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La settimana prossima in commissione 

Al Senate 
lo statute per 

la Biennale 
Si sviluppa una manovra dilatoria dei fasci
st! con la complicity di parte della DC: il te
ste* dovra essere approvato dall'assemblea 

Le insistentl rlchleste del 
parlamentarl comunisti nan-
no flnalmente indotto il pre-
sidente della Commissione 
Pubbllca Istruzlone del Sena-
to, Spadolinl, ad lscrlvere al-
l'ordlne del giorno della se-
duta di mercoledl prosslmo 
l'esame della proposta per il 
nuovo statute della Biennale 
di Venezla. La dlscussione si 
svolgera purtroppo solo in se-
de referente perche 1 fasci-
stl, avvalendosl di una, norma 
del regolamento, sono riuscltl 
ad ottenere che la legge sia 
discussa in aula: c!6 alio sco-
po di sabotare la rapida ap-
provazione dello statuto. alia 
quale sono, tra l'altro, legate 
le possibility di effettuare la 
manlfestazlone artistlca di 
quest'anno. 

La manovra fasclsta e sta-
ta favorlta dalle incertezze del 
gruppo senatorial democrl-
stiano, nel quale sono presen-
ti forze che esercitano una 
contlnua presslone afflnche il 
testo approvato dalla Came
ra sia modificato (in senso 
piu reazionario, naturalmen-
te). 

II compagno Urbani ha pre-
cisato la posizione del nostro 
partito: i comunisti — egli ha 
detto — pur non consideran-
dolo plenamente soddlsfacen-
te. ritengono che il testo giun-
to dalla Camera sia un punto 
da consolidare. Dopo l'ampio 
dibattito nei due rami del 

Parlamento, dopo le lndaglnl 
conoscltlve, e dopo 1 migllo-
ramentl che l'azlone delle sl-
nlstre e la mobllltazione del* 
le forze artlstlche e cultural! 
sono riuscite ad lmporre nel 
progetto di statuto, e ora ne-
cessario — ha agglunto Urba
ni — dare una prova dl re-
sponsabilita facendo approva-
re la legge al piu presto. Per-
ci6 1 comunisti proporranno 
nella seduta di mercoledl che 
la dlscussione in commissione 
si esaurisca subito, per anda-
re immedlatamente all'appro-
vazione definltiva In aula. 

Se cl sara in questa direzio-
ne una espllclta volonta polltl-
ca della maggioranza — in 
partlcolare della DC - 6 an-
cora posslblle, ha sostenuto 
Urbani, che la Biennale abbia 
presto un nuovo statuto. Ma 
sarebbe grave — ha concluso 
11 senatore comunlsta — se 
avessero successo la sorda op-
posizione e la linea ambigua 
del liberal!, di parte del de-
mocrlstlanl e dello ste&so go-
verno; opposizione e ambigui-
ta gia manifestatesi nella com
missione; cid infatti, signifi-
cherebbe non soltanto un nuo
vo rinvio dell'approvazione 
dello statuto. ma l'lnlzio di 
un vero e proprlo braccio dl 
ferro tra 11 Senato e l'altro 
ramo del Parlamento. 11 quale 
gli ha trasmesso un testo che. 
tra l'altro. e stato il frutto di 
una larga convergenza unita-
ria. 

Mercoledl per ventiquattro ore 

In sciopero 
i lavoratori 
del cinema 

La decisione presa dai sindacati dopo la roffura delle 
fraftative per il rinnovo del contralto dei cinque settori 

Le organlzzazionl sindacall 
dello spettacolo hanno procla-
mato per mercoledl prosslmo 
uno sciopero di 24 ore dei 
lavoratori del cinema occupa-
ti nelle azlende di sviluppo e 
stampa, nel nolegglo, nelle ca
se di produzione, nel doppiag-
gio e nelle societa di produ
zione; e stata altresl decisa 
l'immediata sospensione dello 
straordinario a tempo inde-
terminato. Infine. 1 sindacati 
hanno convocato per mercole
dl alle ore 10 1 lavoratorj in 
un'assemblea generale che si 
terra al cinema Golden di 
Roma. 

In un comunlcato conglun-
to la PILS - CGIL, la PULS-
CISL e la UIL - Spettacolo 
rendono noto che la decisio
ne si h resa necessaria dopo 
che la posizione negativa dei 
rappresentanti del datori di 
lavoro ha portato all'interru-
zione della trattativa per 11 
rinnovo del contratto unifica-
to dei cinque settori. vanifi-
cando lo sforzo compluto dai 
sindacati e dai lavoratori per 
evitare al cinema i disagi de-
rivanti da un'azione di lotta 
generalizzata. 

La posizione dei datori dl 
lavoro sull inquadramento uni-
co e sulla parificazione dei 
trattamenti normativi tra ope-
rai e implegati — si afferma 
nel comunlcato — e Iontan;s-
sima da quella sostenuta dai 
sindacati; mentre si e oppo-
sta una chiusura pregiudlzia-
Ie alia richiesta dei lavorato
ri per 1'avvio di un proces-
so di unification* dei tratta
menti previsti dalle regola-
mentazioni dei cinque divers! 
settori. Analoga posizione ne
gativa e stata assunta dai pa-
dronato su alcune qualifican-
ti proposte di politica cine-
matograflca avanzate dai sin
dacati. come quelle relat've ai 
rapporti col pubbMco. alia di-

stribuzione, e alia difesa del 
prodotto clnematografico dai-
l'accentuarsi della speculazio-
ne e dalla logica del massl-
mo profitto 

L'assemblea di mercoledl 
prossimo sara centrata sullo 
esame dello stato delle tratta-
tive e delle iniziative per por-
tare avanti la lotta. 

