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CANNES: oggi termina la prima settimana 

Fitte chiacchiere 
per non dir nulla 

9n « Noi non invecchieremo insieme» del francese Pialat una totale eva-
sione dalla realta - Altman narra una storia nera nel suo «Immagini» 

Verso la 
«spirale» 

Laura Antonelli (nella folo) e stala scelta da Antonioni per 
Interpretare, a flanco di Claudio Volonte, il suo prossimo film, 
« La spirale », la cui lavorazione dovrebbe cominciare quando il 
regista sara rientrato dalla Cina, alia vol!a della quale e parli lo 
leri per realizzare un lungometraggio documentario televisivo 

Eduardo ha impost© la 
sua arte ai londisiesi 

LONDRA. 9. 
Frimi commenti della s tam 

pa inglese a Napoli Miliona-
ha presentata ieri sera dalla 
Compagnia di E?uardo De Fi-
lippo al teatro \ldwich nello 
smbi to del Festival internazio-
nale del teatro. Complesstva 
mente il lavoro di Eduardo 
— regista, autore e at tore — 
viene lodato piii per la sua 
interpretazione che per il te 
t t o : 

« Un lavoro artigianale In
terpret a to con abilita artigia
nale » lo definisce il Finan
cial Times che loda la abili 
ta scenica «abi lmente cron-
trollata » del suo regista e ca-
pocomico. II Guardian defini
sce. invece. Eduardo come il 
piu importante commediogra-
fo italiano dall'epoca di Pi 
randello e loda la commedia 
per la sua tragicomica uma 
r.ita. c! piii che per il testo 
— osserva il quotidiano — 
Nopolt Milionaria sara ricor-
data per la interpretazione di 
Eduardo. un 'ar te tranquilla 
che incarna tu t ta la silenzio-

sa e triste musica deH'uma-
nita ». 

Tutt i gli a l tn giornali tra 
cui il Times nservano i loro 
elogi alia interpretazione di 
Eduardo caratterizzata da una 
pacatezza scenica che rende 
eloquente anche i lunghi silen-
zi o i piii impercettibili movi-
menti dell 'attore. II Daily Te
legraph rileva invece come il 
lavoro scada di tono dopo il 
comico inizio. Un critico ha 
det to che De Filippo merita 
pienamente la definizione di 
« Chaplin napoletano ». che e 
scritta nel programma. Un al-
tro ha affermato che. in mez
zo a tanto teatro d'avanguar-
dia. la vivezza e la smcerita 

' di De Filippo ccsono come 
1 una ventata d'aria fresca n. 
i Numerosi erano gli italiani 
! fra il pubblico ma anche gli 
1 spettatori inglesi sono rimastl 

conquistati dal pathos e dal 
contenuto umorismo di Eduar
do e dei suoi partner Linda 
Moretti. da Pupella Maggio a 

j Franco D'Amato. ad Angelica 
I Ippolito. -

[Vacanze divertenti 
•»•• VaCd 

tanti amici con 
ricetrasmettitore 
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Dal nostro inviato 
CANNES, 9 

II senso di evasione dalla 
realta, che 6 una costante 
dei festival cinematografici, 
ha toccato forse la sua pun-
ta massima oggi a Cannes. 
Ecco scendere in campo la 
Francla, con II primo dei t re 
lungometraggi da essa desti-
nati alia gara (o rlssa) per I 
premi in palio: Noi non in
vecchieremo insieme di Mau
rice Pialat; che e la storia 
del lungo addio di due aman-
ti, Jean e Catherine, il cui 
legame e dura to sei anni. Lu! 
ha continuato a vivere con 
sua moglie, lei con i genito-
ri; ma, contrariamente alia 
opinione di molti. questo nmo-
re furtivo. a strappi e a sbal-
zi, non si dimostra piu tena-
ce di quelli che dovrebbero 
esser logorati dalla diuturna 
consuetudine. Tra liti e ricon-
ciliazioni. i due procedono ver 
so il distacco definit ive 

Fittnmente chiacchierato 
(deriva da un romanzo dello 

stesso regista). il film ci di
ce comunque poco. o nulla. 
sul retroterra sociale dei per
sona ls : e dello situazioni Du 
rante uno dei suoi periodic! 
abbandoni, Jean e incerto se 
dipin?ere o senvere un co 
pione per il cineina: prima. 
lo abbiamo visto aggirarsi fra 
la gente con una macchina da 
presa. Dove e come e quan 
do lavori e un mistero; 
<» nemmeno ha l'aria di 
chl campi di rendita Quello 
che Maurice Pialat ritrae e 
un mondo perennemente in 
vacanza: 1 suoi eroi sono 
sempre In arrivo o in par-
tenza da o per qualche posto 
Ma dubitiamo che. in questa 
rappresentazione. vi sia un 
qualche intento critico II fat-
to e che il regista non ve-
de e non vuole vedere ai-
tro. lui non meno delle sue 
creature. A Venezia. alia Mo-
stra contestata del '68. pre-
sento la sua « opera pr ima», 
L'infanzia nuda. tra nugoli di 
poliziotti. mentre i giornali 
erano pieni delle fotografie 
della selvaggia repressione. 
che aveva infierlto la notte 
avanti sul suoi colleghl ita
liani. Per Pialat. non era sue-
cesso ~ niente: . tu t ta propa
ganda. 

