
r U n i t d , / venerdl 16 febbrale 1973 PAG. 7 / spettacol i - a r te 
Bloccata da dc e funzionari 

la realizzazione del film 

Giordano Bruno 
fa il deserto 

all'Ente Cinema 
Le associazioni degli aufori e degli atfori promuovono 
una manifeslazione di protesta per marled! a Roma 

Le associazioni nazionali de
gli autori clnematografici 
(ANAC e AACI) e la Societa 
degli attori itallanl (SAD 
hanno declso di promuovere 
una grande manifestazlone 
pubbllca di tutta la cultura 
italiana per martedl alle ore 
18,30, davantl alia sede del
l'Ente Gestione Cinema a Ro
ma. 

L'iniziativa e stata presa in 
segulto ad un nuovo gravis-
6imo atto della maggioranza 
democrlstiana e burocratica 
del Consiglio dl amministra-
ziona dell'azlenda clnemato-
grafica statale, la quale ha 
bloccato ]a realizzazione di 
Giordano Bruno, il nuovo film 
di Giuliano Montaldo che do-
vrebbe essere interpretato da 
Gian Maria Volonte. 

II prod uttore aveva infatti 
precedentemente fatto sapere 
al Consiglio dell'Ente, a mez
zo telegramma, che la data 
del 14 febbraio era l'ultima 
utile per permettere 1'inlzio 
della realizzazione del film. 
Per l'altro ieri, appunto, il 
consigliere anziano aveva con-
vocato a norma di regolamen-
to — essendo Mario Gallo di-
missionario dalla carica di 
presidente — la riunione del 
Consiglio, per decidere sulla 
conferma della precedente de-
libera positiva sull'acquisizio-
ne, da parte dell'Ente, di 
Giordano Bruno. Ma la riu
nione non si e potuta svol-
gere perche i membri della 
maggioranza democristiana e 
ministeriale, con in testa il 
dottor Fauci — noto per es
sere contemporaneamente di-
rettore generale del Ministe-

ro delle Partecipazionl statali 
e presidente del Collegio del 
sindacl dell'Ente Gestione Ci
nema — l'hanno deliberata-
mente dlsertata facendo man-
care il numero legale. 

«II gruppo maggiorltario di 
potere nel Consiglio dl am-
mlnistrazlone delrEnte — af-
fermano gli autori clnemato
grafici e gli attori in un co-
munlcato —, i funzionari po-
llt'.cl o televisivl che usurpa-
no 11 ruolo di esperti, i bu-
rocratl minlsteriali che lo 
compongono, persistono con 
pervicace e sprezzante coeren-
za in quella politlca di re
pressions culturale, di oscu-
rantismo confessionale e di 
discriminazione ideologica che 
ha sempre caratterizzato le 
loro azioni, a partire dal ri-
fiuto del film di Ferreri e 
Bellocchio, per arrivare, con 
il governo di centro-destra, 
alia recente nota direttiva e-
messa 11 25 settembre 1972 
dal ministro delle Partecipa
zionl statali». 

Proprio per impedire che 
questo gruppo di persone « di-
venti padrone assoluto del 
campo», magari anche attra-
verso la nomina ministeriale 
di un presidente tecnico-bu-
rocrate o che sia addirittura 
legato all'attuale maggioran
za govemativa, 1 cineaati e 
gli attori promuovono la ma
nifestazlone del 20, alia qua
le, per 11 momento, hanno 
gia dato la loro adesione il 
Sindacato degli scrittori, la 
Federaz'one nazionale degli 
artisti della CGTL e il Sinda
cato del musicistl italiani 
(SMI). 

Strehler ripropoae a Prato « L'Opera da tre soldi» 

Con banditi e straccioni 
Brecht diverte e allarma 

L'involucro affascinante che avvolge la rappresentazione attenua in parte 
la forza d'urto del testo • La storia ambientata negli Stati Unit! alia vigilia 
della grande crlsi - Accoglienze entusiastiche per gli attori e per il regista 

a a 

Mllva nella parte ' di Jenny 
(telle Spelonche 

In scena a Reggio Emilia 

«Kovancina» svela 
il suo vero volto 

L'opera di Mussorgski presenfafa nella rivelalrice revisione di Scioslakovic dagli arti
sti del Teatro Nazionale di Lubiana • Lo spettacolo si replica a Parma e a Piacenza 

Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA, 15 

Un teatro gremito dl spetta-
tori entusiasti, gli interpreti 
chiamati innumerevoli volte 
alia ribalta, un clima di fe-
sta per un'opera fuorl dal 
normale repertorio italiano, 
sono cose rare e confortanti. 
Rmgraziamo quindi il Teatro 
Nazionale di Lubiana che ha 
portato in Emilia (e a Bre
scia) una ammirevole edizio-
ne della Kovancina di Mus
sorgski, nella revisione di 
Sciostakovic, rivelando — di-
ciamolo pure — 11 vero volto 
di questo straordinario capo-
lavoro della scuola russa. 

Pochi glomi or sono parla-
vamo del Boris e delle sue 
vicissitudini. Quelle della Ko
vancina sono anche maggiori. 
Esse cominciano nel 1872 
quando Mussorgski, dopo la 
storia del tragico zar, comin-
cia la stesura di un nuovo 
affresco storico dedicato al-
l'ascesa di Pietro il Grande 
in una Russia oppressa dai 
Boiardi, divisa tra lotte dina-
stiche e religiose. Nel suo ge-
niale entusiasmo di rinnova-
tore del teatro lirlco, Mussor
gski non si awede che l'ope
ra e ancora piu «rivoluzio-
narian della precedente, pri-
va com'e di un protagonista 
centrale e suddivisa in qua-
dri ed episodi in cui di volta 
in volta emergono i rappre-
sentanti deirarcaico mondo 
russo: i bestiali Kovanski che, 
con la loro congiura, danno 
il name all'opera, i settari le-
gati agli antichi riti ortodos-
si, i falsi riformatori, lo Zar 
Pietro che non compare in 
scena ma che incombe attra-
verso le trombe delle sue 
truppe. Per una decina d'an-
ni. sino alia triste morte in 
ospedale nel 1881, Mussorgski 
si stored di ridurre a unita la 
materia incandescente. 

