
l ' U n i t à / sabato 21 settembre 1968 3.9 / spettacol i 
Trionfo del cantante 
all'Olimpia di Parigi 

Montana: con lui 
si resta giovani 

PARIGI, 20 
li tout Paris che affollava 

H'01>Tnpia-music-hall ha tri
butalo, la scorsa notte, un 
vero e proprio trionfo a Yves 
Montane! che presentava, por 
la prima volta a F'arìgi. il 
suo nuovo Oneman show dato 
nei giorni scorsi a Marsiglia. 

Tutti gli amici del celebre 
attore-cantante d'origine ita
liani! ( h o Livi, olio stato ci
vile) era™ presenti: Maurice 
Chevalier. Anouk Aimée, Pier
re Jìaronh, Claude I,elouch, 
Annic Girardot. Nicole Cour-
cel, Pierre Prévert, Kosma. 
Marcel Carnè, Francoise Ar-
noul, Jean-Pierre Aumont, 
Marisa Pavan, Jacques Cha-
zot. Ludmilla Tcherina, Mi-
crurlip-j Presle, Francoise 
Hardy, Jean-Claude Pascal, 
Henri Salvador, Lino Ventura, 
Marie-José Nat. Simone Si
mon. Georges Aunc, il pit
tore Touchagues, Louison Bo-
bet e perfino il navigatore 
solitario Eric Tabarly. Citarli 
tutti sarebbe impossibile: ba
sti dire che l'ininterrotta sii- • 
lata degli ammiratori noi ca
merino deJ cantanlo dopo io 
spettacolo si è protratta più 
a lungo dello spettacolo stes
so, che comporta ventisei can

zoni, metà delle quali inedite. 
Montand, elio ha terminato 

il suo recital interpretando 
Le foglie morie ed una delle 
canzoni : /Velie praterie del 
Far West, che cantava gin ol
tre un quarto di secolo fa. è 
apparso tal quale al suo de
butto al music hall: con l'im
mutabile camicia color mar
rone dal coltello apcrV. le 
lunghe braccia che mimano 
lutto, le non meno lunghe 
gambe che sanno ballare, il 
sorriso di sempre e la voce 
calda che ha entusiasmalo 
intere generazioni. « Non in
vecchia e con lui si resta 
giovani », commentavano al
cuni spettatori. 

Verso le due del mattino, 
quando è uscito dal teatro at
teso da una folla di ragazzo 
fra i quindici ed i venti anni, 
Montand, commosso e soddi
sfatto, ha confessato: « Prima 
di entrare in scena avevo una 
paura spaventosa. Sono con
tento perchè il pubblico mi hn 
ritrovato e perchè ho rilava
to il pubblico senza fargli 
concessioni ». 

Nella foto: Chevalier sì 
congratula con Montand do
po Io spettacolo. 

Livorno dice no 
ai «Berretti verdi» 
Anche a Bologna manifestazio
ne di protesta contro il film 

LIVORNO, 20 
La proiezione dol film « Ber-

rclti verdi », apologia della 
guerra condotta dal « marines » 
del Vietnam, ha suscitalo anche 
nella nostra città lo sdegno e 
la riprovazione dei lavoratori, 
democratici, giovani e citta
dini. 

Dalle prime ore del pomerig
gio, fino al termine degli spet
tacoli, giovani della FOCI o del 
PSIUP. insieme a compagni di 
varie sezioni cittadine del nò-
Meo Partito e a democratici. 
hanno organizzato un voio e 
proprio picchettaggio con cartel
li inneggianti alla pace e alla 
libertà per il Vietnam e altri 
contro la sporca guerra condot
ta da Johnson e dal gruppo di
rigente americano nel sud-est 
abiatico. 

Centinaia e centinaia di volan
tini sono stati distribuiti, all'in
gresso del cinema dove veniva 
proiettato «Berretti verdi», nei 
quali era riportato lo sdegno e 
la riprovazione di tutti i ainceri 
democratici contro un film prò 
dotto da qui'! John Wayne che 
è sempre sialo allineato sia con 
la politica imperialista del go
verno americano sia col terrori-
amo contro i registi progressisti 
che intendevano operare a Hol
lywood e in altri centri cinema 
tograflci. 

Proteste 
a Bologna 

BOLOGNA, 20 
Una forte manifestazione con

tro il film « I berretti verdi» 
Hi è svolta ieri davanti al cine
ma Manzoni; nel centro di Bo
logna. 

I giovani manifestanti hanno 
lanciato grida contro l'America 
e il presidente Johnson ed han
no espresso la loro solidarietà 
con il Vietnam in lotta. 

Harold Lloyd 
operato 

(ma sta bene) 
BEVERLY IIILLS 20. 

Il famoso attore Harold Lloyd 
ò slato recentemente operato. 
ma ha già fatto ritorno a casa, 
0 le sue condizioni sono giudi
cate ottime. 

L'attore ha 75 unni. 

