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| Processato, censurato, condannato al rogo il film di 
Bertolucci potrà uscire di nuovo nei cinema. Il magistrato ha 

deciso: «Il senso del pudore cambia, quest'opera non è oscena» 

«Ultimo tango» torna libero 
ROMA — Ultimo tango tor» 
na In liberta Teoricamonte 
da lori sera li celebre e censu
rato film di Bertolucci po
trebbe l'bsere proiettato In 
qualitasl cinema del territo
rio (Cullano E quanto scatu* 
rluco dalla sentenza del giu
dica Istruttore Paolo Colella, 
I» quale archivia il procedi
mento per apettacolo osceno 
«Mrta contro II regista e l 
Cinque dirigenti della coope< 
rati va culturale cric, nel set-
timbro del 1083» organizza-
rune, a Roma una visione 
•clandestina» del film nel 

auadro della rassegna «Ladri 
l cinema» 
11 magistrato) accogliendo 

Integralmente le richieste 
dei pubblico ministero Anto
nio Marmi ritiene che, rl-
•petto al 1070 (anno della 
condanna definitiva ad ope
ra della Corte di cassazione), 
Ultimo tango a Parigi non 
Offende più 11 comune senso 
del pudore SI tratta di «ha 
tentone» giuridicamente 
Mttsa precedenti perchè su
pera 11 giudicato della Cassa-
itone aiti averso una più «la
ttica conce7!one del comune 
aenso de) pudore Rileva In 
proposito II giudico nell'orda 
nanna di proscioglimento 
«La rappresentazione dell'at
to sessuale, anche nella im-
medlutcwa e nella crudezza 

che ne determinarono la 
condanna, ha piena dignità 
poiché — Drlva di rozze con
notazioni* pornografi che — 
si fa strumento estetico e 
culturale di trasgressione» 

Di rincalzo l'avvocato di
fensore di Bertolucci. Luigi 
Di Malo, interpellato per te
lefono. pone l'accanto sulla 
straordinaria novità di una 
sentenza che stabilisce •rile
vanti principi obiettivi, l'ob
bligatorietà per il giudice di 
avvalersi del parere dt esper
ti d'arte nella valutatone del 
problemi estetici, la conce-
clone dinamica ed evolutiva 
del buon costume, l'efficacia 
della aontenu. definitiva In 
materia di oscenità, ridenti» 
flcailone dell'uomo comune 
di cut verrebbe offeso II sen
timento del pudore non più 
nella paradigmatica figura 
dell'Individuo dalle medie 
virtù, Ineffabile in quanto 
rappresenta tutti e nessuno, 
anche il singolo magistrato 
con l suol bagagli umorali». 

A questo punto non resta 
che attendere il visto defini
tivo del procuratore generale 
della Corte d'appello Filippo 
Ma ne uso (un eventuale ap
pello non sospenderebbe co
munque l'esecuzione della 
sentenza) 

Si chiude così positiva
mente uno dei cosi più odiosi 

di censura cinematografica 
— Insieme a quello del Salò 
di Pasolini — accaduti negli 
ultimi vent'annl 

La stessa odissea giudizia
ria patita da Ultimo tango la 
dice lunga sulla protervia e 
la caparbietà con le quali 
censori e magistrati ai acca
nirono, sin dall'inizio, sul 
film dt Berto l u e » Presenta
to In anteprima al festival 
del cinema libero di Torretta 
Terme II 19 dicembre del 
1878. Il film usci subito dopo 
In tre cinema romani e in 
uno milanese, totalizzando 
in quattro giorni oltre so mi
lioni di incassi, niente male 
per l'epoca. Ma 11 21 dicem
bre era già sparito, seque
strato per ordine del sostitu
to procuratore della Repub
blica dftloma Niccolò Ama
to In seguito alla denuncia di 
alcuni spettatori 

Era il primo capitolo di 
una vicenda giuridica dagli 
aspetti grotteschi ma dal ri
sultati allarmanti Assolto 
dal reato di oscenità dal Tri
bunale di Bologna (3 feb
braio 1073), il film fu con
dannato quattro mesi dopo 
(i giugno 1973) dalia Corte 
d'appello di Bologna La 
condanna venne annullata 
dalla Cassazione per vizio di 
forma («Immotlvata nel con
cetto di opera d'arte») nel di

cembre del 1073, ma II 29 set
tembre del 1974 la Corte 
d'appello di Bologna modifi
cò la sentenza e condannò 
nuovamente II film Berto
lucci definì la sentenza •in
sultante per tutti coloro che 
hanno umato 11 film» mentre 
rossenatore romano plau
de con un ampio commento 
(.Chiunque creda ancora 
nell'esistenza dt un senti
mento comune del pudore 
non potrà che condlvidere.il 
giudizio del magistrato»), al
ia condanna, 