Accordo raggiunto 

per la vertenza 

Pinter-Visconti 
Con qualche lievissima mo-

difica ai dialoghi si e rlsolto 
il caso Pinter-Visconti. Un ac
cordo — a quanto pare — 
sarebbe stato raggiunto tra I 
rappresentanti italiani del 
commediografo inglese Harold 
Pinter e il Teatro di Roma, 
che aveva messo In scena 
Tanto tempo fa, con la regla 
di Luchino VLsconti e nell'in-
terpretazione di Adriana Asti, 
Valentina Cortese e Umberto 
Orsini. 

Lo spettacolo. come si ri-
cordera, fu interrotto, per una 
sola serata. per ordine del 
pretore, polche Laura Del Bo
no, concessJonaria per il no
stro paese dei diritti di Pin
ter. aveva fatto opposizione. 
Una settimana fa lo stesso 
Pinter venne in Italia e. nel 
corso di una conferenza stam
pa. minaccio fuoco e fiamme. 
dichiarando che quella che si 
rappresentava all'Argentina 
era «un'altra com media » e 
non la sua. 

Rimessa la questlone nelle 
mani dei legali l'autore ripar-
ti alia volta di Londra- Ora, 
a quanto e dato sapere. I le
gali si sono messi d'accordo. 

Nella trasmissione di ieri sera 

A Rischiatutfo la sesfa 
viffcrfa della fAiglicri 
Maria Luisa Migliari. la 

ostessa-gasironoma di Calice 
Ligure ancora una volta — e 
ormai la sasla settimana — 
si 6 riconfermata camplones-
sa In carica a R!sch.atutto. 

Ieri sera ha vlnto 3 mlllonl 
• 800 mlla lire, portando il 
•DO totale complessivo alia 
ragguardevole cifra dl 19 ml-
lionl e 380 mlla lire. 

Oil sfldanti erano Giovanni 
Maestrini. autodldatta, dl FI-

e, controllore ferrovlarlo, 

presentatosl per la clvllta de 
gll Incas, e il palermitano 
Emanuel? Dl Stefano. Iaurea 
to in legge e lmpiegato in 
banca, 11 quale si e invece ci-
mentato nella geograiia mon-
diale. Per Maestrini la sera
ta si e conclusa con un nulla 
di fatto: giunto al tratruardo 
con una somma di 450 mlla 
lire, 6 malamente caduto nel 
raddoppio, finendo a quota 
zero. Di Stefano, Invece, ha 
vlnto 200 mil* lire. 

Gran Bretagna e Ungheria sugli schermi di Cannes 

Ballata del successo 
e happening su Petdfi 
Fallita l'opera piu ambiziosa di Lindsay Anderson - La 
gioventu magiara rievoca il poeta rivoluzionario del 
1848 - Notevole documentario francese sul Giappone 
Dal nostro inviato 

CANNES, 17 
Tre ore secche di proiezio-

ne anche per il terzo film in
glese, O lucki man, che 1 fran-
cesl ribattezzano volterria-
namente 11 migllore dei mondi 
possibili (e infatti e'e del Can-
dido nel suo eroe) mentre In 
italiano La fortuna d'essere 
uomo non dovrebbe suonar 
male e avrebbe 11 pregio d'un 
magglor rlspetto. 

II titolo, comunque, presup-
pone ironla perche, nella sua 
rlcerca del successo. 11 glovane 
sorridente e ottlmista e tut-
faltro che fortunato. Ossla lo 
e a scatti, con colpi dl fortuna 
da favola, per ripiombare su
bito dopo nella realta. Che e, 
come ai tempi di Candido, re-
golarmente la pegglore pos
slblle. 

E si che Mick Travis, ar-
ramplcatore nato, la batte, 
questa realta britannlca dl og-
gl, in ogni direzlone, toccando 
ognl punto cardlnale. Deve an-
cora imparare come si vende 
11 caffe della Compagnia im-
periale, e grazie al suo volto 
spavaldo (l'attore e lo stesso 
di Arancia meccanlca), che in* 
canta l'addetta alle pubbliche-
relazionl, gll assegnano l'area 
dl vendita nel Nord-Est. 

Qui, a parte un primo segno 
premonitore (un Incidente 
stradale e 11 profitto che ne 
traggono 1 pollzlottl, svaligian-
do un camion di alimentari), 
le cose non sembrano andargli 
male: viene accolto in un club 
rlservato a cocfton, la padro-
na della pensione si fa trovare 
nel suo letto, un vecchio vici-
no gli regala un vestito dorato. 
E poi gli estendono anche la 
zona di lavoro. 

Soltanto che. per recarvisl, 
si accosta senza saperlo a un 
centro atomico dl ricerche, 
dove lo arrestano, lo credono 
una spia, lo torturano. Riu-
scito a fuggire mentre il cen
tro salta, e a salvare il com-
pleto d'oro dalla sua auto in 
fiamme, Mick si rifugia in un 
panorama pastorale, in una 
chiesetta dove, adolescente af-
famato, vlene personalmente 
allattato dalla moglie del par-
roco, alia cui capace mam-
mella si appende come un 
bambino. 

Pol, sulla via del sud e di 
Londra, accetta per danaro dl 
far da cavla In una clinlca dl 
trapiantl privati, fuggendone 
terrorizzato appena si accorge 
che In un letto giace un esse
re con la testa di uomo e 11 
corpo di maiale. Raccolto da 
un pulmlno su cui viaggta una 
troupe di musicantl (la stessa 
che, lungo 11 corso del film, 
correda la favola di canzoni), 
trova pronto rlstoro tra le 
braccia di una loro accompa-
gnatrlce, che nella capltale 
scopre pol esser la figlia di 
un potente caoitallsta. 

Del quale, s'intende. il no
stro impavldo scalatore diven-
ta in un lampo l'uomo dl fi-
ducia, conducendo di persona 
un Iosco affare di napalm de-
stinato a reprimere una rlvol-
ta africana. e di persona pa-
gandolo perche, senza batter 
ciglio. 11 padrone lo sacrlfica 
per scaricarsi dai sospetti del
la polizia e tenersl l'oro. « Non 
potete immaginare — esclama 
sir James rivolto ai comolici 
— quanto sia sottile la linea 
che divide la Camera del Co-
muni dalla prigione ». 