Nel suo genere. Not non in-
vecchreremo insieme e anche 
ben costruito Magari le ci-
tazioni letterarie (Pave 
se. ecc.) sono un po' snobisti-
che; ma si puo apprezzare 
l'assenza quasi completa di 
commento musicale. onde il 
ri tmo e i significati del rac-
conto si affidano unicamente 
alle parole e alle immagini 
(assai bella e. soprat tut to ne-
gli interni. la fotografia a co-
lori del nostro Luciano Tovo-
li). E si puo valutare con 
simpatia l'esercizio di bravura 
della protagonista. Marlene 
Jobert; mentre Jean Yanne 

rifa un po' 11 verso al Ga-
bin dell 'anteguerra: ma ci6 
che in quelFattore straordina 
rio era ruvidezza virile, ma-
schia malinconia. espressione 
indiretta e pur efficace di una 
epoca travagliata della esi-
stenza degli uomini. qui di-
venta volgarita. pesantezza di 
t rat to e basta. 

La Jobert . che l francesi 
sostengono (ma avra rivali in 
casa. nella Moreau e nella 
Girardot) come candidata al
ia Palma per la migliore in
terpretazione femminile, do-
vra vedersela. a ogni mo 
do. con l'inglese Susannah 
York, la quale campesgia nei 
film « irlande.se» del regista 
americano Robert Altman, 
Immagini. Di «ir landese». in 
Immagini. c'e solo un pae^ 
saggio superbamente ango-
scioso. con un certo numero 
di pecore e un cane; il re 
sto e roba dt importazione. 
dal tema agii attori princi-
pali. 

Robert Altman e un regt 
sta curioso. Ha conosciuto :! 
successo internazionale con 
MASH, ma gli stanno piu a 
cuore altri suoi film come / 
compagni e come Anche gli 
uccelli vecidono. che in Ita 
lia hanno visto pochissime 
persone. Tuttavia 1'ardita 
metafora ornitologica d: An 
che gli uccelli uccidono, nn-
viava lo spettatore a una dl-
mensione presente. reale e 
collettiva l/\ schizofrenia d: 
Cathy, il personagg:o centrale 
di Immaa'ii, e un puro da to 
clinico. T'^nto di partenza. ma 
anche di arrivo. per u n a s to 
r:a nera d: quelle che anda 
vano di moda vent'.cmque o 
trent 'annj or sono. con la fir-
ma di registl (a parte H:i 
chcock) come Robert S:o 
dmak o John Brahm o Cur
tis Bernhardt Le immagin. 
che Si proiettano fuon della 
coscienza malata della pove 
ra Cathy sono. del re->to. t rop 
po «concrete» per suscitare 
un vero sgomento; ed anche 
le « molle » che fanno scatta 
re si meccanismo della de 
menza (I'lmpotenza del mar: 
to. :1 desiderio e il t imore del
la - maternita da parte della 
donna, donde la sua ricerca 
d*un certo tipo di partners ses-
suali) sembrano delle piu 
scontate. 

Domani termina la prima 
sett imana del festival, con 
l'ingresso in concorso dell'Ita-
lia, che propone // caso Mal
lei, di Francesco Rosi, e del 
Canada, che ci fara conosce-
re. La vera natura dt Ber-
nadctte di Gilles Carle. 

Aggeo Savioli 

Domani sera sul 1° canale 

• • • • • 

Tecniche e nti 
di Miklos Jancso 
sul teleschermo 
Un'interpretazione del noto cineasta unghe-
rese del periodo giovanile della vita di Attila 
In Italia 11 nome del regi

sta ungherese Mllkos Jancso 
e, caso non isolato, piii noto 
delle sue opere; t ra queste, 
pochissime hanno trovato fi-
nora la via dei nostrl scher-
ml, per quanto rumore abbia-
no suscitato nell'area del fe
stival internazionall e a dl-
spetto dei prestigiosi preml ot-
tenuti. Nel momento in cui la 
RAI-TV lo scaglia di fronte 
all 'enorme platea del video-
suettatori (domain sera sul I. 
TV. alle 21) in La tecnica e 
11 rito, suo primo film televi
sivo, e senza entrare ancora 
nel merito di questa specifica 
produzione, qualche nota sul-
Puomo che e oggi (e da cir
ca d ied anni) una delle mas-
sime personalita delle cinema-
tografie est-europee non sem-
bra dunque superflua. 