Il ricorso in Cassazione 
servi solo a provocare, il 29 

Sennnlo del 1976, la sentenza 
eflnltlva e la relativa confi

sca delle copie Tre delle qua
li furoni depositate, per ordi
ne del guardasigilli, Reale, 
presso la Cineteca di Stato 
Una quarta giace o u . In at
tesa di rientrare In possesso 
della Pea, la casa produttrice 
del film, alla Crlmlnalpol 
dell'Eur proprio quella co
pia, tecrteamente, potrebbe 
essere proiettata da subito in 
qualsiasi cinema romano 
Senza scandalo e senza cla
more, per offrire finalmente 
al pubblico la possibilità di 
vedere e giudicare Ultimo 
tango con T propri occhi e il 
proprio cervello 

E quanto, del resto, chie
deva da almeno un decennio 

11 regista Bernardo Bertoluc
ci, ora Impegnato nel mon
taggio del suo nuovo film 
sull'ultimo imperatore cine-
seTu Yl IrrlntracclabJIc le-
'rl, il cineasta confessò 
all'Unita qualche settimana 
fa, quando si aprirono spira
gli promettenti, di essere 
•molto curioso di verificare LI 
tipo di reazione che 11 film 
potrebbe suscitare fra i tren
tenni di oggi e di valutare, 
quindi, la sua tenuta artisti
ca nel tempo» »Ko sempre 
pensato — aggiungeva — 
che 1 cittadini maggiorenni 
abbiano nel confronti dello 
Stato diritti e doveri Hanno 
quindi 11 diritto di scegliere 
quello che vogliono Io sono 
contro la censura, ma non 
sono un permissivo, nel sen
so che sono per la protezione 
dei minori Devo però dire 
che la vicenda di Ultimo tan
go brucia ancora come una 
scottatura, non posso di
menticare di aver perso 1 di
ritti civili per cinque anni 
Ero considerato una persona 
turpe, che aveva commesso 
un crlmfnc E pensare che 11 
film, in fondo, nasceva da 
un'Idea molto romantica 
quella di poter costruire un 
rapporto al di fuori dell'iden
tità sociale lasciando parlare 
11 corpo, con il suo particola

re linguaggio! 
Tornano In testa lo dichia

razioni che II cineasta di 
Strategia del ragno del Con
formista, di Novecento rila
sciò alla stampa nel giorni 
caldi del processo bolognese, 
quando spiegava al giornali
sti incuriositi li senso del suo 
film («Brando fa un tentativo 
romantico di ricerca del rap
porto assoluto nel sesso Non 
chiedere né dire 11 nome si
gnifica anche rifiutare le 
convenzioni, la professione, 
la società, tutto») E le ama-
rissime parole con le quali il 
regista, dopo la sentenza de
finitiva del 1Qt rimproverò al 
magistrati di aver imandata 
In campo di sterminio le idee 
al posto di alcuni milioni di 
spettatori adulti colpevoli dt 
aver amato, odiato o sempli
cemente visto Ultimo 
tango» 

Oggi per fortuna le cose 
sono cambiate, quel corpo 
d amore di cui parta con di
stacco Bertolucci non è più 
una vergogna da mandare al 
rogo, ne una scomoda osses
sione Ma quante umiliazio
ni ha dovuto subire 11 comu
ne senso dell'Intelligenza 
(questo si che sarebbe da 
proteggere) prima che giu
stizia fosse fatta 

Michele Anselmi 

«Critters» 

Morsi 
da un 
altro 

mondo Una aeana di «Orinerà» 

CRITWtS — Regia Stephen Herek Sceneggiatura Stephen 
llerek & Brian Oomonic Mulr Interpreti Dee Wallace Sione. 
Hllly Green Bush, Scott Grlmcs, M Emmetl Walsh, Terrencc 
Mann, Nadine Van Dcr \cldc Fotografia Tlm Suhraledl. Usa 
1986 Al cinema Durlnl di Milano 

