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Verso il blocco 
dei film Metro 

Astensioni dei lavorato-
ri del cinema contro le 
provocazioni della so

cieta americana 
La lavoraztone (sla nella fa-

se di stampa, sla in quella di 
doppiaggio) di tuttl 1 film del-
la Metro sara bloccata per 
Iniziativa delle organizzazionl 
sindacali del settore. Inoltre 
le commission! interne del-
l'eserclzio cinematografico han 
no invitato le direzioni dei 
circuit! di sale a non mettere 
in programmazione i film del-
la societa americana. dichla-
randosl pronte a proclamare 
uno sciopero a sostegno d! 
queste richieste. 

Con questa decisione 1 la
voratori del cinema e le lo
re organizzazioni hanno Inte-
so dare una giusta e ferma rl-
sposta alle provocazioni messe 
In atto dalla Metro Goldwyn 
Mayer con la liquidizione dl 
una parte cosnicua del perso-
nale dic-endente e con il 11-
cenziamento r>er ranpresaglia 
di un dirieente sindacale. 

La Fn^-CGTL. la FUI*S-
CISL e la UTTrSDettacolo ren-
dono anche noto. con un co-
municato. che l'altro ieri si 
sono attuate sospensioni dal 
lavoro in tutte le az'ende ci-
nematografiche e che le raD 
presentanze sindacali d'azien-
da sono state convocate oer 
continuare ed estendere l'azio-
ne di pressione nei confrontl 
della societa e di enti pubbli-
ci e privati. onde ottenere la 
reintegrazione al lavoro del 
raoDresentante sindacale li-
cenz'ato e la riapertura della 
vertenza sull'insieme dei Drov-
ve<>'menti che la Metro ln-
tende aoplicare. 

«S'ndacati e lavoratorl — 
si afferma nei comunicato — 
sono decisi a non far Dassa-
re sotto silenzio l'atto di pre-
potenza comDiuto dai dirigen-
ti della societa americana» e 
a impedire «un orocesso di 
riorffanizz^zione del settore 
In funzione antis'.ndacale e 
antioperaia» oromosso dal 
padronato per favorire « il di-
segno di concentrazione della 
attivita cinematografica per 
flni essenzialmente speculati-
vi». 

« Sulla vicenda — rende no
to il comunicato dei sindaca-
ti — mentre continua ad es-
sere assente il Ministero dello 
Spettacolo. direttamente chia-
mato in causa, si registrano 
una presa di posizione delle 
sezioni sindacali del Centro 
di produzione della RAI e la 
convocazione della presiden-
za dei consigll dell'ANICA». , 

PRATICHE 

YOGA PER 

MARINA 
MALFATTI 

Corrado faiu c Manna Mal-
fatti sono i protagonisti del 
primo film diretto dal regista 
Ugo Novello, gia collaboratore 
e aiuto di Marco Bellocchio. 
Intitolato Testa in giu gambe 
in ana, il film narra la storia 
di un uomo che cerca nella 
disciplina yoga, di cui la po
sizione descritta nei titolo e 
la base, una soluzione ai suoi 
infiniti e- conturbanti proble-
mi spirituali. 

A questo aspirante contem
plative il destino gioca un 
tiro infernale coinvolgendolo 
in un drammatico e movimen-
tato caso criminale. Trascina-
to per i capelli in una travol-
gente serie di avventure dl 
tutti i generi, finira per rag-
giungere la soluzione che 
cerca. 

Marina Malfatti (nella to-
to) affianca Corrado Panl nei 
ruolo di una splendlda cover-
girl dal carattere • impossible. 

Festival di musica contemporanea 

Berio convince 
a dispetto dei 

critici piii retrivi 
Bravissimo Maurizio Pollini in pagine pia-
nistiche di Schoenberg, Webern e Boulez 

La rassegna televisiva a Torino 

Dal Premio Italia 
un invito al sogno 

Le opere presentate ignorano, nella quasi totalita, il nostro tem
po e la societa in cui viviamo e non danno indicazioni sulle 
linee ideologiche e culturali della produzione dei vari paesi 

Dal nostro inviato 
TORINO. 14. 

