare, per un calcolo 
gratuito dl volgare erotismo ». 

«Tutti sanno — ha prose-
guito 11 regista — che la 
comrjonente erotica e sempre 
stata. sin dagli Inizl della mia 
carrlera. non un futile moti-
vo dl mercificazione, ma plut-
tosto un elemento catalizzato-
re delle storie che ho inteso 
raccontare. nello svlluDpo del
le psicnloeie de! mlei Derso-
nasel. Tanto da essere consi
derate dalla critica piu nuali-
firata fome l'lnizfatore di una 
linea cinematografica spregiu-
d'eata, aoerta e moderna nel-
l'affrontare 1 problemi dei 
rapporti amorosl tra i due 
sessi. Tengo a sottolineare, 
inoltre. che il provvedimento 
ministeriale mi ferisce in mo-
do particolare quando i no-
stri scherml sono invasl da 
film di chiara rottura nei con
front! dl certl tabu di stam-
po moralistico e puritano. Mi 
ferisce, lo ripeto, in quanto 
come cittadino credo di aver 
diritto almeno quanto gli al-
tri mlei colleghi Italian! e 
stranieri al mio spazio d! li

berta artistlca. E' per que
sto che ml sono rifiutato di 
eseguire i tagli rlchlesti». 

« Un apprezzato professioni
sta di sicuro avvenire — ha 
detto ancora Giuseppe De 
Santis — e un Interessante 
esperimento anche dal lato 
produttlvo in quanto sia !o 
sla lo scenegglatore Giorgio 
Salvlonl abblamo compiuto un 
notevole sforzo economlco per 
reallzzarlo totalmente in pro-
prio ». 

Dal canto suo lo scenpsiirfi-
tore Salvlonl ha affermato tra 
l'altro: «se il dinlego della 

Giuseppe De Santis 

censura non fosse dramma-
tico, partlcolarmento per gli 
impegnl economlol assuntl da 
De Santis e da me, cl sareb-
be soltanto da ridere. In que
sti anni foitunatamente anche 
il noatro paese E1 e sprovln-
clallzzato o sembra avere ae-
qulstato una mlsura europea 
ed intemazlonale: lo dlmosrra 
l'interesse per certl problemi, 
auando sono trattati con se-
rieta ed lmpegno, compresl 
quel 11 che riguardano il ses-
so, i qUali non eccitano sol
tanto la fantasia morbosa, co
me troppo spesso si preten-
de di far oredere, ma piut-
tosto parteolpano dl un pro-
cesso di evoluzione del no
stra costume ». 

E' da rlcordare come l'at-
tuale legge di censura, che 11 
mese prossimo complra die-
ci anni, fosse presentata a 
suo tempo quale un regola-
mento-ponte verso rabolizlo-
ne completa dl ognl restrizio-
ne amministrativa alia liber
ta di espresslone cinemato
grafica. Ma. nel corso di due 
legislature, le proposte dei co-
munisti e del PSIUP per la 
elimlnazione del borbonicu 
Istituto censorlo sono state 
bloccate. In Parlamento. dalla 
DC e dai governi dl centro-
sinistra; e anche le demago-
giche promesse fatte. al rl-
guardo, dal ministro socialde-
mocratico dello Spettacolo, 
Matteottl, nella fase finale del 
suo mandate, si sono rlsolte 
In nulla. Mentre, durante que
sti died anni, col pretesto spes
so risibile del «buon costu
me», numerosi film d'impe-
gno e di qualita sono statl 
oolpiti e danneggiati. 

Sequestrato a 
Firenze il 

«Decameron n. 2» 
PIRENE. 23 

La questura di Firenze, su 
ordine del magistrato, ha se
questrato ieri sera a Firenze, 
al cinema Arlecchino, al ter-
mine deH'ultimo spettacolo, 
Decameron n. 2 di Mino Guer-
rini. 

