
PAG. 10 / spettacol i - a r te I ' U n i t 4 / martMll 9 maggio 1972 

JULIET 

DEVE 

FAR FINTA 

DINON 

YEDERE 

Clima d'evasione al Festival del cinema 

Cannes: spaccio di 
favole per adulti 

PARIGI — Juliet Berto (nella foto) sara una accondiscen-
dente madre di famigtia nel f i lm « La bottega del sesso > 
che Claude Berry sta girando sulla Costa Azzurra. Ella in-
fatt i sostiene la parte di una donna che ritiene opportuno 
chiuriere gli occhi sulla strana merce in vendita nel negozio 
di suo marito. 

Un'eco dei problemi del tempo presented tro
ver^ meglio che nella manifestazione ufficiale, 
in quelle collateral! e relativamente autonome 

Dal nostro inviato 
CANNES, 8 

Venendo dall'Italia, dalle sue 
grand I tension! politiche e so
cial!, che tanto spesso. diret-
tamente o indirettamente, si 
riflettono nel nostro cinema, 
!1 Festival di Cannes appare 
sempre piii come un baracco-
ne da fiera, una bottega di 
illusion!, uno spaccio di fa-
vole per adulti. Un'eco dei 
problemi e dei dilemml del 
tempo presente la si trovera, 
meglio che nella manifesta
zione ufficiale, in quelle col
lateral! e relativamente auto
nome: nella Settlmana della 
critica, soprattutto, che cele-
bra 11 suo decennale e che, 
per I'occaslone, si espande dal
le salette alle sale magglori, 

Maurice Bejart 
sovrintendente 

del Festival 
di Avignone 1973 

MARSIGLIA. 8. 
Maurice Bejart sara il so-

vrintendente al Festival d! 
Avignone 1973. E* stato infatti 
deciso di affidare ogni anno 
la manifestazione della citta 
papale a un celebre artista, 
che offrira la sua produzione 
e scegliera le altre compagnie 
da invitare. L'anno prossimo, 
dunque. tocchera a Bejrat. 
con i suoi Balletti del XX 
secolo del Teatro della Mo-
neta di Bruxelles. L'ultima 
creazione di grande impegno 
di Beart e Nijinski, clown di 
Dio, un grande e fastoso spet-
tacolo sulla vita del celebre 
ballerino russo. che dopo i 
success! di Bruxelles e di 
Parigi e andato in questl 
giorni a Londra, dove 11 pub-
blico, in prevalenza formato 
da giovani, l'ha entusiastica-
mente applaudito. 

II capolavoro di Mussorgski alia RAI 

Nel « Boris»un mondo 
cangiante ma unitario 
Alia splendida esecuzione dell'opera hanno dato un eccezionale con

tribute il maestro Haikin, Ghiaurov e numerosi cantanti sovietici 

L'auditorium del Foro Ita-
lico ancora risuona dello 
straordinario successo conse-
seguito sabato dalla esecuzio
ne del Boris Godunov, di Mus
sorgski, rientrante nella sta-
gione pubblica della Rai-Tv 
di Roma. II capolavoro di 
Mussorgski e stato presentato 
in forma d'oratorio, ma lo 
•pettacolo non e mancato ed 
e stato tanto piii emozionan-
te, in quanto aveva, in pri-
mo piano e proprio a portata 
di mano, un'orchestra eccezio-
nalmente luminosa di suono, 
un coro stupendamente calato 
nel clima dell*opera (l'esecu-
sione era in lingua russa) e 
una schiera di cantanti che 
dev'essere stato un miracolo 
fcver potuto riunire in una 
impresa cosl meritoria. A da
re man forte a Mussorgski, 
e'erano — intorno al celebre 
basso bulgaro Nicolai Ghiau
rov — numerosi cantanti so
vietici, quasi tutti del Teatro 
Bolscioi di Mosca, dal quale 
proveniva anche nilustre e 
onziano di ret tore d'orchestra, 
Boris Haikin che ha mirabil-
mente coordinate amalgama
te e reinventato questa ripre-
•a del Boris. 

L'opera sara radiotrasmessa 
tra qualche tempo e certo ri-
sultera aU'ascolto 1'incredibi-
le intensita dell'interpretazio-
ne. Sottratto alia scena, il 
Boris acquista qualcosa a van-
taggio. appunto. dell'intensita 
espressiva, accresciuta dal vi-
goroso intreccio « sinfonico » 
delle voci soliste, del coro e 
della orchestra: un possen-
te blocco sonoro, nel quale st 
racchiude e vive tutto un 
mondo, continuamente can-
glante, continuamente proteso 
a celebrare la sua forza uni 
taria. 