Bloccato 
dal Pretore 
il montaggio 

dell'ultimo film 
di Pietranqeli 
Il montaggio del film Conte, 

quando, perché, opera incompiu
ta del regista Antonio Pietran-
geli, tragicamente scomparso 
durante la la\ora/.ione della pel
licola, è stato sospeso per or
dine del pretore Antonio Mar-
tane. fi provvedimento è sialo 
determinato da una richiesta 
degli eredi del regista, i fi
gli Carlo e Paolo, i quali, a;. 
listili dagli avvocali Kmanuule 
Colino. Claudio Militi e Silvio 
Galluzzo avevano espresso il ti 
more che il film potesse essere 
manomesso in mo:lo ria tradire 
gli intenti artistici dell'autore 

Pietrangeli dopo aver giralo 
in esterni Come quando perché 
a Torino e in Africa, si era 
trasferito a Serapo. vicino a 
Gaeta, per concludere la rea 
libazione. Mentre studiava una 
inquadratura il regista scivolò 
e cadde sugli scogli, finendo 
successivamente in acqua e an 
negando. 

Durante un'udienza svoltasi 
Ieri, il pretore Martone aveva 
emesse- un'ordinanza con la qua 
le invitava la società produt
trice della pellicola, la Docu 
mento Film assistita dagli av 
vocali Mario Borgognoni. Anto 
nio Catania e Giuseppe De Maio 
a presentare alla cancelleria 
tntIn il materiale relativo a 
Camp quando porche 

Nell'urlicri70 di ieri, la Do 
cnmento Film non ha ubbidito 
all'ordine del giudice, nmplten 
do di depositare il materiale in 
cancelleria II pretore ha per
ciò disposto un immedialo in 
•orvmlo nei locali della Spes 
Catnluccl una casa di -damila 
di materiale filmistico, dove è 
depositata la pellicola. Il magi 
strato ha assunto informazioni 
sul posto ed ha interrogato nu
merose persone; quindi ha proi
bito la prosecuzione delle ope
razioni di ninniti Mio in attesa 
della sua definitiva sentenza, 
che si avrà il 25 prossimo, 

Spettacolo della «Compagnia dei Quattro» a Mestre 

enza e parodia 
nel «Discorso» 

studentesco 
Un interessante « collage » di testi 
sulla rivolfn dei giovani nelle scuole 

Premio Italia 

Dal nostro inviato 
MF.STltK. 20 

Trn i molti mrnfi rj>' mnu 
mento sliidenfpsco, europea e 
i/qlifino, ci sorci dunque anche 
questo: di aver portato un 
gruppo di attori nostri, riunii) 
solfo una denominazione ormai 
tradizionale, un gruppo di at
tori usi a interpretare — in 
morii che la critica ha tal
volta rifiutato e. spesso aspra
mente condannato — nulori 
di tutto riposo, «ri assumersi 
dell? grosse responsabilità ni 
d\ là di quelle puramente prò-
lesionali. A « scegliere » da 
che parte stare, a * sceqliere » 
rii dire cvrte cose, a t sceglie
re » dì comunicare al pubblico 
dei messaggi politici. 

Parliamo della Compagnia 
dei Quattro, composta ora, se
condo quanto ci dicono i tnomi 
in ditta », ria Valeria Monco
ni, Tino Carraro, Remo Man-
tagnanl, Adriana Innocenti 
(via non sfarebbero meglio, 
visti i cri/eri nuovi con i qua
li la troupe si è organizzata, 
in ordine alfabetico?), rjireffa 
da Franco Enriquez \crnnara-
fo e costumista il fedelissimo 
Lei e Lunati E' vero eh? allo 
spettacolo di cui parleremo, e 
che abbiamo visto ci Corso di 
Mestre tre dei nomi in ditta 
noti partecipano ("è sola 
Adriana Innocenti- a>< ni'ri 
tre non ci sono, ina certamen
te condividono in tutto • ni 
parte quanto viene realizzato 
in palcoscenico. 

Con la innocenti, giovanil
mente irruente, si impegnano 
in questa non facile prova, 
Umberto Ceriani. Luciano Vir
gilio, Giuseppe Pambieri, Sil
vana De Sanili, Aìbp.rtn Ca
gliarli. Piero Nati. Ireneo Pe-
truzzt, Giovanna Pellizzi. Al
fredo Piano, Giuditta Saltarì-
ni, Carlo Valli — tutti co-re-
soansabili di un lavoro collet
tivo preparatorio dì cui Fran
co Enriquez ha dato la tra
scrizione. in palcoscenico, fa
cendo, .insomma quella che si 
chiamava renio. 