E mentre la buona societa 
ride, in prigione ci va l'incau-
to Mick, condannato a cinque 
anni da un giudlce che, men
tre la sua gluria decide, si fa 
fustigare dalla segretaria. 

Comunque, dalla prigione 11 
nostro eroe esce trasformato, 
come quello di Arancia mec
canlca, tutto carita per 11 pros
slmo e zelo d'amore. Ma que
st! sentimenti non gli servono 
a nlente, vengono respinti dai-
l'Esercito della Salvezza, da 
una mad re che si sulcida in 
seguito all'aumento del costo 
della vita, perflno dai paria 
della societa. della quale lui 
stesso dlventa un rlfluto. 

Ed e qui che la fortuna gli 
sorride nuovamente: viene 
scelto per la parte di un film 
diretto da Lindsay Anderson, 
il film che abbiamo visto. ma 
e il protagonista che non sor
ride piu quando il reglsta gli 
chiede di farlo. Pero tutto si 
accomoda nel finale allorche. 
sostenuta a p!eno volume dal
le musiche di Alan Price e del 
suo complesso, l'intera troupe 
(in cui gli attori di fianco, da 
sir Ralph Richardson a Ra
chel Roberts e ai moltissiml 
altri, recitano ciascuno diver-
si ruoli) si mette fellineamen-
te a danzare. II girotondo del 
successo continua. 

Lindsay Anderson, che nel 
1969 vinse la Palma d'oro con 
If... non la vincera quest'anno 
con la sua opera piu ambizio
sa che — per quanto ricca 
degli spunti polemlci piu so-
pra riassunti con larghezza, 
per rlspetto al passato del re
glsta — si morde la coda e gl-
ra a vuoto, con un eccesso di 
motlvi contraddittorl, un com-
piacimento letale per l'episo-
dio singolo, un anarchismo 
oonfinante col qualunquismo, 
e la desolante mancanz-a d'uno 
stile d'Ins!eme. Purtroppo An
derson ha creduto al suo In-
terprete, Malcolm McDowell, 
che gll ha suggerito lo spun-
to. facendoglielo poi dilatare a 
dlsmisura sulla propria taglla. 

Non si pu6 che magglormen-
te apprezzare, al confronto. 
l'ora e un quarto dell'altro 
film della giornata. Petdfi 73. 
in cui Ferenc Kardos ha rac-
chiuso il suo happening sul 
poeta e rivoluzionario magia-
ro. Dlciamo happening perche 
1'cvocazlone storica vlene vis-
suta dai giovani d'oggl nel lo
ro llceo, ragazzi e ragazze che 
vestono 1 pannl abituall. salvo 
colul che rappresenta Petdfi, 
il cui ablto rlchlama l'epoca. 

Mentre la vita del colleglo 
prosegue, centlnala dl alllevl, 
allacclandosl e sclogllendosl, 
agltando bandlere, tenendo 
comizl, accendendo dlbattlti, 
mimando fucllazlonl e scontrl, 
inventano una sorta dl Pas-
slone o dl sacra rappresenta-
zione lalea, basata strettamen-
te sulle parole e sui versi del 
poeta, sulla sua breve e folgo-
rante eslstenza consumata nel
la rivoluzione del 1848-'49 e fi-
nita sul campo di battaglia, ol-
tre che sul principall perso-
naggi del tempo, da Kossuth 
al generale Bern. 

Ma 11 film mira anche ad 
altro: a creare una dlalettlca 
col presente, domandandosi in 
quale misura 1 giovani natl e 
cresclutl nell'Ungheria socia-
lista possano sentlrsl eredl dl 
PeWfi. II tema era evidente-
mente arduo. e la rlsposta rl-
sulta piu convincente sul pia
no dello spettacolo, il cui rit-
mo e la cui festosita ben ren
dono l'ardore e la bellezza dl 
una gioventu nuova, che su 
quello ldeologico, dove 1 con-
flltti eslstenti vengono appena 
registratl ma non approfondl-
tl. 

Da segnalare, ancora, il do
cumentario Kashima paradise, 
dovuto a Yann Le Masson e 
Benle Deswarte e presentato 
dalla Prancla alia Settimana 
della critica. Glrato in Giap
pone, riesce a dare di questo 

paese, grazie anche al puntua-
le commento dl Chris Mar
ker, un'immagine inedita, ana-
llzzando 11 contrasto tra il ca-
pltallsmo tecnologico piu svi-
luppato e la permanenza, a 
tutti 1 llvelll della societa e 
anche tra 11 proletariate, di 
consuetudinl antlquate e 
schlavistlche come quella del 
girl. E' questa una pratlca 
(letteralmente «deblto») che 
rlsale alia notte del tempi, e 
contlnua a essere favorlta e 
stlmolata dalla classe domi-
nante e dai consumismo, per 
cui ognl awenlmento prlvato 
dev'essere celebrato con un 
dono, che richlede necessarla-
mente un contro-dono dello 
stesso valore... Ne risultano 
clttadlnl Indebltatl per tutta 
la loro eslstenza e soprattut-
to, come osserva Albert Cer-
vonl, «una personalizzazlone 
mlstificatrice del rapporti so-
clall: 11 padrone fa 11 regalo 
del salarlo aH'operalo. 11 sala-
rlato fa regalo del lavoro al 
padrone, ed entrambl si deb-
bono, a vita, fedelta e rico-
noscenza mutua e sorridente ». 
Tale sorriso, se per pochissl-
ml vuol dire 11 potere, per ml
llonl di giapponesi suona umi-
liazlone e Incapacity dl rlvol-
ta. Un altro film all'attivo del 
cinema francese, per il quale 
Cannes '73 sta rappresentando 
la rivincita. 