La edizione prescelta era 
quella curata da Rimski-Kor-
rakov, che non annulla la ge-
nialita inventiva di Mussorg
ski il quale anche attraverso 
Rimski, si pone come il gran-
dissimo maestro della moder-
na cultura musicale russa. Ba-
sti pensare all'inizio dellope-
ra. con un suono da fagotto 
che sembra annunciare la Sa-
gra della primavera di Stra-
Tinski, o a cert! squarci co-
rali, quasi preludentt a\YAle
xander Nevski di Prokofiev. 
O al suono delle viole che 
punteggiano il canto di Pi-
men e sembrano gia quelle 
cosi spesso care a Sciostako-
•ic. 

La possibilita di tall nfen-
menti rivela come l'esecuz:o-
ne sia stata improntata ad 
una pregnante e moderna vi-
vacita, emergente d'altra par-
te dalla stessa formidabile 
musica di Mussorgski. 

All'austera grand!osita voca-
le (i suoi interventi sono sta 
ti spesso agghiaccianti). 
Ghiaurov ha aggiunto un sa 

Fiente tocco scenico. Nel 
Ultimo atto. ha prima tirato 

fNl 11 legglo (che, per la ve-

rita, e crollato con qualche 
fracasso), poi lo ha tolto di 
mezzo, preparandosi un certo 
spazio per la scena della mor-
te, recitata e cantata come 
in una estatica allucinazione. 

Una novita e stata l'inter-
pretazione che Alexander Ve-
dernikov — una vocalita acce-
sa e quasi sfrontata — ha da
to del monaco Varlaam. men-
tre Anton Grigoriev ha con-
ferito alia presenza dell'Inno-
cente un nlievo inedito per 
la purezza timbrica del suo 
canto Ma eccellenti erano an
che Mark Reshetm (Pimen). 
Lmbomir Bodurov (Sciuiski), 
Ludovic Spiess (Dimitri). Ru-
za Baldani (Marina). Erzse-
bet Komlossy (L'ostessa). An
ton Diakov (il gesuita Rango-

ni), Nikola Mitic (Scelcalov), 
Biserka Sveich (la nutrice) e 
i nostri Florindo Andreolli 
(Missail), Rita Talarico (Xe-
nia), Elena Zilio (Feodor). 

Gli applausi alia fine si so 
no tramutati in una festa. 
Era ormai l'una di notte: il 
maestro Boris Haikin girava 
tra l'orchestra plaudente, a 
stringere la mano a tutti; 
il coro d'alto intonava ap
plausi a cento voci; i can
tanti erano a assediati » dal 
pubblico; nessuno (si stava 11 
da oltre cinque ore) si deci-
deva ad uscire per primo. 
L'Adomo insinua e dice di 
no, ma una volta tanto la 
musica_. 

e. v. 

le prime 
Musica 

Jochum 
(padre e figlia) 

all'Auditorio 
« Tutto esaurito », domenica, 

l'Auditorio. per il ritorno a 
Roma di Eugen Jochum. ormai 
settantenne direttore d'orche-
stra tedesco. che il pubblico 
sempre apprezza per le ese-
cuzioni sicure, sostanziose, an
che per quanto riguarda lo 
stile. Un elemento di curiosita 
era costituito dalla partecipa-
zione al concerto anche della 
figlia del direttore, Veronica, 
interprete del primo Beetho
ven. 

Quella degli Jochum. del re-
sto. e una famiglia di musi-
cisti (sono noti i fratelli di 
Eugen: Otto, piu anziano; 
Georg Ludwig. piu giovane), 
e Veronica ne accresce certo 
il prestigio. K pianista sega-
ligna. abilissima, tecnicamente 
perfctta. L'ombra paterna la 
protegge ed ella aggiunge di 
suo la furbizia di rimentarsi 
in pagine d: grandi autori. 

perd meno battute. Ha ese-
guito impeccabilmente il Con
certo, op. 15, in do maggiore, 
di Beethoven e, invogliata al 
bis (ma il paterno genitor 
quasi non la lasciava venire 
da sola alia ribalta), ha allen-
tato una Bagatella beethove-
niana, con l'aria di dire: un 
bis lo faccio. poi basta, non so 
suonare altro. 

Eugen padre — che aveva 
addirittura spostato il legglo 
per seguire meglio daH'alto 
le vicende della tastiera (ma 
in questo modo voltava le 
spalle all'ala destra dell'or-
chestra) — ha perd sontuosa-
mente vestito i suoni dell'or-
chestra. dando al concerto 
uno smalto eccezionale. Per 
contrasto. aveva accortamente 
tenuto in un clima intema-
mente affranto i suoni della 
Musica funebre massonica. 
K. 477. di Mozart. 