Jancso e nato nel 1921 a 
Vac, nell'Ungheria settentrio-
nale. da padre imgherese e 
madre rumena SI e laureato 
In legge, mostrando nel con-
tempo interesse per i proble-
mi etnografici e la storia del 
l 'arte. Ha frequentato in se-
guito 1 corsi d 'arte cinemato-
grafia e teatrale all'accadenrua 
di Budapest, uscendone nel 
1U51 con 11 diploma di regia. 
Esordisce nei cinegiomali e 
tra il 1954 e il 19G6 d inge di-
ciassette cortometraggi 

II primo lungometraggio a 
soggetto. «Le campane sono 
part i te per Roma. » e del "58. 
Seguono « Tre stelle » (1960; 
regia di un episodioi. Scio-
gliere e legare (1963), «II mio 
cammino)) (1964). « I dispera-
ti di S a n d o m (1966). «L'ar-
mata a cavallo» (1967). a l l 
silenzio e il g n d o » (1968), 
«Venti lucenti » (1969) « Sci-
rocco d ' inverno» (1969). 
«Agnus Dei » (1970), a La pa-
cifista » (1971. in Italia) e « II 
salmo rosso » (1972). 

II telefilm adesso in arrivo 
e stato realizzato da Jancso 
Testate scorsa, in Sardegna, 
nel giro di t re set t lmane. a 
colori II suo approccio al 
mezzo televisivo e dunque re-
centissimo, come pure una 
sua iniziativa di carat tere sce-
nico sperimentata mesi orso-
no nella saletta del «Ventl-
cinquesimo Teatro » di Buda 
pest: una riduzione mimlco-
coreografico-musicale per p a ' 
coscenico d'uno del suoi film 
piii dibattuti , « Venti lucenti ». 
ambientato tra gli studenti del 
Collegi Popolar' -1i Stato nel 
1947 4R 

[1 dopo«uerra e te sue tstan 
ze sono uno dei cicli storicl 
cui Jancso ama r i tornare nel

la propria filmografia. GH al
tri si rifanno ripetutamente al
ia pr ima guerra mondiale, al
ia rivoluzlone d'ottobre e ai 
centotrentatre giorni della re-
pubblica dei Consign unghe
rese di Bela Kun, nel 1919; 
mentre rindimenticabile I dl-
sperati di Sandor rievoca i 
motl del risorgimento magla-
ro del secolo scorso. repressl 
barbaramente dalle t ruppe e 
dalla politlca austroungarlca. 
Alia storia comunque Jancso 
si accosta con mezzi persona-
11 e affascinanti, studiandone 
e delucidandone gli appunta-
menti maggiori. che non cor-
rispondono necessariamente 
all'esaltazione vittoriosa di un 
popolo ne all'epica di un per-
sonaggio, e rifiutano sia la 
cronaca che l 'aneddoto, per-
che mlrano sopra t tu t to a decl-
frare i meccanisml politic! es-
senziali (e In quanto tali col-
lettivi, costanti . r i tornantl : 
« la storia si ripete » ha detto 
11 regista «mol to piii spesso 
dl quanto non faccia lo nel 
miei film») commisurandou 
sul comportamento. anziche 
sulla psicologia. degll uomini. 

Cio che preme a Jancso e. 
ad un tempo, la storia che esl-
ste dentro l'uomo e l'uomo 
che vive dentro la storia. Da 
questa duplicita discende la 
vigornsissima >ebhene a 
prima vista possa apparire ta-
lora as t ra t ta — dialettica del 
suoi film sul tema della Re-
stione del potere. e natural-
mente della «gestione della 
l iber ta» Ardua disputa nel
la quale la tecnica e il rito, 
avvicinati come nel titolo del-
l 'attuale film, cercano di stru-
mentallzzarsi a vicenda, in 
una Incessante e movimentata 
scomposizione di figure, voci, 
gruppi. plastiche e attortiglia 
te invenzioni espressive. che 
costituiscono la riconoscibile 
sigla stiiistica dell 'autore 

Sul personaggio del futuro 
re imno Attila, giovane ostag-
gio alia corte di Ravenna, si 
incentra La tecnica e il rito. 
ultima analisi storico-politica 
di Jancso Sara bene seguir 
la con attenzione. anche se 
non si puo sottacere che le 
trasferte del regista in occi-
dente non sono s ta te finora 
gran che fruttuose. II film 
franco ungherese « Scirocco dl 
inverno » ha avuto piii dissen-
si che lod: e lo sfortunatissi-
mo La pacifista con Monica 
Vitti. girato a Milano. giaoe 
sepolto In tr ibunale 

t. r. 

Mostre a Roma: Dino Boschi 

Un'estate 
allarmata 
D I N O BOSCHI Roma; Gal-

leria « Ciulia », via Giulia 
148; fino al 12 maggio; ore 
11-13 e 17-20,30. 

Quando si guarda unope ra 
di pit tura moderna (e sia pu
re un'opera che contesta si-
gmficato e uso tradizionali 
abitudinari deU'immagine poe-
tica) si tende a vederla, se-
condo un tempo utilitario di 
« le t tura» che consente di 
capire un significato solo. 
quello letterale in genere, e 
che appare univoco. 