Cauli extraterrestri agli extrarodtton II cinema di fantascienza 
americano non na più che cosa inventi re per portare gli «dolescen 
ti davanti ad uno schermo «mante e spaventarli opportunamente 
Non di direbbe però che a questo Cntters (andata mele, commer 
cialmente anche negli Usali operazione sia riuscita Parenti pros 
almi dot «Rrpmiins» ma meno subdoli e diabolici i «cntters» del 
filmetto di Stephen Herek si rivelano subito per quelli che sono 
fameliche creaturine a palla ricoperte di pelo fungile da una prl 
•ione galattica a bordo di un astronave Naturalmente quel mani 
polo di eitrarodìton dopo «ver vagato per lo spazio atterra nei 

firCMi di una ridente fattoria del Colorado abitata da una classica 
•miglili americana papà, mamma due figli uno del quali — il 

piccolo Brad — è destinato a diventare 1 eroe del film grazie alla 
nauione per I petardi 

All'inni» nessuno prende sul seno la minaccia venuta da un 
altro mondo (eppure quelle vacche orrendamente maciullate do 
vrebbero impensierire) ci si limita a sorridere sull abbigliamento 
dei due killer galanio piombati sulla Terra per distruggere i fug 
•laschi i*V«t me \engono da Lo» Angele»») sarà li famiglio a 
suddetta stretta d assedio a sperimentare sulla propria pelle la 
cattiveria di quegli infernali morsicaton che crescono « vista d oc 

Scritto dal ventiquattrenne Brian Domonic Mulr (viene dalla 
acuoia di Roger Carmen) e diretto dal! ex montatore Stephen 
Herek, Cntters si riallaccia al filone pessimista della fantascienza 
cinematografica esaurito I amore per le creature extraterrestri, 
tanto piùIwone quanto più mostruose, ai aggiorna la paranoia stile 
anni Cinquanta svuotandola però di ogni contenuto politico II 
tono è beffardo, 1 effetto esagerato, la citazione birichina, in un al 
talena di orrori veri (i bambini ai spaventano in sala) a di gag$ 
comiche che «U autori distillano senta troppa inventiva facendo il 
vaino a Joe Dante , , , , , 

Oli appassionati del genere troveranno comunque (ci ti pea* la 
battuta) pane per 1 loro denti Occhi mietuti di sangue t mandino-
le d'acciaio, i «cntters. attraversano il film con fiagharda vitalità. 
permettendosi pure di irridere al pupazzetto di ET («E tu chi 
tei*») sistemato nel soggiorno sono repellenti ma non antipatici, si 
direbbe eh» sotto sotto gli autori parteggino per loro, al punto di 
laaciam* vivo uno, a battaglia vinta, per ricominciare daccapo 

Del rento nell America vorace degli obesi • del super-coleatero 
liei, I «cntters. in carne ed ossa non mancano di certa basi* entra* 
le in uno snack bar per trovarne a centinaia 

mi. ari. 

CAPANTI» tu COMPARI -
Regia Brian De Palma Sce
neggiatura George Gallo Fo
tografia Fred Schuler Musi
ca Ira Newborn Interpreti 
Danny De Vito, Joe Plscopo, 
llarvey Kcttcl, Ray Sharkcy, 
Captain Lou Albano Dan Ile-
daya, Patti Cupone, Antonia 
Rey Usa 1968 Al cinema Ari-
ston 2 e lloliday di Roma 

Italiani ed ebrei si incontra 
no nel New Jersey nuovo «luo 
go dell anima, per gli anni Ot 
tanta e danno vita ad una sca 
tenati&sima commedia che è 
stata uno dei fiaschi dell anno 
nella scorsa stagione Usa Forse 
le risate suscitine da VVise 
Guys (« Tipi BH(,gi» questo il ti 
tolo originale) sono troppo soft 
ancate por rastrellare dollari 
Vedremo in Italia visto che sia 
mo parte in causa 