A gloria dell'autore e del 
direttore, si e avuta — infine 
— una scintillante esecuzione 
della seconda Sinfonia, op. 73 
(1877) di Brahms Un trion 
fo. per Jochum. 

e. v. 

r in breve 
Oliver Reed protagonista di « Vadim » 

Oliver Reed e giunto a Roma per interpretare il film Vadim 
di Antonio Calenda che fra qualche giorno si comincera a gi-
rare in interni in Italia e in esterni in Bulgaria. 

« Vampiro 2000»: nuovo film di Ghione 
Riccardo Ghione comincia in quest! giorni un nuovo film 

dal titolo Vampiro 2000 di cui sono interpret! Nino Castelnuovo, 
Dominique Boschero, Lucio Dalla, Carlo De Leyo, Rada Rassl-
mov c Francisco Rabat. Le riprese si svolgeranno in parte a 
Fiorenzuola; per il resto In un paeslno della Toscana — nella 
zona classic* del Chianti — e gli Interni a Roma. 

dul pubblico degli « addetti ai 
lavori u a quelio piu largo. 
Cosi, se e vero che nei Visi-
tatori di Elia Kazan si co
gue una cupii ma uibionu n-
sonanza della tragedia vietna-
nntu, e anche vero che una 
testimonianza piu strmgente 
e culzante su quel dramma, 
e anche sulle responsabilita 
imliviauuli (non soltanto col-
tvinvo in t-aau, ci vuiia uul 
l'opera « anonima » Winter sol
dier l« Soldato d'inverno »), la 
quale raccoglie le agghiuccion 
ti deposizioni di aicuni fra 
gli oitre duecento veteran! del
la guerra nel Sud-Est asiati-
co, partecipanti a una nunio-
ne tenutasi nel febbraio del
lo scorso anno a Detroit, Stati 

Umti, per documentare le atro-
cita commesse dall'esercito 
americano contro un popolo 
coipevoie soio ui balLeisi in Ui-
lesa delia propria liberta. 

Dei film «in concorso», 11 
piii degno d'attenzione, sino 
a questo momento, e Le cam-
puna della Slesia del tedebco-
occidentale Peter Fleisch-
mann: racconto-metafora for-
se troppo affollato di argo-
menti, ma che pub contribui-
re a mettere in mce le ragioni 
profonde dell'attuale rigurgi-
to ultrareazionario nella Ger-
mania di Bonn, nel quale i 
democristiam di la sembrano 
guazzare come nel loro natu-
rale elemento. 

Per il resto, il taccuino del 
cionista annota un digmtoso 
prodotto della cinematografia 
varsaviese, La perla della co
rona di Kazimierz Kutz (do
ve si dice ancora della Slesia, 
ma dal punto di vista dei la-
voratori e del patrioti polac-
chi, in lotta contro l'oppres-
sione- tedesca negli anni fra le 
due guerre), un buon western 
di Sidney Pollack, Jeremiah 
Johnson, e il corretto ma po-
co ispirato Silenzio del nip-
ponico Masahiro Shinoda, nel 
quale due gesuiti portoghesi, 
giunti clandestinamente In 
Giappone, fra il sediceslmo e 
il diciassettesimo secolo. per 
evangelizzare quelle genti, par-
lano mglese tra loro, contro 
ogni verosimiglianza. 

Effetti dei cosmopolitismo 
che affligge la cinematografia 
mondiale (o meglio occiden
tale). Anche il film presenta
to dal Belglo. Malpertuis, e 
parlato nella lingua di Sha 
kespeare (e'e pure, all'inizio. 
una citazione del piii famoso 
monologo di Macbeth), forse 
in omaggio alia «partecipa-
zione straordinaria », come at-
tore, di Orson Welles. Scher-
zi a parte: si tratta di una 
produzione a tipo MEC ». cui 
sono associate ditte di 
Bruxelles, di Parigi e di Ber-
lino-ovest. Belga e 11 regista, 
Harry Kumel, generalmente 
franoesi 1 principali interpre-
ti — Mathieu Carrieere. Mi 
chel Bouquet, Jean-Pierre Cas 
sel, Sylvie Vartan.^ —, tede-
schi o fiamminghi quelli di 
contorno. con 1'aggiunta del 
gia citato Welles e della lon-
dinese Susan Hampshire, no-
ta anche in Italia per via del
la televisiua Saga dei Forsyte. 
La vicenda deriva da un ro-
manzo di Jean Ray, scrittore 
nato a Gand, e sperimentato 
sia nella lingua francese sia 
in quella fiamminga. Alia tra-
dizione letteraria e figurativa 
fiamminga, alle sue ossessio-
ni demoniache e metafisiche, 
sembra richiamarsi lo stesso 
regista (poco piu che trenten-
ne, ma gia con una nutrita 
filmografia), narrando la te-
nebrosa storia della casa stre-
gata, Malpertuis. nel cui labi-
rinto il suo eroe si aggira, 
senza venirne a capo. La rap 
presentazione e elegante, con 
dovizia di riferimenti pittori-
ci (Ensor, Delvaux, Magritte, 
ecc), ma non priva di cadu-
te sul piano del gusto; che e 
peraltro quelio sul quale es-
sa deliberatamente si colloca, 
con tutti 1 rischi del caso. 