Quasi sempre, invece, se 
I'immaglne e stata prodotta 
da un art is ta di ricca e an
che contraddittoria espenen-
za umana e poetica. i signi-
Hcati portati dalla forma so
no piu d'uno e ci vorra un 
tempo lungo non utilitario 
per vederli e capirli 

Ncnostante che anche la sto 
ria dell 'arte antica ci ammo-
nisca sui mod: e sui tempi di 
visione di un'opera d 'arte — 
quanti significati sono stati 
riscoperli da sempre nuove 
generazioni in una Madonna 
rol Bambino o in una Croci 
fissione di cui scmbrava esse-
re stato visto e det to tutto? 
—. quanti fanno oggi azione 
di cri t 'ea militante spesso ve; 
dono e sottolineano un signi 
ficato univoco c che e poi 
quello che s'incastra megho 
in quel corso tendenziale di 
opere cosi com'e desiderato e 
sostenuto dalla critica stessa. 

Mi pembra che questo sia 
il caso della produzione pit-
torica recente d^l bolognese 
Dino Bn<5chi che espone a Ro
ma. presentato da Franco Sol-
mi. Scrive il Solmi. che da 
anni va facendo una preziosa 
valonz7a7ione critica di una 
line?, contestatrice in pittura -

«L'amDio arco di lavoro che 
Dino Boschi presenta in que 
sta occasione non fa che con 
fermare. a mio awiso . la sua 
natura di artista insinuante e 
misterioso. di pitfore del si
lenzio e della non-realta delle 
cose del mondo a cui. dipin-
gendole, egli e venuto pro-
grcssivamente sottraendo ogni 
valore assertivo e ogni si-
gnificazione...» 

Ci sono nella mostra qua-
dri di piu vecchia data, co
me le immagini della folia al
io stadio o alia stazione, che 
sono forma di un'assenza 
umana o di una trappola 
umana; che sono essenzial-
mente pensate e dipinte per 
un significato univoco. Eppu-
re. gia In queste immagini, c'fe 
ambiguity poetica, perch* la 

forma e t redda e serena e 
l 'immagine e costruita in mo-
do tale ineometansica) che, 
oltre ai segni gia. noti. sem-
bra che altri stiano per su-
bentrare nello spazio della 
tela: anche per chi guarda, 
la tensione profonda non sta 
tanto in cio che evidentemen-
te e narrato ma in cio che 
puo accadere. 

Tut ta la recente bella serie 
delle immagini di spiaggia. 
a mio awiso . va vista come 
una ricerca nuova, non sol-
tanto contestatrice. da parte 
di Dino Boschi. C'e assenza 
umana. c'e allarme c'e ma
linconia in questo mare di 
ferragasto ma il significato 
delle immagini e sostanzial-
mente un altro. II mare col 
sole a picco. come gia nei 
quadri di spiaggia di Ijeonar-
do Cremonini, e uno spa
zio di assoluta certezza. sem 
mai di leopardiana indifferen-
za della natura , dove nessu-
na esperienza puo caricarsi 
di ombre o celarsi dietro di 
esse C'e poi uno sguardo se-
reno che della costruzione 
deU'immagine figiirativa fa 
un emblema di comportamen 
to e di metodo umano e poe-
tico esatti . Mi sembra che si 
possa dire che Boschi non ve 
de o non riesce a vedere que-
gli uomini che potrebbero po 
polare uno spazio cosi; men
t re Tindicazione lirica di un 
solare Medilerraneo come 
grembo deH'esperienza e pre 
potentc. energica. chiara. 

Gli stessi arcenni. dat« con 
probita pittorica, di una se 
greta geometria dell'immagi 
ne che fa da s t rut tura por 
tante a cose, uomini. situa 
zioni e gesti. nelle sue radici 
italianr quattrocentesche ( P a a 
lo Uccello e Piero della Fran 
cesca quasi c;tati». sottolinea
no una qualita assertiva e 
costruttiva che e dell'imma-
ginazione di Dino Boschi. 

II fatto culturale, poi. che 
tale qualita sia afTermata in 
una situazione drammatica 
deH'esperienza umana e cul
turale. che sia insidiata o che 
subisca. nella conoretezza del 
la pit tura, qualche sconfitta. 
fa si che il lirismo allarmato 
ma costruito di Pino Boschi. 
oltre la contesta zione. abbia 
luce e colore di verita, che 
lo si possa s^ntire non come 
un sentimento fdev i an t e* o 
tranquillantc ma come un 
sentimento positivo e neces 
sario proprio in un momento 
molto duro della lotta di 
classe. 

