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Sul v ideo «l raccont i d e l maresc ia l lo 

Una scena del 
racconlo c h e 
andra In onda 
venerdl proi-
•Imo: c I bel 
denll del tclur 
Dlno>, con Ni
no B t s o z -
i l , Turl Ferro, 
Karln Fedder-
se n , Rudlger 
Wall ed Ella 
Vllallano. (In 
alto): Soldall 
e Turl Ferro 

COST DA DOMANI ALL'ORA Bl PRANZO 

Telegiornale 
senza speaker 

Sei giornali&ti si alterneranno al video: uno fara da «conduttore» 
Meno politica e piu cronaca: ma non sara ancora propaganda travestita? 

I collegamenti con Milano, Napoli, Torino e i campi di calcio 

Cosl sara at 
trezzalo lo 
s t u d i o 
del Telegior
nale merldla-
no. Da sini
stra: Piero 
Angela, Ro-
dolfo Bran-
c0li e Ottavio 
DI Lorenzo. 

II bonario «eroe» di Soldati predica compiaciuto la morale dell'integrazione 

La «dolcezza» dell'ordine borghese 
Non sono racconti gialli, ma non sono nemmeno rifraffi -1 «delinquenli» insensibili e i «de-
linquenli» crudeli - La voce di un mondo arcaico e provinciale - Letteralura di consumo 

«Non sono racconti gialli, non sono racconti gialli, non sono racconti gialli »: cosi pare che Mario 
Soldati abbia prevenuto e respinto una facile definizione dei suoi «Racconti del maresciallo», alcuni 
dei quali, dalla scorsa settimana, appaiono — e non per caso — alia TV. E lo scrittore non ha torto, 
perche le « vicende > , i i fatti > dei racconti sono esili, di breve respiro, e come ammorbiditi e svuotati 

di ogni interna tensione 

II teleschermo sottosviluppato 

Tre lellori di Milano — Alberto Bollini, Giovanni Codaz-
zi e D. Guerrino — ci segnalano una letters pnbblicata 

dal Radiocnrriere e la relativa risposta del diretlore, Ugo 
Zalterin soils quail, effettivamente, vale la pena di softer-
marsi. Uno etudenle nniversilario in filosofia, Alberto Barli 
di La Spezia, ha scrhto: « Trovo che la pruderie lelevisiva 
e eccesaiva e mortifiranle. Ogni trasmissione, infatti, e debt-
tamenle epurata ed elusiva delta benche minima allnsione 
a problemi social! scotlanti come il sesso e la religione, la 
politira, le forze annate, il divorzio. la famiglia, ecc. E* ov-
vio che se si toccano questi argomenti lo si fa con ana vi
sion e tull'afTatto nnilaterale, che esclude a priori i dissensi. 
Trovo che questo sistema sia assai poco democralico™ Non 
voglio accusare in questa sede la tclevisione di incivilisrao. 
Voglio dire piutlosto che la sua prudenza in certi campi e 
eccessiva, e che a torto spesse volte si cerca di far passare 
sotto il nome di morale cio che invece e tabu e pregindizio. 
—Tutte le volte il dogma obbligato daU'alto e I'ignoranza 
dei problemi favnriscono 1'ipocrisia e I'immoralita a. 

Un discorso molto chiaro ed esalto, ci pare, che riecheg-
gia le osservazioni svolte quotidianamente da nna parte al* 
meno dclla crilica e. in sostanza, riprende quanlo si ode ri-
pelere, ormai da anni, da milioni di telesnettatori. Che cosa 
risponde Zatterin? «C*e indubbiamente del vero nelle cri-
tiche che lei rivolge alia TV » egli cominda con Tammette-
re; e aggiunge che di queste critirhe « la TV ad ogni livello 
di responsabilita e pienamente cosciente a. A questo punto, 
vien falto di stropirriarsi gli occhi. .Ma allora? Se tutti sono 
convinli della giustezza di queste criliche, perfino i dirigenti 
di viale Mazzini. perche la TV continua ad essere quella che 
e? Chi le impone di essere faziosa e di fare la politica dello 
alruzzo? Forse il « deslino cinico e barn a di buona memoria? 