Completava la giomata uffi
ciale di questo lunedi Israele, 
con lo ti amo Rosa di Moshe 
Mizrahi: dove si racconta di 
una giovane vedova (siamo al
ia fine deU'Ottocento) che, se-
condo la crudele norma bibli-
ca. oggi discretamente conte-
stata dal regista, viene pro-
messa In seconde nozze al-
1'unico cognato scapolo; il qua
le e perd un ragazzetto non 
ancora adolescente. Donde 
lunghe attese e prevedibill 
contraddizioni. A ogni buon 
conto, Rosa campa felicemen-
te piu di cento anni. soprav-
vivendo d'una quarantina an
che al suo novello sposo Si 
vede che i matrimoni fanno 
bene, dice una celebre battu 
ta di Eduardo (ma non a tut
ti. evidentemente). 

Domani tocca alia Francla, 
con Noi non invecchieremo 
insieme (ci risiamo) di Mau
rice Pialat. e allTrlanda. con 
Immagini di Robert Altman 

ieo Savioli Agg< 

Ancora un premio 
per « Morte 
a Venezia» 

COPENAGHEN. 8. 
Morte a Venczia di Visconti 

ha vinto il premio Bodil co
me miglior film straniero. II 
premio Bodil e assegnato 
ogni anno dall'associazione 
dei crlticl dl Danimarca. L'a-
mericano Taking off del ce-
coslovacco Milos Forman e 
stato giudicato il miglior film 
non europeo. Per quanto ri
guarda la produzione danese, 
la sat Ira di Gert Fredholn 
Intitolata // Junzionario scorn-
parso ha vinto il premio per 
11 miglior film, e numerosi al-
trl pmaL 

Avanti a tavola 
ordina il regista 

SORRENTO — SI gira una scena del film a Avanti»: il regista Billy Wilder (a destra), 
prima di riprendere una scena, impartisce qualche istruzione a Jack Lemmon e a Juliet Mil ls; 
inianto, a guadagno di tempo, una parrucchiera da I'ullimo tocco alia testa dell'atlrlce. 

Domani 
la riunione 

del Consigllo 
del Festival 
di Spolefo 

Dal nostro corrispondente 
SPOLETO, 8 

Mercoledl si riuniranno a 
Spoleto nel Palazzo Comuna-
le l'assemblea dei socl ed il 
Consiglio dl amministrazione 
della Fondazione del Festi
val del Due mondi. ai quail 
11 maestro Giancarlo Menotti 
ed il direttore artistico Ro 
molo Valli annunceranno il 
programma definltivo della 
XV edizione della manifesta
zione artistica spoletina. che. 
come e noto. si aprira 11 21 
giugno prossimo. 

Per quel che si sa. Menotti 
e Valli confermeranno nella 
riunione di mercoledl 11 pro
gramma gia diffuse come 
provvisorio. nelle scorse setti-
mane. integrato. per quanto 
riguarda la prosa. da alcune 
recite dl una compagnia di 
giovani. non meglio precisata 
per ora. della quale sapremo 
tutto a riunione awenuta. Per 
quanto concerne 11 settore 
della prosa si e anche ar> 
preso che non e andato in 
porto il tentativo di lnchi 
dere nel cartellone del Fe
stival lo spettacolo Zulu Uma-
hatha, una versione del Mac 
beth con danze e canti popo 
lari africani. 

Interessante si preannuncia 
questa edizione del Festival 
per le iniziative nel campo 
delle mostre. Ben cinque, ma 
non e escluso che altre ne 
vengano ufficialmente annun
ciate. saranno le mostre al'.e-
stite al Palazzo Ancaiani. al 
Palazzo Collicola ed al Chlo-
stro di S. Nicol6 e precisa 
mente: «Boldini a Venezian. 
«c Giovanni Verga fotografon. 
«Arte popolare e naive della 
Polonia. aDisegni teatrali del 
Festival (19581971) » e «Scul 
ture di Dani Karavanw. 

g. t. 

Si prepara 

il gran finale 

di « Rischiatutto » 
II gran finale di Rischiatut

to, al quale prenderanno par
te nove « supercampioni», 
prendera II via il 20 maggio 
prossimo. La gara si svolgera 
non piu alia Fiera di Milano. 
dove ha luogo attualmente. 
ma al Teatro deH'Arte al Par-
co di Milano per permettere 
una maggiore partecipazione 
di pubblico. 