Da rio Micacchi 

R S I yT/ 

controcanale 
1 « E* ANDATA — / program-

mi televislvt hanno almeno 
una cosa di buono: tutti, una 
sera o I'altru, debbono ap-
prodare alia parola fine. An-
che «La pietra di Lunan, 
naturalmente, ha seguito la 
regola: era anduto avanti per 
parecchie puntate, via adesso 
e flnilo. Piuttosto brusca-
mente, con un improvviso o-
scurarsi del video: per ragio-
ni tecniche, probabilmente, 
oppttre perche qualcuno, al-

,1'ullimo momento, ha avuto 
un vwto di resipiscema. In 
verita. & stato un fallimento 
completo: uno dei peggiori 
sceneggiati visti in questi ul-
timi anni, che pure non ci 
hanno certo risparmiato e-
sperienze negative in questo 
« genere ». 

Tra Valtro, la vicenda era 
complicatissimu; tanto che, 
quando scmbrava ormai che 
tutto fosse giunto al termine, 
il regista Majano ha sentito 
il bisogno di aggiungere un 
ennesimo flashback per spie-
gare meglio tutto il meccani
smo. La ricapitolazione del 
fatti d un finale classico per 
i a gialli»; solo che in que
sto caso, giunti a quel punto 
che la spinta della curiosita 
era esaurita. Era sopravve-

nuta, da tempo, la noia ac-
centuata dalla recitaslone de
gli attori, che sembravuno in
terpretare, ciascuno, la • ca-
rkutura del proprio perso
naggio. Ne si pud dire che 
Majano abbia pensato di con-

ferire cosi al teleromanzo 
quel taglio sottilmente ironi- , 
co che si trova nelle pagine 
dell'opera originate di Col
lins: ci voleva ben altro. Ol-
tretutto, quando diciamo ca-
ricaturate, non vogliamo at-
fatto signiflcare ironico o 
umoristico: molti degli inter-
preti, infatti, erano terrlbil-
mente seri e, se marcavano i 
toni, lo facerano soltanto per 
dare entasi al dramma. II 
ridicolo, dunque, nasceva og-
gettivamente dalle immagini 
e dalle battute e peggiorava 
insieme. 

Ma non parliamone piii. 
Anche i programmatori, in 
fondo, hanno finito per usa-
re « La pietra di Luna » come 
un riempitivo per queste set-
timane di campagna elcttora-
te. Giusto per evitarc che i 
telespcttalori fossero tentati 
di usare in questi giorni il 
cervello. 

g. c. 

oggi vedremo 
IO CATERINA (1°, ore 21) 

Va in onda stasera questo atlattamento televisivo dello spet-
tacolo teatrale L'estasi e il sangue, messo in scena alcuni anni 
fa, nel quale vengono ricostruiti alcuni episodi della vita di 
Santa Caterina, che si prodigo affinche il Papa ritornasse a Ro
ma dalla sede di Avignone L'adaUaniento 6 opera dell'imman-
cabile Diego Fabbri. 

IO E... (2°, ore 21,15) 
Per questa serie dedicata ad incontri tra personagsn della 

vita artistica, politica e culturale e un'opera d'arte a loro par-
ticolarmente congeniale. Amintore Fanfani parla stasera della 
« Madonna del parto » di Piero Delia Franccsca che si trova a 
Monterchi nella cappella del cimitero. 

GIANNI E PINOTTO (2°, ore 21,30) 
Nel ciclo Quando Hollywood rideva va in onda II cervello 

di Frankenstein con Gianni e Pinotto (i due comici Bud Ab
bott e Lou Costello), noti soprattutto per le loro interpretazio-
,?• ^ caratterizzate da una vena comica piuttosto grossolana — 
di film parodia. nei quail prendevano in giro i generi cinema
tografici in voga dagh anni '40 ai '50. 

prog ram mi 
TV nazionale 

-
10,30 Trasmissiom scola-

stiche 
12,30 Sapere 
13.00 lo compro tu comprl 
13,30 Telegiornale 
14,00 Insegnare oggi 
15,00 Trasmlssionl scola-

stiche 
17,00 II gioco delle cose 
17,30 Telegiornale 
17.45 La TV dei ragazzl 
18.45 Ritratto d'autore 

Felice Casorati 
19.15 Sapere 

Seconda puntata di 
« 11 jazz in Europa » 

19.45 Telegiornale sport -
Cronache del lavoro 

e dell'economia 
20,30 Telegiornale 
21.00 lo. Caterina 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21.15 lo e... 
21.00 Telegiornale 

«Fanfani e la "Ma
donna del parto" dl 
Piero Delia France-
sea » 

21,30 II cervello di Fran
kenstein 
Film. 