REU v!7 

Ugo Casiraghi 

le prime 
Musica 

Uto Ughi alia 
Filarmonica 

Non ancora trentenne, Uto 
Ughi ha gia alle spall e un 
sostanzioso curriculum con-
certistico che gli ha procura-
to una cospicua messe dl suc
cess! in tutto il mondo. Egll 
possiede. in effettl, le doti 
che contraddistinguono 11 vio
linist a complete e che si pos-
sono In definltiva compen-
dlare in due component! fon-
damentall: senslblllta e pa-
dronanza dello strumento 
(uno Stradivari del quale, 
sembra accertato, fu proprie-
tario Kreutzer). 

L'altra sera all'OIimpico 
Ughl ha Interpretato con ap
passionato fervore — tinteg-
giandola con sonorita ora 
calde, ora sfumate — la So
nata In la magglore di 
Pranck; poi, la Sonata in si 
bem. magglore K. 454 dl Mo
zart (cl pare con qualche 
peccatuccio di pesantezza e, 
specie nel primo movlmento. 
dl uniformita); e, Infine, con 
brlllante slcurezza, la stravin-
sklana Suite italienne, che poi 
non e altro che una versione 
per viollno e pianoforte di al-
cunl numerl del balletto Puh 
ctnella. 

Al piano era Bruno Canlno, 
sempre generoso nell'assicu-
rare 11 sostegno del suo ta-
lento ai tanti solistl che glie-
lo richiedono; l'altra sera e 
stato colpito da un lleve ma-
lessere che lo ha costretto 
ad Interrompere per qualche 
istante l'esecuzione dell'Alle-
gretto poco mosso della So
nata di Pranck, ma che non 
gli ha poi impedito dl porta-
re splendidatamente a ter-
mlne 11 concerto e dl accom-
pagnare un Ughi spavaldo 
nei due pezzl fuorl program
ma segultl a riprova dello 
schietto successo che ha pre-
miato la fatica del due mu-
siclstl. 

vice 
Teatro 

II Barbiere 
di Siviglia 

Spiace che una commedia 
rivoluzionaria come 11 Barbie-
re di Siviglia di Pierre-Augu-
stin Caron de Beaumarchals 
possa essere trasformata e 
diluita nella noiosita dl uno 
spettacolo di <mon-senso» co
me quello offertoci dalla 
Compagnia Teatro Alfred Jar-
ry di Napoli diretto da Mario 
Santella; una Compagnia 
« sperimentale » di cui abbia
mo avuto occasione di vedere 
anni fa alcuni saggi sul tea
tro elisabettiano. Se poi si 
rifletta sulla circostanza che 
il sedicente sperimentalismo 
pretende essere soprattutto 
a politico» (questo spettaco
lo « da» Beaumarchals vor-
rebbe « recuperare aicuni ar-
chetipi della cultura popola-
re» attraverso un adiscor-
so sull'ascesa e rovina di una 
classe e dei suoi valori. sul
la parabola di quella borghe-
sia eversiva che va verso il 
fascismos, citiamo sintetica-
mente da una lunga nota di 
regia stilata da Santella), ec 
co che il dlsplacere si tra-
sforma in irritazlone. 

Lo spettacolo di Santella, 
cosl privo di immaglna2io-
ne, di idee e di suggerimenti. 
d'immaginl e dl «genio» — 
predomina 11 grottesco sgan-
gherato e gratuito e 11 con
tinuum vocale (gli attori Ma
ria Luisa Santella, Claudio 
Dl Lorenzo, Domenico Elefan-
te, Mario Fiori, Angelo Necce, 
S. Vlttorioso e lo stesso Ma
rio Santella li esprimono a-
deguatamente). secondo la 
pcetica corrente dell'assoluto 
liveltamento estetico che per 
Santella dovrebbe preludere 
a una sorta di « genulnita e-
spressiva-»! — pretende per-
slno essere la critica interna 
airideologia di Beaumarchals. 
per cui 11 Barbiere avrebbe 
dovuto essere 11 slmbolo del-
l'« lntellettuale cinlco». Ma 
prima della dlalettlca delle 
scatole clnesl (e'e perslno 11 
teatro nel teatro rlsolto con 

un complesso dispositivo sce-
nico) forse sarebbe piu op-
portuno esercitarsi sul fare 
teatro, sulla sua teaiica, pro-
prio come voleva Beaumar
chals. quel «dilettante dl ge-
nio » come lo ha definito Leon 
Moussinac. 

Gll applausl, tuttavia. non 
sono mancati. e II Barbiere di 
Siviglia, commentate dalla 
musica dl Rossini, si replica 
a Spazio Uno. 

r. a. 
Cinema 

Una donna 
come me 

Roger Vadim ha avuto que
sta bella pensata: e se Don 
Giovanni fosse oggl una don
na? Ma la protagonista di 
Don Juan 73 (tale 11 titolo 
all'origine) somlglia al mitl-
co, grande personaggio, che 
ha cimentato tanti illustri 
autorl, cosl come Brlgitte 
Bardot pu6 somlgliare a una 
vera attrice, cloe per nulla. 
Eccola nei pannl (e nelle nu-
dita) della frlvola e perver
sa Jeanne, che seduce Pierre, 
alto magistrate, rovinandogli 
la carriera e la vita famllia-
re; umilia il rlcco e crudele 
Louis, portandosl a letto la 
moglie dl lul; Induce al sui-
cldio un glovane cantante e 
chltarrista; trascina nel pec-
cato, ma per poco, anche 11 
pretlno operalo cui stava con-
fessando le proprie colpe. 
Alia fine, Jeanne non brucia 
nelle fiamme dell'lnferno, ma, 
piu prosaicamente, ne! fuoco 
di benzlna acceso da Pierre 
per vendetta. 

