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Per< Ultimo 
tango » gli 
atti rimessi 
da Firenze 
a Bologna 

FIRENZE, 2. 
Dopo una riunione « ad alto 

Ilvello», i magistratl del Tri-
bunale dl Firenze, che lerl 
avevano preso In esame Ulti
mo tango a Parigi, per valu-
tare se un film, processato ed 
assolto, possa essere messo 
dl nuovo In clrcolazlone, no-
nostante che la sentenza asso-
lutoria non sia ancora deflnl-
tlva, hanno deciso dl passa-
re la « patata bollente » ai loro 
colleghl dl Bologna. Al giudl-
ce del capoluogo emlllano, og-
gi, il sostltuto procuratore fio-
rentino dottor Caslni, incarlca-
to dell'indagine, ha infattl rl-
messo gll attl rlguardantl l'e-
sposto dl un gruppo dl cittadl-
nl e la denuncla dl una dome-
stica contro 11 film (questa 
ultima e stata presentata lerl 
•era). 

Come e noto, 11 Trlbunale 
dl Bologna ha plenamente as
solto dall'accusa dl « oscenlta » 
il reglsta dl Ultimo tango a 
Parigi, Bernardo Bertoluccl, 11 
produttore e 11 dlstrlbutore. 
Avendo presentato rlcorso 11 
pubbllco ministero, il film do-
vra tuttavia essere sottoposto 
a gludlzio dl appello, sempre 
a Bologna. E' anche da ricor-
dare che la Corte dl Cassazio-
ne, sentenziando sull'analogo 
caso del Racconti di Canterbu
ry di Pasollni, aveva stabllito 
la licelta del dissequestro dl 
un film, nell'lntervallo tra una 
prima assoluzione e un proces-
so di secondo grado. 

Uno spettacolo di dubbia utilita 

Accademia di 
ieri e oggi alia 
Piccola Scala 

Rappresentate «Amore e Psiche» di 
Sciarrino e «Le cinesi» di Gluck 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 2. 

Nate a duecentovent'annl dl 
dlstanza, le due operlne Amo-
re e Psiche dl Sclarrlno-Pes e 
Le cinesi dl Gluck-Metastaslo 
si sono trovate unite sul pal-
coscenlco della Piccola Scala. 
Fortulto accopplamento det-
tato da un deslderlo dl varle-
ta che, in pratlca, e rlmasto 
nelle lntenzioni: l'accademla 
e sempre la medesima anche 
a dlstanza dl secoli. 

L'accademla dl Sciarrino e 
quella deH'avanguardla con-
temporanea. Per Intendersl, dl 
quella avanguardia florlta tra 
I Festival dl Palermo e di Ve-
nezia, modellata sul prodottl 
della scuola americona (Brown, 
Feldman), arrlcchita da Sto-
ckhausen e Boulez, itallanlz-
zata da Beno e Donatonl. 
Nella geografla della musica 
questl noml, scelti schematl-
camente, servono ad indlca-
re la posizlone esfcetlca del 
giovane Sciarrino che, a soli 
venticlnque anni, si muove 
autorevolmente tra i decora-
tori di preziose, iridescentl e 
mlnuziose tappezzerle sonore. 

Amore e Psiche e la sua 
prima opera teatrale che, na-

Cosi in gara i 32 cantanfi 

Definite) il 
calendario 
di Sanremo 

La RAI censura la canzone di Wess 
e Dori Ghezzi - La Farinon a c c a n t o 
a Bongiorno ne l l a s e r a t a f inale 

/ / 

Nostro servizio 
MILANO. 2. 

Mentre i cantanti si succe-
devano a provare con l'orche-
stra, il pomeriggio odierno e 
trascorso attraverso lunghe 
ed estenuanti discussioni fm 
i a boss» del disco, da una 
parte, e il direttore artistico 
del Festival di Sanremo. Vit-
torio Salvetti, dali'altra. Og-
getto: i giurati, scelti dal 
cervello elettronico, devono 
votare subito dopo avere 
ascoltato la canzone, oppure 
al termine della serata? 

La RAI, invece, non ha 
perso tempo in discussioni e, 
benche 11 contributo dell'en-
te al Festival si limiti alia 
teleripresa della serata finale 
di sabato 10 marzo ed alia 
trasmissione radio delle due 
precedentl, ha imposto la 
modifica di un verso alia 
canzone Tu, nella mia vita, 
affidata all'interpretazione 
della coppia Wess-Dori Ghez
zi. II verso incriminato era: 
« lo di notte entro a lettb 
bambina», che adesso suona 
cosl: a In amore ero ancora 
bambina». E' rimasto, invece. 
Kche se perdo pudore e pau-
ra» (solo che, per la conse 
cutio temporum e divenuto 
«che se ho perso pudore e 
pauraw). Ncn e che la se-
conda versione sia meno 
« erotica » della prima: ma, 
essendo la canzone interpre-
tata a dialogo. e legittimo il 
sospetto che alia censura del
la RAI abbia dato fastidio il 
fatto che una bianca (Dori 
Ghezzi) si dia nel letto a un 
nero (Wess). 

Oggi, a Milano. si e intan-
to proceduto alia suddivisio-
ne delle trentadue canzoni 
nelle due serate elim'.natone. 
Per la prima volta, tale sud-
divisione e stata realizpta 
senza litigi fra organizzizto-
ne e discografici, mentre e 
stato necessario procedere al 
sorteggio per quanto riguar-
da. invece, 1'ordine di uscita. 

Ed ecco come si presenta-
no le due serate. 