22.50 Mercoledl sport 

R a d i o J 

GIORNALE RADIO: ore 7, 8. 
10. 12, 13, 14. 15. 17. 20. 
21 t 23; 6: Mattutino musi
cale; 6,54: Almanacco; 8,30: 
Le canzoni del mattino; 9,15: 
Vol ed io; 11,30: La Radio 
per le Scuole; 12,10: « In di-
retra > da Via Asiago; 13,15: 
Piccola storia della canzone 
italiana; 14: Buon pomeriaaio; 
16: Programma per i piccoli: 
m Gli amid di Sonia »; 16,20: 
Per voi giovani; 18,20; Come 
e perche; 18.40: I tarocchi; 
18,55: Cronache del Mezzo-
giorno; 19,10: Appunlamenlo 
con Shostakovich; 19,30: Un 
disco per Testate; 20,20: An-
data e ritorno; 21,15: Rasse-
gna del Premio Italia 1971 : 
22,15: Concerto operistico 

Radio 2° 
GIORNALE 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. 
24: 6: I I mattiniere; 7.40: 
Buongiorno; 8.14: Musica 
espresso; 8.40: Opera Fermo-
posta; 9.14: I tarocchi; 9,35: 
Suoni e colori deH'orchestra; 
9,50: « Prima che il gallo catv 

ti a, di Cesare Pavese; 10,05: 
Un disco per Testate; 10,35: 
Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 12,10: 
Trasmissioni regionali; 12,40: 
Un disco per Testate; 13,50: 
Come e perche; 14,00: 
Su di giri; 14,30: Trasmis
sioni regional]; 15: Discosudi-
sco; 16: Cararai; 18: Speciale 
GR; 18,15: Long Playing; 
18,40: Punto interrogativo; 19: 
Titolelti di coda; 20,10: I I 
convegno del cinque; 2 1 : Su
personic; 22.40: « Un albero 
crcsce a Brooklyn a. 

Radio :V 
11,40: Musiche italiane d'og-
gi; 12: L'inlormatore elnomu-
sicologico; 12,20: itinerari 
opcristici; 13: Intermezzo; 14: 
Pezzo di bravura: 14.30: Ri
tratto d'autore: Darius Mil-
haud; 15,30: Concerto del pia-
nista Giuseppe La Licata; 
16,15: Orsa minore: 17: Le 
opinioni degli altri; 17,20: 
Classe unica; 17,35: Musica 
fuori schema: 18: Notizie del 
Terzo; 18.30: Musica leggcra. 
18,45: Piccolo pianeta; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 20,15: 
Cultura e politica delTAmeri-
ca Latina; 20.45: Idee e fatti 
della musica; 2 1 : II Giornale 
del Terzo - Seite arti: 21.30: 
Incontro con Camille Saint-
Saens; 22,30: Rassegna della 
critica musicale aH'estcro 

jper imiiacphi 1 
il francese 
perimmagmi 1 
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Lettere— 
all9 Unitec 

tiue volumi ciascuno L. 700 due volumi ciascuno I r ^ 

imparate 
congliocchi 
un metodo visivo sperimentato in 
tutto i mondo 
in 2000 dsegni tutto Hnglese e 
1 francese che bisogna sapere 

iGarzantj . 

Come agivano i 
tutori del-
19« or dine fascista» 
Cara Unita. 

il lavoro televisivo trasmes-
so per eclebrare il 25 Aprile 
festa della Liberazione, se da 
un lato ha suscitato sincera 
commozione in tutti coloro 
che hanno vissuto quel duri 
anni di dittalura fascista, ha 
dato tuttavia I'impressione, in 
alcuni sfumati episodi, che i 
« Reali Carabinieri » si com-
portasscro con una certa «• 
manitu verso t dctenuti poli-
i'tci in occasione dele frc-
quenti atraduzionio da un car-
cere all'altro, da una loca-
lita di conjino all'altra. 

Purtroppo non posso dire 
altrcttanto per quanto riguar-
da me e i miei compagni di 
processo, celebratosi il 16 e 
17 ottobre 1939 davantt alio 
ex tribunale speciale d'infuu-
sta memoria. Fummo prcleva-
ti dal carcere di S. Vitto-
re dopo circa nove mesi di 
detenzione in celle isolate, al
le quattro del mattino del 
gtorno 8, caricati sui furgoni 
come bestie e, attraverso i 
sotterranei de'la Stazione cen
trale trascinati, ammanettail 
e carichi di catene, su vago-
ni cellulari, vigilati appunto 
dai « Reali Carabinieri ». 

Moltt di noi erano febbrici-
tanti c benche rinchiusi in mi-
crocellette, all'interno delle 
quali non si poteva nemmeno 
metteisi scduti tanto erano an-
guste, non ci allentarono nep-
pine le manette malgrado le 
nostre tmploraziom, percib 
giungemmo alia stazione di 
Roma Termini, dopo 22 ore di 
viaggto, coi polsi gonji e san-
guinanti. Durante tl penoso 
tragitto chicdcmmo ripetuta
mente dell'acqua da bere, ma 
i nostri guardiani ci risposero 
tra sghignazzi ed insulti, che 
non avevano alcuna istruzione 
al riguardo. 

Quando cl tecero scendere 
per trasferirci — sempre am-
mucchiati alia rinfusa — sui 
furgoni che ci avrebbero con-
dotto al carcere di Regina Coe-
li noi gridammo: « Siamo de-
tenuti politici!». Allora i 
«Reali Carabinieri» ci per-
cossero piii volte coi calci dei 
fucili e ci fecero allontanare 
in tutta fretta. Ricordo che al
cuni viaggiatori in transito si 
fermarono ad osservare la di-
sgustosa scena e non pochi di 
essi manifestarono apertamen-
te il loro sdegno per la vile 
azione dei «tutori dell'ordine 
fascista ». 