Ne è venuto fuori questo 
Discorso por la « lettera a una 
professoressa » cSelln scuola 
di Rarbiana e la rivolta degli 
studenti. C'è un po', come nel 
tìtolo, qualche eco dello spirito 
di Peter Weiss: una volontà 
didascalica Comunicare al 
pubblico, documentare per lo 
spettatore, quale mondo putre
scente sia duello della scuola 
italiana, dalle elementari (ec
co la forte e diremmo fondo-
mentale presenza, anche dal 
punto di visto del vigore pò 
lemico che sa tradursi in un 
valore estetico), di alcune pa
gine della Lei'era a una pro
fessoressa) all'università: ci
tare dati fornire inforn"'?wii, 
con un linguaggio scenica mu
tuato rìn vari tipi di teatro, 
da quello, Appunto, didasca
lico a quello gestuale Gli at
tori, che ad un cerio momen
to. nel dichiararsi tali (cioè 
nel presentarsi al pubblico non 
come imitatori degli studenti, 
ma proprio come attori che si 
assumono il compito dì far 
proprio H discorso contestati
vo studentesco, e di dargli una 
dimensione visuale\ proclama 
no il mutamento della loro 
stessa funzione tradizionale. 
percorrono un itinerario che 
passa attraverso vari momenti 
e va dalia rivolta studentesca 
alla lotta anti-imneriah^ta al
la rivoluzione. C'è la semplice 
dichiarazione di una notizia; 
c'è l'intervento singolo e quel
lo collettivo; c'è il gesto for
temente corporale, fisico, e la 
recitazione parodistica Qui 
forse è il meglio dell'esecu
zione; le scene in cui si fa la 
parodia deqli esami sono d'ef-
feilo F, quale forza di con
vincimento ha. ner everunif) 
la scena m controluce dei di 
rigenti confindustriali che e 
sprimono i loro propositi sulla 
scuola. C'è anche, largamente 
imp'egato il minio ed è. for
se, l'annetto più riwVa (arazìe 
all'tnt <>\vent o d< \1nri\f FJ'"'M 
anche se verrebbe fatto di ri
levare un certo cmVrasto ira 
il garbo spiritano di esso 
mimo — si veda la sequenza 
delle mani dei professori — 
e una tensione dì violenza che 
percorre, forse un po' carica 
ed esasperata, tutto d Di 
scorso. 

Al ertila gè dei tr^t\ (ci sono, 
tra l'altro, « citate » dagli at
tori, interriste con Marcuse, 
con Colin lìendit, etc I hanno 
lavorato Franco Cuomo e 
Franco Enriquez; e se da un 
lato & vero che U materiata 
proposta in questa azione «ce 
meo è voto, hi parte untissimo. 
e "oii denuncia una ricerca 
particolarmente approfondita 
(anche per causa del poco 
tpiano n di<vnsizìnnr\ finii'ni 
tr0 esso può avere una suo 
funzione di choc efficace L'i in 
pianto scenico (di Luzzati) è 
di una rigorosa asciuttezza-
panche, auinte. uno schermo 
mobile Gli inserti filmati (su 
Valle Giulia, sulle repressioni 
a Parigi nel mann'm scorso, 
sugli scontri in USA) si in

seriscono con precisione nel 
lungo limerai u> <he s'è detto; 
e non lo soffocano, non io 
sopraffanno, \l clic .sipm/ira, 
ci pare, una certa conquista 
di linguaggio, anche se qua 
e là ancora incerta, 

Sintetizzando, ci sembra di 
poter dire che il Discorso fri 
parte l'impostatane pi ti dica 
che specie nel finale, dove 
gli attori scendono in platea 
per un confatto col pubblico 
che risulta imp-'orniso e vel
leitario ci lascia assai per 
plessi) urnrede tra violenza 
e parodio- non usa a fondo 
l'ornin ffririrnn'fl tagliente e 
si conclude, un po' acrìtica
mente. su una parola d'ordine 
ripetuta ossessivamente, e 
quindi astrattamente /| che 
h tnal>c nui ri pare, forza 
di persuasione, 

Arturo Lazzari 

Sfrehler 
prepara !a 

sua stagione 

6 *< 

GKSOVV 
ehl.i <t 

Po: to'ii 
( i i m l ìm M , 

•i lemme a 
para/ nnc della s i,i -lai/unii di 
;>ro-,.ì LV-ouiio della UHM I f o • 
m.l/ione teitNllf cui 1 < \ re-'ì 
>li s'.ibilr- v <nn li "ctt.tre del 
• Miccoli! » di \lil.in.p h.i rt.-iro 
\ita, n verrà a Iton.a < Per il 
p*os«i no arinn — conferirà 
Strofi''- il gruppo di t-Mt'o 
che l il fi in latri M p'opo:ir li 
;i:i'ie:itari' i im.- pnino s;iett i 
'olo l,i mutala per un fantoccio 
l'iota in di Pfle- Weiss 11 t.tolo 
iudi.ro è ancora prnwi'nnd. 
Ora Invitiamo, QUI a IVtoflno 
alla produzione' re-'ia *rene e 
costumi » 

A proposito del suo nuovo 
tfnipr-i lontrate e dello spinto 
che In anima. Strehler ha dello: 
( V)o\ -ebbe essere quello dello 
spirito cnlletlivn .sia nella pre
para/.one dello spella colo via 
dorante lo spettacoli) -les^n 
Voi ion«i legamo mollo ninir--
l"n'e OH e-lo .-icron'n col'eMun 
oV i oalhmn ripn-ti-e al nn-
«Irò 'avnro Dirli n"esti cine-
ridi» i. ouec'ò li roitfa di die 
onere enp mi si inno molto a 
nifiT* F"leln di Ho^pimon al 
Mnircio Ilo-oid nn P il Hutto dtl 
^rrnnlio dì Mo/ait che ho e A 
?lle=hto onalflie anno fa a Sali* 
-•burffn e chp pen;o sui fi iti ito 
che il pubblico italiano cono
sca >. 