Quando le sue carte passa-
rono nelle mani dell'amico e 
collega R mski Korsakov, que-
sti scoprl che la Kovancina 
era cresciuta come uno ster-
minato racconto cui manca-
vano rorchestrazione a qual-
che battuta del finale, ma in 
cui formicolavano le variant!, 
gli episodi, 1 personaggi mag
giori e minor!. Rimski si po
se al lavoro con mirabile de-
vozione, ma anche col crlte-
rio di un artista dell'epoca 
di fronte a un'opera che so-
prawanza di decennl il pro-

Iirio tempo. Per prima cosa, 
a sfrondo di tutto quello che 

gli sembrava superfluo; poi 
la orchestrd secondo il nro-
pr:o gusto coloristico. eliml-
nando tutte le geniali auda-
cie mussorgsklane apparente-
mente erronee. 

Solo in questi anni, dopo la 
pubblicazione delle carte Ine-
dite di Mussorgski, si e av-
vertita la necesslta di una ver-
sione piu fedele. Sciostakovic 
si e assunto il compito colos-
sale di rivedere e orchestra-
re lo spartlto per canto e pia
no nordinito dal famoso stu-
dioso Lamm, ed 6 questa edl-
zione che 11 Teatro di Lubia
na ha portato ora In Italia 
dove essa era sconosc'uta 
jEaturalmente. neppure Lubia
na ci da tutta l'opera; ma. 
nonostante qualche taglio, ap 
poiono una quantlta di stra-
ordinarJe novita, spccialmen-
tp nel primo atto, assal piu 

popolaresco di quanto si cre-
desse e nella disputa del prin-
cipi in cui si discute (come 
nel Don Carlos di Verdi) del
le sortl del regno. Anche il 
finale 4 nuovo, ma qui il di-
rettore Bogo Leskovic ha po-
sto a sua volta le mani nel 
lavoro rimanegglando la con-
clusione in modo fortemente 
teatrale: fin troppo, ci sem-
bra, rispetto al resto e col 
sacrlficio della straordinaria 
scena dell'esilio di Galizin ri-
fusa tra i cori dei settari sul 
rogo. 

A queste novita si aggiun-
ge 1'orchestrazlone di Scio
stakovic che, a quanto si pud 
giudlcare da una sola audi-
zione, e di una sbalorditiva 
esattezza: scabra, priva di 
inutili omamenti, sobria nella 
distribuzione dei colori stru-
mentali secondo 11 modello 
del Boris autentico, in modo 
da dare il massLmo risalto ai 
personaggi e alia tragedia. 
E*. in una parola, una magni-
fica revisione secondo i cri-
teri dei nostri giorni. L'aver-
la scelta e realizzata e g:a 
un grandissimo merito del 
Teatro di Lubiana, ma averlo 
fatto in modo quasi perfetto 
1M del miracoloso. 

Scene essenziali (di Vladi
mir Jedrinsky), con pochi 
elementi precis! e suggestivi; 
regia (Leskovsck) priva di 
orpelll macchlettistici, e — 
per quel che riguarda la par
te musicale — una condotta 
delle voci e deU'orchestra di 
un ammirevole nitore. 

Quel che risulta e uno spet
tacolo di un equilibrlo raro, 
in cui tutto si inserisce al suo 
posto giusto, a riprova di una 
civilta musicale di alto livello. 
Non occorre dir altro. Ma non 
sarebbe giusto non citare la 
qualita dei cori, capaci delle 
piu raffinate sfumature e de
gli efTetti piu potent!, quella 
deU'orchestra magnifica di 
colore sotto la gulda di Bogo 
Leskovic. direttore ecceziona-
le per autorita e intelligenza, 
e, inline, la formazione di 
una compagnia che non la-
scia nulla a desiderare. Ri-
cordiamo almeno lo straordi
nario basso Stefan Elenkov 
(Diositeo) e Bozikov (Ivan). 
Filippi (Andrei). Prancl (Ga
lizin). Milka Evtimova (Mar-

fa), Smerkoll, Vilma Bukovec 
e tutti gli altri. Del succes-
so a Reggio abbiamo detto. 
Ora l'opera si ripete a Pia
cenza e Parma. 

Rubens Tedeschi 

Protesta alia RAI 
di Luigi Nono 

Luigi Nono ha inviato alia 
direzione dei programmi cui-
turali della RAI-TV un tele
gramma con il quale dlchiara 
di non permettere l'utilizza-
zione — che non gli e stata, 
tra l'altro, mai chiesta — di 
alcune sue muslche come co-
ionna sonora della teletra-
smissione La paura di Giulio 
Macchl. H composltore, che 
ha saputo delle intenzioni dei 
realizzatori del programma 
soltanto dalla lettura dei gior-
nali. sostiene giustamente che 
II carattere delle sue compo-
sizioni sarebbe falsato qualo-
ra esse dovessero commentare 
fatti e immagini con la cui 
tematica non hanno nulla a 
che fare. 

Consegnato 
a Gregoretti 

il premio della 
Settimana 
di Lipsia 

Un premio speciale della 
Settimana internazionale del 
documentario e del cortome-
traggio di Lipsia e stato asse-
gnato a Ugo Gregoretti, fe-
steggiato nel corso di un ri-
cevimento svoltosi nella sede 
del l'ambasclata della Repub-
blica democratica tedesca a 
Roma, par il suo documenta
rio Morte sul lavoro. II film, 
girato a Taranto. e una testi-
monianza drammatica delle 
« morti blanche* awenute lo 
scorso anno in una fabbrica. 