Momento. La spiegazione c'e, owiamente. II responsabile 
— e come polcva essere altrimenti? — e il o telespettatore 
medio*. A (Term*. infatti. Zatterin: a Per nna lettera eome 
la sua, che chiede in sostanza un po* pin di fiducia nella 
forza dclla discussione, ne arrivano derine che protestano e 
inveiscono conlro lo spirito "sowersivo"* e le "scostuma-
tezte"* del la tclevisione. All'origine c'e sempre quel sessan-
la o rotti per cento di telespettatori che, secondo un'indagine 
del Servizin opinion!, rollimante del resto con le statistiche 
•ul grado di islruzione degli italiani. hanno si e no la licenza 
elemeniare. cioe nn grado di formazione che polremmo dire 
tranquillamrnte sotlosviluppata... Argomenli di discussione 
che tra noi due — continua Zatterin — darebbero luogo ad 
sm piacevole conversare. proposli invece dal video cadreb-
bero in certe case, in eerie famiglie, come autentiche bombe 
intellettuali... >. 

Ecco fatto; defmiti il aessanta per cento degli italiani co
me « sotiosviluppali ». il diretlore del Radiocorriere passa e 
ehiade, Senza offesa. naturalmente. Quando avrerao tutti la 
laarea. la TV si adegueri. Ce veramente di che trasecolare. 
Eppure, queste a argomentazioni » di Zatterin non sono af-
fatto peraonali: an simile paiemalbtico disprezzo per il pub-
blice — eontrabbandato come c prudente realismo a — e di 
rasa alia Rai. E si arvale anche delle lettere che pmtestano 
contro la « scoslumatezza • e il « sowersivismo a della tc
levisione. Ma, inline, chi le scrive queste lettere? Chi ha sta-
bilito che esse prnvengano dal «telespettatore medio» e 
non da ristretti settori della socieia, magari per ispirazione 
di certe associazioni di « padri di famiglia a? Tra 1 altro, i 
grafomani non ri trovano certo, in maggioranza. tra quelli 
cbe hanno • si e no la licenza elemeniare ». E chi ha stabi-
lito poi che questa sia, dal punto di vista della mentalita, la 
parte pin arrelrata della popolazione italiana? Una simile 
equazione e comoda. quanto tipiramente reasionaria. 

In quali case, in quali famiglie certi temi « fanno scan-
dalo »? Proviamo a discutere deiraggresslone amerirana con
lro il Vietnam, o della struttura di classe delle forte anna
te, o della arraica legislazione familiare, o dello sfruttamento 
capitalistico, e vedismo ae certe affermazioni « sowersive a 
•erranno accolte come c bombe • nelle case degli a igno-
ranti a operai o tra le mora delle rieche magionl degli 
« istruiti a e benpemumti borgheai. Siamo chiari: a noi risulla 
cbe tabu e preaindizi aono piuttosto measi al posto cTonore 
nel « salotto buono a di taluni massimi dirigenti della Rai-
TV, fomiti di laarea e aerapre pronti a dichiararsi eredi di 
Benedetto Croce, Allro che « licenza elemeniare ». Del resto, 
il pregiadizio e ajno atramento di dasse: e esattamente uno 
degli sirumenti mediante i quali la classe dominante tende 
a legittimare il proprio privilegio di « razza superiore a. E 
la TV e qnello che e proprio perche e una TV di classe — 
• la «loro a TV. Per questo, se guanfiamo al moto della 
atoria, c sottosviluppato» e il teleschermo. non il telespet-
mom- Giovanni Cesareo 

e assolutamente privi di 
c suspense >. Ma non si 
pu6 neppure dire che lo 
aaccento» nei racconti ca-
da sui «caratteri», per la 
semplice raglone che alia 
esilita della vicenda, dl so-
lito, corrisponde una ben pal
lida, se non inconsistente, 
presenza di personaggi. A me
no che Soldati non creda che, 
a delineare un carattere, ba
st! la semplice enunciazione di 
una v colpa» o di una 0 vi
cenda » piu o meno decisiva 
nella vita di un uomo. piut
tosto, la serie dei quindici rac
conti pare si snodi come un 
vario repertorio di a stories 

Le «stories sono di diver-
so genere e per tutti i gu-
sti: da quelle tristi a quelle 
da ridere, da quelle sgrade-
voli e basse a quelle pietose 
ed edificanti. Lo scrittore fin-
ge di trascriverle fedelmente 
cosl come gliele narra, nella 
concillante consuetudine dl 
buone mangiate e di ottime 
bevute, c il vecchio amlco Glgi 
Arnaudl, maresciallo del Ca-
rabinieria. Soldati opera cosl 
con Tevidente Intenzione dl 
predlsporre una struttura In-
tomo a cul organizzare la va-
ria narrazione delle diverse vi
cende. Ne si pu6 dire che 
quella struttura non abbia 
consistenza o che non forni-
sca anche una certa organlci-
ta al discorso 