Da giorni, ormai, le imma-

S'ni fluiscono ininterrottamen-
: per ore ed ore sui tele-

schermi del Premio Italia: e 
ai conferma sempre piu chia-
ramente come questa rassegna 
internazionale televisiva sia. in 
buona sostanza, una cerimonia 
priva di senso (compresa la 
assegnazione dei premi, che, 
data la composizione esclusi-
vamente « interna » della giu-
ria. assume il carattere di una 
cerimonia privata). 

Un'ora o poco piu di trasmis-
eione sulle migliaia che, in 
Sfi5 sere, occupano i telescher-
mi in csascun paese, lo ripe-
tiamo. non puo dawero fare 
testo. ne fornire indicazioni 
sulle linee ideologiche e cultu
rali cui la produzione si attie-
ne. E. mvece, proprio in rap-
porto a queste linee. 1'analisi 
potrebbe farsi interessante e 
la discussione potrebbe nasce-
re; perch6 proprso in rappor-
to a queste linee si quaiifica-
no il « discorso » della televi-
tione e il suo rapporto con il 
pubblico. 

Nei corso della sezione dedi-
cata ai teJedrammi e telefilm. 
abbiamo visto. ad esempio, il 
telefilm ungherese La vigliac-
ca, storia di una ginvane e 
bella donna combattuta tra il 
rapporto con il marito — 
scultore famoso, ricco. raffi-
nato — e l'amore per un gio-
vane ingegnere alle prime ar-
m;, ingenue e provvisto solo 
di belle speranze. La signora, 
alia fine (trascorsi insieme 
eon il giovane i consueti tre 
g.om; d'amore in un clima di 
adolescenziale romanticismo, 
farihtato da una certa dispo-
nibilita finanziaria e da una 

E' morto I'attore 

William Boyd 
I-AOUNA BEACH. 14 

I/) attore cinematografico 
W:llMm Boyd, noto negli ann 
19^0 e 1940 a mikoni di spe! 
taton come Hopalong Cass; 
dy. e morto la scorsa notte 
in un ospedale di Laguna 
Beach in California Boyd, no
to per i suoi ruoli di cowboy 
anche in piu reoenti serie te-
levisive, aveva 74 anni Era 
tffetto dal morbo di Parkin* 

lussuosa macchina sportiva a-
mencana), sceglie di rimanere 
con il marito, perche, procla-
ma. al mondo non ci sono che 
Ietti e si equivalgono tutti. 
La vicenda e ambientata nel-
1'Ungheria d'oggi: una Unghe-
ria che appare ri partita tra 
le arcaiche tradizioni conta-
dine. i burocratici progetti 
modestamente produttivistici 
delle fattorie collettive, e i ri-
cevimenti squallidamente ele-
ganti di intellettuali e funzio-
nari in cerca di successo. II 
tutto. si badi. dato dagli auto-
ri come assolutamente natura
te e scontato: in gioco. qui, 
sono sol tan to i sentiment!. 

Dobbiamo considerare un si-
mi!e lavoro come tipico del 
a discorso » che la TV unghe 
rese intrattiene con gli spet 
tatori. sera dopo sera? 

E tuttavia. non e senza si-
gnificato il fatto che quasi 
tutti i telefilm che abbiamo 
vis to ignorassero il nostro 
tempo. la storia di cui faccia-
rr.o parte, il concreto organiz-
zarsi della societa in cui vi
viamo. 