II film, che era in program-
mazione, in prima visione, da 
sabato scorso a Firenze, dove-
va uscire Irr questi giorni an
che in altre citta italiane. 

le prime 
Cinema 

II braccio 
violento 

della legge 
Nell'originale, il film s'inti-

tola The french connection; e 
connection e, nel linguaggio 
degli spacciatori di droga, il 
«portatore» d'un carico di 
stupefacenti. Questo carico (e 
lo indica 1'aggettivo french) 
viene dalla Francia, nel caso 
che da spunto alia vicenda 
cinematografica, e che nella 
realtk si verified dieci anni 
or sono. E' un carico grosso, 
da poter avvelenare mezza 
New York. Due agentl della 
squadra narcotici si mettono 
in caccia, usando metodi spic-
ci e uiUbaa, c.ic nun eVn,ano 
loro, tuttavia, la Iogorante 
trafila degli appostamenti, 
dei pedinamenti, ecc. Dopo 
varie e anche sanguinose tra-
versie, la trappola scatta, ma 
il « pesce grosso», il potente 
capobanda che muove le fila 
del mercato, sfugge alia rete; 
in compenso un poliziotto di 
altro settore cl lascia la pel-
le, cadendo sotto i colpi for-
sennati di Jimmy Doyle, a ca
ne di puntaa di quella cop-
Eia di segugi della quale ab-

iamo detto. 
Vanamente" si chiederebbe 

al regista William Friedkin 
(gia versatile autore di opere 
quali Quella notte inventaro-
no lo spogliarello e Festa per 
il compleanno del caro amico 
Harold) di dirci qualcosa sui
te cause sociali di una gran
de piaga come la tossicoma-
nia. sui grossi interessi che 
vi sono implicati, sulle ragio-
ni di fondo dello spaventoso 
fenomeno. Per il giovane ci-
neasta, esiste solo un proble-
ma di repressione; e, secon
do lui, i piu adatti a repri-
mere sono i tipi alia Jimmy 
Doyle: razzisti, maneschi, ten-
denzialmente sadici, magari 
un tant'.no erotomani (solo 
le ragazzette instivalate rie-
scono a distrarre per qualche 
ora il protagonista dal suo 
lavoro). Nel rigurgito di de-
stra del cinema hollywoodia* 
no. a William Friedkin spet-
ta un posto d'onore. 

Tecnicamente, il prodotto e 
ben fatto; ma, nonostante la 
abbondanza delle riprese «in 
estemi*. trasuda falsita a 
ognl colorata immagine: il 
pezzo forte risulta essere, del 
resto, uno spettacoloso inse-
guimento tra un'automobile 
e un convoglio della soprae-
levata, che e tutto costruito 
a freddo, quasi un gioco di 
prestigio. Gli ambienti del 
« vizio », gli oscuri recess! del-
l'infernale metropoll sono una 
cornice di comodo, sostanzial-
mente decorativa. Questa nuo-
va versione del «realismo 
obiettivo» teorizzato e pra-
tlcato, fra il '45 e il '50, da 
registi come Hathaway e da 
produttori come De Roche-
mont, si rivela una volta di 
piu ne realistlca ne obiettiva. 

L'attore principale, Gene 
Hackman, funziona comunque 

a dovere, e cosl in genere 
gli interpreti di contorno, fra 
i quali Tony Lo Bianco e 
Marcel Bozzuffi. Ma il fine 
attore spagnolo Fernando Rey 
sembra qui spaesato, e ne ha 
ben donde. 

ag. sa. 

Addio, 
gattaccio crudele 

Forse potrebbe essere la 
«battuta» di qualche spettct-
tore-bambino annoiato dalla 
visione di questo parzialmen-
te nuovo stock di cartoni anl-
mati, con Tom e Jerry, natu-
ralmente doppiati in italiano. 
Precisiamo, comunque, che al
meno un disegno animate, 
Che angelo, quel Jerry, e sta
to gia proiettato, mesi fa. in 
una precedente rassegna. Ri-
tornando alia noia, e abba-
stanza evidente che essa na-
see dallo schema tradizionale 
del cartoon, dalla sua sche-
matica semplicita, e soprat-
tutto dall'assenza di una au-
tentica vena comico-satirica, 
la quale non pud prescindere 
da precise situazioni a uma-
ne» gia recepite o recepibili 
dal pubblico infantile. AI con-
trario, domina l'astrazione 
della favola. Qualche motivo 
d'interesse e presente soltan
to in due cartoons: Robot da 
matti (una sorta di battaglia 
fantascientifica tra i robot di 
Tom e Jerry), e Dinosauro 
Dan (un western preistorlco. 
con qualche spunto di pura 
comicita). 