Le diverse vicende, dunque, 
valgono poco o nulla isolata-
mente, ma tutte insieme sono 
invece le occasioni cbe con-
sentono al maresciallo tabula
tor© di mostrare fuggevolmen-
te suoi particolari connotatl • 
dl costruire cosl un «discre
te a ritratto di se che di volta 
in volta tende ad assumere 
proporzloni di evidente rilie-
vo. Sicche, in ultima analisi, 
ci si awede che egli e U por-
tavoce, se non di una tdeo-
logla, senza dubblo di una 
mentalita tlplca di un certo 
mondo arcaico e provinciale: 
intanto, negll atteggiamenU dl 
paternallsmo prudente e sod-
dlsfatto, dl bonomla dolce e 
compiaciuta, di personaggio 
doe fellcemente integrato e 
felicemente votato al penoso-
amato mestlere di cdifensore 
dello ordinea. La sua funzio-
ne diventa, cos), quella di con-
ciliare il lettore col mondo 
borghese, dl fargll sentire la 
adolcezzaa di una condlzione 
sociale privilejrlata. con la qua
le pare coincidano razionalita 
e moralitft. A rinsaldare e ad 
incrementare tale fiducia, 
prowedono le sue «stories 
che sono esempl di deviazio-
ni e di smarrimenti. 

Questo e quanto awiene al 
«delinquent!»: poicne gli uo-
mini, secondo la teoria del 
maresciallo, sono tutti piu o 
meno matti; ma sdellnquen-
tia diventano quelli portatl 
daua comune pazzia a com-
piere lnfrazioni della «legge » 
• a nuocere alia aodeta cr> 
stltuita. Dalla pazza alia de-
llnrpieTna, doe, porta uno scar-
to di c insenaibilita a o dl ccru-
deltas. Pra 1 due estreml Jb 
preferibile la Insensibilita, la 
quale e solo mancanxa di de-
coro, di bonta, dl orgogUo do-
vuta spesso a difetto dl edu-
cacione e a detennlnanu sl-
tuazionl ambientall. La crude! 
tfc, Invece. non ha giustlflca-
stonl: e cattlvcria pura, tota
ls abbiezlone. 

n comportamento del ma
resciallo e, perdo, sempre mo-
rallstlco e 0 sno sfono dl 
caplre la realta • gli uomJnl 
b solo apparente. DifatU, egli 
tntervlene • si muors in ogni 

caso per «lstlnto» e le sue 
norme morali non sono che 
pesanti pregiudlzi. Egli e uo
mo d'ordine anche nei pen-
sieri piu Intlmi e personal! 
(anon che io pretendessi, o 
aspirassi in qualche modo, a 
una donna di quella classe, 
tanto superiore alia mia»). E 
quando un qualche evento o 
pensiero soprawiene a turba-
re il suo ottimismo. Tunica 
risorsa e quella dl richiamar-
sl alle lmmagini asacren del
la dolce condlzione borghese: 
l'intimita della asuaa casa. 
a sua » moglie, il « suo » Ietto. 

Per questo, al di la delle 
intenzioni dello scrittore che 
vorrebbe fame un personag
gio edificante, il «marescial
lo a risulta piuttosto uggioso. 
E, invece, possono Inawerti-
tamente riuscire simpaticl cer
ti personaggi marginal! che af-
fidano la loro carica esisten-
zlale a « battute n inconsulte 
ed estravaganti, ma Indubbia
mente contestative dell'a onli
ne »: come quella dello ex-rac-
chino — vessato dalla moglie 
prepotente — che non sa pen-
sare a una sua possibile feli-
cita se non con una bella di 
sgrazia In famiglia. Ma questi 
sono moment! rarissimi nel 
libra e di assai lieve peso nel 
discorso generale di Soldati 
II quale si riconosce espllci-
tamente nel «maresciallo» 
(a provo tanta dolcezza, a sen-
tirml borghese quando sono 
in compagnia del mlo Gig! a) 
e con lui disapprova tutte le 
condizioni umane che non 
rientrano nel quadro: quella 
collettiva degli zingari, per e-
sempio, e, a livello individua-
le, quella di Aduo 

Ma di superficial morali-
smo sono piu o meno pervase 
tutte le a storle a, spede quel
le che sembrano determinate 
da cause di online patologico 
o ambientale: in questi cast, 
non di delinquent! si tratta, 
ma di c poveretti a che subl-
scono un destino di cul ne 
ess! ne altrl sono responsabl-
U. 