PLIAMO PENNECCHI 
fMilano) 

II criminale 
nazista Kappler 
deve stare in galera 
Gentilissimo direttore, 

le riporto qui di seguito un 
appello al Presidente della 
Repubblica, che la prego di 
voter ospitare nel suo gior
nale. Gradirei fosse pubbli-
cato al piii presto e, pro
prio per questo, lo invio con 
le sole firme mia e dei miei 
fratelli, ma la informo che 
e in corso una raccolta di 
numerose firme di consenso. 
Dette firme saranno deposi-
tate presso VANFIM (Associa
tion nazionale tra le fami-
glie italiane dei martiri ca-
duti per la liberta della Pa
triot. Ecco il testo: 

«Signor Presidente della 
Repubblica, siamo i figll del
la medaglia d'oro tenente co-
lonnello dei carabinieri Man-
fredi Talamo. trucidato alle 
Fosse Ardeatine (targa nu
mero 320). Da tempo, abbia
mo appreso dalla stampa dei 
ripetuti tentativi. da varie 
parti intrapresi. per liberare 
il criminale Herberth Kap
pler. tuttora detenuto nel 
carcere di Gaeta per le nu
merose efferatezze perpetrate 
nel corso della sua "a t t iv i -
t a " . Non riteniamo impor-
tunarla a lungo con argo-
menti a lei tristemente noti, 
ma teniamo a porre in rilie-
vo che qualora tali iniziative 
portassero. in qualunque mo-
do e per qualunque motivo, 
a restituire la liberta ad un 
individuo che ha legato il 
suo nome ad una delle pagi
ne piu nere delle attivita na -
ziste in Italia, non solo 
la circostanza determinereb-
be un inquietante stato d'a-
nimo per i congiunti delle 
vittime. ma sarebbe una so-
Iuzione che oflenderebbe II 
senso di giustizia di tut to 11 
paese. La preghiamo. per tan-
to. di volerci sollevare dal 
penoso stato di incertezza, 
ponendo fine, con la sua au-
torevole parola. a quelle che 
ameremmo credere solamen-
te dicerie. Naturalmente, 
questa richiesta non e de t ta -
ta soltanto daH'afTetto filia-
le. ma dal sano sentimento 
che anima gli italiani che 
ancora credono nella necessi-
ta di non modificare il natu-
rale senso della giustizia». 

Ringraziandola per quanto 
vorra fare, signor direttore, 
la saluiiamo distintamente. 

Anna Maria TALAMO in 
FORTE, Gianfranco TA
LAMO. Mirella TALAMO 

in TAVOLONI 
(Roma) 

II libro sullc 
carceri bloccato 
a Porto Azzurro 
Cara Unita. 

puoi spendere una parola 
per la discriminaztone cultura
le che viene compiuta tcrso 
coloro che si trozano sepolti a 
vita tra quattro mura? Vengo 
al fatto: ho conosciuto un er-
gastolano di Orgosolo, Luigi 
Podda, attraverso le colonne 
del nostro giornale nelle pas-
sate elezioni regionali. Riepi-
logo brevementc la sua vicen
da. Il Podda aveva fatto il mi-
litare nel Friuli-Venezia Giu
lia. Con la caduta della ditta-
tura nera si det'c a combatte 
re contro i nazifascisti nella 
brigala partigiana Garibaldi 
assieme ad una cinquantina dt 
sardi; col nome di «Corro» 
agiva da staffclta m quelle zo
ne e fu uno dei pochi super 

stiti. Con la sconfitta del na-
zifascismo tomb ad Orgosolo 
e subito venne arrestato per 
delitti che mai pott commet-
tere. Non c'e verso di uscire 
dai sospettl quando si e orgo-
lese e I'errore cos) divenne 
una colpa. 

Luigi Podda clucticva m 
quella lettcra a TUnita, se 
qualche letlore avesse avuto 
dei libri da spcdirgli. Accolsi 
I'appello e gliene mviai un 
pacco. Da allora ho sempre 
avuto relazioni epistolary e ho 
spesso mandato libri. Ora, pe
rt, non capisco pet che un li
bro interessante ed educativo 
come « Le carceri in Italia i>, 
uscito recentcmente a cura di 
Salierno e Rtcci, non lo faccia-
7io avcre al dcstinatarto. For
se la censura di Porto Azzur
ro non I'ha ancora letto? Se 
e cosi spcro che saranno tan
to gentili, dopo la lettura, di 
consegnarlo al signor Luigi 
Todda. Coign I'occasione per 
inviargli tanli salutt 

Fmtcrnamente. 