vice 

Musica pop 

Brian Auger 
Finite il tempo della cele

bre «Trinity ». di Julie Dri-
scoll superstar, il poliedrico 
organista britannico Brian Au
ger si ritrovo disoccupato e, 
soprattutto. abbandonato dal
la compagna dei suoi piu 
grandi successi. Dopo un bre
ve periodo di inattivita. si e 

ripresentato sulle scene mu
sical! con un nuovo comples-
so, a Oblivion Express», ma 
non e piu riuscito ad espri-
mersi nelle esaltanti session 
di una volta. " 

L'altra sera, abbiamo potu-
to riascoltarlo al Piper Club, 
davanti al pubblico romano, 
che fu tra i primi ad apprez-
zarlo, circa cinque anni fa. 
Con la solita padronanza sce-
nica frutto di lunga esperien-
za — prima di suonare con la 
Trinity, era un apprezzato pia-
nista jazz — Auger ha esegui-
to i migliori brani del suo ul 
timo album, scatenandosi alle 
tastiere in un assolo che ha 
riconfermato soltanto l'ecce-
zionale rapidita delle sue ese-
cuzioni. E. infatti, egli sem
bra destinato a presentarsi 
soprattutto come un ccmostro 
meccanicon: le sue suites si 
perdono in una dimensione 
musicale nebulosa e poco per* 
sonale, date che l'organista si 
ripete aH'infinite, nella poco 
fruttuosa ricerca di qualcosa 
di nuovo da proporre. 

Ma il suo pot pourri — che 
va dell'elettronlca al rhythm 
and blues — alia fine, si rive
la accattivante e il pubblico 
applaude entusiasta. Finche 
dura... 

d. g. 

Personate del 
documentarista 

Giuseppe Ferrara 
Questa sera nell'Auditorio 

San Leone Magno si svolger4 
il secondo venerdl degli autori. 
La serata e dedicata al re
gista Giuseppe Ferrara. di cui 
saranno proiettati i corteme-
traggi: Terzo mondo sotto ca
sa, La citta feticcio. La fab-
brica degli angeli, A Orgosolo 
la terra ha tremato. 

I venerdl continueranno 
ogni quindici giomi e pre-
senteranno per ognl serata un 
diverso autore di film a cor-
tometraggio. 

r in breve ] 
Sullo schermo « Fire sermon » 

HOLLYWOOD. 23 
II regista Tom Gries e il produttore George Edwards 

hanno acquistato i diritti cinematografici del romanzo di 
Dwight Morris Fire Sermon («Sermone d fuocoa), che por-
teranno sullo schermo in autunno. -> 

Balletto sulla tragedia di Mayerling 
BORDEAUX, 23 

Un balletto ispirato alia tragedla dl Mayerling (II dopplo 
sulcldlo del figllo dell'imperatore Francesco Giuseppe e di 
Maria Vetserai sara presentato nei prossimi giorni a Bordeaux. 
La coreografia su musiche di Strauss e Ciaikovski e di Wladi-
mir Skouratoff e Maria Santestevan, che ne saranno anche gU 
interpret!. * t 

IL PROVOCATORE — Non < 
e facile captre perchd si sia 
pensato di dedicare una pun
tata del «teotro-inchiesta » 
all'intricato caso del greco 
Marketakis, che, inviato dal 
governo dei colonnelli a pre-
stare falsa testimonianza di-
nanzl al Consiglio d'Europa, 
Juggi, testimonib sulla tortu-
ra, poi ricattb, poi spafl, rl-
comparve, spari di nuovo, e 
adesso, pare, vive in Grecia 
con Vaiuto del regime. 

II «teatro-inchiesta », pur 
nell'ambiguita della sua for
mula che cancella pericolo-
samente i limiti tra flnzione 
e realtit, ha sempre teso a 
ricostruire situazioni stortche 
dalle quali potessero trarsi 
spunti di riflessione o, quan
to meno, informazioni utili 
a comprendere meglio awe-
nimenti del passato. 

Ora, non diremmo proprio 
che questo <tla rltrattazione » 
potesse servire all'uno o al-
l'altro di questi scopi. Le in
formazioni sul regime greco 
erano generiche e risapute, 
anche quelle, del resto del 
tutto strumentali alio svol-

gimento della storia, sulla 
tortura: e, perdipiu, ricostrui-
vano una storia politica de
gli ultimi anni in Grecia ad 
uso « centrista ». II brano fon-
damentale infatti, era costi
tuito dalla deposizione di 
Giorgio Papandreu: una rie-
vocazione che offriva il pun-
to di vista del partita del 
centro come I'unico autenti-
co (un punto - di vista, vedi 
caso, che faceva ' leva sugli 
« opposti estremiami»). 