Un certo fastldio danno, In
vece. le lnfrazioni che com-
mettono 1 pochi grand! pro-
fittatorl del a neofeudalesimo 
industriale». Ma. in definiti
ve, anche in questo caso fl 
buon senso piccolo-borghese 
del protagonista trova confor-
to nel suo ottimismo acritlco 
e padoccone: lo aStatoa tro-
vera certamente un csistemaa 
per salvaguardare l'ordine in 
cui per lui consiste il se-
greto dl una giusta vita, n 
suo buon senso e. cosl. solo 
apparente: in realta si tratta 
di acquiescenza a Iogore for-
mule di senso comune. 

E veramente si puo dire 
che egli e « maresciallo » e uo
mo waU'acqua di rose 9: per
che fa coinddere la sua uma-
nita, 0 suo gusto vitale, con 
la sua abilita tecnlca ed e in
different© al « risultatl a delle 
sue operazlonl professional!. 
Parafrasando. si potrebbe di
re che pure la fatica dello 
scrittore e aali'acqua di ro
se a. poicbe, nella migllore del
le Ipotesl. non presenta nulla 
dl piu di una certa abilita 
di mesUere: con in peggto la 
conslderazione che la sua abi
lita tecnlca non e indlfferente 
a! risultatl, ma ha lo scopo 
predso dl produrre letteraru 
ra di consumo. dl facile de> 
gustazlone, dl divertimento e 
di dlstrazione: una letteratu-
ra. doe. borghese e mistlflca-
torta. La TV lo ha tnteso: e. 
appunto per questo. ha dedso 
dl trasferlre U maresciallo sul 
video. 

Armando La Torra 

Botta e risposta con i «Cetra » 

Da domani potremo (final-
mente?) vedere 1 nunvissimi 
programml dell'ora dl pran-
zo. Potremo accendere quoti
dianamente il nostro televiso-
re alle 12,30 e godere — in 
perfetto carattere con il noto 
senso della attualita della no
stra TV — di un programma 
del 1967. Una replica di Sa-
pere al giorno sara 11 primo 
piatto dei nuovi programml. 
Tuttavia. dopo un intermezzo 
giornalmente variato (da Le 
meraviglie della natura a vec-
chie comiche al Circolo del 
genitori), il video ci proporra 
mezz'ora dl un rinnovatissimo 
Telegiornale. 

Dalle 13,30 alle 14. infatti, 
l'immagine del nostro vecchio 
mondo e la nota musichetta 
(in una orchestrazione tutta
via piu brillante di quella va-
gamente funerea della sera), 
introdurranno 11 telespettato
re italiano ad una informa-
zlone che 1 suoi redattori af-
fermano e sperano che sia 
« sciolta e vivace ». 

La struttura di questo Te
legiornale diurno, sara total-
mente diversa dalle edizioni 
gia ampiamente sperimentate. 
Simile, semmai. a quella In 
corso da pochl mesl alia TV 
francese. Niente speaker che 
legge con immutata monoto
nia su mlsteriosi foglietti dl 
rarta; poca politica; molta cro
naca; pluralita dl collegamen
ti diretti con diverse citta ita-
liane. 

: La nuova formula, infatti, s! 
i basa sulla partecipazione dl-

retta di un gruppo dl gior-
i nalisti cui sono affidati corn-

pit! assai diversi. Nello studio 
principale di via Teulada, a 
Roma, ve ne saranno tre: Pie
ro Angela (un nome ed un 
volto che hanno 11 compito 
di « sfondare » e che saranno 
il perno della trasmissione), 
Rodolfo Brancoli e Ottavio Dl 
Lorenzo. 

II primo. nel convulsi glor-
n! della preparazione. e gla 
stato familiarmente ribattezza-
to il conduttore: sara lui, in
fatti, a fare un breve reso-
conto degl! aweniment! prin
cipal!; a passare e togliere la 

parola al suoi collaborator! (rl-
spettivamente specialist! in po
litica interna ed estera); a 
chiedere ! collegamenti con 
le sedi dlstaccate. Questo Te
legiornale, Infatti. avra colle-
eamenti in di retta con le sedi 
di Torino, Milano e Napoli 
dove altrl tre giornallsti da-
ranno la cronaca degli awe 
nimenti italiani che abblano 
avuto luogo in queste citta 
Gli altri centri italiani do-
vranno accontentarsl del noti-
ziarlo riassuntivo di una spe-
ciale rubrics (In Italia); men-

tre 11 resto del globo passera 
sotto la rubrica Nel mondo. 