Da stasera la XXIIÌ Sagra musicale umbra 

Novità italiane 
tra Schumann e 

Britten a Perugia 
In un singolare suo primo 

comunicalo (anonimo però). 
la Sagra musicale umbra — 
si inaugura stasera per la 
XXIII volta — raccomanda
la olla stampa di « mettere 
in risalto la grande attesa » 
per i concerti che avrebbe di
retto a Perugia Wolfgang Sa-
wallisch. Senonchò, la grande 
attesa per Sawallisch (ma ha 
proprio tonto bisogno di esse
re reclamizzato?) fu poi supe
rata da quella, vera e pro
fonda, per la partecipazione 
del Coro filarmonico di Pra
ga (trionfò già o Perugia an
che l'anno scorso) che sembra
va incerta a seguito dei noli, 
drammatici eventi. Quindi la 
notizia che fa più notizia è 
che Sawallisch potrà dirigere 
a Perugia, in quanto il pre
stigioso coro di Praga sarà 
puntualmente, stasera, nello 
Chiesa di S. Pietro, per can
tare, con l'intervento dell'Or
chestra del Maggio musicale 
fiorentino, le Scene del Faust, 
di Schumann. 

La musica di ispirazione 
drammatica e teatrale, com
posta da Schumann. si pren
derà. del resto, una buona par
te del cartellone 

Le Scene del Faust (quello 
di Goethe) costituiscono una 
delle ultime fatiche del grande 
compositore tedesco che vi la
vorò per ben dieci anni, dal 
1044 al 1853 Si tratta di fram
menti del Faust, messi in mu 

dea. preseindenrlo però dalla 
possibilità di ranpresenta/ioni 
sceniche. C'è l'ouverture, il 
duetto Faust Margherita e di
versi momenti della vicenda. 

fi 21 e il 25 settembre, an
cora in San Pietro, saranno 
rispettivamente ripresi l'orato
rio profano, il paradiso e la 
Pari (18-13) e Genoveva (18-17) 
— in esecuzione da concerto 
— che è l'unica opera di Schu
mann. Interpreti: sempre Sa
wallisch con i complessi mu
sicali prima citati. 

Domani e lunedì si avrà un 
l omaggio a Britten (diresse lui 

stesso, rpmlche anno fa. a Pe
rugia. il Requiem di guerra). 

' con due prime esecuzioni per 
l mal ia L'* English Opera 
| Group « presenterà, infatti le 

« parabole da chiesa ». /! 
fiqliuol prodigo e La fornace 
ardeid e. 

Il 2G. il Coro cecoslovac
co darà il primo di due con 
certi, inlerprelaiido (ad Assi
si) pagine polifoniche di 
Schoenberg e di Piz/.etti Sa
rà lo stesso coro a conclude-
rp (29 seti.) la XXIII edi7Ìo-
nc della Sagra con l'esPcu-MO-
ne della Messo di Papa Mar
cello, di Palestrina, e di com
posizioni di Radi. 

La Sagra questa volta è più 
breve del solito, ma più con
densata e stringata Nr> man
ca la serata moderna (quel
la del 28 settembre), con la 
prima rappresentazione assolu
ta della Rappresentazione et 
esercizio, di Domenico d iac
cerò. dello Staimi comunque, 
di Gino Negri v di un Salmo 
su testo di Sfiiwtcìrolo di 
Luciano Chailly In più si è 
mantenuto un cerio giro mu
sicale nella remone, con la co
siddetta « Sagra itinerante ». 

I « Solisti Veneti ». l'Orche
stra «Città di Verona ». il co. 
rn della C.ipprlla Sistina e il 
Coro filarmonico di Praga si 
alterneranno in concerti ad As

sisi, Nocera Umbra, Orvieto, 
Norcia. Todi, Gubbio. Narni. 
Città di Castello, Foligno, Ter
ni, Sangcmim e Gualdo Ta
dino. 

Il tutto — ci pare — è an
coro il risultato di un felice 
superamento di difficoltà eco 
nomiche. attuato, pelò, senza 
rinunciare a punte l lare con 
un impegno culturale le mol
teplici esigenze della mani
festazione. 

e. v. 

Aspetti dilaceranti degli USA in « Quanta 
messe al mietitore?» di Mortori Silverstein 

A giudicare do quanto ab 
biamu v:M{), di iinnn in anno 
nelle vai nj rassegne interna
zionali e. m <pie-.ii uiitrni al 
Premio Malia, il confronti] trn 
le open' IPIOUMVV -, ianitre e 
quelle pi urlane rlall-i fì.ìi in
duce ,i qnesi.i i o;:i insiline. 
nel rampo dei lelafilm. la 
pindn/ione ilaluma e. — sia 
per quanto riguarda In scelta 
dei temi sia pri quanto n 
guarda la fattur.i -- nettamen
te iiifenore a ciucila di parec
chi paesi, nel c.onpo dei da-
cunienian. invece li; upeio ita
liane In molti e;.si rendono il 
confronto. Lo n Rgono. però, 
soprattutto sul t iano tecnico. 
Tra | documen'.iri stranieri 
(palliamo natii, nlmente del 
più interessanti) e quelli ita
liani, Infatti, (Sistono dna 
«piccolo ti differenze: mentro 
all'estero, lo incallisco miglio
ri sono deliberai unente « pro
vocatone », miraio, cinò, a col
pire il telespetl; tore e a su-
sellare una imm-dista, seppu
re limitata, presi eli coscien
za, da noi aneli.- i documen
tar; più cnrapRii si tendono a 
evitare la denuncia djrettn e 
si muovono nell'ambito di una 
calibrati! « cauteli t> Inoltre — 
e si IIIUIH eh una seeonda dif
ferenza complementare alla 
prima — mentre le inchtesie 
prodotte dagli altri organismi 
televisivi si occupano, In as
soluta prevalenza, dei proble
mi più scottanti dei relativi 
paesi, le Inchieste prodotto 
dnlla Rai vertono, per huonn 
parte, su fatti e questioni, an
che imtiortanti, ''he riguarda
no altri paesi. Nei rari casi 
in cui la TV ita.luna si occu
pa di questioni di caso no
stra fé lo fa oltre 1 limiti di 
un servizio di TV ? i avviene. 
Infatti, il tracollo 