H quiz si svoiuera in tre 
puntate e vi prenderanno par
te I nove concorrenti che 
nella storia di Rischiatutto 
hanno realizzato le vincite piu 
alte. 

I vincitorl delle tre serate 
scenderanno in gara per la fi-
nalisf>ima che andra in onda 
sabato 10 giugno sempre alle 
ore 21 sul programma nazio-
nale. I concorrent! che fino a 
questo momento hanno acqui-
sito il diritto di partecipare 
al grande finale della trasmis-
sione sono: Massimo Inardi 
(che ha vinto 37 mllioni e 
600 mila lire), Marilena But' 
tafarro (33 mllioni e 20 mila 
lire), Marcello Latini (26 mi-
lioni e 720 mila lire), Andrea 
Fabbricatore (24 mllioni e 
420 mila lire), Anna Mayde 
Casalvolone (20 miUoni e 100 
mila lire), Gianfranco Rolfl 
(16 milioni e 940 mila lire), 
Paolo Paolini , (14 milioni e 
200 mila lire). Giuliana Lon-: 

gar! (13 mllioni) e Umberto 
Ruzzler (11 mllioni e 600 mi

Rat yT/ 

oggi vedremo 
EROI DI CARTONE (1°, ore 18,15) 

Va in onda. oggi pomeriggio. Coraggio Silvestro. Silvestro. 
creatura di Robert McKimpson, che esordi nel 1947. e la fu 
sione di due personaggi precedenti: Babbit e Cats-Telle, due 
felini impegnati in una inesausta caccia al canarino. parodian-
do la coppia comica di Gianni e Pinotto. Anche Silvestro ha 
come antagonista un canarino, Tweety, ma il persecutore fini-
sce per diventare vittima. Infatti per ghermire rinaflerrabile 
volatile e costretto a far violenza al suo temperamento di 
gatto pigro. 

LA PIETRA DI LUNA (1°, ore 21,15) 
Va in onda la sesta ed ultima puntata del giallo di William 

Wilki Collins nell'adattamento televisivo di Fruttero e Lucen-
tini. La serata riserva ancora aicuni colpi di scena e avveni-
menti dai risvolti inaspettati dopo i quali auesto giallo — per 
la verita piu grigio che giallo — si conclude con la completa 
soluzione del caso e con il ritrovamento della «Pietra di 
Luna » 

CHE' MUSICA E MUSICA 
(2°, ore 21,15) 

Questa ultima puntata della trasmissione di Luciano 
Berio si conclude con una specie di antologia visiva nella qua
le gli aspetti piu curiosi della inventiva e della umanita dei 
compositori di oggi vengono alia luce attraverso una serie di 
interviste. Gli interventi dei « grandi» della musica contempo-
ranea finiscono col riproporre gli interrogativi che erano stati 
posti nella prima puntata: perch6 gli uomini hanno bisogno 
della musica? E. in conclusione che cos'e la musica? 

HAWK L'INDIANO (2°, ore 22,15) 
n telefilm narra la vicenda di un arrogante miliardario, 

Nick Serri. che ritornando in auto da un concitato convegno 
con la sua arnica, investe una giovane coppia di sposi di origine 
ungherese. da poco uniti in matrimonio. La donna resta ucci-
sa, mentre il marito (Janos) soltanto contuso. riesce a leggere 
la targa dell'auto investitrice. che si allontana rapidamente. e 
a vedere in faccia il guidatore. Serri nega di essere 1'investi-
tore e si trova un alibi. Visto che con la polizia non riesce ad 
avere giustizia. Janos. recatosi dalla madre di Serri. minac 

,cia quest ultimo per telofono di rifarsela con I'anziana siEmorn 
se non confessera la verita... 

programmi 
TV nazionale 
10.30 Trasmissioni scola-

stiche 
12.30 Sapere 
13,00 Oggi cartoni animati 
13^0 Telegiornale 
14.00 Una lingua per tutti 
15,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17.00 Piccoli e grandi rac-

conti 
17,30 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzl 
18.45 La fede oggi 
19,15 Sapere 

Sesta puntata di 
cSpie e commandos 
nella Resistenza eu-
ropea» 

19,45 Telegiornale sport 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21.15 La pietra di luna 

di William Wilkie 
Collins. Sesta ed ul 
tima puntata. 

22.30 Stan Kenton e la 
sua orchestra 

23,10 Telegiornale 

TV secondo 
1 8 3 Scuola aperta 
21,00 Telegiornale 
21,15 C'e musica e musica 

Dodicesima ed ulti
ma puntata 

22,15 Hawk I'indiano 
«La sposa unghe 
rese». Telefilm. 