A Rischiatutto terza 
vittoria di Boftesini 

Nuova positiva puntata per 
il campione in carica Ieri sera 
a Rischiatutto. Enzo Bottesini 
ha vinto infatti ancora una 
volta, incamerando altri 6 mi-
lioni e 640 mila lire In sole 
tre settimane egli ha dunque 
vinto 17 milioni e 640 mila 
lire. 

Gli sfidantl non sono mai 
risultati di grande ostacolo 
per il campione, al quale qual
che sorpresa sarebbe potuta 
eventualmente derivare eolo 
da Maria Teresa Lattanzi, 20 
anni, studentessa di letters a 
Roma, esperta In storia del 
Rlsorgimento. La giovane, nel 
complesso, non ha sflgurato: 

con una condotta di gara ocu-
lata, aiutata da tre jolly, e 
riuscita a concludere In ca-
bina con un raddopplo che le 
ha fruttato 1 milione e 280 
mila lire. Nettamente negati-
va, Invece, la prova dell'altro 
concorrente, II cinquantaquat-
trenne Marino Miceli, abitan-
te a Badi (Bologna), radlo-
amatore laureato in fislca; pur 
avendo dimostrato ottlma co-
noscenza della storia della ra
dio da Marconi ad oggl, ma
teria per la quale si era pre-
sentato, e flnito sotto zero, 

}>er cut non ha avuto neppure 
a posslblllta dl glungere alle 

domande del raddopplo finale. 

Dal nostro inviato 
PRATO, 15. 

Gil applausl sembrava non 
dovessero finire mai, ieri sera 
(megllo sarebbe dire stanot-
te: si era gia attorno all'una 
e trenta), al termine dell'Ope-
ra da tre soldi di Bertolt 
Brecht, in scena al Metasta-
sio. Prato ha quasi «adotta-
to» Giorgio Strehler: gli ha 
offerto un luogo di lavoro, di 
rlcerca e di riflessione, in mo-
mentl dlfficill per lui (l'espe-
rienza del Gruppo Teatro e 
Azlone); tomato il regista al
ia testa del Piccolo dl Milano, 
la citta toscana ha mantenu-
to con lui una specie di rap-
porto privilegiato, benche 
sia stato poi solo per motivl 
accidental! (1'lnfortunio - dl 
Mllva, la malattla dl Gianni 
Santuccio, che ne ha impo-

! sto la sostituzione con Modu-
, gno) se quello che avrebbe do-

vuto essere l'lnlzio d'una serie 
di repllche fuorl sede si e tra-
dotto In una «prima» per 
l'ltalla, con tutta la tenslone 
e l'emozione e anche la fe-
stoslta del caso. 

La rlproposta italiana del-
YOpera da tre soldi, da parte 
di Giorgio Strehler, avviene 
a notevole dlstanza dalle edl-
zioni precedent!, dl pooo dls-
simlli fra loro: 1956, 1958, 
1960 (quest'ultima a Parigi). 
Molte cose sono intanto oam-
biate, da noi e nel mondo; 
moltl e fondamentali proble-
mi, dramml, contrast! rlman-
gono tuttavia aperti. Certo, la 
forza d'urto che l'Opera eb- -
be, in questo nostro paese, 
nel pieno del «centrismo di 
ferrow e della guerra fredda, 
resta nella memorla come 
un fatto irripetibile. Ma ha 
pure qualche ragione Strehler 
nel dire: «Sempre, nella so
cieta capitalistica, la "favo-
la" dell'Opera da tre soldi 
sara emblematica e perti-
nente ». 

Ora il regista, portando a 
compimento 1'operazlone in-
trapresa nel 1956, ha travasa-
to del tutto la vicenda, dalla 
Londra che Brecht irontca-
mente ricreava sulla traccia 
di John Gay, agli Stati Uni-
tl del periodo di poco pre
cedente la grande crlsi: pe
riodo one coincide con quel
lo della oomposizione e della 
clamorosa affermazione del
l'Opera, apparsa suite scene 
berlinesl nel 1928. La colloca-
zione amerlcana, peraltro, 
non e «realistica», ma me-
diata dal rifezimento a forme 
d'espressione come 11 cinema 
hollywoodlano dell'epoca o 
sull'epoca — gangsteristlco, co-
mlco puro e commedia sofisti-
cata, musical — che lnsieme 
con varie altre, dal cabaret 
al melodramma « grandioso », 
castltuisoono, attraverso il va-
glio critioo e lo sforzo unifi-
cante della regia, l'amplo re-
gistro dello spettacolo. H qua
le si apre, appunto, in chia-
ve di cabaret, col cantastorie 
plebeo muoato in elegante 
entertainer dalla voce agra, e 
si chiude (prima deH'apostro-
fe finale, riscritta da Brecht. 
pioprio per Strehler, appello 
dlretto ed esplicito alia lotta 
contro 1'inglustizia, per il 
trionfo dell'umanita) In un 
clima operistico, sarcastlca-
mente sottolineato: il messag-
gero che salva Mackle Mes-
ser dalla forca non cavalca 
un destriero ne una statua 
equestre; sbuca invece con la 
testa tra le figure maestose 
d'un classico siparlo all'lta-
liana. 

Gia da questi accennl si 
comprendera come la nuova 
Opera da tre soldi sia ticca 
d'immagini, di valor! plasti-
ci e dinamici, cui si connetto-
no, certo non secondari. quel-
II musicali: la partitura di 
Kurt Weill, ben curata da Pio-
renzo Carpi e Gino Negri (e 
dallo stesso Strehler). 