La pacchlaneria e l'lnsul-
saggine della trama (con Va
dim, vi ha messo mano quel-
l'altro genlo di Jean Cau) 
hanno U loro riscontro e ag-
gravio nel formalismo da stra-
pazzo col quale 11 reglsta cer-
ca di awolgere 1 vleti con-
tenutl della sua storia: movi-
menti di macchina dispendlo-
si quanto superflui, balordag-
ginl scenografiche, fotegrafi-
che e cromatiche, e un la-
mentevole commento musica-
le di Michel Magne. Accanto 
a BB, inespressiva piu del 
consueto, recitano mediocre-
mente Maurice Ronet, Ro
bert Walker jr., Mathieu Car-
riere. Jane Birkin e Robert 
Hossein. che e forse il solo 
a riscattarsi, in parte, con un 
briciolo d'lronla, anche auto-
critica. 

ag. sa. 

II cacciatore 
solitario 

Dopo II richiamo della fo-
resta, continua la « fortuna » 
cinematografica di Jack Lon
don con II cacciatore solitario, 
che il reglsta Harald Rein! 
ha realizzato a color! con fin-
terpretazlone di Ron Ely (ex 
Tarzan) nei pannl (di renna) 
di Bill « mano lesta». caccia
tore solitario ritiratosi sulle 
montagne dell'Alaska soprat
tutto perche non amava i 
cacciatcri di taglie. E sara 
proprio un improwisato cac
ciatore di taglie, assoldato da 
una biondina convinta che 
Bill le abbia ucciso il fratel-
lo. a rlncorrere Bill tra le 
montagne. ma una valanga lo 
fermera in tempo. Laika, uno 
splendido cane da slitta di 
Bill, lo salvera, come si sa-
crlflchera ancora per Bill e 
11 suo persecutore assail ti dai 
lupl. 

Piii che 11 racconto sul te-
soro nascosto del Tuka, plii 
che le ingenulta narrative (il 
montaggio alternate tra la 
corsa di Bill verso Eldorado 
per salvare 11 piccolo Jim e la 
simmetrica cavalcata del « cat-
tivo n Tornado verso k> stesso 
paese), cl sembra che il pri
mo elemento d'« attrazione » 
r,ia la flgura quasi umana del 
cane da slitta, un'immagine 
non eerto usuale che pu6 an
cora suscitare entuslasmi e 
sentimentallsml. 

r. a. 

controcanale 
L'ONORE DEL CAPITANO 

— Da parecchio tempo, ora-
mat, t telefilm prodotti nella 
Germania ocddentale giungo-
no sui nostri video: e, per la 
magglor parte, si tratta di te
lefilm tratti da opere lette-
rarle. Non si pub dire che, 
nella sostanza, queste riduzio-
nt televisive non soltevino in
ter rogativi analoghi a quelli 
che ci si trova a porsi din-
nanzi ai teleromanzi e ad al-
cuni telefilm italiani, ugual-
mente ispiratt a temi della 
letteratura. Vale davvero la 
pena dl trasporre in immagi-
ni, sul video, vicende nate sul
la pagina? Soprattutto se, co
me avviene quasi sempre, la 
trasposizione equivale ad una 
pura e semplice imitazione 
dell'originale? Un'opera cosl 
ridotta non finisce per perde-
re tutto il suo spessore e per 
comunicare al pubblico soltan
to i tratti superficiali del
ta vicenda immaginata dai-
l'autore? 

Nemmeno «II falso onore 
del capitano Schach Von Wu-
thenowu, telefilm tratto dai-
I'omonimo racconto del gran
de scrtttore tedesco Thedor 
Fontane ad opera dello see-
neggiatore Meichesner e del 
regista Schwarze, ha fugato 
simili questioni. Tanto piu 
che, in se, la vicenda del ba-
rone prussiano spinto al sui-
cidio dai cieco rispetto delle 
convenzioni e del «valori» 
di casta non po>eva che ri-
sultare lontanissima dalla 
sensibilita del telespettatore 
italiano di oggi. E' possibile 
che nella piccola borghesia te-
desca un dramma come quello 
del capitano Von Schach pos
sa ancora trovare qualche eco, 
ma, certamente, non da noi. 
In realta, sulla maggioranza 
del pubblico italiano, questa 
« storia » non poteva che ave-
re I'effetto di un fumettone In 
costume. 

E, tuttavia, non si pub non 
notare che, sta pure in que-
sti Umiti, il telefilm tede
sco segnava alcuni punti di 
vantagglo rispetto ai pro-
grammi televtsivi italiani del
lo stesso genere. Innanzt tut
to, per il livello della realiz-
zazione: per la secchezza del 
ritmo narrativo, per il taglio 
severo delle situazioni, per la 
dignitd della recitazione. Ma 
anche per I'abilita della see-
neggiatura, che riusciva in 
qualche modo a sottolineare 
il distacco del narratore dal
la vicenda (basti ricordare 
il tono ironico dei commen-
ti fuori video che facevano 
da raccordo tra i diversi mo-
menti della vicenda) e non 
tralasciuva di puntare sul con
fronto delle idee. In questo 
senso, scene come quella del
la conversazione tra gli uffi-
ciali e «Voppositore» o l'al
tra della riunione dei milita-
ri in vista della dimostrazio-
ne antifrancese erano elo-
quenti; come eloquenti erano 
le scene d'amore, estremamen-
te contenute. E, infine, i dia
loghi e le immagini, compre-
se quelle della campagna te-
desca (cosa assai rara in TV, 
dato che sul video gli ester-
ni paesaggistici perdono qua
si sempre gran parte della 
loro suggestione), conservava-
no, almeno in talunl brani, 
una tensione che evitava il 
totale appiattimento del rac
conto, la sua completa ridu-
zione ad una semplice succes-
sione di situazioni scontate. 

Si vedeva, insomma, che, 
salve restando le riserve for
mulate all'inizio, gli autori si 
erano posti il problema di 
conferire una sua propria 
autonomia alia trasposizione 
televisiva della materia. E, al
meno in parte, e'erano riusciti. 