Giovedl 8 marzo (prima se
rata): • Roberto Vacchioni 
(L'uomo che si gioca il cielo 
a dadi), Wess-Dori Ghezzi 
(Tu, nella mia vita), Sergio 
Endngo (Elisa, Elisa), Le fi-
glie del vento (Suglt sugli 
bane bane). Junior Magli (Po-
vero). Carmen Amato {Dove 
andrai), Fausto Leali \La 
bandiera di sole), Mooedades 
(Addio amor), Drupy IVado 
via), Anna Identici {Mi son 
chiesta tante volte), Peppino 
Gagliardi {Come un ragazzi-
no), Lionello (Slraniera stra-
niera), Gigliola Cinquetti (Mi
st ero), Tony Santagata (Via 
Garibaldi), Alessandro (Tre 
minuti di ricordi). 

Venerdl 9 marzo (seoonda 
serata): Jet (Anikanao), Um-
berto Balsamo (Amore mio), 
G.Ida Giuliani (Serena). Me
mo Remlg: (/! mondo d Qui), 
Ricchi e Povert (Dolce frut-
to), Peppino di Capri (Un 
grande amore e mcnte mil), 
Dolita (Innnmorata io), Ca-
rrKilfonti (Come sei beUa), 
Brssano (Cara arnica}. Lara 
St. Paul (Una rasa grande), 
Alberto Fen (Ogni volta che 
mi pare). Pop Tops (Angeli
na), Rosa Bal streri (Terra 
che non scnti). Christian De 
Sioa (Mondo mio), Adrlano 
Celentano (L'ultima chance), 
Milva (Da troppo tempo). 

In clascuna delle due se-ri (presentate, alia radio, 
Gabriella Farinon) saran-

no scelti otto Interpret!, che. 
per un totale dl sedici, si 
contenderanno la vittorla di 
Sanremo '73, in quella con-
clusiva di sabato (nella qua
le la Farinon si affianchera 
a Mike Bongiorno sul video). 

Daniele lonio 

Fersen mette 
in scena 

«Le diavolerie» 
a Vorsavia 

VARSAVIA, 2 
H reglsta Alessandro Fersen 

e a Varsavia, dove ha gia cc-
minciato con la compagnia 

'del Teatro di Stato, le pro
ve del suo spettacolo Le dia-
volerie che andra in scena, in 
lingua polacca, verso la fine 
di marzo. 

Le diavolerie fu presentato 
per la prima volta da Fersen 
e dalla sua compagnia al Fe
stival di Spoleto del 1967. al 
Teatro Caio Melisso. 

« Nella sua versione ]»olacca 
— ha detto Fersen — lo spet
tacolo differira abbastanza 
da quello realizzato da me in 
Italia in collaborazione con 
10 scenografo Emanuele Luz-
zati, il quale aveva natural-
mente tenuto conto delle 11-
mitate risorse della compa
gnia- Lo scenografo polacco. 
con cui ho avuto un primo 
contatto. ha immaginato sce
ne imponenti e costumi assai 
elaborati e neirinsieme un 
impianto da grande spettaco
lo. Anche il testo subira qual-
che variazione. tra cui 1'ag-
giunta dl un intero episodio 
che ho elaborato con la col
laborazione della traduttrice 
la signora Halina Dobrowol-
ska: e un dialogo in antico 
polacco tra il Diavolo e la 
Miser la. con varie allusion} 
giocose a situazioni local!. 
Anche altri eplsodi. median-
te qualche puntualizzazione, 
hanno assunto significati per
tinent! alia storia della Polo-
nia, come l'episodio spagnoio 
In cui 1'apparizione del Ca
va! iere teutonico assume va-
lori del tutto parti colari per 
11 pubbllco polacco. special-
mente ora che la Polonla si 
sta rlavvlclnando alia Ger-
mania federate*. 

« Sono stato stupito e com 
mosso — ha detto Fersen — 
dell'accoglienza che ml e sta
ta riservata e del fervore e 
della dlsciplina con cui tutti 
gli attori si dedicano a que-
sto lavoro Per la verita an
che in Italia t giovani della 
mia comoagnla mi ' hanno 
sempre segulto addirittura 
con ded'.zione: per6 bisogna 
cons'ierare che gli attori po-
lacchl con cui sto lavorando 
ora non sono ragazzi all'inl-
zio della carrlera. ma quasi 
tutti. professionisti afferma-
tlssiml. il fior fiore del tea
tro polacco. ed e molto bello 
vedere con quanto rispetto 
accolgono qualche suggeri-
mento. Sono certo che questa 
sara per me un'eeperienza in-
dlmentlcablle ». 

turalmente, non e e non vuol 
essere un'opera, almeno nel 
senso tradlzionale. Avvenl-
menti e personaggi si riduco-
no qui ad allusionl vislve e 
auditive. La trama fornita dal 
poeta Aurello Pes ondeggla 
tra simboli alia Maeterlinck 
ed echi dannunzlani, richla-
mandosl al mito di Psiche che. 
sposata ad Amore, muore per 
averlo guardato. Nell'interpre-
tazlone dl Pes, Amore e la ra-
glone che lllumlna, mentre 
Psiche e l'istinto che non si 
lascia illuminare, ancorato al
ia propria tripllce essenza ma-
texlale e alia realta terrestre 
degli esseri vegetall e anima-
11 che la circondano; cosicche 
alia fine 1'Amore si spegne e 
Psiche muore. 