Non e un caso che n que
sto Piemio Italia la Rai ab
bia presentato, per il settore 
documentari, Atinan alla ri
cerca dcll'anlìiin dell'India —-
una sorta di concentrato del 
lo serie in nove puntate che 
Folco Quilicl sta presentando 
al pubblico italiano 

D'altra parte, come avreb
be potuto la Rai presentare 
una inchiesta come quella del
la americana NET (la roto 
educativa della TV statuni
tense), volta a denunciare con 
grande vigore e taglio decisa-
moni e cronistico lo sfrutta-
mento del braccianti stagiona
li negli Stati Uniti' Dopo 1) 
documentano dell'altro ieri, 
anch'esso americano, sulla fa
me negli Stati Uniti, ieri que
sta Quanta messe al mietito
re? di Morlon Silverstein ci 
ho rivelato un nitro aspetto 
dilacerante della «Grande 
Socielà ». L'inchiesto indaga 
sulla condizione di un grup
po di braccianti negri rechi 
tati nell'Arkansas e portati a 
lavorare a 1 800 miglia dì di
stanza, nello stato di New 
York. A reclutare questi uo
mini h uno speculatore (uno 

M 
i'HCIHI "MI!" 

Nella vita di ogni uomo e della sua famiglia esistono 
periodi In cui maggiormente si avverte la necessita di una 
protezlono assicurativa. 

Ouesti periodi coincidono, generalmente, con l'Inizio 
dell'attività lavorativa, quando le assicurazioni sociali non 
offrono coperture sufficienti; quando sono stati assunti 
Impegni finanziari; quando I figli sono ancora piccoli e bi
sognosi di tutto.,. 

A vot che vi trovate In queste condizioni diciamo; fra 
un certo numero di anni vi sarete certamente costituito 
basi economiche sufficientemente solide e potreto contare 
su prestazioni più consistenti da parte delle assicurazioni 
obbligotorle. Ma oggi?... Oggi queste basi di sicurezza an
cora non esistono e, d'altra parto, non potato rimanere 
con II vuoto davanti a voli £u questo vuoto dovete get
tare un « ponte » che vi consenta di camminare sicuri ver
so tempi d| maggioro tranquillità economica, l i «ponte» 
di cui parliamo è l'assicurazione sulla vita cho oggi vo
gliamo presentarvi. 

Onesta forma assicurativa è detta « temporanea « per
chè copro 11 rischio per un periodo di tempo prestabilito. 
Se durante quel periodo l'assicuralo viene a mancare, la 
somma garantita va messa, tutta e subito, a disposizione 
delia sua famiglia; se invece l'assicurato raggiunge in vita 
la fine del periodo, le polizza, conseguito 11 suo scopo, 
si estingue. 

Il funzionamento e l'utilità di queat'ausfcurazlono sulla 
vita vi richiamano olla mente la vostra assicurazione auto. 
Voi ci tenete a circolare con la vostra assicurazione In 
regola, poiché siete consapevoli dei danni che potreste 
procurare ad altri e temete che II vostro patrimonio abbia 
a soffrirne. 

Ebbene, come Vi preoccupate di salvaguardare II patri-
monio dagli etfettl dannosi degli Incidenti della strada, a 
maggior ragione dovete preoccuparvi di proteggerò la vo
stra famiglia dallo conseguenze economiche dei possibili 
• incidenti » della vita. La polizza « temporanea » ve ne dà 
la possibilità, tanto più ch«, in rapporto allo garanzìe otte
nibili, è una polizza che costa pochissimo. 

Facciamo un esemplo: un padre di 30 anni vuol garan
tire ella famiglia un capitale di 12 milioni di lire, lumie-
diatamente riscuotiate nel caso in cui egli venisse e man
care entro un periodo di 15 anni. Per talo garanzia egli 
deve versare, nel periodo considerato, poco più di 70 mila 
lire l'anno. Una garanzia, dunque, di 12 milioni di (Ire, 
contro un versamento corrispondente a circa £ mila Uro 
el mese; 200 lire al giorno, i l costo di un pacchetto di 
sigarette)... 

Pensate: se succede qualcosa, questa polizza e senza 
prozio; se non succedo nulla, la tranquillità In cui l'assi
curato ha vissuto per tanti anni n ugualmente senza prozio. 