Peniate il preduttoreche ha 
scelto il copione di George Gal 
lo e che ha fi riissimamente vo 
luto questo film si chioma Aa 
ron Russo (nello sua 
filmografia ficura i na poltro 
no per dui di I andisl Nome 
ebraico e rtyump italiunissi 
mo Non pouviiclie nascerne In 
Btonadi Harry \ alenimi e Moe 
Uickstein 1 uno italiano I altro 
ebreo (appunto) dtlinquentelli 
da due soldi in quii di Jersey 
City che un giorno in t ravvedo 
no la possibilità del colpo goh 
bo II boss che li tiranneggia nf 
fida loro una grossa somma da 
giocare su un cavallo .sicuro. 
ma Harrv (il pazzo delta cop 
pia) decide di puntare su un 
brocco dalla quotazione verti 
ginosa e Moe (il tonto della 
coppia) gli da retta Risultato 
il orocco perde e i due u,\%e 
RUW non poi cosi .saggi, pen 
sono bene di fugare ai) Atlan 
tic City per saltare la pelle LI 
Harry tiene amici e parenti ma 
i bidoni si susseguono ilbo«Me 
il suo selvaggio tirapiedi «the fi 
ser.' uno dei più pantagruelici 
gangster mai visi i su uno scher 
mo) sono in caccia tutto sem 
bra perduto Che fare'' Niente 
paura Harrv ne sa una pm del 
diavolo, t Ira le sue trovate ci 
scappa anche una re&urrezio 
ne 

Aaron Russo chevaconside 
rato il vero padre di Codoi t n & 
Compari non è uno stupido Si 
è trovato fra te mani un copione 
In cut il giallo gangsteristico si 
trasforma irresistibilmente in 
farsa, t ha pensato subito al 
I uomo giusto Brian De Palma, 
sangue Italiano nativo del Jcr 
aey, esperto in suspense ed am 
mazzamenti ma anche (chi lo 
ricorderà'1) autore in gioventù 

| Una commedia gialla 
del celebre cineasta «horror» 

De Palma 
si veste 

da comico 

'*MI*)iaawtf0*'*V^QF 

Danny Da Vito in «Cadaveri & Compari» 

di sgangherate, buffmime 
commedie come Grcettngs e 
Hi Mom' Quei vecchi film era 
no costruiti su stravagante sti 
list iene che oggi (purtroppo0) 
non sono più ai moda ma con 
un soggetto come quello di Ca
daveri & Compari De Palma è 
andato ugualmente a nozze ha 
potuto sfogare il suo tatentac 
ciò visuale, che in qualche mo* 
do emerge anche dai suoi film 
sbagliati (come gli orribili 
òcar/ace fury e Complesso di 
colpa), e nello stesso tempo 
•frenarlo* mettendosi compie 
temente al servizio della sce 
neggiatura e degli attori 

Attori che in questo caso, 
meritano davvero qualche pa 
rolina più del solilo Prendete 
Danny Do Vito (Harry) e Joe 
Piscopo(Moc) guardateli cam 
minare assieme per le viuzze di 
Jersey City nei pacchiani in 
terni italioti nelle stratosfen 
che halli defili alberghi di 
Atlantic City sembrano I arti 
colo ni. uno alto e stralunato 
come Don Chisciotte I altro 
minuscolo e ciarliero come 
Sancio I anza De Vito in par 
ticolare e I autentico domina 
toredtlfilm un soldo di cacio 
che a furia di eh acchiere rulie 
relibe la scena anche al padre 
terno (del resto chi 1 ha visto in 
Ali inscLuimenta dilla putra 
verde e ì'er favore ammazzale 
mi mia mof,l e sa pia che e un 
commediante di razza) l'isco 
pò (enne-timo parto dell ine 
sauri hi le programma tv Satur 
day Nif,ht lue la culla di 
Murphy Belushi Aykro>d ) 
regge bene il confronto ma I al 
tra scoperta del film e 1 enorme 
Captain Lou Albano cu cam 
pione del mondo di lotta lilwrn 
nativo di Roma ma emigrato 
negli Usa da bambino che nel 
ruolo di un gangster divoratore 

1 di anime e di aragoste segna 
uno de l̂i esordi più buffi dei 
recente cinema amtricano 

Se i capolavori di De l'alma 
restano probabilmente Vestito 
per uccidere e Omicidio a luti 
/•ÙNSI questa commedia si se 
gnala come il suo htm pm 
asciutto e misurato anche ne 
certo meno originale dei due 
thrilling suddetti L fra i tanti 
«Jersey boys. che hanno co 
strutto il film si segnala anche il 
più illustre Hruce "iprin ŝteen 
che in una fracassona sequenza 
automol listica recala a De 
Palma la tan?onc i'mk (adii 
lac Spnnesteen e De Palma 
avevano già reahz?ato Insiemi 
con qualche screzio il videoclip 
ài Dancing in the Dark Fa pia 
cere scoprire che sono rimasti 
amici 