Tutto questo, ovviamente, 
deve essere intulto perche la 
poesla — tra «fanciulle alto-
clnte », e « schiumose velurie 
slmili ad agemlnatl campl 
notturno» — non offre mol-
ta chiarezza ne alia lettura 
ne alPascolto, dove persino il 
parlato e lrriconosclbile. Quan
to a quel che si vede, il tut
to, grazie alia bolsa organiz-
zazione scaligera, e talmente 
gratuito che gli autori stessi 
dichiararono di non ricono-
scerlo. Resta la musica la 
quale, per la verita, non offre 
problemi, essendo composta 
da tre o quattro battute che 
si ripetono per quaranta mi
nuti tra impercettibili varla-
zioni. 

Sciarrino, infatti, e addetto 
al metodo delle microstruttu-
re. Se aprite una paglna della 
sua sterminata partitura. vi 
trovate davanti una mlriade 
di note che, suonate tutte as-
sieme, producono il caratte-
ristlco ronzlo dl un pomerig
gio d'estate quando centinaia 
di insetti si ubrlacano dl sole. 
All'interno di questo moto i-
ridescente, cambia una nota 
qui una la, ma il risultato 
complessivo resta 11 medesl-
mo, propno come il ronzio 
pomeridiano continua immu-
tato quando un'ape si posa su 
un fiore o una mosca sul dor-
so d'un cavallo. Su questo 
sussurro orchestrale, scandito 
da periodici colpi di percus-
sione e da glissandi dl archl 
e fiati, le voci si intrecciano 
anch'esse in un perpetuo ara-
besco che non vuol caratte-
rizzare ne personaggi ne fatti, 
ma soltanto aggiungere un 
timbro all'altro. La fattura, 
non occorre dirlo, e impecca-
bile. Del resto, ai nostri glor-
ni queste cose si fanno in 
serie 

Alia Scala l'unico Intoppo 
e stato di natura organizzatl-
va. Le cantanti non nan fat
to a tempo a imparare la par
te a memoria e sono scese 
a leggersela nella fossa del-
l'orchestra, mentre in scena 
tre danzatrici si dimenavano 
in liberta ripetendo, su una 
coreografta di Piston! improv-
visata al momento, i luoghi 
comuni della danza contem-
poranea. II tutto sonoramen-
te dubbio e visivamente in-
comprensibile. Delle lntenzio
ni originarie restava soltanto 
la fantasiosa scenografia di 
Alik Cavaliere che, tra smalti 
e raggi metallic!, sembrava 
riprodurre una delle sue pre
ziose invenzioni di gioielll. 

In queste condizioni e diffi
cile dare un onesto giudlzlo 
sulle voci: a nostro awiso 
Maria Casula, Slavska Tasko-
va e Gabriella Ravazzi (dop-
piate in scena da Luciana Sa-
vigliano, Laura Bindelli e 
Bruna Radice) nan fatto del 
loro meglio, assieme al con-
trotenore John Patrick Tho
mas che. essendo inglese e 
avendo una parte plu piccola, 
era l'unico preparato a pun-
tino. L'orchestra, diretta da 
Giampiero Taverna, ha ron-
zato con impegno. -. 

Dopo 1'opera contempora-
nea, a titolo di consolazione. 
sono apparse Le cinesi di Chri-
stoph W. Gluck. Unoperina 
del 1754 che non e affatto 
un'opera, ma solo un diverti
mento di maniera per una fe-
sta pnncipesca. In scena ci 
sono tre ragazze e un giova-
notto in abiti cinesi (secondo 
la moda orientaleggiante del-
l'epoca) che preparano una 
rappresentazione e provano 
a cantare pezzi buffi e tragi-
c! finendo per accordant su 
un balletto. Abbiamo quindi 
una lunga ouverture. due arie. 
un duetto e un pezzo d'as-
sieme tra lunghi recitativr. il 
tutto fatto su misura per es
sere ascoltato con occhio di-
stratto da gente che si occu-
pava d'altro. Ovviamente 
Gluck, come il suo pro-proni-
pote Sciarrino. ha un mestie-
re impeccabile e un gusto 
ferreo. ma Taccademia e stuc-
chevole. 

Qui, purtroppo, l'esecuzione 
ha risentito vlsibilmente del
la fretta, sia neiraccordo vo-
ci-strumenti che nell'allesti-
mento. Bianca Maria Casonl, 
Lucia Valentini, Carmen La-
van! e Carlo Gaifa nan com-
posto tuttavia un gradevole 
quartetto La regia di Crlvel-
1! era elegantemente assent* 
e le scene di Alik Cavaliere 
piene di buone lntenzioni ine-
spresse. Se non andiamo er-
rati. egli si e fermato al tito
lo, costruendo un gioco di sca-
tole «cinesi» (e di superfl-
cl colorate) che, lngrandite, 
sono riusclte monotone e per 
di plu inutllmente macchino-
se Sul podlo ancora Taverna 
che. assieme aH'orchestra. ha 
tirato via senza infamia. 

Come oonclusione cl permet-
tlamo due domande: erano op
portune queste scelte? E, 
avendole fatte, perche la dlre-
zione scaligera le reallzza con 
l'aria di chi paga un debito 
fastidioso a un creditore scoc-
ciante? 