Per Informazioni, rivolgetevi alle Agenzie dell'Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni, oppure Inviatoci l'unito ta
gliando incollato su cartolina postole. 
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del tanti; gli stagionali sono 
mc/70 milione negli Stati Uni
ti i che. con questa vero e pro-
puri traila dell'uomo, guada
rmi circa 25 milioni l'anno. I 
braccianti, invece, non guada
gnano letteralmente quasi nul
la dopo sei mesi di lavoro, 
tornano a casa con 5 o 10 dol
lari in tasca. 

1,'lnchista, abbiamo detto, 
lui un tono molto duro (co
me ne vorremmo vedere una 
slmile dedicata alle « coope
rative » che a Milano o a To
rino sfruttano In modo non 
molto diverso gli lmmigroLi 
meridionali1): Il suo limite — 
che. tuttavin si colloca già 
mollo avanti — e, come al 
solito, quello di non tentare 
nemmeno l'analisi delle strut
turo economiche o politiche 
che gcnerono questo sfrutta
mento. La denuncio delle re
sponsabilità immediate, sia a 
livello dei padroni che a quel
lo delle autorità locali, e po
ro condona senza riserve. 

Molto furto anche l'inchie
sta presertaln dalla Cecoslo-
vaeehlft, l n annuncio econo 
mica, di Fodll Hadzic sul 
problema dell'lnfan/ia abban
donato e delle adozioni: di 
essa parlammo diffusamente 
nel giugno scorso noi Festi
val di Praga, al quale questa 
opera vinse ivo. premi. Qui, 
addirittura, l'autore scoglie al
cuni casi limito per « provo
care» la presa di cosciewa 
nel telespettatore (e, infatti, 
lo trasmissione ebbe, In Ceco 
Slovacchia, una eco enorme 
nello primavera scorsa) e con
duce il discorso con una ac-
rorolezzo che lo rende ango
scioso, SI può diro cho Un 
annuncio economico rappre
senta l'esalto rovescio di eer
te inchieste della TV italia
na il volte, qui, la ricerea 
del « pugno nello stomaco » at
traverso un montaggio od ef-
fello o l 'espostone macel
lante del dati più impresslo-
u.iiHi scrutini abhla preso la 
mano all'autore — mentre si 
vorrebbe, ancho In quest'ope
ra, una analisi più precisa 
e razionale dello origini del 
fenomeno. Il « pericolo » — se 
vagliamo adoperare questo 
termine -— di uno Inchiesta 
come questa, cho conduce lo 
denuncio con tonta veemen
za mn di rado la supera, 
può essere, infatti, quello di 
suscitare nel pubblico (e co
si nare. sia in parte uerndu-
to In Cecoslovacchia) una rea
zione soprattutto emotiva, in
trisa di nnstolqln ber enei « va
lori domestici ;> che, fuori del 
mito, avevano ed hanno an
cora un rovescjo ben triste, 

Interessanti anche, nella 
rassegna cho si è conclusa 
Ieri, un documentano unghe
rese su tre piloti americani 
abbattuti, e più tordi libera
ti, nel Vietnam del nord (trnp-
pò frettolosamente, tuttavia, 
nel end le re l sproni M diti 
di cronaca); una Inchtesta del
l'inglese ITA sulla vita e l'eti
ca dello guardie scozzesi del
lo regina (un ottimo esemplo 
di racconto per Immagini, di 
osservazione critica della real
tà: 1 telesnettaioi 1 tmlinni ne 
hanno visto qualche brano, 
nella scorsa stagione, iri un 
servizio di TV-7); e, infine, 
un dibattito sullo violenza or
ganizzato dolio TV canadese 
nei suoi studi. Un dibattito 
cui partecipavano, a fnccla n 
faccia, un grunno di sciope
ranti. il cann della polizia di 
Quebec, alcuni attivisti del 
movimento indipendentista, 
un paio di giudici, alcuni in
dustriali: do questo confron
to, la discussione, mollo li
bera, ricavava un mordente 
notevole, anche per la con
cretezza degli esempi che cia
scuno portava, sulla baso del-
lo propria esperienza, n so
stegno delle proorie lesi In
finite volte abbiamo auspica
to confronti del cenere nel di 
battiti che si tengono alla no
stra TV o in certi ser«bl di 
TV-7: :na da noi è difficile 
che si vada oltre gli « esoer-
ti » e, comunque, le « autori-
la » f5fano giudici, poliziotti, 
padroni, o ministri) non ac 
eoM<-nn certo di essere con
traddetti P. »iqppi-i, rome av 
veniva nel i-mtPttjto f*-T>df*er* 
sbugiardati dal « semplici » cit
tadini. 

Giovanni Cesareo 

Chiesta 
l'archiviazione 

del procedimento 
contro i cantanti 

MILANO 20 
L'avvocalo Domenico Bella-i-

toni, elio difende i cantanti li
nci Giuseppe Zecchillo Gianni 
Poggi Giorgio Marciti, Afro Poli. 
Salvatore Puma, Piero Francia. 
•\ttiho Manicalo Rinaldo Peli/. 
7.0IU. Gina Con.solanJi e Aldo 
Hertocci, na pre-entalo stamani. 
alla Procura della Repubblica. 
una istanza di archiviazione del 
procedimento noi loro confronti. 
Come è noto essi sono stati ar
rostali ieri per < inlemmonc di 
ufficio pubblico» e poi messi in 
libertà provvisoria. 