9- c. 

oggi vedremo 
ORE 13 (1°, ore 13) 

Argomento della trasmissione odierna della rubrica curata 
da Bruno Modugno e Dina Luce e «1'estetica maschile». Nel 
corso della puntata — alia quale partecipano il regista Luigl 
Zampa, l'attore Giuseppe Pambieri e l'umorista Marcello Mar-
chesl — verranno presentati alcuni capl d'abblgliamento ma
schile. In questo caso, il programma abbozza un tentativo di 
analisi di costume attraverso le evoluzionl del vestire, tanto 
per nobilitare 11 palese carattere pubbllcitario del servizio. 

JAZZ AL CONSERVATORIO 
(1°, ore 18,45) 

Questa sesta ed ultima puntata del programma condotto 
da Lilian Terry e Giorgio Gaslini e dedlcata al free jazz, e 
eJl'influenza della musica folk afrocubana e latino-americana 
sulle piu recentl tenderize Jazzistiche lnternazionall. Ospltl 
deH'odlerna trasmissione sono Severlno Gazzellonl e Bruno 
Canlno, 1 quail si clmenteranno in una complessa elaborazione 
di branl folk a tempo di jazz. 

LA FAMIGLIA BARRETT 
(2°, ore 21,20) 

Va in onda questa sera l'adattaraento televislvo della 
commedia La famiglia Barrett di Rudolf Besier. La regla e 
l'allestlmento per 11 video sono di Fulvlo Tolusso, mentre 
Edoardo Toniolo, Lucilla Morlacchl, Piera Vidale, Danlela Su-
rina, Andrea Checchl. Massimo Foschi e Tonino Accolla for-
mano 11 cast degll interpretl. 

II lavoro di Besier ricostrulsce la vicenda amorosa tra 1 
due poeti britannici Elisabeth Barrett e Robert Browning. 

Rappresentata per la prima volta In Inghllterra a teatro 
nel 1930. La famiglia Barrett si trasformd, quattro anni dopo, 
in un best-seller clnematografico, con Frederich March. Norma 
Shearer e Charles Laughton nelle vest! di protagonlstl. 

programmi 
r i i TV uazionale 
10.30 Trasmissioni sccla-

stiche 
12,30 Sapere 
13,00 Ore 13 
13,30 Telegiornale 
14.00 Una lingua per tutti 

Corso di francese. 
16,00 Trasmissioni scola-

stiche 
17,00 Colpo d'occhio 
17.30 Telegiornale 
17,45 La TV del ragazzi 

Programma per 1 
piu piccini. 

18,45 Jazz al conservatorlo 
« Free jazz ». 

19,15 Sapere 
Prima puntata dl 
a Biologia marina ». 

19,45 Telegiornale sport * 
Cronache italiane 

2 0 3 Telegiornale 
21,00 Stasera 

Settimanale d'attua-
lita a cura di Carlo 
Fuscagni. 

22,00 Adesso musica 
Classlca, Leggera, 
Pop. 

23.00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 La famiglia Barrett 

di Rudolf Bosier. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO: Or* 7 , 8, 
12, 13. 14. I S . 17. 20 , 2 1 . 
23.15: 6: Mattutino musicale; 
6.42: Almanacco; 6.47: Come 
• oerehc; 7.10: Mattutino musi
cal*; 7.45: Ieri al Parlamento; 
8.30: t e canzoni 4el mattino; 
9: I I mio pianolorte; 9,15: Vol 
ed lo; 10: Special* GR: 11.30: 
Quarto programm*; 12,44: Ma
de in Italy: 13.20: Una corn-
media in trenta minuti; 14: Un 
disco per Testate; 15,10: Per 
TO* siovani: 16,40: Onda vcr> 
de: 17.05: II sirasole; 18,55: 
Intervallo mosicale; 19.10: Ita
lia che larora; 19.25: Itinerart 
openstici; 20.20: Andata e ri-
tomo; 21.15: Concerto dell'or-
chettra Rlannonica «"i Varsavi*. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO • Or* 6.30. 
7.30. 8.30. 9.30. 10.30. 13,30. 
15.30. 16.30. 18.30. 19.30. 
22,30. 24; 6: I I mattinier*; 
7.40: Boongiorno; 8.40: Gal-
lerla d*l roeiodramma; 9.15: 
Soonl • colori deH'orchestra; 
9,33: Dall'lfalia con.„; 9.50: 
I I giro del mondo in 80 florni; 
10,05: Un disco par Testate; 
10,35: Dalla wostra parte; 

12,40: Alto gradimento; 13: 
Hit parade; 13,35: Canzoni per 
canzonarcj 13,50: Come e per
che; 14: Su di siri; 15.40: 
Cararat; 17,30: Specials GR; 
17,45: Chiamate Roma 3 1 3 1 ; 
19,55: La via del successo; 
20,10: Buona la prima!; 20,50: 
Supersonic; 22,43: Tarzan di 
Ed*ar Rice Burroughs; 23.05: 
Buonanotte fantasma; 23,20: 
Musica logger*, 

Radio 3" 
Ore 9.25: Trasmissioni spocian-. 
9.30: La Radio per le Scuole; 
10: Concerto di apertnra; 1 1 : 
La Radio per le Scuole; 11.46: 
Musiche •taliane tf'ossi; 12,15: 
La musica net tempo; 13,30: 
Intermezzo; 14,30: I I disco in 
vwtrfna; 15,1 Or Concerto del 
violinists Itzhak Penman * del 
pianist* Vladimir Asbkenazy; 
15,40* L'opera sinlonica di 
W . A. Mozart; 17,20: Class* 
unica; 17,35: FogM •"album; 
17.45: Scuola Matcrna; 18: 
Notizie del terzo; 18,30: Musi
ca letters; 18,45: Piccolo pia-
neta; 19,13: Concerto della se
ra; 20.15: Programm* caltora-
le; 211 Glomal* d*l T*rao: 
Sett* artlj 22,30: Psrliamo 4i 
spettacolo. 
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Lettere 
all' Uniia: 

La rlsposta ai fa* 
scisti degli avieri 
democratic! della 
46* Aerobrigata 
Egregio diretlore, 

siamo un gruppo di avieri 
della 46* Aerobrigata di Pisa. 
Ci siamo d2dsi a scriverle 
perche crediamo che il suo 
f iornale segtta con attenzione 

problemi di noi mtlitari dl 
leva. Premettiamo che scrivla-
mo a name di tutti o quasi. 