Rubens Tedeschi 

ARRIVA SULLA SCENA IL POENA OHERICO 

L'< Made di Sbragia 
con Dei e marionette 

Incontro con il regista che ha curato anche la traduzione e la riduzione 
teatrale deN'opera - La conoscenza del dolore come chiave di lettura del 
testo - L'interpretazione della compagnia degli Associati - Lo spetta
colo sari presentato a Roma, a Firenze, in Toscana e nel Yeneto 

Va In scena a Roma, in 
«prima» assoluta, martedl 
al Quirino, Vlliade, libera ri
duzione del poema di Omero. 
Artefici deU'operazione sono 
i component! della Coopera-
tiva di produzione teatrale 
«Gli Associati». Massimo re-
sponsabile dello spettacolo, 
perch6 reglsta e autore del-
l'adattamento, e Giancarlo 
Sbragia che, ieri mattina, in-
sieme con alcuni attori, si e 
incontrato con ! giornalisti 
per illustrare il lavoro e la 
idea da cui esso e nato. 
• aL'Iliade — ha esordito 
Sbragia — si studia a scuola 
male, in modo noioso, in una 
traduzione — quella di Vin-
cenzo Monti — che ha but-
tato via tutto quanto di grot-

> tesco c'e nel testo di Ome-
<ro. Ma rileggete oggi Vlliade 
e ne rimarrete affasclnati». 

Quasi a mettere le man! 
avanti, ma Sbragia sembra 
abbastanza convinto deU'ope
razione che sta conducendo 
in porto, il reglsta ricorda che 
lo stesso Aristotele sostenne 
che il poema omerlco aveva 
tutte le component! per es
sere portato sulla scena. 

aNell'Jffade — dice Sbra
gia — c'e il grottesco, 11 dram-
matico, il tragico: le tre com
ponent! fondamentali del tea
tro; e io credo che da questo 
testo sia partito tutto il tea
tro occidentale ». 

Addentrandosl un po' piu nel 
merito deU'operazione teatra
le, Sbragia ha aggiunto che, 
come tutti i classic!, anche 
Vlliade propone immediata-
mente il problema della 
«lettura», che diventa, in 
concrete il problema di qua
le storia, fra le tante che il 
poema contiene, privilegiare. 
e del modo di raccontarla. 

,La riduzione e la traduzio
ne che il regista ha curato 
(traduzione a suo dire lette-
rale) mettono In evidenza una 
certa a lettura » deU'esperien-
za umana: la conoscenza del 
dolore. Sbragia spiega come 
egli abbia usato - in questo 
spettacolo del «pupl», delle 
marionette, e sia rlcorso, per 
questo. a! cpuparin del Tea
tro di Palermo. 

«Chi impersonano gli at
tori?* si e chiesto Sbragia. 
• Sono gli Dei e contempora-
neamente sono i burattinai, 
In quanto 1 burattini sono gli 
uomini vessati dai numi e co-
stretti, da quest!, ad agire in 
un determinate modo. Gli Del 
sono anche. quindi, i senti
ment!. anzi ogni Dio rappre-
senta un sentimento diverso. 
Di qui il conflitto tra gli Dei 
e i burattini, cioe gli uomini ». 

Alia fine del dramma, pro-
prio attraverso la conoscen
za del dolore. gli Dei saranno 
sempre meno Dei e i buratti
ni sempre meno burattini, 

! fino al punt© in cui nasoera 
, ' I'uomo nuovo. 

Pur volendosi mantenere fe 
dele al testo originate, la rea-

• lizzazione scenica traspone. 
quindi. in termini visivi e di 

' recttazione questa affascinan 
te storia: e «costruisce». in 
un certo qua! senso. un altro 
testo, che e ricerca di verita 
e di contemporaneita. 

Interpret! AeW'lliade sono 
Sergio Fantoni. Valentina For-
tunato. Ivo Garrani (che al-
terna la parte di Giove con 
Renzo Giovampietro), Paola 
Mannoni, Gianna Piaz, Anna 

I nuovi sfidanti 

a « Rischiatufto » 
MILANO, 2 

II nuovo campione di «Ri-
schiatutton, Antonio DlJrso. 
sara sfidato la settimana pros-
sima da Giovanna Costa Or-
zes di Cortina 62enne. sopran-
nominata la «postina della 
Val Gardenas, che si presen-
tera per la storia dell'ultima 
campagna di Russia, e da Ip-
pazlo Vito Rubertl, ventlset-
tenne di Barletta, student* u-
niversltario della facolt* di 
Glurisprudenza e conduttore 
delle Ferrovie dello Stato, che 
si presentera per rispondere 
sulle Olimpladl dal 1M0 al 72. 

Teresa Rossini, Osvaldo Rug-
gleri. Completano 11 cast An
tonio Ballerio, Luigi Carani, 
Glrolamo e Mimmo Cuticchio, 
Armando Spatuzza (i pupari 
slclllanl), Antonio Garrani, 

.Mattia Sbragia e Laura Fo. 
Quest! ultimi tre sono, rispet-
tivamente, i flgli degli attori 
Sbragia e Garrani e di Ful-
vlo Fo, accurate amministra-
tore degli Associati. Una nuo-
va generazione che segue le 
orme paterne. 

Anche le musiche servono 
alia rappresentazione dello 
scontro tra i due mondi: ed 
ecco, quindi, 1'alternanza tra 
musica «tradlzionale » e mu
sica elettronica di Cesare 
Brero per sottolineare i cam-
pi awersi. Scene e costumi 

sono dl Vittorio Rossi, che 
ha anche dlsegnato i pupl, 
i qual! sono stati perd realiz-
zatl dalla famiglia Cuticchio, 
pupari palermitani di antica 
tradizione. 

Vlliade si repllchera a Ro
ma solo fino al 25 marzo; 
poi passera alia Pergola dl 
Firenze e quind! verra pre
sentata in altri centri della 
Toscana e del Veneto, fino al 
18 aprile. Lo spettacolo verra 
ripreso nelle altre regioni ita-
liane all'aprirsi della prossl-
ma staglone teatrale. 

m. ac. 
NELLA POTO: Valentina 

Fortunato e Anna Teresa Ros
sini in una scena dell'alliadei). 