Non basta. AU'insegna della 
vivacith, i collegamenti potran-
no anche svolgersl fuori stu
dio: sul luogo stesso dell'av-
venimento narrato (ma pur-
che si tratti di una delle tre 
citta g!a dette, piu Roma). 

Per quale genere di notlzie? 
«Non molta politica — sple-
ga Biagio Agnes, redattore ca
po di questo Telegiornale — 
anche perche Vorarlo non ce 
lo consentirebbe; Invece: mol
ta cronaca. Non cronaca ne-
ra, naturalmente, ammenoche 
non si tratti dl un avventmen-
to dl portata nazionale; bensl 
cronaca bianca, attualita va-
ria, insomma ». 

A questa attualita (che sa 
ra illustrata, quando necessa-
rio, da brevissime inchiestme: 
« Fanfant va In Somalia9, spie-
gano. A'oi dtamo la notlzia 
pol parllamo per un palo dl 
minuti stdla Somalia, sptegan-
do che roba e); a questa at
tualita, dicevamo, la domenica 
si aggiungera anche lo sport. 
O meglio, 11 calcio. Rapldi col
legamenti (rapldo: sembra es-
sere questo 1'aggettivo princi-
pe del nuovo servizio) con al
cuni campi dl calcio a poche 
ore dalla partita. 

Che altro? Di altro c'e sol-
tanto la preoccupazione prin 
cipale, che soltanto i fatti pa 
tranno fugare. Che cosa si-
gnifica « poca politica »? E che 
cosa si intende per « cronaca 
bianca ». in via Teulada? For
se la cronaca elettorale dei 
partltl che vi fanno solitamen-
te il bello ed il cattivo tern 
po? Dovremo vedere orge di 
inaugurazioni, di opere pub-
bliche, dj convegni piu o me 
no scopertamente elettoralisti-
ci? Sara la sagra della felire 
Italia della societa dei consu 
mi? tc No, no ». Dicono oggi a 
via Teulada. « Vedrete *. Da 
domani. infatti, vedremo . 

Dario Natoli 

Nicoletta Orsomando presante-
r i la notitie dj variata. 

Vogliono stare al balcone 
i f uoricorso della canzone 

Da venfanni cantano sempre alio stesso modo e ne sono soddisfatti - La TV ii utiiizza a getto conffinuo - II 
nuovo spettacolo rt Non cantare, spara » - « Cantiamo per gli anziani e per i bambini » 

Ho parlato con uno dei 
quattro. Ma non si pud dire 
chi e. Lui dice che e come 
se parlasse tutto tl quartet-
to. Una sola voce tn quattro 
o quattro rod tn una, come 
si preferisce. St chiamano 
a Quartetto Cetra »; Tata, Vir-
gtiio, Felice e Lucia. I loro no-
mi (detti d'un fiato) SOTO 
una rfma gradevoie e da 
piu di vent'anni propinano at-
I'Italia camoni orecchuibdt 
Vent'anni fa, forse, crearono 
uno stile: oggi molta gente It 
definisce una barba, una del
le barbe del trulichio camo-
nettistico italiano. AHa TV la 
pensano dicersamente (era fa-
tale!). L'mfilano otmnque, o 
quasi. Ora — a cominciare 
dalla meta dt aprile — ce U 
faranno vedere una volta al
ia settimana per due mesi. 
Stanno ultimando la prepara
zione di Non caotare, spara.-
speriamo bene, soprattutto 
per loro. tSlanort, mi trova-
vo tn un collegio. tn un brut-
to collegio, e vol cantavate 
Nella vecchla fattorta. Erava-
te VItalia che vedeva rosa ad 
ogni costo, dopo tl periodo 
pestOenziale. Oggi, cosa vi 
sentite di essere?». 

«Soprawlvtamo fra mllle 
cajQtantl, meteors dl un'orm. 

Ogni anno dlciamo dl smet-
terla, poi d chiamano anco
ra ed allora— a 

wChi vi chiama?* 
€ La TV. le continue richie-

ste di vecchi dischi, il pubbli-
00, insomma a. 