La situazione qui da noi si 
e aggravata dai 25 Aprile in 
poi: si sono infatti verificate 
una serie di provocazloni a-
pertamente fasciste, all'inter-
no ed all'esterno della base. 
Significativl sono due eplsodl 
accadutl quel giorno. 11 pri
mo e stato I'arrivo del missi-
no Ciccio Franco, al quale 
nessuno si e sentito dlsposto 
a dare il benvenuto dopo che 
il caporione fasclsta aveva 
partecipato a Milano alia ma-
nifestazione che si concluse 
con I'assasslnlo del poliziotto 
Marino; il secondo si riferi-
sce alia commemorazione del 
25 Aprile fatta da alcuni ufji-
ciali e sottufficiali. Questl, 
mentre aspettavano I'arrivo 
del messaggio del Presidente 
della Repubblica che doveva 
essere letto, intonavano canti 
fasclsti e salutavano romana-
mente. Quando, infine, un co-
lonnello tessc il messaggio, i-
nizib il discorso dicendo: « An
che se molti di noi non sono 
d'accordo, dobblamo compiere 
il nostro dovere di militariu. 

Noi vogliamo che i nostri 
diritti civili e politici slano 
garantiti anche quando pre-
stktmo servizio militare. Sia
mo prontl al trasferimento e 
a subire qualsiasl provvedi-
mento restrlttlvo da parte del 
nostro comando, purchi la si
tuazione interna della nostra 
base venga a conoscenza del-
Vopinione pubblica, dei par-
titt, delle organizzazionl de-
mocratlche. Noi abbiamo glu-
rato fedelta alia Costituzione 
ed alia Repubblica ed e que
sto il modo piu giusto per es-
serte fedeli: combattere il fa-
scismo. 

LETTERA FIRMATA 
da un gruppo di avieri 

(Pisa) 

L'impresa dell'ENI 
che ingaggia 
operai stranieri 
Cara Unite, 

sono un lavoratore del grup
po ENI, e piii precisamente 
della SAIPEM, con capitate 
interamente pubblico. Io la
voro in trasferta, e precisa
mente a Halteshelm, dopo 
essere stato a Offenburg. Qui 
si sta montando un gasdotto 
di 180 chllometri, da Buhll a 
Basilea, da dove, dopo aver 
attraversato la Svizzera, arri-
vera in Italia. 

Di personate italiano assun-
to in Italia ve ne e ben poco, 
doe 40 persone su 500. La re-
stante manodopera — 460 la
voratori — e costitulta da 
portoghesi e greet, ingaggiatl 
dai personate della SAIPEM 
direttamente dai loro paesi 
d'origine. Ora mi chiedo co
me e mat possibile che una 
societa italiana a partecipa-
zione statute si possa permet-
tere di assumere personate 
strantero, quando in Italia la 
disoccupazione e in continuo 
aumento. 

Adesso qui non voglio en-
trare nel merito del tratta-
mento riservatocl: ritmi di 
lavoro infernali, mancato ri
spetto della dignita umana, 
frenetica rotazlone — con as-
sunzionl e licenzlamenti — del 
lavoratori stranieri, e cosi via. 
Col miei colleghi di lavoro si 
e discusso parecchio, in un 
certo senso si e provato an
che ad agire: ma i risultati so
no stati i trasferimenti, le ml-
nacce da parte delta direzio-
ne, tutto per rompere la no
stra poca unita. Sliamo atten-
ti (c per questo rivolgo un ap-
pello anche ai parlamentarl 
del PCI perche eventualmen-
te si interessino della questlo
ne); stiamo atlenti, dicevo, 
perche queste situazioni por-
tano il lavoratore italiano al 
qualunquismo. che e poi la 
strada per il tasclsmo. 

Cordiali saluti. 
LETTERA FIRMATA 

(Offenburg - RFT) 

«Due parole cliiare 
ai colleghi delle 
forze di polizia » 
Signor diretlore, 

questa lettera e diretta a 
quei colleghi che nella loro 
ingenuita il 7 maggio 1972 han
no votato e fatto votare fa-
scismo, nella vana speranza 
di migliorare la nostra situa
zione economica, dando un 
apporto consistente di voti 
andati poi a finire nel calde-
rone di Andreotti, peggioran-
do cosi la nostra situazione e 
awantaggiando quella gia 
vantaggiosa degli alti papave-
ri. 

11 risultato e chiaro: men
tre tutti gli statali, grazie al-
Varma dello sciopero, hanno 
avuto il cosiddelto assegno pe-
requativo, di noi nessun cen-
no, come se neppure fossimo 
rivi, e nemmeno ci t consen-
tito lo sciopero, in uso in tut
ti t Paesi realmente democra-
tici. Per farla breve, cari col
leghi, e ora di toglierci il pa-
raocchi e di fare il punto del
la situazione. II governo An
dreotti ci disprezza; i nostri 
generali neppure ci sognano; 
molti ufjlciali ci detestano e 
fanno continuo uso del ricat-
to, con mmaccia di trasferi
menti sgraditi o altro. Padri 
di famiglia di 45-50 anni ven
gono strapazzati come cani c 
nella migliore delle ipolcsi 
come bambini. 