Rai $ 

controcanale 
STASERA NOIA — Com'e 

posstbile che un settimanale 
di attualita risulti noioso? 
Sembra un paradosso: eppu-
re aStaseran oltre che ultra-
moderato, riesce anche ad es
sere noioso. E si spiega. .La 
moltiplicazione dei servizi 
— quattro, o peggio cinque, 
in circa 75 minuti — compor-
ta inevitabilmente un forte 
rischto di superficialita. Che 
potrebbe essere, almeno in 
parte, superato, se si scartas-
sero tutte le cose scontate, si 
andasse dritto alia sostanza 
dei fatti, si cercasse di sco~ 
prire qualche aspetto nuovo 
della realta, si facesse lavo-
rare il cervello, insomma. Ma 
tutto questo non si pud fare 
in un settimanale che e co-
stretto a muoversi entro limi
ti politici assai ristretti e che 
deve conttnuamente <r equili-
braren a signiflcato degli av-
venimenti sui quali indaga. 

Tipico Vesempio del servi
zio sulla lentezza della giu-
stizia, che ha chiuso Vultimo 
numero del settimanale: un 
servizio nel quale sono state 
dette, per I'ennesima volta, le 
cose che la stessa TV ripete 
ormai da anni. 
- L'unica novita, questa vol
ta, era costituita da una di-
chiarazione del ministro Go-
nella, decisamente piu mode-
rata e, insieme. ottimista di 
quelle di altri aespertt* evo-
cati sul video in analoghe 
occasioni (fino a qualche tem
po fa, V*esperto» preferito, 
in questt casi, era Leone). Se 
si aggiunge che il servizio si 
concludeva con Vormai insop-
portabile appello alia tpresa 
di coscienza collettita*. si 
capisce come il telespettato-
re fosse spinto rerso un misto 
di fastidio e di noia. 

E che dire del wpezzo* sul 
tDiario di un maestro», che 
pure era condotto da Nino 
Criscenti. un giornalista ca-
pace, un tempo, di imbastire 
servizi di notevole interesse? 
Si sono dette e scritte tante 
cose, in queste settimane, sul 
telefilm di De Seta: ma wSta-
sera» e riuscito a non racco-
glierne nessuna. Per meta, U 
servizio si e limitato a farci 
rivedere alcuni brani del dia-
rio, e per il resto ha cercato 
in tutti t modi di restringere 
il sianificato di questo ecce-
zionale programme, insist en-
do quasi esclusivamente sugli 
aspetli tecnici dell'insegna-
mento appUcato dal maestro 
D'Angelo (senza far riferi-
mento ai contenuti delle espe-
rienzef e accreditando la tesi 
che, non fosse per la resi-

stenza di tanti insegnanti, la 
scuola potrebbe ormai diven-
tare tranquillamente «atti-
van, dato che le disposizioni 
ministenali ne offrono tutte 
le possibilita. Ma perche non 
sono andati a verificare que
sta tesi a Monastir, dove i 
carabinieri proprio in questi 
giorni stanno conducendo una 
indagine contro due profes-
soresse che hanno fatto fare 
ai loro ragazzi una ricerca 
sulla guerra del Vietnam? 

E non parliamo del servi
zio sulla aPistola facile», nel 
quale, partendo da un tragtco 
fatto di cronaca, si e «mon-
tato-a tutto un discorso sulla 
permessivita che in Italia esi-
sterebbe verso chi porta e 
adopera armi. Naturalmente 
non si aUudeva ni alia polizia 
ne alle squadrecce fasciste, ma 
a coloro che acquistano i fu-
cili ad aria compressa. Un 
discorso di questo genere nel
la sua confusa superficialita, 
si potrebbe anche applicare at 
coltelli, che in questo paese, 
come e noto. si possono ac-
quistare anche ai supermer-
cati e che possono provocare 
la morte esattamente come 
una pistola. 

Sarebbero queste le snoperte 
suU'attualita? 

Quanto al primo servizio, 
Vintervista con il pilota ame-
ricano ex prigioniero in Viet
nam, esso serviva soltanto a 
contrabbandare, tra provoca-
torie domande e ambigue ri-
sposte e notizie date a meta. 
alcune velenose insinuazioni 
sul modo nel quale nella RDV 
sono slali trattati gli uomi
ni che hanno ricoperto di 
bombe il territorio indocine-
se, massacrando uomini, don-
ne e bambini. In questo modo. 
forse. «Staseran ha voluto 
uripnrare* agli occhl del Di-
partimento di stato Vintervi-
sta di Furio Colombo a due 
puoti prigionieri ad Hanoi, 
trasmessa qualche settimana 
la. 

L'unico servizio dotato di 
qualche vivacita e impostato 
correttamenle era quello di 
Carlo Boneili sulle elezioni 
francesi. Qui, perd. i limiti di 
tempo hanno ancora una vol
ta reso I'informazione tropvo 
sintetica rispetto alVimportan-
za del tema. Si dira che i in 
programma per questa sera un 
altro servizio, questa volta di 
un'ora, dello stesso Bonetti 
sullo stesso tema. Ma alio-
ra perchi «Stasera» non ha 
occupato U suo spazio per da
re magaiore respiro ad altri 
discorsi? 

g. c. 

le prime 
Cinema 

L'avventura 
del Poseidon 

Vecchlo transatlantic ormai 
destinato al dlsarmo, il Po
seidon comple l'ultlmo viag-
gio dall'Amerlca < all'Europa. 
Nel Mediterraneo, un violen-
to maremoto capovolge la 
nave. Per gll scampatl alio 
sconquasso, l'unica possibilita 
di salvezza sembra essere nel
la risallta dai ponti superior!, 
finltl ora sott'acqua, verso i 
limiti della chiglla emergente 
(non si sa per quanto): am-
messo che si trovl poi qui un 
pertugio, o che lo si possa 
aprire. II reverendo Frank 
Scott, uomo dl Idee moderne 
e combattive, trasclna per 
quella incerta strada un grup
po dl persone, che si assotti-
gliera- man mano; ma alcuni 
sopravviveranno alia tremenda 
esperlenza, e potranno rac
contarla. 