* Ma arete ancora contain 
diretti con il pubbUco? Fate 
delle serate? Da quanto tem
po non mettete piede in un 
teatro? » 

cPer lo piu lavoriamo In 
TV_ E' diffidle che d chlav 
mino per una serata~ Se la 
TV d chiama, vuol dire che 
ancora siamo graditi_a 

iGraditi aUa TV o al pub-
bltco? a. 

«Non siamo dei raccoman-
dati. Noi abbiamo delle Idee 
che spesso vengono reallz-
zates. 

c La colpa qutndl e della 
TV?! » 

cChe colpa? a 
«Quella dt realtzzare le vo 

stre idee... » 
«Non e certamente una 

colpa a. 
a Non e nemmeno un men-

to. Avete cominciato a carXa-
re che eravate degli untversi-
tori e si notava nelle vostre 
tnterpretaztoni un non $0 ch* 
di gollardtco, che allora, pro-
babtlmente, era tn carattere. 

Qualcuno perb, vi accusa dl 
essere ancora oggi qualche co
sa del genere, una sorta di 
" fuori corso " della canzone: 
vox che ne dtte? > 

«Noi siamo dei professlo-
nisti. Pensiamo. valutiamo, 
cantiamo, redtiamo. imponia-
mo un genere™ » 

m Quale genere? a 
• jazz, swing™ a 
• E il programma che sta

te prepcrando per la TV e 
di questo genere?* 

«No, no! E' una spede dl 
parodia dei film western™ a 

• E' stata una vostra idea? a 
a E* stata una nostra idea a. 
a Imposta faalmente aUa 

TV?m 
• CI hanno chiamat! loro, 

noi non abbiamo chiesto nien
te. Era un soggetto messo la 
da tempo. Improwisamente 
hanno voluto reallzzarlo™ a 

a Costa molto'' • 
«Ci lavorano moltissiml at-

tori, e una grande cosa™ a 
m Costa molto? » 
• Non sono statl rtsparmla-

tl me_d™a 
• Che cosa ne pensate del

la TV italiana? s 
a In cbe senso d pone la 

domanda? a 
a Voi ci lavorate da annl.„ a 
• Non e ne migllore ne peg-

giore dl quella dl altrl Pae-
si, America compresaa. 

• E del livello culturale de
gli spettacoh musicah cosa 
ne dtte? * 

• Ci si regola piu o meno 
come negll altrl Paesi a 

« Lo pensate %enamente? a 
c Lo pensiamo a. 
a Sapete cosa significa esse

re dei qualunqvlstl?» 
• Ci hanno accusato da piu 

part! di essere del qualun-
qulstia. 

a Per questo ho fatto la do
manda. Dunque?a 

• Noi cantiamo per un cer
to genere di pubblicO™a 

« Quale pubblico?* 
• Quello dl una certa eta e 

per I bambini a. 
wE che fumione credete di 

svolgere?* 
«Pensiamo di divertlre la 

gente a. 
• Della canzone seria di og

gi, cosa ne pensate?* 
« Noi stiamo a guardare da 

un balcone. Vediamo tanti 
cantanti passare e sparlre die-
tro I'angolo. Noi restiamo. Sul 
balcone, vicino a noi, d so
no vasi di flori: gladioli e 
mentucda a 

eOna specie di "Palco del
ta Scala ", insomma a. 

• Proprio cosl a. 

«Se la TV la smettesse di 
chiamarvi a fare degli spwttm-
coli smettereste di cantare?» 

« Lo abbiamo detto, ogni an
no vorremmo smettere.~a 

a Che parte avete nello 
spettacolo che state pre-
parando?» 

* Svolgiamo due parti: di 
orchestral! e di bandit! a 

* E la storia qual e? a 
• Ci sono dd bandit! che 

vogliono spadroneggiare in un 
paese, pert) non possono en
trant perche* la gente di quel 
paese picchla forte. Allora, 1 
banditi, cio6 noi, entrano in 
citta camuffati da musi-
cnntl_a 

«E come va a finire?» 
e Questo non si pu6 dire™ a 
* Non e che la gente sco-

pre i banditi e 11 picchla!?* 
« !?!?! a 
Quattro Cetra quattro. Tut

ti sulla quarantina. Cantano 
da un ventennto. Sanno di es
sere superatL Vorrebbero 
smettere. Non possono. Qual
cuno It chiama sempre. Loro 
accettano le parti e cantano. 
Tata, VirgUio, Felice e Lucia: 
giota e deltzia della tele-
mania, 

Aladino Ginori 