Radio 1° 
CIORNALE RADIO: ore 7, 8, 
12, 13. 14. I S , 17. 20 , 21 • 
23,20; 6: Elezioni politick* 
1972; 14: Boon pomeriggio; 
16? Programma per i rasani: 
« I I fooficlasse »; 16,20: Per 
voi giovani: 18,20: Come e 
perthe; 18.40: I tarocchi; 
18.55: Italia che lavora: 19,10: 
Controparata: 19,40: Un disco 
oer restate; 20,20: Andata e 
ritorno; 21,1 S: * La tavorita >. 
Opera in quattro atti di Allon-
te Royer e Girttave Vaer. Mu-
tica di Gaetano Donizetti. 

Radio 2° 
CIORNALE RADIO: ore 6,30. 
7.30. 8.30. 9.30. 10.30. 
11.30, 12.30. 13.30. 15.30. 
16.30 17.30. 19.30. 22.30 e 
24; 6: I I mattiniere; 7.40: 
Suongiomo; 8.14: Musica 
espresso; 8.40: Soon) e colon 
dell'orchestra; 9.14: I taroc
chi; 9,50: * Prima che il ft-
lo canti », di Cesare Parese: 
10,05: Un disco per restate; 
10,35: Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 
12,10: Trasmissioni regional); 
12.40: Alto gradimento; 13,50: 
Come e perche; 14: Un disco 

per Testate; 14.30: Trasmissio
ni regionali; 15: Discosudisco; 
16: Cararai; 18: Speciale GR; 
18,45: Long Playing; 18.40: 
Punto interrogativo; 19; Mon
sieur le protesseun 20,10: Rt̂  
tratto di Percy Faith; 211 Su
personic; 22,40: « Un albero 
cresce a Brooklyn » di Betty 
Smith; 23.05: La staHetta ov-
vcro • uno sketch tira I'altro »: 
23.20: Musica leggera. 

Radio 3° 
10: Concerto di apertura; 
11,15: Musiche italiane d'og-
gi; 11.45: Concerto barocco: 
12.20: Concerto del soprano 
Giulia Perrone e del pianista 
Giorgio Favaretto; 13: Inter-
meso; 14: Salotto Ottocento; 
14,30: I I disco in vetrina; 
15.30: Concerto sinfonico di
re tlo da Seiji Ozowo; 17: Le 
opinioni degli altri; 17,20: 
Classe umca; 17,35: Jazz oggi: 
I S : Notizie del Terzo; 18,30: 
Musica leggera; 18,45: Parla-
no i lilosofi italiani; 19.15: 
Concerto di ogni sera; 20,15: 
L'arte del dingere; 2 1 : I I Gior-
nal* del Terzo - Sett* arti; 
21,30: Terza biennale di musi
ca belga; 22,25: Di»cografia: 
22.55: Libri ricevuti. 

LIBRERIA B DISCOTBCA RINASCITA 
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Lettere— 
all9 Unitec 

Gli accordi di 
Ginevra e 
gli aggressori 
nel Vietnam 
Caro direttore, 

penso che l'Unita farebbe 
molto bene se prendesse I'inl-
ziativa di pubblicare il testo 
del Trattato di Ginevra del 
'54 sul Vietnam. C'e in giro 
un'indignazione diffusa per la 
sporca guerra di aggressione 
americana, ma anche tra mol-
ti compagni questa indigna-
zione e lontana da un vero 
e proprio giudizio politico. 
Essa e spesso piit velata di 
generico e spontanea umani-
tarismo e di sdegno emotivo 
che sorretta da una documen-
tata valutazione storico-politi-
ca. 

Va anche detto che tutti i 
giornali di cosiddetta «tn/or-
mazione» avrebbero meno 
«r spazio » per contrabbandare 
le piii ciniche e luride falsitd 
proamericane, se da parte 
vostra si fornisse quell'argo-
mento che inconfutabilmente 
stigmatizza le responsabilita 
americane e la palese e ver-
gognosa complicitd di tutti i 
servi di casa nostra. Questa 
e una sflda che va lanciata ai 
fogliacci dei padroni e dei lo
ro servi, perche e una sfida 
sicuramente vincente. 

Quale momento piii oppor
tuno di questo, con I'aggres-
sione americana piit selvag-
gia che mai? 

Saluti comunisti. 
ANTONIO LIBERI 

(Venezia) 

Ecco i punti della « Dichia-
razione politica » della confe-
renza di Ginevra, che stabill 
i principi della unita territo-
rir.le del Vietnam, proibendo 
qualsiasi intervento militare 
esterno. 

II punto 6 ailerma che «la 
linea di demarcazione milita 
re (del 17- parallelo - n.d.r.) 
e una linea provvisoria, che 
non potrd in alcun modo es
sere interpretata come costi-
tuente un confine politico e 
territoriale ». 