Ni alcun invito alia rifles
sione ci e venuto dalla vi
cenda, svolta dallo sceneg. 
giatore Ottavio lemma - in 
una chiave che stava a meta 

tra la cronaca e il agiallon, 
con una indulgenza verso la 
meccanica suspense, che, se 
non contribuiva affatto a ren-
dere piu vivace il program
ma, ne indeboliva in compen
so molto il contenuto critico. 
Nessuna indicazlone sull'at-
tuale situazione in Grecia, 
sui rapporti tra dittatura e 
popolazione, sulle attivita di 
resistenza; nessuna analisi 
storica o politica. Anche qui, 
I'unico scopo, semmai, e ap-
parso quello di esaltare la 
azione del Consiglio d'Euro
pa che (molto in ritardo, 
ma questo non & stato det
to) ha posto sotto accusa il 
regime greco. D'altra parte, 
nella sua dimensione spetta-
colare, il programma era di 
livello assai scadente: il re-

.gista Silvano Maestranzl si e 
Umitato a riprendere i mo-
vimenti degli attori che, Re
nato Salvatori in testa, han
no recitato quasi tutti con 
dilettantesca ingenuith, in un 
clima da sceneggtata napo-
letana. 

L'unica «morale» che ng-
gettivamente poteva trarsi da 
questa storia era che esisto-
no anche i provocatori diret-
tamente stipendiati dal gover
no: notazione non certo nuo-
va, ma sempre utile da rl
cordare. Non credlamo, tut
tavia, che la TV avesse in-
tenzione di richiamare I'at-
tenzione dei telespetlatori su 
questo aspetto della questio-
ne: e probabilmente anche 
per questo la puntata e stata 
trasmessa, a scanso dt com-
plicazioni, in alternativa al 
«Rischiatutto». Cioe, si pud 
dire, quasi sottobanco. 

g. c. 

oggi vedrerrio 
SPAZIO MUSICALE (P, ore 18,45) 

II «divo» della musica: ma il «divo» create dagli appas-
sionati colti, non dalla claque organizzata o dai «fintl Intel-
lettuali». Questo il discutibile tema odierno della rubrica, spes
so in gravi difficolta nel trovare un pretesto conduttore alia 
esecuzlone di qualche brano musicale. Oggl, ad esempio, col 
pretesto gia detto, cl sara una sonatina del flautista Severlno 
Gazzelloni e una esecuzione di Herbert von Karajan del Dies 
Irae dalla Messa da Requem di Verdi. 

ADESSO MUSICA (1°, ore 21) 
La rubrica musicale (dedicata ai generi classico, leggero 

e pop) riropone il rltorno di Caterina Caselli sui teleschermi. 
Per il settore classico intervengono invece i «Solisti veneti» 
e l'organista inglese Brian Auger. Nel corso della trasmis
sione — curata da Adriano Mazzoletti — verra anche trasmesso 
un servizio sul Festival del jazz di Bergamo. 

OPLAV NOI VIVIAMO! ; ; 
(2°, ore 21,30) ^: 

Scritto nel 1927 da Ernst Toller, e presentato in teatro 
per la prima volta, in quello stesso anno, da Irving Piscator, 
Opla, noi viviamo! e una tragedia che ha per tema la rivo-
luzione; e soltanto In qualche misura quello della rivoluzione 
mancata e della sconfitta. La traccia portante dell'opera e 
presto detta. Un giovane rivoluzionario, condannato a otto 
anni dopo aver rischiato una condanna a morte, esce di 
carcere e muove in cerca dei suoi ex-compagni che sono stati 
rimessi in liberta. Ma 11 ritrova, tutti, piu o meno ormai acco-
modati nelle pieghe della vita, integrati o pronti aU'integra-
zione. Uno e perflno divenuto ministro, gli altri sono ad un 
passo dalla piu completa e lucida accettazione del compro-
messo. Intemo a loro il mondo squallido di ingiustizia con
tra cui avevano lottato non e mutate: ma un cupo e dispe-
rate a realismo» ha spinto tutti alia resa. Anche la donna 
amata e passata «dall'altra parte ». II giovane rivoluzionario 
esprimera la sua rivolta morale contra questa situazione, uc-
cidendosl. 