Alberto Crespi 

Una mostra 
sulle regie 

di Pirandello 
ROMA — Nei locali del Retto
rato dell Università -La Sa
pienza- e aperta una bella mo* 
slra dedicata a -Pirandello ca
pocomico- curata da Alessan
dro d'Amico e Alessandro rin
terri per 11 Museo biblioteca 
dell attore del Teatro di Geno
va e promossa dalla Cassa di 
Risparmio per le pro% incc sici
liane La mostra arricchita do 
un prezioso catalogo rico
struisce 1 attività di Pirandel
lo autore ma anche regista 
alla testa della -Compagnia 
dei teatro darle*, dal 19..5 al 
1928 

In questi anni, infatti, e as
sai rilevante la complessiva 
attività culturale del dramma
turgo siciliano che alla ribalta 
del Teatro Ode-scalchi di Ro
ma (una sala oggi scomparsa, 
ai SS Apostoli) portò autori di 
grande rilievo Internazionale' 
(un nome per tutti, Scrini-
Wlcr) e novità italiane di enor
me rilevanza Basterà pensare 
a -Nostra Dea* di Bon lem pelli 
che rivelò le grandi capacita 
intcrprelatixc di Marta Abba 
o la -La morte di Niobe- di Al
berto Savmio o anche al pro
getto di allestimento del -Ca
pitano Ulisse* sempre di Savi-
ino che però non riuscì ad an
dare in porto proprio quando 
le provccranogià iniziale Fcl 
furono importanti collabora
zioni con artisti «intellettuali 
dell epoca da Trampolini e De 
Chirico per le scene a Hlippo 

Tommaso Marinelli, del quale 
Pirandello stesso allestì «Il 
vulcano-

Di tutto questo c'è amala te* 
stlmonianxa nell'esposizione 
romana che comprende circa 
250 pezzi fra bozzetti di scene. 
figurini dei costumi, docu
menti vari e traili di sceno
grafie ricostruite Ma anche la 
nascita di alcuni testi di PI* 
randello e documentata nella 
mostra Nascita che awmne 
proprio ali interno e per la 
•Compagnia del Teatro d'ar* 
te» Si trovano, poi, le note 41 
interpretazione, per l'alletti* 
mento di grandi capolavori 
precedenti dell autore Sicilia* 
no Insomma, un percorw 
guidalo nella complessità del* 
1 attività artistica di Pirandel
lo fino negli aspetti meno co
nosciuti, proprio come quelli 
di regista, di uomo di teatro In 
senso puro e totale 

Cari Maria von Weber 

ROMA — Cari Moria von Weber (18 novem
bre 1780 - S giugno 1826) non arrivò al qua
ranta spese tutta l'esistenza per la musica 
ma furono decisivi, per la sua fortuna, eli 
ultimi cinque anni di vita, consacrati dalle 
tre opere fondamentali nella storia del melo
dramma tedesco Freischiitz (IB2Ì) Euryan' 
the (1623) e Oberon, rappresentato a Londra, 

f ioco prima che Weber fosse stroncato dalla 
Isl Desiderò di essere qualcuno anche in 

campo strumentale, ma ha 11 suo posto nel 
teatro musicale Non diversamente Beetho
ven, smanioso di sfondare nel teatro Urico, fu 
qualcuno in tutta 1 altra sua produzione 

Beethoven aveva sedici anni quando nac
que Weber che ne aveva cinque quando Mo
zart mori e ventldue quando scomparve 11 
•vecchio» Haydn Ma lui, Carlo Maria, non 
amò molto Beethoven Ascoltando la Setti
ma bccthovenlana, Weber sentenziò che 
l'autore era pronto per 11 manicomio Wa
gner, che aveva tredici anni quando Weber 
morì, si ricordò sempre delle sue emozioni 
quando, ragazzo, gli capitava di vedere l'au
tore di Frelschutz. Emozioni che poi trasferì 
nella sua musica Influenzata, Inizialmente, 
dal respiro weberlano 