II punto 7 dichiara che «la 
soluzione dei problemi politi-
ci attuali sulla base del ri-
spetto dei principi dell'indi-
pendenza, dell'unita e dell'in-
tegrtta territoriale, dovra per
mettere al popolo vietnamita 
di godere delle liberta fonda-
mentali, garantite da istitu-
zioni democratiche, formate 
in seguito ad elezioni generali, 
libere ed a scrutinio segreto... 
Le elezioni generali avranno 
luogo nel luglio 1956, sotto il 
controllo di una commissio-
ne internazlonale di sorve-
glianza ». 

"1 punto 12 prevede che «nei 
suoi rapporti con ta Cambo-
gta, il Laos e il Vietnam, o-
gnuno dei partecipanti alia 
conferenza di Ginevra si im-
pegna a rispettare la sovrani-
ta, Vindipendenza, I'unita e 
I'integrita territoriale degli 
Stati sopraelencati, e ad aste-
nersi da qualsiasi ingerenza 
nei loro affari interni». 

Gli ffilccordi militaris fir-
mati dal comando francese e 
da quelio vietnamita ribadi-
snono questi principi. L'art. 16 
afferma che a a partire dalla 
data di enlrata in vtgore del 
presente accordo e vietato in-
trodum nel Vietnam qualsia
si rinforzo di truppe e qual
siasi tipo di personate mili
tare ». L'art. 18 ribadisce che 
ite vietata la istituzione di 
nuove basi militari in tutto 
il Vietnam». Cosl infine di
chiara l'art. 19: a Nessuna ba
se militare sotto il controllo 
di uno Stato straniero potra 
essere istituita nelle zone di 
raggruppamento delle duo par
ti, e le due parti dovranno 
garantire che le zone loro as-
segnate non aderiscano a nes
suna alleanza militare e non 
vengano usate per riprendere 
le ostilita o per favorire una 
politica di aggressione ». 

Da tutto cio risulta chiaro 
chi abbia violato, nel Viet
nam e in tutta l'lndocina, 
accordi di Ginevra, politic! e 
militari, chi abbia impedito 
l'unificazione del Vietnam, e 
chi sia responsabile dell'ag-
gressione. 

II presalario 
negato ai 
figli d'operai 
Egregio direttore, 

sono uno studente del pri
mo anno della Facolta di 
scienze agrarie e forestall di 
Firenze e te scrivo a propo-
sito di un importante proble-
ma per noi studenti universi-
tari: il presalario. Ritengo mol
to importante che Vopinione 
pubblica conosca in che mo
do e chi beneficia dei pocht 
soldi destinati, teoricamente, 
ad aiutare chi, nello spinto 
dell'art. 34 della Costituzione, 
pur atendo le capacita, non 
ha i mezzi per proxeguire gli 
studt 

Nell'mtrigato meccanismo 
dell'tt Opera Universitaria », 
preposta a questo compito, 
I'esame delle domande per la 
attribuzione dell'assegno di 
studio, vige il piii mero arbi-
trio .avallato dalla inesistenza 
di efficaci controlli da parte 
di chi preposto. In questo 
meccanismo si ingrana e mol
to bene per giunta, chi, per 
condizioni economiche, idee 
politiche e raccomandaziom 
altolocate rispecchia il modo 
di pensare e di operare dell'at
tuale classe politica. Chi, die-
tro un'ambigua leggc. che si 
presta alle piii oscure distor-
sioni, riesce, perche e flglio 
di un libero professionista o 
di un imprenditore, ad occul
ta™ in tutto o in parte i pro-
pri redditi, recepisce anche il 
presalario come <t blsognoso »; 
mentre, come al solito, gente 
come me, dl proveniema ope 
raia, viene deliberatamente e-
sclusa, nell'intento di emar-
ginare una determlnata clas 
se sociale. 

Mi sono visto escluso per
che il reddito lordo della mia 
famiglia e di poco superiore 
al limite masslmo per essere 

ammessi al pagamento (che * 
dl lire 960.000, lorde ovv'a-
mente). Cosl si e glustlflcato 
il locale commissario gover-
nativo, da me a lungo inter
pellate. In questa determlna-
zione non -i ttene conto, nt 
del numero di componenti 
della famiglia, ne di che co-
sa fanno, ne — come ho piu 
sopra affermato — delle reali 
condizioni economiche dell* 
famiglia. Si tlene solo conto 
di clb che attestano i docu-
menti rilasciati dal datori di 
lavoro. Insomma, vogliono ve-
derci morir di fame, a noi 
figli di operai, per credere 
che non ce la facciamo ad an-
dare avanti. 

Ma e I'ora di dire basta a 
questi soprusi, all'ingiustizia 
e alle mere trame di questa 
trita classe politica che mira 
ad umiliare sempre di piii la 
classe lavoratrice. Mi rivolgo 
a lei e al suo giornale affin-
che contribuisca a far luce 
su questi problemi. 