Tuttavia, se breve e il riassunto, piu ardua e la decifra-
zione dell'autentico significato di polemica e di denuncia della 
tragedia che, proprio per la sua complessita programmatica 
il testo nasce come ispirato lavoro politico), pud rischiare bru
tal! intepretazioni che ne rovescino il significato. 

L'edizione concepita da Piscator, ad esempio, sottolineava 
soprattutto — con una stretta aderenza alia polemica politica 
di quegll anni — i valori positivi della lotta, proprio attraverso 
la denuncia del tradimento; e poneva in luce, e in primo 
piano, una analisi feroce della societa di quegli anni. In que
sto senso. anche il sulcidio finale trova (o pud trovare) un 
senso di indicazione positiva: come invito, cioe, a proseguire 
la rivolta e come sottolineatura della sterilita di un certo 
tipo di « rivoluzionarismo ». 

Resta da vedere in quale direzione avra voluto e potuto 
muoversi il regista di questa edizione televislva, Marco Leto, 
autore anche deH'adattamento del testo. Gli interpret! sono 
Mariano Rigillo, Piera Degli Esposti, Renzo Montagnani. 
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air Unitsc 
Contro dc e fascist! I lettori 
i giovani militari 
voteranno per il PCI 

le 

Egregio direttore, ' 
il periodo elettorale, si sa, 

e il periodo delle promesse (e 
quando queste non bastano, 
delle mlnacce) non solo sulle 
piazze del paesi e delle citta, 
ma anche sulle piazze d'arml 
e all'interno delle caserme. 
E' proibitissimo a noi mili
tari di truppa esprimere in 
qualsiasi modo le nostre idee 
politiche. Guai, poi, se tali 
idee sono di sinistra. E' invece 
lecito agli ufficiali inscenare 
dei veri e propri comizi a fa-
vore del fascismo. E' una vlo-
lenza insopportabile sentirci 
dire: «I veri uomini sono fa-
scisti i>; oppure: «Chi e ja-
sclsta andra a casa, chl non 
e fascista non merita di es
sere conslderato uomo per 
cui non mi frega niente se 
ha bisogni di famiglia... A 
casa non cl andra». 

Signor direttore, queste so
no le promesse e le minacce 
che cl hanno fatto due co-
mandanti di compagnia, col 
grado di capitano (qui sotto 
le indico i nomi: pub far fa
re gli accertamenti che desi-
dera e nessuno potra smen-
tirmi perche quelle frasl le 
hanno sentite in molti). In-
tanto noi ddbbiamo tacere. 
Se poco poco parliamo, tro-
vano subito il pretesto per 
mandarci in cella o toglierci 
la libera usclta. Naturalmen-
te lo fanno per isolard. 

Non ml giudichl vile, ma 
vorrei pregarla di non pub-
blicare ne il nome e cogno
me, ni I'indirizzo. Cordialt 
saluti. . 

LETTERA FIRMATA 
(Cormons - Gortzia) 

Carl compagni, 
oggi ho potuto leggere l'Uni-

ta (e un fatto straordinano, 
sotto le armi, perche il no-
stro giornale e proibito tn 
caserma) e con grande sod-
disfazione ho vlsto I'appello 
rlvolto ai militari e intitola-
to: *Le forze annate appar-
tengono al popolo e alia de-
mocrazian. E' giusto condan-
nare i vari ammiragli e gene-
rail tipo Birindelli e De Lo
renzo, e sacrosanto mettere 
sotto accusa la DC e il PSDI, 
i due partlti maggiormente 
responsabili per le continue 
infiltrazioni fasciste nell'e-
sercito. 

Anch'io personalmente so
no ogni giorno sottoposto a 
non trascurabili imposizioni 
morali e materiali. Ma ho an
che rilevato con piacere che 
la quasi totalita del militari 
di leva e con noi; ed una 
buona parte degli ufficiali, 
anche se non la maggioran-
za, sono di idee democrati
ze e non ancora totalmente 
asserviti al sistema che vo-
gliono instaurare gli alii gra-
di delle forze armate. In que
sto senso ritengo piu che mai 
valido I'appello che il giorna
le ha appunto rivolto anche 
agli ufficiali di respingere o-
gni awenturismo. State pur 
certi, cari compagni, che per 
queste elezioni politiche noi 
giovani abbiamo gia fatto 
una scelta precisa, che e 
quella di votare per il PCI. 