Strehler ha Riocato la car
ta di una dialettica a ambi
guity » brechtiana: «l'appa-
renza del divertente che di-
venta di continuo allarman-
ten, il «gradevo!e» e lo 
«sgradevole » sottil mente in-
trecclatl. Si awerte pero II 
rischio che il piacere dell'oc-
chio e deirorecchio prenda 
il soprawento. La metafora 
dl auesto Brecht pur gia 
marxista denuncia for«e srn-
tomi di logoramento. I/indti-
st-ria del crimine. l'industria 
della mendicita. affini e riva-
li, a oonflitto nelle persone 
di Mackle Messer e di Pea-
chum, ma poi destinate al-
rassorbimento o alia distru-
zione da parte delle grand! 
«flnanziarie», dei monopoli 
strapotenti: ecco un tema, e 
centrale, che ha sempre peso 
e validita. Ma il testo, e an
che nell'elaborazione accen-
tuatamente spregiudicata che 
ne e stata fatta, risulta oggi 
a volte dispersivo, svlato su 
canali polemicl traversi, nu-
trito di veleni cui il pubbli-
oo borghese pare essersi rc-
lativamente assuefatto. 

Per contro, cl6 che ancora 
scotta e brucia (si pensi al-
l'amlcizla tra il bandito Ma
ckle Messer e il capo della 
polizla, alle loro nostalgie di 
soldati ooloniali, al loro so-
dalizio d'interessi) e in cer
to modo attenuate smorza-
to dall'lnvolucro arTascinan-
te della rappresentazione. dal 
suo stesso rltmo agevole e 
snello nonostante la lungnez-
za complessiva dei tre tem
pi in cui l'Opera e qui divi
sa, e che sono comunque in 
crescendo d'lnventiva e dl 
qualita: e nel terzo che si 
colloca, credlamo, il momen
to piu alto e fruttifero, con 
quel corteo dl straccioni prl-
vo d'ognl residuo naturali-
stlco, splendidamente stilizza-
to come un balletto meccanl-
oo, oongenMe alia •obrieU 

dell'implAito scenografico dl 
Ezio Prlgerlo (suol anche 1 
costumi): un muro dl mat-
tonl sul fondo, sopra 11 qua
le stanno due grand! ruote, 
mcornlciate da una ghirlan-
da dl lampadlne; un slpariet-
to a mezzo palcoscentco; e 
arredl, suppellettlll di non 
grave ingombro per flngere 
1 dlversi ambient!. 

La recitazione 6 In dlffe-
rente misura impostata sul 
modulo eplco, a seconda dei 
personaggi \e anche degli In
terpret!, per l'estrazlone non 
omogenea di questi. Gianrlco 
Tedeschi appare a suo agio 

Jacopo Napoli 
si dimette 

dal Consiglio 
accademico di 
Santa Cecilia 
II maestro Jacopo Napoli. 

direttore del Conservatorio 
di Santa Cecilia si e dimesso 
dal Consiglio dell'Accademia, 
in segno di protesta contro i 
metodi autoritari del presi
dente Renato Pasano. 

Ne da notizia lo stesso Na
poli in una lettera inviata ai 
giornali, nella quale egli ri-
corda come la Presidenza del
l'Accademia abbia di punto 
in bianco impedito, interrom-
pendo un'antica tradizione di 
collaborazione, ai professori 
del Conservatorio dl assistere 
al concerto che il complesso 
«New Phonic Art» ha tenu-
to 11 9 febbraio nella Sala 
accademica di via dei Greci. 

Lo spiacevole episodio — 
gia denunciato dal nostro 
giornale — ha avuto un se
gulto allorche lo stesso Pa
sano ha respinto, facendolo 
restituire da un implegato 
alia direzione del Conserva
torio, l'elenco dei professori 
e degli student! prescelti, se
condo una normale praasi, per 
assistere al concerto slnfoni-
co dell'll febbraio all'Audi-
torio. 

Di fronte a questo atto di 
stlzzosa ostillta, 11 maestro 
Jacopo Napoli ha rassegnato 
le sue dimissioni dal Consi
glio dell'Accademia, incontran-
do la solldarieta degli inse-
gnantl e degli allievi, che gli 
hanno fatto pervenire due di-
stinte lettere di apprezzamen-
to per l'atto compiuto. Inol-
tre, 11 13 febbraio. 11 collegio 
dei professori del Conserva
torio ha deciso alTunanlmita 
di inviare una lettera di fer-
ma protesta al presidente del
l'Accademia di Santa Cecilia. 

Gli insegnanti — rende no
to il maestro Napoli nella sua 
lettera — hanno ribadito che 
la scelta dei docenti e degli 
studentl per la partecipazione 
al concert! accademici. resta 
di propria competenza e che, 
pertanto, contlnueranno rego-
larmente ad Inoltrare gli 
elenchi dei prescelti per as
sistere alle manifestazion! ar-
tlstiche alia presidenza del-
l'Accademia (alia quale, co
m'e noto, in base a norroe 
superate e contestate dalla 
stessa orchestra stabile del-
1'istituzlone. e ancora affidata 
la gestione dei concert! -
Tidr). 

al l direttore del Conserva
torio — conclude la lettera 
del maestro Napoli — confer-
mando la irrevocabilita delle 
sue dimissioni dal Consiglio 
accademico, auspica che il 
presidente dell'Accademia na
zionale non venga meno ad 
una tradizione che trova ra-
dici profonde nelle finalita 
cultural! assunte dall'Acca-
demia stessa». 
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] | cartellone 
dell'Arena 
di Verona 

VERONA, 15 
II sovrintendente dell'Enie 

Arena, Carlo Alberto Cappel-
li, con la collaborazione del 
direttore artistico maestro 
Armando Gatto, sta deflnendo 
in ognl dettaglio il cartellone 
del cinquantunesimo Festival 
deU'opera lirica che, come an-
nunciato, si svolgera dal 14 
luglio al 26 agosto 