« Partner » 

vietato ai 
minori di 18 anni 

l.a commissione di revisione 
cinematogralica di secondo gra
do ha concesso ieri il nulla 
osta per la proiezione in pub
blico al film di Bernardo Ber
tolucci, * Partner » 

Come ò nolo, In pellicola del 
giovane regista italiano, recen
temente presentata alla Mostra 
di Vcno/ia in concorso, era sta
la bocciata dalla commissione 
di revisione di prima isinma. 
Il film e ir celerà in Italia vio
lato pero, ai minori di diuotto 
anni. 

0 H H 

rauw 
preparatevi a... 

Scherzi fra amici (TV 1" ore 21) 
Seconda ed ult ima parto 

del a Mil le voci a, lo show 
quasi porson.ilo di AH 
ghie.ro Noschese, su testi 
d i Faele e Castaldo, Il po
polar© al loro Imitatore con-
tIntiero sullo stesso r i tmo 
della pr ima forata : I l lu
strando cioè alcuni mo
menti della reconlo storia 
Ital iana. Storia? Storia te
levisiva, s'Infonde, giacche 
alla Rai-Tv è assoluta-

menle proibito affondare la 
satira al di là di amici • 
st ipendiat i ; o il conformi
smo politico più opprimen
te soffoca ogni sia pur mi 
nimo accenno di parodia, 
Sin pura quella bonaria di 
un Imltaloro. Bersaglio del 
Noschese di questa sera 
saranno cosi personaggi t i
po Sofia Loren, la Lol lobrl-
gldo, Celenlano, Endrigo o 
numorosl a l t r i contanti *d 
at tor i . 

L'erede di Edith (TV 2° ore 21,15) 
Ripresa al Piccolo Teatro di Milano e presentata da 

Mascla Cantoni, In cantante francese Barbara (da molt i 
considerata come la più autentica erede dello grande 
lezlono musicalo di Edith Pluf) si esibisce questa sera 
In un recital che si promette, dunque, di notevole inte
resso. Cantante ed autr ice delle sue condoni, Barbara 
Interpreta oggi « Tol », a Le véla gè * , a Una piccola can 
t a t a » , « L o sol i tudine», a Mour l r pour mour l r », «Per
chè ti amo» , od altre ancora, 

Francesi alle porte (TV 2" ore 22) 
Seconda puntala della 

ropllcn di * Luisa Sanfdi 
co », l 'originalo televisivo 
di Ugo Pir ro e Vincenzo 
Ta ta rko diretto da Leo
nardo Cortese e Interpre
tato da Lydia Alfonsi. SI 
f ra t ta , com'è noto, di un 
dramma Ispiralo od un 
momento della lotta rlsor-

gimcnlole a Napol i : e la 
puntalo di questa soro t i 
propone Infatt i una Napo
li alla v igi l ia della fuga 
del ro borbonico ed In at
tesa delle truppe francesi. 
Questa «ricostruzione» sto 
rlca o, naturalmente, assai 
romanzata e di non ecce
zionale valore narrat ivo, 

Ritorna la linea (TV 1° ore 22,15) 
Riprendo — grazio a l l 'ormai consuota allalona delle 

rubriche lelovl- lve — Il settimanale « di cose var ie » 
curnto <la Giul io Macchi ( I l responsabile di « Orizzonti 
della scionza o della tecnica »). i Linea contro linea », 
nella precedente odlzlone, è slata considerala unanime
mente una delusione; ed anche ouesi'anno blrogna dire 
che II suo ritorno è stato proceduto sopretutlo dalle Indi
screzioni sulla partecipazione, come presentatrice, di 
Ira Furstenberg: Il che, conveniamone, è un po' pochi
no Ol l rs lu l to fra I servizi centrali e costanti di questa 
ripresa v i sarà quello curato dal costumista Ploro Glie-
rard l II quale, ogni settimana, dimostrerà con una mo
della d'flccozlonn (questo sera sarà Lisa Castoni) come 
una donna può diventar bella con poco sforzo. Sembra 
proprio, Insomma, che verro ribadita la linea • consu
mistica p dell 'anno scorso. 

Suona Rostropovich (Radio 3° ore 20,55) 

e 
« 

o 

« 
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e 
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e 
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I l consueto concerto dol 
sabato, presenta un solista 
d'eccezione: Il violoncelli-
sto sovietico Mstlslav Ro
stropovich, Insieme all 'or
chestra sinfonico dolio Rai 

Bellugl. Il programma pre

vede « Anahlasls s di Pen-

derockl, 8 Terzo concer

to » d i PaccaDnlnl • M 

- Concorto n. 2 • di Sae-

dl Milano diretta do Piero stakovlch. 
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^TELEVISIONE 1 

10,00 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO. Per Bari e zone 
collegato 

14,30 TENNIS. Milano: Campionati Italiani assoluti 
18,00 LA TV DEI RAGAZZI . Girotondo: a) la facile scienza; 

b) L'accoleralore 
19,00 ESTRAZIONI DEL LOTTO 
19,10 ITINERARI. Nella Torre del Fuoco 
19,35 TEMPO DELLO SPIRITO 
19,50 TELEGIORNALE SPORT • CRONACHE ITALIANE • 