II perlglloso Itinerarlo, tra 
lncendl e allagamentl ed esplo-
sloni, e 1 contrastl che si crea-
no sulle declslonl da prendere, 
via via, costituiscono la mate
ria di questo kolossal clnema-
tograflco amerlcano, a colorl 
e su grande schermo, dlretto 
anonimamente da Ronald Nea-
me. La tipologia umana • e 
scontata, e cosl la dialettlca 
tra 1 dlversl personaggi: del 
resto l'autorita «dl emergen-
za», rappresentata dal prode 
sacerdote, e quella «ufflcia-
le», che e un rude polizlotto 
a incarnare, polemizzano si 
tra loro, ma In conclusion© 
collaborano. L'unico elemento 
d'interesse si ritrova nel pri-
mi minuti del film, con gll 
accenni al clnismo degli ar-
matori, che rlschlano, per au-
mentare ! profltti. la pelle del 
passeggerl. II seguito e un 
oentone drammatlco-sentlmen-
tale, con notevoll marglnl dl 
ridicolo. Gll interpretl dl ri-
lievo sono moltl, da Gene 
Hackman a Ernest Borgnine 
da Red Buttons a Carol Lyn-
ley, da Roddy McDowall a 
Stella Stevens, tutti comun-
que al dl sotto delle loro pos
sibilita. con l'eccezione forse 
dl Shelley Winters, che ha 
11 coraggio di esiblrsi nei pan-
ni d'una norma di forte ta-
glia, la quale fa superare al 
suol compagnl un momento 
critlco, grazie alia propria 
antica abillta dl nuotatrice 
subacquea (11 cuore, perd, non 
reggera alio sforzo). Ma i me-
ritl (scarsl) delVAwentura 
del Poseidon sono quasi tutti 
del curator! degli cceffettl 
special!». 

ag. sa. 

Jazz 

« Jazz and blues 
Festival» 

Nell'arco di tre serate, si fe 
svolta nel giorni scorsi al 
Torchio (un locale di Traste-
vere che di solito ospita spet
tacoli teatrali) una rassegna 
jazz dedicata esclusivamente 
alle piu promettenti forma-
zioni delle nuove leve. Svin-
colatl dai consunti schemi 
tradizionalisticl che alcuni 
abaronii) del jazz italiano 
continuano ad imporre in co
lossal! e patetiche manifesta-
zioni. alcuni giovani come 
Tommaso Vittorini. Alfredo 
Minotti. Massimo TJrbani. I 
fratelli Baroncinl e il «vete-
ranon Bruno Tommaso (dl-
sposti in varie combinazloni 
d'organico) propongono final-
mente autonome dimension! 
creative di una musica che 
moltl, a torto, considerano 
ancorata all'epoca del dixie. 

II jazz revival recente — 
promosso aH'insegna dl sen-
sibili elaborazionl linguistiche 
e contenutistiche — conferma 
che bisogna seguire nuove 
vie, attnalizzando 11 plu pos-
sibile 1 messaggi musical! del 
jazz tramite operazionl cul
tural! di estremo rigore. Ab
biamo gia visto come Gato 
Barbieri. Mario Schiano. Mar-
cello Melis e lo stesso Bruno 
Tommaso attingano ad un pa-
trimonio musicale tradlziona
le per le loro composizloni, 
stimolando un slngolare tran-
sfert tra jazz e folk. 

I giovani musicisti che ab
biamo avuto modo di ascolta-
re al Torchio — in una cornice 
di entusiasmo dawero esal-
tante — si trovano ancora al
le prese con gll archetipi par-
keriani e coltranlanl. ma in 
ess! c'e una tale carica di 
sincerita e di feeling che 11 
ritenlamo capacl di tarsi 
autentici portatori dl quelle 
innovazionl di cui 11 jazz ha 
bisogno per uscire dai ghettl 
IntellettualLstici ed affermar-
si come musica popolare e 
contemporanea. 

d. g. 

Spettacoli folk 

a Centocelle 
Oggi alle ore 21 e domani 

alle 17. al Clrcolo culturale 
Centocelle, si replica lo spet
tacolo Un giorno mitte storie, 
ovvero mille giorni sempre 
la stessa storia, presentato 
dalla compagnia di Bruno Pi-
schiutta con Carmelina ed 
Eugenio Gadaleta, che inter-
preteranno cant! folk, dl la
voro e di protest* di autori 
vari su test! di Brecht, Weiss, 
Gatti, Dole! e Smith. 

Sabato 10 e domenica 11, 
Invece, la compagnia «Teatro 
Gruppo dl Roma* presentera 
due repllche di Bassa macel-
leria, uno spettacolo su cento 
armi dl storia ltallana visti 
attrafeno cantl e ballate di 
protesta e di lavoro del pro* 
letarlato, interpretatl da Cla
ra Murtas • Anita Marinl. 