Simon Boccanegra, l'ope
ra verdiana che inaugurerk la 
stagione sabato 14 luglio con 
repllche 11 22 e 28 luglio, 3 e 9 
agosto, sara diretta da Nino 
Sanzogno. La Gioconda (pri
ma rappresentazione il 15 lu
glio, repllche 11 21, 26 e 29 
luglio, e 4, 12, 19 e 25 agosto) 
e affidata a Francesco Moli-
nari Pradelli; Gianandrea Ga-
vaszeni, la sera del 18 luglio, 
dirigera Messa da requiem di 
Verdi, destlnata a celebrare 
il centenarlo della morte di 
Alessandro Manzonl. La Bohe-
me (prima rappresentazione 
II 5 agosto, repllche 11 10, 15, 
18, 21, 24 e 26 agosto) sara 
diretta da Peter Maag. II bal
letto Cenerentola di Sergei 
Prokofiev da Carlo Felice Cil-
lario. 

nel disegnare un Peachum ar-
guto, distaccato, commenta-
tore e narratore di se e de
gli altri. Domenlco Modu-
gno (Mackle Messer), cui e 
toccato il compito piu arduo, 
per 11 suo tardlvo Inserlmen-
to nella distribuzione, non ha 
ancora consegulto la neoes-
saria compattezza e inclsivlta 
di tono; ma dice assai bene 
le ultime pagine dell'Opera, 
con la villoniana ballata degli 
implccati, e interpreta i songs 
in modo sicuro limpldo, a 
gara con Milva (Jenny delle 
Spelonche), acclamatlsslma 
come cantante, ma anche co
me attrlce, per la sua lndub-
bla «grinta», rllevata dal 
trucco; nella dupllce veste re-
citatlva e canora ha anche 
un ottimo risalto Adriana In
nocent! (signora Peachum), 
ohe si e guadagnata un ap-
plauso personale (ma tutti ne 
hanno avuti) con la Ballata 
della schiavitu sessuale. Piu 
sfocata, nel secondo aspetto, 
Giulia Lazzarln! (Polly), le 
cui educate ma limitate ri-
sorse vocal! sono messe a 
dura prova; e non troppo ade-
guato alia parte Gianni Agus, 
che come capo della polizla 
(sia pure visto da Strehler, 
stavolta. non in divisa ma in 
abito da cerimonla) dovreb-
be spiccare di piu. Nel con-
torno. si distingue Glancar-
lo Dettori, attento ed effica-
ce, ma sono anche da ricor-
dare Laura Ambesi. Guerrino 
Crivello, Cip Barcelllni e l'in-
sieme della Compagnia, che 
ha ricevuto, come dicevamo 
in principio, accoglienze trion-
fali, culminate in una frago-
rosa, interminabile ovazione 
per Strehler, per il Piccolo, e 
si capisce, per il grande 
Brecht. 

Aggeo Savioli 

rsa i v!7 

Sugli schermi 
da domani 

Ultimo tango 
dissequestrato 

BOLOGNA, 15. 
Ultimo tango a Parigi dl 

Bernardo Bertoluccl tornera 
sabato in clrcolazlone in nu-
merose citta d'ltalia: il film 
e stato, infatti, dissequestrato. 

Oggi il Tribunale di Bolo
gna (presidente Abis, giudici 
a latere Cocco e Poll), che 
gia aveva assolto l'opera ci-
nematografica daU'accusa dl 
«oscenlta», ha confermato, 
con ordinanza emessa in Ca
mera di consiglio, che 1'esat-
ta lnterpretazlone del proprio 
verdetto sign! flea va restituire 
le « pizze » del film, ad ecce-
zione dl un'unlca copia da 
conservarsl per le eslgenze 
d'appello, agli aventl diritto, 
cioe al produttore Alberto 
Grimaldl, al regista Bernardo 
Bertoluccl e al rappresentan-
te della casa distributrlce, 

Ubaldo Matteucci. 
II P.M., dottor Latin!, ha 

condotto con accanlmento e 
zelo degni dl mlglior causa, 
la sua battaglia per impedire 
che il film fosse rimesso in 
clrcolazlone. Egli ha prima 
tentato di contestare il di
ritto di uno degli awocati del 
la difesa, 11 professor Glanniti. 
di chledere la restituzlone del 
la pellicola; poi ha sostenuto 
che per avere indietro le co-
pie di Ultimo tango a Parigi. 
Grimaldl avrebbe dovuto di-
mostrare un'altra volta dl 
esserne il produttore; e, infine 
e entrato nel merito, sostenen-
do che 11 Tribunale non aveva 
la facolta di ordinare il dls 
sequestra del film. Con la 
decisione presa alia fine del 
1'udienza, tutte queste prete-
stuose richieste sono state net
tamente respinte dal giudici 

Charles Aznavou' 
si rompe 

una gamba 
GINEVRA. 15. 

Charles Aznavour si e rotto 
una gamba sciando nella lo-
calita svizzera di Crans, dove 
possiede un villino. II can
tante e stato trasportato In 
elicottero a Sion, e di 11 e 
tomato in Prancia in aereo 

oggi vedremo 
• j . SPORT <2>re 17) 

- Va in onda questo pomeriggio, In ripresa diretta dall'Ip-
podromo romano di «Tor di Valle» la telecronaca del «Pre
mio Nievo» corsa «tris» di trotto, la consueta competizione 
ippica del venerdl che vede allineati diclassette partenti su 
tre nastri, alia dlstanza del doppio chllometro. 

LA FISARMONICA (1°, ore 22) 
' Orletta Bert! e l'ospite d'onore di questa quarta ed ultima 

puntata della Fisarmonica, il programma dedicato a Peppino 
Principe e al suo inseparabile strumento. Nel corso della tra-
smissione, la Bertl si esibira in due motivl folcloristici emi-
liani: L'uva fogarina e Addio morettin ti lascio. Paola Mu-
siani. invece, ospite fissa del programma, interpretera Pas-
serk, prima di dar via libera alle esecuzioni di Peppino Prin
cipe, il quale chiudera la trasmlssione con Mosca ore 21 e 
Rapsodia del Gargano. 