Distinti saluti. 
SILVANO GAMBAS9I 

(Firenze) 

Perche sono stimatl 
i comunisti 
italiani in Somalia 
Caro direttore, 

il compagno Alfonso Noni-
JIC mi ha inviato da Mogadl-
scio 5 mila lire da versare a 
l'Unita per la sottoscrizione 
in occasione delle elezioni del 
7 maggio. Mentre tt giro la 
somma, credo giusto sottoli-
neare il gesto di questo an
ziano compagno operaio, iscrit-
to al parttto dal 1921, che vi
ve e lavora in Somalia da 
quasi quarant'anm, stimato e 
apprezzato. Valido fonditore, 
presta ancora la sua opera, a 
oltre sessant'anni, presso It 
offlcine dell'Esercito, godendo 
della fiducia dei dirigenti so
man, che sanno apprezzare gli 
italiani che in Somalia hanno 
lavorato e lavorano senza ar-
ricchirsi, da semptici e one-
sti lavoratori. Nonino e stato 
fra t fondatori della sezione 
del partita di Mogadiscio nel 
1941, dopo la sconfitta fasci-
sta, e con altri compagni di 
cui oggi solo pochi si trova-
no ancora in Somalia (voglio 
ricordare un altro operaio, 
Francese Pivetti), si e battuto 
con i militanti somuli della 
LYS, durante la lotta per Vin
dipendenza del Parip che l'o-
spitava. 

Cotgo I'occastune per segna-
larli un altro episodio. Recen-
temente, nel corso di una 
grande manifestazione alio 
Studio di Mogadiscio, tl Pre-
sidente Siad ha conferito una 
alta onorificenza ad aicuni 
cittadini somali mentevoli di 
fronte alia Rivoluzione. La 
stessa onorificenza e stato 
conferita al compagno Guido 
Fabbri, che presta la sua ope
ra come redattore presso il 
quotidiano Stella d'Ottobre 
organo del Consiglio Supre
mo Rivoluzlonario, a riconO' 
scimento del valido contribu-
to che dal giorno della Rivo
luzione da alia sua causa 9 
alia costruzione del sociali-
smo in Somalia. 

Fraternl saluti. 
LUIGI PESTALOZZA 

fMilano) 

Ha solo letto 
il messaggio 
del Capo di S.M. 
Egregio direttore, 

ammiro il suo dcsiderio di 
essere aperto a tutti i pro
blemi, ma prima di dare cre-
dtto a degli anonimi (vedere 
alettera a l'Unita» del I* 
maggio), la consiglio di do-
cttmentarsi. Avrebbe cosi ap-
preso che il 28 marzo a Li-
nate non ho tenuto nessun 
dtscorso, ma mi sono limi-
tato a leggere il messaggio 
del Capo di S.M. dell'Aero-
nautica Militare. 

Ne a Linate ne altrove ho 
mai pronunciate le idiozie 
die il suo anommo mi attri-
buisce. Nemmeno gli accosta-
menti conclusivi mi si adat-
tano, perche. essendo deco-
rato e avendo combattuto per 
la Resistenza non mi sono 
congeniali le dittature, di qual
siasi colore esse siano. 

Le sarei arato di una ret-
tifica. 
Gen. SJV. M. GIOVANNOZ31 

Comandante 1* Regions 
Aerea (Milano) 

Pubbhchiamo volentieri 1A 
precisazione. Dobbiamo so]ft 
aggiungere che la lettera cui 
il generale si riferisce non 
era anonima; siamo noi ch* 
abbiamo omesso il nome par 
evitare all'autore quelle rap-
presaglie che con frequenzs 
colpiscono soldati e sottuffl-
ciali 

Libri e riviste 
a queste 
sezioni del PCI 

SEZIONE della FGCI t l 
Santa Eltsabetta (A^rigento): 
«Abbiamo costituito un cir-
colo gioranile, anche per cot*-
irastare I'azione di un grup-
po di fascisti che tentano di 
mfluenzare i giovani del no
stro paese. Abbiamo perd bi
sogno di libri, opuscoli e ri-
tiste. Chi d in grado di ao-
cogliere la nostra richiestm, 
invii il materiale al nostro 
compagno Luigi Vella, via 
Mnnzoni, 9202i) Sama Elisa-
betta ». 

SEZIONE del PCI «Ango
la Davis», via Roma, 84070 
Trentinara (Salerno): « E' sta
ta recentemente aperta que
sta sezione, con una trenttna 
di iscritti al partlto ed ah 
treltanti alia FGCI. Per into-
volare un dlscorso serio a 
concreto, specialmente con i 
giovani, dobbiamo curare la 
nostra preparazione, ed a tal 
fine ci occorrerebbe una bi-
blioteca con i classlci del 
marxismo. Attendtamo 
dal Mtori9. 

. J 