Accouti 
in ritardo 

Sono un pensionato del-
1'INPS per invalldlta dl 
anni 74, in penslone dal 
1955. Con i mlserl aumen-
tl susseguitlsl nel tempo, 
il 30 glugno '72 sono arri-
vato a percepire L. 30.300 
al mese e quando ho ri-
tirato la penslone di ago-
sto ho riscosso L. 32.000. 
In ottobre rltenevo dl aver 
diritto aU'acconto dl L. 
30.000 come tutti gll altri, 
ma non ho visto niente. 

GAETANO MARFELLA 

Ti precisiamo che I'ac-
conto di lire 30.000, per 
esigenze contabili, 6 stato, 
a suo tempo, corrisposto 
solo a coloro la cui pen-
stone era di importo su-
periore ai trattamenti mi
nimi (L. 30.000 mensili per 
i pensionati di eta infe
rior e ai 65 anni e lire 32 
mila per gli altri). 

11 fatto che tu non ab
bia avuto Vacconto non 
sta a significare che non 
ti compete I'aumento. In
fatti se come tu did an-
teriormente al 1-7-1972 go-
devi di una pensione di L. 
30.300 la quale non era, 
ovviamente, integrata al 
minima (N.B.: i minimi 
vigenti fino al 30-6-1972 
erano di L. 25.250 per i 
pensionati di eta inferiore 
ai 65 anni e di L. 27.450 
per i sessantacinquenni ed 
oltre) a norma dell'artico-
lo 3 della legge dell'U 
agosto 1972 n. 485, poich& 
la tua pensione ha decor-
renza 1955, ti compete un 
aumento del 40%. Pertan-
to dall'1-7-1972 dovresti ri-
scuotere complessivamen-
te L. 42.420 (30.300 piu 
40% di 30000). 

Ti facciamo presente che 
un recente comunicato 
dell'INPS ha precisato che 
i conguagli per i detti mi-
glioramenti saranno corri-
sposti a breve scadenza. 

Benefici 
ex combatten 

Sono un dipendente del 
comune di Pesaro. A cau
sa del riacutizzarsl delle 
mie infermita contratte in 
guerra ritengo di non po-
ter piu continuare a pie-
stare la mia opera lavora-
tiva. Desidererel sapere se 
posso beneficiare dell'ar-
tlcolo 3 della nota legge 
del 24 maggio 1970 n. 330 
considerando che sono na
to 11 27-6-1920 ed ho appe-
na circa 10 anni di anzia-
nita di servizio. In altre 
parole posso chiedere 11 
collocamento a riposo ag
giungere al 10 anni dl 
servizio 1 dieci anni che 
mi concede la legge n. 
336? 

ANTONIO CECCHINI 

II primo comma dell'ar-
ticolo 4 della legge 9 otto
bre 1971 n. 824 stabilisce 
che il collocamento a ripo
so anticipato previsto dal 
secondo comma dell'art. 3 
della legge 24 maggio 1970, 
n. 336, comporta una ridu
zione del limite di eta, 
owe prescritto ai fini del 
conseguimento del diritto 
alia pensione, corrispon-
dente alia meta del pe-
riodo di maggiore anziani-
ta, concesso al personate 
interessato • ai sensi del 
medesimo comma. Nel tuo 
caso la predetta riduzione 
ti porterebbe a beneficia
re della detta legge se 
avessi 55 anni di eta, men
tre tu ne hai, invece, so
lo 52. Senonche U secondo 
comma del medesimo art. 
4 ha stabilito che il dipen
dente che non raggiunga 
il minimo di eta previsto 
per il conseguimento del 
diritto a pensione neppure 
con il beneficio di cui al 
precedente comma, 6 trat-
tenuto in servizio fino al 
compimento dt tale termi
ne di anzianita abbreviato 
(55 anni) e comunque non 
oltre il 31 dicembre 1979. 
Pertanto tu potresti chie
dere il collocamento a ri
poso usufruendo dei bene
fici della legge 336 a par-
tire dal 27-6-1975. Da no-
tare che nel tuo caso si 
prende in considerazione 
I'eta in quanto fra gli an
ni di servizio da te presta-
ti e quelli concessi dalla 
legge non raggiungi com-
plessivamente i 24 anni. 6 
mesi ed un giorno (limite 
fissato dalle norme ai fi
ni del conseguimento del
ta anzianita di servizio ne-
cessaria per il diritto a 
pensione per i dipendenti 
comunali). Se tu avessi, 
invece, gia raggiunto tale 
limite, avrestt potato an-
dare in pensione anche su
bito e quindi prescinden-
do dall'eta-

Estenuanti 
fonnalita 
della burocrazia 

Sono un ex perseguita-
to politico antifascista pa
dre dl una ragazza invali-
da civile. Nel marzo 1971 
fu approvata la legge che 
aumentava le pensioni agli 
invalid! e mutilati civili 
da L. 12 000 a L. 18 000 con 
decorrenza maggio 1971. 
Come mai detto aumento 
e stato corrisposto solo dal 
luglio 1972? 

PAOLO DEL PIGNO 
Pozzuoli (Napoli) 

La tua stessa rimostran-
za ci & stata rivolta da nu-
merosissimi altri invalidl 
civili i quali si trovano 
nelle tue identiche condi
zioni. 

Le solite estenuanti for-
malita burocratiche spes-
so fanno rt che la pratica 
venga evasa a passo di lu-
maca ed i poveri tnteres-
sati il piu delle volte non 
riescono a vedere il ri
sultato di una loro legitti-
ma richiesta. 