DOSSIER 321 (2°, ore 21,20) 
L'adattamento televisivo di questi due tempi di Pierre 

Boulle, con la regia dl Guglielmo Morandi e con Lia Zop 
pelli, Mario Feliciani, Giancarlo Dettori, Lucio Rama, Antonio 
Battistella, Magda Mercatali, Antonio Salines nelle vesti di 
protagonist! — e ambientato in Inghilterra, sullo sfondo della 
seconda guerra mondial©. Attraverso 1 moduli narrativi tipici 
del giallo. Dossier 321 narra di un ufflciale reduce dal fronte 
ove e stato gravemente ferito. Una volta guarito, il militare. 
fervido sostenitore della campagna per rinsaldare 11 morale 
nazionale, si dedica con successo all'attivita giomalistica. 
Malgrado la sua fedelta alia causa inglese e la sua opposi-
zione al nazismo, e'e chi nutre forti sospetti sull'effettiva 
lealta deU'ex-combattente... 

programmi 

TV nazionale 
9,30 Trasmissionl scola-

stiche 
12^0 Sapere 

Replica della terza 
parte di aVisita ad 
un museo: il Lou
vre ». 

134)0 Ore 13 
13,30 Telegiornale 
14M Una lingua per tutti 

Corso di francese 
15,00 Trasmissionl scola-

. stiche 
174)0 La gallina 
17JO Telegiornale -
17̂ 45 La TV dei ragazzi 

18,45 Spazio musicale 
19.15 Sapere 
19,45 Telegiornale sport 

Cronache Italians 
20,30 Telegiornale 
21J0O Stasera 
22J00 La fisarmonica 

Spettacolo musicale 
di Giorgio Calabre-
se con Peppino 

' Principe e la sua fi
sarmonica. 

23,00 Telegiornale 

TV secondo 
174)0 Ippica: corsa tris 
21,00 Telegiornale 
21^0 Dossier 321 

Commedia 

Kadio 1° 
GIORNALE RADIO: or* ?. 8. 
12. 13. 14, I S , 17. 20 , 21 
• 23; 6? Mattatiao HHMicaj*; 
6 , 4 2 J AimMMcco; « ,47: Conw 
* p*rchi; 8.30: L« CMWOfi* 
4M mattiMO; 9: ipmttacif: 
9,1 SJ V O I *4 lei 10: Special* 
CR; 11,20: S*ttiMMiW eorta; 
12.44: Mad* in Italy, 13.13: I 
raveled: Donor**-, 13.27: Un* 
w i — n B i m trcrit* miirati; 14: 
Zikatao** itaNaaO; 15,10: Pww 
«oi ffiovant; 1S.40: O n * * v*r-
«*1 17,08: I I grra*of«; 1 8 ^ 5 : 
Intarrallo •maical*; 19.10: 
Italia eft* lavor*: 19.25: IH-
iMrarl o**t i<t id; 20,20: Anga
ra • r I tot wot 21,15; I concarti 
4% Torino: Dirvttor* Ceor** 
Alwanoar AlbrtcM; 23.20: 
ftaak. 

Knrfin 2° 
ClORNALf RADIO* or* 8,30. 
7.30. 8,30. 9 .30. 10,30. 11.30. 
12,30. 13.30. 15.30. 16.30, 
18,30. 11,30. 22,30 • 24; 8: 
II nattinrarot 7.40: l*o*t<*r-
no; 8,14i Tr* methri * * r t* i 
8.40: Caltarla 4 * 
mai 9,1 Si toonl < 
r n u M U m 9,35« Una moafca 
I * ca** voatrat * , 5 0 J F M I M 
w hHI** 41 W*TT* cn»*a V*-

10,05t Caaxenl par tvtMi 

10,35: Dalla 
12,10: T r w l i i i o n i realaaili. 
12,40: Alto ondioMirto; 13 
Hit Pmntoi 13,35: r>ai*«i*lan 
4o fra I* not*; 13,50: Conn i 
perche; 14: No* ai *a mat. 
14,30: TraMniuioni it«Jon*li; 
15: •onto intcrrooatlTO; 15,40-
Cararai; 17.30: Spvclat* OR: 
17.45: CMaotat* Roma 3 1 3 1 ; 
19,55: Caruoni m n aomic 
ri; 20.10: Boon* la prima!. 
2 0 3 0 : Sojariaaici 27^43: tmi-
liaao Zapata; 23,05: tooaanot 
te rantaama: 23,20: Mnalca l*«-

KaHio 3° 
9,30: La Raalo par w Scooic. 
10: Coacert* 4i aamtwat 1 1 : La 
Ra4to par w tcaol*| 11,407 
Musick* italiana 4 'onri 12,15-
La mtnlca nel taatpat 1S.30-. 
In t i imauo. 14,30: I I 41ac* In 
vatrlna; 15,15: U Uafoni* tfi 
Joan Siaalias; 18,15: Alouan-
4ro Maano: 17,20: ClaM* Unr
eal 17,35: rot t l ra foam; 
17,45: Scoola Matama; 18> 
Notisi* o*l Tanot 18,45: Pic
colo pianatai 19,15: Concerto 
4i Ofal aarai 20,15: La malat-
Ha inf*ttlv*i 28.45: I I cinema 
italiano aoail anni m i a a t a i 
l i t Ctomala 8*1 Terra - tat-
t * arttt 21,30: terata a aat-
aattat 22,30i Patliama 41 apet-

Lettere— 
all' Unita: 

TH 

« Un anno fa ho 
visto sette miei 
amici alpini morire 
sotto la valanga» 
Caro compagno direttore, 

il 12 febbraio segna un tri
ste anniversario. Esattamente 
un anno fa morivano a Mai-
ga di Villalta, in provincia di 
Bolzano, sette alpini del bat-
taglione s Tirana r>, nel qua
le io ho consumato 15 mesi 
delta mia vita. Ho vissuto at-
timo per attimo la terribile 
vicenda, , terminata con la 
astragea di sette ragazzi, tut
ti ventenni. Uno del miei ami
ci era sposato e la moglte, 
pochi giorni prima della stra-
ge gli aveva scritto che pre
sto sarebbe stato papa, giac-
che portava la gravldanza da 
otto mesl. Ad un altro carls-
simo amico, Gianfranco Bo-
schini, della provincia di Ber
gamo, avevo promesso, pri
ma che morisse, che mi sa-
rei sempre ricordato di lui 
e che avrei denunciato ognl 
anno il perche di queste as-
surde tragedie. 