GAETANO LIUZZI 
(Arco • Trento) 

II campioiie e 
andato all'estcro 
Signor direttore, 

sono rccentemente rientra
to dall'estero dove ho dovuto 
soggiomure per una dectna dt 
anv: non essendo rtuscito a 
trovare un adeguato imptego 
m Italia. Sono uno dei pochi 
che hanno avuto la possibilita 
di accoglicrc Tinvito — ricor-
da? — dell'on. De Gaspert: 
uandatc all'cstero dopo aver 
imparato le lingue stiuniere». 
Approfitto dt questa cono-
scenza per legtjere ogni tanto 
qualche giornale in lingua in-
glese. II 18 aprile scorso no 
avuto tra le mam una copiu 
dell'HeraM Tribune e mi e co-
pitata sotto gli occhi una let-
tera del scguenle tenore: 

«Mi C stato riferito che tl 
vostro giornale ha scritto die 
io sono il "Torquemada" della 
televisione italiana. Al contra-
rio, tutti in Italia sanno che 
io sono un campione della li
berta di espressione e del ri-
spetto delle opintom, secon
do i criteri della stampa de-
mocratica in tutto il mondo ». 

Indovinato il nome dell'au
tore? Forza, non ct vuole mol
to: e il nostro Italo De Feo, 
vice presidente della RAI-TV. 
Ed ora t nostri poveri lavo-
ratori che sono statt costret-
ti ad andarsi a cercare un 
pezzo di pane all'estero. non 
solo devono sentirsi rinfaccia-
re la « mafia italiana » ed es-
sere presi in giro per Titalia-
nissimo a delitto d'onore». 
No, adesso devono vergognar-
si anche perche il nostro Pae
se ha dato disgraziatamente t 
natali (e purtroppo anche un 
posto di dirigente di primo 
piano nell'ente statale televisi
vo) a questo piccolo — ahi-
me quanto piccolo — Torque
mada il quale, siccome non 
trova piii spazio sui aiornali 
italiani sommersi dalle sue 
lettere. e ora costrettn a scri-
verc a quelli strnnirri 

Cordialmente 
L. C. 

'Venpzif i ) 

Discriminazioni 
verso gli insegnanti 
di Lingue 
Carl compagni. 

scrivo a nome di un grup-
po di insegnantt supplenti lau-
reattst I'anno scorso o negli 
anni precedenti, pet denun-
ciare I'assurdita e la discri-
mtnatorieta dcll'ordmanza mi-
nisteriale del 23 marzo 1972. 
At laurcatt in Lingue e Let-
tcraturc stramere, put aven-
do sostenuto e supcrato Tesa-
me biennale di latino, e tolta 
la possibilita di insegnare Let
tere (italiano, storia ed edu-
cazione civica, geografia, la
tino), perche non provenienti 
dai licci classici o scientifici. 

E' chiara la volonta discri-
minatoria del goterno An-
dreotti nel voter privilegiart 
coloro che gia furono privi-
legialt. In questo modo la di-
soccupazione per gli insegnan
tt di Lingue c garantita: in
fatti pochissime sono le cat-
tcdrc di Lingue a dtsposizio-
ne. Si tenga inoltre presente 
che ta mngqior parte di noi 
non potra aveedcre at corn 
abilitanti (ma quando li fa-
ranno9 e come?) non avendo 
ricevuto un incarico a tempo 
indctermtnato nel enrrcnte an
no scolasttco. 

Spero che tutti gli insegnan
tt si rendano conto che solo 
una snstanziale srolla a sini
stra, pud determinarc una st
ria e profonda rijorma sco-
lastica e garanttre un posto 
di lavoro a tutti. come son-
cito dalla Costituzione. 

OAVIDE CALAMAM 
(Milano) 

Un aiuto a 
Circoli e Sezioni 

SEZIONE del PCI dl Ala 
(Trento): «Abbiamo aperto, 
dopo anni di inattivita, una 
nuora sede, raddoppiando in 
pocht ijiornt tl numero degli 
iscritti e portendn a 127 co-
pie la diflusione damenicale 
del giornale. Ora abbiamo bi
sogno dt libri e rirtste per 
jormarc una piccola biblio-
teca. Ci sercono anche ma-
mfesti ran. Incirizzare alia 
sezicne del PCI, presso Mo
reno Olivotto. Ala. provincia 
di Trento » 

LUIGI VALLANTE. via 
Nazionale 87, Cardito (Napo
li): nScrzro a nome di un 
gruppo di gtovam compa
gni che vorrebbero coslilut-
re un circolo culturale. Vnr-
remmo un aiuto in libri mat-
xisti e manifesti di Marx. 
Lenin, Gramsci, Togltatti». 

CIRCOLO FGCI a J . G. 
Grimauj), via Corradini 35, 
09016 - Iqlesias (Cagliari): 
a Abbiamo 27 iscritti che ci 
ripromettiomo di ^rtare 
presto a 40. II nostro iircolo 
t stato costituito da poco t 
ci mancano libri, opnscoh e 
giornali. Rivolgiamn un ap
pello ai Icttori perche ct 
aiutino ». 
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