Forse e inutile la racco-
mandazione, ma vi prego u-
gualmente di non pubblica-
re il mio nome. Purtroppo i 
generali fascisti possono scri-
vere e parlare liberamente di 
politica, ma questo e vietato 
at giovani democratici e con 
idee di sinistra. Vi saluto 
fraternamente. 

LETTERA FIRMATA 
(Cecchignola - Roma) 

Cara TJnita, 
sono un giovane militante 

del nostra partito, attualmen-
te sotto le armi a Casale 
Monferrato, alia caserma «r Ni
no Bixios. Vorrei fare pre
sente a tutti i lettori del no-
stro giornale la mia situazio
ne e quella di altre 3000 re-
clute che stanno condividen-
do con me questi mesi di 
continuo lavaggio del cercel-
lo e di indottrinamento fa-
scista-clericale. 

Tralasciando tutto cib che 
riguarda vitto, alloggio ecc, 
voglio mettere in evidenza co
me vengono trattati gli iscrzt-
ti al PCI o i mititanti di si
nistra. Gli ufficiali, dopo a-
ver avuto la conferma dt dt-
scussioni politiche ed avere 
individuato i <r sediziosi» (con 
tale nome veniamo definiti) 
cominciano a bersagliarci 
quotidianamente con punvao-
ni, servizi speciali o incom-
benze che non ci spettano as-
solutamente. Protestare e 
perfettamente inutile, se non 
dannoso, per cui non riman-
gono che due soluzioni: o la 
CPR (camera • punizione di 
rigore) quasi continua o star-
sene zitti per 15 mesi e su-
bire. Ma restandosene in si-
lenzio per 15 mesi q, ancora 
peggio, astrarsi dalla situa
zione italiana e internaziona-
le signlfica avere terminato 
il servizio militare senza una 
coscienza, senza mordente per 
la lotta che ci attende al ri-
torno in fabbrica o nella 
scuola. Oltre a questo, assi-
stiamo ogni domenica all'e-
sempio piu lampante del con-
nubio tra stato e chiesa, tra 
potere politico e clero. 
. Ho scritto questa lettera 
per ricordare ai nostri letto
ri che il fascismo non e mor-
to e cerca contmuamente dl 
tornare alia ribalta, appoggia-
to da vecchie e nuove amid-
He. Sara morto il fascismo 
nostalgico, ma ne sta sorgen-
do uno nuovo piu tottile ed 
insidloso, che intacca alia 
radice la liberta e la dignita 
dell'uomo, che usa prima il 
lavaggio del • cervello, poi 
Vindottrinamento, che tenia 
di ripercorrere una strada 
gia percorsa e stroncata dal
la Resistenza, che dobbiama 
ancora stroncare a cojfo dl 
fare un nuovo luglio del '60. 

LETTERA FIRMATA 
(Casale Monferrato) 

commentano 
« Tribune 
elettorali » 
Cara Unito, 
' ho assistito alia uTribuna 
elettorale i> tra il democrt-
stiano Arnaud ed il misslno 
Almirante e sono rimasto 
molto colvito dall'atteggia-
mento dell'esponente della 
DC il quale si e ben guarda-
to dall'attaccare a fondo quel 
personaggio del MSI che al
cuni tribunali hanno defini-
to come fucllatore e massa-
cratore di italiani. Con Velo-
gio all'ammiraglio gia coman-
dante delta NATO ed ora can
didate del MSI, il democri-
stiano ha dimostrato vera-
mente tutta la falsita del suo 
partito, che il 7 magglo at 
merita davvero dl prendere 
una sonora sberla da parte 
degli elettori sinceramente 
democratici ed antifascisti. 

Cordiali saluti. 

ERMANNO GIRODANI 
(Brescia) 

Caro compagno direttore, 
a « Tribuna elettorale» ho 

sentito un liberate che ha nuo-
vamenle tirato fuori la que-
stione del amuroa dl Berli-
no. Questi personaggi dovreb-
bero prestare un po' piU dk 
attenzione a quanto accade a 
casa nostra, cosl potrebbero 
accorgersi che anche da noi 
esiste da piu di cent'anni un 
vero muro tra Nord e Sud. 
Questo «muro» reale, che 
spacca in due il Paese, esi
ste da quando al governo si 
trovavano proprio i liberali. E 
se il Mezzogiorno ha fatto 
qualche passo in avanti in 
questo periodo, cib si deve 
non certamente per merito 
dei liberali, ma per le lotta 
degli operai e dei contadini 
guidati dal PCI. 