Questo stato dl cose non c 
piu sopportabile ne concepi-
bile nel 1973. E' ormai giunta 
l'ora di abbandonare un sif-
fatto siilema capitalistic e 
parassitario, e passare a una 
concreta azlone di appoggio 
al Partito comunlsta. Non dl-
mentichiamo che te non sia

mo morti del tutto dl fame lo 
dobbiamo ai comunisti, chec-
che se ne dica in certi am-
bienti di comodo. Rlcordiamo-
ci inoltre che noi abbiamo tut
to da guadagnare e niente da 
perdere, polchi non possedia-
mo nlente, eccetto che ml-
serla stabile e tribolazioni 
quotidiane, alle prese come 
siamo con Vestenuante lavoro, 
con la suddivislone del magro 
stipendio per affrontare il 
glornaliero aumento del caro-
vita, affitto, riscaldamento, 
vestiario e spese continue per 
il mantenlmento del nostri fl-
gli. E come se tutta questa 
miseria non bastasse, verra la 
morte totale con la pensione: 
80 per cento sul 50Vo della re-
tribuzione lorda, perchd l'al
tro 50 per cento e constderato 
non penslonablle. 

Cari colleghi, ci siamo capl-
ti? D'ora innanzl regoliamaci 
di conseguenza. 

LETTERA FIRMATA 
a noma dl un gruppo 
dl carabinlerl, agen-
ti e appunlatl di PS 

La DC e soci non 
pensano ai 
pensionati coi 
« minimi» 
Cora Unita, 

questi democrlstiani che so
no alia Camera comandano da 
tanti anni ma ai pensionati 
piii disgraziati (siamo quelli 
del «minimi») non pensano 
mai. Codesti caporionl dicono 
che fanno le riforme, ma a 
noi danno solamente una pic
cola miseria una volta Van-
no, doe quella scala mobile 
che non compensa nemmeno 
t'aumento del costo del pane. 

Noi siamo vecchl (moglie 
anni 70, marito anni 77), e 
siccome con la sola pensione 
si tirerebbe una bella cinghia, 
andiamo a pulire le scale. Non 
esigiamo molto, ma almeno 
arrivare a 50 mila lire cosl 
noi due si starebbe a casa 
un po' tranquilll, senza dover 
andare fuori tutte le mattine 
a pulire delle scale (e speclal-
mente d'inverno non h una 
bella cosa, ve lo assicuriamo). 

Raccomandiamo vol de 111-
nita,»parlamer/ari comunisti, 
i sindacati, a lottare per noi 
pensionati, in modo che DC e 
soci non continuino a fare 
orecchio da mercante, perche 
loro preferiscono aumentare a 
chi guadagna gia molto ma 
non hanno nessuna considera-
zione per i pensionati che piu 
soffrono. Ci farebbe veramen-
te molto piacere veder pub-
blicata questa nostra missiva. 

Distinti saluti. 
Famiglia BERARDI 

(Bologna) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scrivo-
no, e i cui scritti non vengo
no pubblicati per ragioni di 
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: 

Anna PALLI, Genova (aL'uo-
mo e troppo indifferente di 
fronte alia distruzione della 
natura, quella natura che rap
presenta il mondo che lo cir-
conda; e quegli animali che 
vediamo vergognosamente uc-
cidere dovrebbero far pensare 
e riflettere a); Giovanni LA 
CAVA, Genova (e un ex com-
battente della guerra *15-'18, ci 
manda mille lire per I'Unlta 
e ci fa avere copia dl una let
tera indirizzata al Presidente 
della Repubblica nella quale 
tra l'altro scrive: a Come cit-
tadino democratico, malgrado 
la mia eta avanzata. faro tut
to il possibile perche il fasd-
smo venga distrutto, afflnche 
non si ripetano i tragici gior-
ni degli anni '20 che cosl do-
torosamente ho vissuto»); 
Enrico ESPOSITO, Napoli 
(nil Paese ha bisogno di un 
nuovo governo che ristabiti-
sca la normalila e la slcurez
za ed esprima un impegno cn-
tifasdsta »). 

M. CRIVELLI. S. Benedet
to del Tronto (a nome di un 
gruppo di impiegati scrive: 
a Siamo costretti a pagare 
Vimposta complementare no-
nostante i nostri modesti stt-
pendi; il timite delle 960 ml
la lire annue e le detrazioni 
fissate potevano essere accet-
tabili died anni fa, ma non 
certo adesso!*): Marina ME-
LONI. Alberta BOATA e Pie-
ro VILLA, Genova (a La cac* 
cia c uno sport che danneg-
gia anche chi non lo pratica 
o non se ne interessa perche 
finisce col distruggere una na
tura che e patrimonio di tut
ti*): Arturo FERRARA, Sa> 
luzzo (a Da oltre venti mest 
aspetto che mi venga nltgtd-
data ta pensione. Vorrd sa
pere dai ministcro delle Fi-
name dove si e insabbiata la 
mia pratica »); Anselmo LOIA-
CONO, Venegono (a Sono net-
tamente contrario alVora le
gale, perchb essa significa 
maggiori disagi nella stagione 
estiva proprlo per qud toro-
ratori che srolgono mansiont 
piii pzsanli*). 

Gaetano SORIO, Marostica 
. (a La magistratura, con I'im-

mancabile ausilio della poli
zia politico, dopo la montatu-
ra contro Valpreda e i suoi 
compagni anarchid, mi sem
bra che stia imboccando Im 
stessa strada anche nell'inda-
ginc per i fatti di Primavatle: 
quella, cioc, dl chiudere gU 
occhi verso destraw); S 3 . , 
Bergamo (aBisogna rovesdO' 
re questo governo che e ne-
mico dei lavoratori e, alfoe-
correnza, fa anche ricorso ai 
voti della leppa fasclsta*); 
Nicoliao MANCA, Sanremo 
(aE' necessario sbarrare la 
strada ai fascisti con tutti I 
mczzi; ormai gll italiani ne 
hanno veramente sopportate 
troppe e non vi t piu posto, 
nell'Italia costituzionale, per 
la tolleranza verso i rigurgitl 
del fasdsmo; Luigi ANTO-
NELLT, Siena; Lucia FERRA
RI, Roma. 