La stampa borghese in quel-
t'occasione riempiva le colon-
ne esaltando 1'it eroismo degli 
alpini» e trascurando le cau
se della drammatica vicenda. 
Per questi signorl il vocabo-
lario si era ristretto ad una 
sola parola: « Fatalita ». Men-
zogna! Questi sette ragazzi mo-
rirono perche gli ufficiali su-
periori ttgiocavano alia guer
ra ». Era prevedibile o meno 
la valanga? La commissione 
militare d'inchiesta aveva ri-
sposto «no», ma i valligia-
ni — un po' piu competenti 
— erano fortemente di pare-
re contrario. Ho potuto assi
stere con la 49* compagnia 
alle esequle nella caserma di 
Merano. PiU che una cerimo-
nia funebre, sembrava un ra-
duno di generali. A tenere il 
rito religioso e stato chlama-
to monsignor Corazza, che ha 
approftttato della morte dei 
miei sette amid per esaltare 
c I'abnegazione degli alpini nel 
servire la Patria*. 

Forse sarebbe necessario fa
re una statistica delle morti 
in « grigioverde» come e sta
ta fatta per le «morti bian-
che» dei lavoratori. Chi sono 
i responsabili degli itinerari 
omicidi? Chi da Hcenza di 
mettere a repentaglio le vite 
dei militari? Perche devono 
essere sempre i proletari a 
soccombere? Denunciare que
sto o quell'ufficiale dl tcomi-
cidio colposo plurimox non 
serve a niente. Bisogna anda-
re alle radici del marcio. Si 
vedra ad esemplo che le For-
ze Annate subiscono forte
mente Vinquinamento fascista, 
che i militari vlvono in un 
ambiente repressivo e antico-
stitUzionale. E' da qui che bi-
'sogna incominciare a cambla-
re le cose. 
-- Unabbraccio. 

'* GIAN CARLO ANZANEL 
(Gorizia) 

I « super-rapidi » 
non sono per 
gli emigrati 
Caro direttore. 

alcuni giorni or sono, recan-
doci da Milano a Roma, ab
biamo avuto modo di prova-
re le condlzionl alquanto dl-
sagevoti in cui sono costretti 
a viagglare i passeggeri suite 
linee ferroviarie che collegano 
Vltalia settentrionale alia Ca
labria e alia Sicitia. La mag-
gior parte dei viaggiatori e 
naturalmente costitutta da e-
mtgranti, i qudli anche in que
ste occasioni sono costretti a 
subire notevoli disagi. Basta 
scambiare qualche parola con 
essi per aver modo di cono-
scere quanto grave sia la si-
tuazione e in quale scarsa 
considerazione venga tenuto il 
vservizto* messo a loro a di-
sposizione dalle Ferrovie del
lo Stato. 

Crediamo che qualsiasi per
sona dotata di un mintmo sen-
so civico non possa provare 
altro che vergogna di fronte 
a questa situazione. E' inutile 
sbandlerare, la pubblicita sui 
«r super-rapidi», sui treni-na-
vetta, sui lussuosi vagoni-bar, 
sui <r tutto-letto», per dimo-
strare un'efficienza che poi 
per la stragrande maggioranza 
dei viaggiatori e assotutamen-
te ineslstente. Certo le scette 
demagogiche non producono 
alcun beneficio a chi di un 
reale servizio ferroviario ha 
veramente bisogno. 

Massimo BARBERIS, Ri
ta BOSSOLA BARBERIS, 
Maurizio PETRELLI, Ma
ria Cristina PARRAVICINI 

(Roma) 

Gli statali aspettano 
ancora l'assistenza 
medica diretta 
Slgnor direttore, 

lo sciopero dei medici ci 
spinge a fare alcune conside-
razioni. J dipendenti statali e-
rano certi che l'assistenza me
dica diretta andasse in vigore 
da quest'anno. L'accordo del 16 
novembre 1972 firmato con il 
governo dava ragione, sia pu
re con i suoi limiti, alle lun-
ghe lotte sostenvte da noi 
statali per conquistare un $a-
crosanto diritto di cui altri 
lavoratori godevano da annL 
Pero si e visto che Vanno e 
iniziato, siamo a febbraio i-
noltrato, ma ancora non fun-
ziona niente. Viene quindi da 
chiedersi se la famosa legge 
1053 che deve regolare l'as
sistenza diretta al dipendenti 
statali e l'accordo firmato dai 
medici con il governo neUo 
scorso novembre siano una 
beffa (e se una beffa e anche 
la legge deU'8-8-72 n. 4S3 
che da diritto ad un assegno 
per U 1973 e concede una tan-
turn nel periodo luglio-dicem-
bre 1972, che va *otto U no-
me di eEspansione scolasti-
ca» per il personale non in-
segnante: flno ad ora non si 
e ricevuto niente). Quale fl-
ducia e serieta mentano gli 
accordl flrmali dal governo? 