Fraterni saluti. 

UMBERTO DRAGONETTI 
(Boscoreale - Napoli) 

Cara Unita, 
ho ascoltato «Tribuna elet

torale » fra il segretario re-
pubblicano e il compagno A-
mendola che ha efficacemen-
te replicato alle osservazioni 
di La Malfa. A quest'ultimo 
vorrei dire che quando parla 
di disoccupazione e di crisi 
monetaria, non dovrebbe mai 
dimenticare che il suo parti
to ne e in buona parte re-
sponsabile, visto che ha sem
pre fatto parte dei governi 
sia di centro sia di centro-si-
nistra. Io a questo signor Li 
Malfa, per insegnargli un po' 
di politica economica, darei 
18 o 20 mila lire al mese 
(quello che prendono milioni 
di pensionatt) e poi gli direi: 
mangia con questo, e sta at-
tento a non dimenticarti di 
pagare luce, affitto, gas e ri-
scaldamento. E' d'accordo, o-
norevole? 

VITTORIO GUIZZARDI 
(Bologna) 

Cara Unita, 
assistendo alia «Tribuna e-

lettoraleu fra la DC e il PCI 
ho notato che il ministro Go-
nella non e stato capace di 
rispondere alle precise accu
se fattegli dal compagno Yal
ta. Nonostante le dichiarazio-
ni di antifascismo di Gonel-
la, si deve purtroppo consta-
tare che e proprio per colpa 
della DC se oggi gli italiani 
hanno un capo della Repub-
blica eletto con i voti dei fa
scisti e un governo monoco-
lore che si e preso soltanto 
i voti della destra liberate. In 
quanto alia dichiarazione se
condo la quale e merito del
la DC se oggi abbiamo la Re-
pubblica, posso dire di veder-
mi ancora sotto gli occhi 
quel manifesto con la firma 
di De Gasperi affisso a piaz
za Colonna nel quale si ci 
rivolgeva agli italiani dicen-
do che potevano tranquilln-
mente votare * monorchia >. 
Questi democristiani, oltre 
ad essere bugiardl, hanno an
che la memoria corta. 

Cari saluti. 
UMBERTO PROIETTI 

(Roma) 

Altre lettere sulle «Tribu
ne elettorali a ci sono stato 
serine da Remigio DIVI 
(Forll), Luisella LOI (Pirri • 
Cagliari), Antonio CICERO 
(Genova-Sestri), Ivana MA. 
RIANELLI DALL'AGLIO (Ro
ma), Ennio ARNALDI (Firen
ze), Antonio FARNETTI (A-
rezzo). 

Upton Sinclair e il 
movimento di clas* 
se dei lavoratori 
Caro direttore, 

scrivo per una breve pno-
cisazione in merito alia lette
ra di Giacomo Cortesi (19 v. 
sj. dove si cita un elenco di 
autori che non sarebbero 
imarxisti*. Ora — a parte 
VimpossibUita di definire, una 
volta per tutte, che cosa of 
intenda per ortodossia marxi-
sta — desidero ricordare the, 
durante il fascismo, i soli au
tori americani assolutamente 
vietati in Italia furono He
mingway e Upton Sinclair. A 
questo si aggiunga che Sin
clair e autore di una serie di 
saggi sul giornalismo, sulla 
religione, sulla scuola e sul-
Varte, basati tutti sui fonda-
mentt teorici di Marx e di 
Engels. In particolare Mam-
monart: Saggio sulTinterpr*. 
tazione economica deU'arto 
costituisce il primo esempio 
— da noi purtroppo scono-
sciuto — di studio deU'attlvt-
ta InteUettuale e creative 
dell'uomo in chiave classista. 
Percib ritengo utile che i let
tori de VUnlta sapptano vera-
mente chi e Upton Sinclair o 

, Quale sia stata la sua attivi
ta di InteUettuale appartenen-
te al movimento di classe del 

' lavoratori. > • 
Cordiali saluti. \ 
MARCELLO MONTAONANA 

' (Cuneo) 
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