Cogliamo I'occasione per 
rivolgere una richiesta al 
ministero degli Internl af* 
ftnchi dia disposizione al
le prefetture di esamtnar* 

con ogni possibile urgenza 
le domande degli invalidi 
civili, in special modo quel
le dei totalmente invalidi 
e quindi degli incollocabili 
e concedere loro le compe-
tenze arretrate stabilite 
dalla legge, anche se, di-
ciamolo francamente, Vim-
porto dell'assegno 6 noto-
riamente inaaeguato alle 
necessity della categoria. 

Fondo 
telefonici ,, 
' Slamo parecchl pensio
nati telefonici della SIP, 
ancora in attesa dell'ap-
provazlone del disegno di 
legge recante modlfiche 
alia disoiplina. del Fondo 
di previdenza del telefo
nici. La magglor parte dl 
noi ha superato il 70. an
no dl eta ed il nostro tl-
more e quello dl non fare 
in tempo a beneficiare dei 
risultatl del provvedimen-
to. Cosa potete dircl al rl-
guardo? 
ANTONIO MONSIGNORI 

ATTILIO MONTI 
ed altri 

Follgno (Perugia) 

Ci risulta che alto stato 
attuale il disegno di legge 
concernente i migliora-
menti economici alia vo-
stra categoria, predisposto 
a suo tempo dal ministero 
del Lavoro, & stato gia tra-
smesso al ministero del 
Tesoro per I'approvazione. 
Ad approvazione avvenuta 
il prowedimento verrh 
sottoposto all'esame del 
Conslglio dei ministri. E' 
evidente che fino a quan
do non si esaurisce il pre-
detto iter, non pofrd es-
servi concesso alcun ac-
conto. 

Spetta dunque ai mini-
steri competenti accelera-
re il piu che possibile il 
varo definitivo del dise
gno di legge di che trat-
tasi in considerazione so-
prattutto del fatto che 
moltissimi destinatari dei 
miglioramenti che, fra 
Valtro saranno indubbia-
mente non proporzionati 
all'attuale aumento del co-
sto delta vita, hanno una 
eta tale che non gli con-
sente di attendere ulte-
riormente. 

Re cup ero 
servizio militare 

Sono la vedova dell'ope-
raio D'Ambroslo Giuseppe 
deU'Azienda autofilovlaria 
di Napoli. Mio marito, 
nato il 1891, fe deceduto il 
20 maggio 1949, epoca in 
cui era ancora in servizio 
presso l'Azienda. 

Quale maresciallo dl ma
rina egli fu richiamato 11 
18 arile 1936 e congedato 
il 17 ottobre 1943. Faccio 
presente che nella mia 
pensione dl riversiblllta 
non sono state conteggiate 
ne le marche relative al 
periodo di richiamo (6 an
ni e 6 mesi) nfe quelle re
lative al servizio di leva a 
suo tempo effettuato dal 
mio defunto conluge. Cosa 
devo fare perche1 la mia 
pensione venga riliqulda-
ta? Come pure non ho avu
to gli arretrati dall'l di
cembre 1972 per I'aumento 
del 10,30% e per gli scatti 
della scala mobile. 

MARIA DE LTJCA 
ved. D'AMBROSIO 

L'aumento sulla pensio
ne per il servizio militare 
di leva prestato dal suo 
defunto marito viene con
cesso a domanda. Le con-
sigltamo, pertanto, qualo-
ra ella non Vabbia ancora 
fatto, di inoltrare all'INPS 
la relativa richiesta, non 
soggetta ad alcun termine 
di scadenza, corredata del
la copia del foglio matri-
colare. 

Per quanto riguarda, in
vece, il servizio militare 
che suo marito effettub 
da richiamato per il pe
riodo dal 18-4-1936 al 17-10-
1943, le facciamo presente 
che il detto periodo risulta 
regolarmente coperto di 
contribuzione gia intera-
mente computata ai fini 
del calcolo della pensione 
di cui ella attualmente 
gode. 

La pensione di riversibi-
lita, infatti, 6 stata liqui-
data in base a 29 anni, 9 
mesi e 3 giorni di servizio. 
vale a dire per il periodo 
compreso tra il 16-8-1919 
ed il 19-5-1949 e senza in-
terruzione alcuna. Ci ri
sulta che nei primi di di
cembre UJ e stata messa 
in pagamento a suo favo-
re la somma di lire 82M0 
a titolo di arretrati per a-
deguamento delle pensioni 
al costo della vita, relativo 
al periodo dalVl-11971 al 
31-12-1972 compresa la tre-
dicesima mensilita. Detto 
miglioramento si riferisce 
a quanto stabilito dal de-
creto Ministeriale del 24-
6-1972 pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 206 del-
V8 agosto 1972 con il qua
le 6 stato disposlo, a de-
correre dolt'1-1-1972. Van-
mento dell'importo annuo 
delle pensioni dirette, indi-
rette e dt riversibiUti a ca-
rico del Fondo di Previ
denza per gli autoferro-
tranvieri (questo aumento 
sostituisce quello che per 
gli assicurati obbligatori si 
chiama c scala mobile») 
in otto al 31-121971. del 
10J0% se te pensioni han
no decorrenza anteriore al-
V1-7-1970 (6 questo il suo 
caso) e del 5% se le pen
sioni hanno decorrenza 
compresa tra Y1-7-1970 ed 
il 30-6-1971. Siamo certi che 
quando ella leggeri questa 
nostra risposta, indubbia-
mente avr& gta incassato 
la predetta somma di lire 
82000 ed entro maggio del 
ca. ricevera la pensione 
adeguata con il nuovo im
porto. In caso contrario ci 
tenga informati in modo 
che « posta pensioni» pos
sa darle una mano o quan
to meno consigliarle la via 
piu breve per ottenere tut
to quanto le spetta. 

A cura di F. VTTENI 
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