Un nemico di Weber, in carne e ossa, fu 
Rossini 

A Dresda fu incaricato dal re di Sassonia 
di opporre al teatro Italiano, manovrato dal 
Morlacchl, un teatro tedesco e, dopo il suc
cesso a Berlino del Franco cacciatore, gli 
venne da Vienna la commissione di un'opera 
per il teatro dt corte appunto Euryan the, 
un'opera che potesse arginare il successo di 
Rossini, che faceva tanto ingelosire anche 
Beethoven 

Andò bene a Vienna VEuryanthe, opera 
ricca di pagine straordinarie, che lasciò però 
le cose a metà, affidando Weber, per cosi di
re, a Wagner (VEuryanthe fu una fonte wa
gneriana) il compito di completarne 11 senso 
f;ermanlco, ma non riuscì comunque a infi-
arc neppure un bastoncello nelle ruote ros

siniane Talvolta, in quest'opera, Weber ci 
prova ad adombrare una vocalità più ardita, 
•rossiniana* che però rimane estranea al cli
ma complessivo dell'Euryan the, preannun-

B B S I A S. Cecilia 
l'opera di von Weber 

Euryanthe 
una 

tedesca 
a metà 

ciante quello del Lohengrin addirittura, 
Euryanthe (a proposito, l'eu si pronuncia 

of) è la fedele sposa di Adolar, alla quale l'af
fezionata amica Eglantlne sottrae un anello* 
in modo che l'arrogante Lyilart possa mo
strarlo a tutti come prova di un suo succosa© 
amoroso e vincere cosi la scommessa sulla 
fedeltà della donna al suo sposo Euryanthe 
viene abbandonata in una foresta, ma farà in 
tempo a far conoscere la sua innocenza e gli 
Intrighi di Lysiart ed Eglantlne Ncll'lnsie* 
me, l'opera è il grande «pwso falso», complu* 
to da Weber che per una volta si discosta dal 
clima fantastico del FrelschUtH, cui tdopo» 
ritorna, con il favoloso Oberon 

E tornata in causa quest'opera — Euryan
the — per la sua esecuzione Jn forma oralo-
riale, affidata dall'Accademia di Santa Ceci
lia alla bacchetta di Wolfgang SawaUlsch. 
Abbondantemente -sforbiciami, la partitura 
si arricchisce di una più Intensa vitalità, a 
mano a mano che la vicenda volge al dram
matico C'è una frattura tra le situazioni mu
sicali. che vanno fino all'inganno tramato 
contro Euryanthe (si afferma una conven
zione melodrammatica, meccanicamente 
applicata) e quelle che al registrano dopo 
l'abbandono della donna nella foresta dova 
poi sarà soccorsa dal cacciatori e dal re Qui 
Il paesaggio musicate dischiude oriezontl pia 
nuovi le «arie» si svolgono con un diverso 
palpito, il clima romantico diventa più fresco 
(11 bosco, la caccia, l richiami del corni, ti coro 
maschile punteggiato esclusivamente dagli 
•ottoni»). 
s Pensiamo che sia questa la terza volta etto 
VEuryanthe sia stata proposta all'ascolto In 
Italia, se teniamo conto di una «listone a 
Firenze nel 1954, diretta da Carlo Maria alu
nni e della precedente esecuzione, sempre In 
forma di concerto, curata nel 1969, a Perugia 
{Sagra Musicale Umbra) dallo stesso Sawal-
llscn che ne ha dato anche adesso una vivace 
e ricca lettura condivisa dall'orchestra, dal 
coro e dogli eccellenti solisti di canto Cheryl 
Studer (Euiyanthe), Nancy Johnson (Eglan
tlne), Alejandro Rami rei (Adolar), Theo 
Adam (Lysiart) e Siegfried Vogei (il Re). 

Erasmo Valente 

È in edicola il numero di 
FEBBRAIO 

WmM 
PSICOSOMATICA 

LA MEDICINA A MISURA D'UOMO 

Quando è utile e previene le malattie. 

Che cosa nasconde il desiderio 
degli alcolici. 

Le erbe che evitano l'assuefazione. 

Come interviene la psicoterapia: 
casi clinici. 

E IN EDICOLA 

Omeopatia. Agopuntura, PsiotistimaUcu. Terapie iixico-eorporw, 
Viaggi. Alimenuizione naturista. Difesa dOtl'anitncntc. 

Antropologia. 1-ìlo.soha, INioologia, Urologia, Fitoterapia 

TER UNA NUOVA INTESA ERA L'UOMO 
E LA NATURA 
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