Vogltamo soffermarci sullo 
accordo della organizzazione 
del medjci, esprimendo una 

dura critica perche essa non 
rispetta gli accordl preceden
temente flrmati, e scende in 
sciopero per molti giorni su 
posxzioni corporative, igno-
rando soprattutto la responsa-
bilita sociale e I'aspetto uma-
no della professione del me
dico. Alcuni giornali e la TV, 
che fanno tanto baccano quan> 
do scendono in sciopero al
cune categoric di lavoratori, 
ora non assumono nessuna 
poslzione e SJKSSO conserva-
no un vergognoso silenzio di 
fronte a questa categoria, la 
cui direzione e tutta impegna* 
ta a rafforzare soltanto i pri-
vilegl dei medici. Questa or
ganizzazione non va al dt la 
di una visione corporativa, 
ignorando la funzione sociale 
del medico e I'importante 
ruolo che esso pub ricoprire 
afflancandosl alle lotte del la
voratori contro la nocivita § 
per la difesa della salute dei 
clttadinl. Solidarizzlamo in
vece con la corretta presa di 
poslzione che hanno assunto 
in merito i sindacati confedt* 
rait. 

Dlstlniti saluti. 

LETTERA FIRMATA 
da 25 dipendenti dell'Isti-
tuto tecnico «Feltrinelli 9 

(Milano) 

L'appuntato di P.S. 
che ha fatto 
il partigiano 
Caro direttore, 

lei sa che con la legge % 
57 del 1970 sono stati inqufr 
drati nella carrlera di sottuf-
flciali gli ex aggiunti di Pub
bllca Sicurezza che nel pas-
sato ricoprirono il grado di 
sottuffciali nelle varie armi 
dell'Esercito. Non si capisce 
perche i mlnlstri degli Affo
ri Interni resplngano sempre 
un nostro sacrosanto diritto: 
quello cioe che delta legge 
venga resa estensibite agli ex 
appartenenti alle formazioni 
partigtane che ricoprivano un 
grado di responsabilita. 

E' troppo facile nascondersi 
— spesso solo a parole — die-
tro ai valori nati dalla Resi-
stenza, se poi quelli che si 
trovano nell'attuale governo 
cercano pretestl pur di allon-
tanare coloro che piu degli 
altri avrebbero diritto a rico-
prire un grado, avendo in pri
ma persona partecipato alia 
lotta perche nascesse una Re-
pubblica fondata sulla liberty 
e la democrazia. 

LETTERA FIRMATA 
da un appuntato di PJ3. 

(Firenze) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitaro 
tutte le lettere che ci perveri* 
gono. Vogliamo tuttavia assi* 
curare i lettori che ci scrivo-
no, e i cui scritti non vengo-
no pubblicati per ragioni dl 
spazio, che la loro collabora
zione e di grande utilita per 
il nostro giornale, il quale 
terra conto sia dei loro sugge-
rimenti sia delle osservazionl 
critiche. Oggi ringraziamo: 

Michele CEDDIA, Cinisello 
B-; Giovanni BARILLA', R. 
Calabria (tcDovete parlare di 
piu della condizione operaia, 
scrivere nel modo piu chiaro 
possibile, in modo che tutti 
possano capire, suite gravi 
condizioni di vita e di lavoro 
dell'operaio in Italia, che so
no le peggiori rispetto agli 
altri Paesi europei*); Giulio 
A., Milano (al quale segnalia-
mo 1'articolo sulI'ISEF da noi 
pubblicato il 7 febbraio); Vit-
torio PALLTJ', Firenze («Non 
e giusto che la legge abbia 
privato dell'assegno vitalizio 
quei combattenti della guerra 
'15-'18 che non sono stati "a 
contatto col nemico " per al
meno sette mesi. Chi ha fatto 
la guerra ha visto con i suoi 
occhi che si moriva non solo 
in prima linea, ma anche nel
le retrovie. Pur non essendo 
personalmente interessato — 
io sono stato combattente in 
prima linea e ho ottenuto 
tutto — chiedo che i parla-
mentari sanino questa ingiu-
stizia »). 

M. C, Latina; G.Z., PanoV 
gliate fain occasione delle ul
time elezioni i partitl di go
verno ci avevano promesso 
che se fossero stati riconfer-
mati avrebbero aumentato gU 
assegnl familiari. E' passato 
quasi un anno, ma la DC la 
promesso non Vha mantenu-
ta*); L.S., Genova; Lillo 
QUERCIOLI, Livomo (* C'e 
uno stabilimento che conti-
nua a scaricare in mare la 
scorie di biossido dl titanio. 
Forse chi ha concesso il per-
messo vuole farci mangiar* 
U pesce awetenato?»); Silvio 
GALLO di Varese e Silvio 
COLLINA di Ascoli Piceno 
(•Scriviamo per spronarvi m 
portare avanti la legge 336 cht 
riguarda i benefici dei sett* 
anni agli ex combattenti. Si 
tratta di una legge che e negli 
tnteressi dei lavoratori e va
le la pena di farci una batta
glia per porre fine aWlngiu-
stizla*); PJL, Torino (ch8 
cortesemente ci invia alamo 
precisazioni relative a un no
stro articolo sulla «Banda 
Cittadina »). 

Carlo MARTIN, Castelfran-
co Veneto (m Questa America 
che vuole esaltare la sua ci-
vUtit di democrazia e di 71-
berta, ha flnito per tnfangar-
si nel sangue di un popolo — 
quello vietnamita — cento vol
te piu piccolo, ma piu unito 
per la difesa del proprio Pae
se*); Raimondo SABA, S. 
Giovanni Persiceto (e un ge-
store di un distributors dl 
benzina e ci invita a sostenere 
la categoria «perche flnora 
— egli scrive — nessuno si 
e interessato a noi»); Salca-
tore CAMPOREALE, Vigeva-
no; Francesco DLIVI, Save* 
na (ha militato in Prancia net 
emaquisa e si rivolge al mi
nistro degli Interni: c Noi che 
abbiamo combattuto nelle fi
le della Reslstenza per una 
vera Italia democratica e re-
pubblicana, chlediamo che la 
polizla non venga piu adde-
strata per scagliarsl contro 
gli operal, gli studentl e i 
contadini, ma perche ci tute-
11 dagli attacchl dei nuovi fa-
scistl e sia impegnata contro 
I banditi comuni»). 
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