IL TEMPO IN ITALIA 
20,30 TELEGIORNALE - CAROSELLO 
21,00 MILLE VOCI. Presenta: Alighiero Noschese (S) 
22,15 LINEA CONTRO LINEA. Seltlmonalo d i cose varie 
23,00 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
21,00 TELEGIORNALE - INTERMEZZO 
21,15 RECITAL DI BARBARA. Presenta: Mascla Cantoni 
22,00 LUISA SANFELICE. Originalo televisivo (replica della 

secondo puntola) 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20, 23. 
ti.iSo ugnale orane • Musica 
stop ( prima pane). 7.10: 
Musica stop (seconda pariti); 
7.47 l'uri e dispari, H.-ìO: 
l.e canzoni del mattino; 9.00: 
Parole e cose; 9,05: 11 mon
do del disco italiano; 10,05: 
Le ore della musica (prima 
parie); 11,22: «1̂ 3 masebc-
re a Via del Corso»; 11.30: 
l,e ore della musica (secon
da parie): 12.05: Contrap
punto; 12.36: Si o no; 12.41; 
Qumlernelio; 12.47: Punto e 
virgola; 13,20: Viva l'est, le; 
14 0(1. Trasmissioni rcfi:nn.ili; 
14.40- Zibaldone italiano (pri
ma parie) - Vetrina di * Un 
disco per l'ostale »: 15 ì0• 
Zibaldone ('.aliano (seconda 
parie); 15 45: Schermo musi* 
calo: Ili 00: Programma c*?r 
i rngi77i: 16.30: Incontri con 
la scienza; lC.40. Jazz Jo
ckey; 17,10: La discoteca 
del Radiocornerc: 17.35: An
tologia operistica; 17,58: Cin
que minuti di Inglese; 18.03: 
Gran varietà; lf).2Q: Sui no 
stri mercati; 19.25 1.0 nor*-e 
in Italia e all'eMcm: 19.30: 
Luna-park- 20 15: Dove an
dare; 20.30- I! sofà della 
mimici: 22.05: Passaporto; 
22 20' Musiche di compositori 
italiani; 23,00: I programmi 
di domani . Ruonanolte. 

SECONDO 
Giornale radio: oro 7,30, 

8,30, 9,30, 10,30. 11,30, 12,15, 
13 30, 14,30, 15,30 16,30. 17.30, 
18.30, 19,30, 12, U; fi 00: Pn-
ma di cominciare C)25' lini-
lei li no i>er i navicatili: 7.43: 
Billnrdino a temilo di mu
sica; lì.13: Buon viaggio: 
8.I8- Pan e dispari; 8.45: 
Sitfnon I orchcsir.i: 9.011: Co
me e porche; 9.15- Roman
tica; 9,40: Album musicale; 
10.00' Runico motori: 10.15: 
Ja?/ panorama. 10.40: Ratio 
quattro: 11.35: Ix-ltcro apor. 
te; il 41: Vetrina di * Un di-

sco per Vestale»; 12,20: Tra
smissioni regionali- 13,00: 
Un Cetra alia volta; I3.3S: 
Jenny Luna: Musica e Luna; 
14,00. Juke-box; 14,45: AJV 
8nio musicale; 15.00: Recen
ti isimc in microsolco; 15,15: 
Mezzosoprano Fiorenza Co». 
suito, tenore Giuseppe Di 
Stefano; 15,56: Tre minuti 
per le- 18,00; Rapsodia; 
16.3(1: Cori italiani; 16.55: 
Buon viaggio: 17,05: Canzoni 
napoletane; 17,35: Estrazioni 
del Lotto; 17,40: Bandiera 
gialla; 10.35: Aperitivo in 
musica; 18.55: Sui nostri 
mercati; 19.00: il motivo del 
motivo: 19,23: Si o no; 19.50: 
Punto e virgola: 20.01: La 
boutique; 20.38: Orchestra 
diretta di Ted Mealh; 21.00: 
Italia che lavoro; 21,10: Sta
sera si replica a soRgetto; 
21,55: Bollettino per I navi
ganti; 22.10: Un Cetra a*a 
volta (replica); 22.40: Incon
tri con il jazz: 23.00: Cro
nache del Mezzogiorno; 
23,10: Dal V Cannlc della 
Filodiffusione: Musica leg
gera. 

TERZO 
10.00: P. Gìanville-Hicks, 

E. Albistur; 10.15: L. vai) 
Rcelhoven- 10.55: Antologia 
di interpreti: 12.10: Unìver-
sitA Internazionale G. Mar
coni: 12.20: H. Villa Lobo». 
C. Guarnicri; 12.55: Musiche 
li Frédérie Chopln: 14,30: 
Recital de « I Solisti di Ro
ma >; 15.15: t Wozzeck * di 
Ajhnn Berg- 17.00: Le opi
nioni degli filtri; 17.10- Tra
sformare In Terra: 17,15: 
.1 M. Loci--ir: 17.30: W. / 
Mozart: 18.00: Notizie del 
Terzo; 18.15: Musica leg
gera; 18.45' La grande pla
tea; 19,15- Concerto di ogni 
sera: 20 45: Divagazioni mu
sicali: 20.55: Concorto sin
fonico direlto da Piero Bel-
Ina: 22,00' Il Giornale dei 
Tono: 22.30: l corvi del si
gnor Walscr, 
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