II telefilm presentato da 
uno dei due organism! della 
Repubblica federate tedesca, 
ad esempio. tracciava pole-
micamente il profilo di un 
tecnico elettronico. provvisto 
dei mezz; e di tutti gli stru-
menti necessan per una ade 
guala integrazione nella «ci 
vilta de! consuml». e tutto te-
so a raggiungere l'equilibrio 
interiore attraverso il piu to-
tale disimpegno e una pro-
grammata repressione dei 
suoi impulsi emozionall. n 
dramma esplode. per un mo
menta il giorno in cui costui 
i neon tra una fresca ragazza 
che sarebbe disposta a «con-
cederglisi» solo ove fosse in 
grado di instaurare con lei un 
rapporto d'amore (o. forse, 
sarebbe piu giusto dire un 
rapporto umano). L'inattesa 
difficolta sconvolge l'equili
brio del tecnico: per rtmettere 
tutto a posto egli decide di 
violentare la ragazza, nei cor-
so di due ore di • permesso » 
dalPuffico 

La s tora e condotta con 
spigliatezza e una certa effi 
cacia satinca di sapore leg 
germente fantascientifico: ma 
il guaio e che la «parabola » 
appare terribilmente schema-
tlca, mentre pretende di Iden-
tificare I'intera «condizione 
umana» nella sltuazione del 
protagonLsta, 

Del resto, 11 rlfiuto dl ap-

profondire 11 discorso oltre 
la condanna consueta del 
« consumismo n della « crudel-
ta collettiva», dell'n ordine-
che-uccide-1'individualita» ri-
correva perfino in un telefilm 
come quello presentato dalla 
TV irlandese, che. seguendo 
uno stile che si potrebbe de-
finire neorealistico. descriveva 
alcuni giorni di un ragazzo 
di un ghetto sottoproletario 
dalla sua uscita dal riforma-
torio fino al suo inevitabile 
ritomo alia pratica del furto. 

E' stato, questo. il lavoro 
forse piu onesto dell'intera 
rassegna dei telefilm- perva-
so. diremmo. da una sommes-
sa disperazione. Ma e indica-
tivo che. anche qui. non si 
andasse oltre la fotografia del 
a caso » e che 1'alternativa — 
peraltro prevedibile in assen-
za di una analisi articolata — 
fosse tra «legge e ordine» e 
tra ingiustizia e rivolta soli-
taria di un barbone. Sono de* 
cenni. dal tempo dei film a-
mericam degli anni trenta, 
che barboni. vagabondi. can-
didi vecchietti (ce ne era uno 
anche qui in un telefilm ame-
ricano prodotto per i pro-
grammi religiosi) o intellet
tuali stravaganti ci vengono 
indicati come Tunica alterna
tive a questo mondo che non 
ci piaoe AHernativa utopisti-
ca. naturalmente; come a di
re un invito a rassegnarsi e a 
sognare E che questo sia il 
discorso prefento dalle varie 
televisioni e perfino scontato: 
da questo punto di vista, il 
Premio Italia pub funzionare 
anche da conferma 

In questo quadro. Funico 
program ma presentato dalla 
RAI-TV, il Teatrolnchiesta 
Progetto Norimberga, sceneg-
giato da Pabrizio Onofri, Dan
te Guardamagna e Massimo 
Sani. e realizzato dal regista 
Gianni Serra (il cui nome 
viene stranamente ignorato 
neH'elenco ufflciale dei pro-
grammi diffusi dal Premio 
Italia), appariva come il piii 
consistente. nei suo tentativo 
di ricercare nei passato recen-
te alcune delle radicl degli 
awenimenti che oggi stiamo 
vivendo. 

Ma. siamo franchi. uno stra 
niero che giudicasse la produ
zione e la programmazione 
della RAI-TV da quesfopera, 
non si troverebbe forse a na-
vigare nelle nuvole del piu 
sfrenato ottlmlsmo? 

Giovanni Cesareo 

Dal nostro inviato 
VENEZIA, 14. 

Oggi, tanto per cambiare, 
e'e stato Tincidente dei 
«brutti imbecllll». Questo 
festival un po' lagnoso, de-
dito in prevalenza all'elettro-
nica danzata e all'« antimusl-
ca» dei nipotlni dl Cage, si 
ridesta ogni tanto cogli «ex
tra ». Ieri e toccato a Tilbu
ry e Cardew, oggi, involonta-
riamente, a due illustrl so-
pravvissuti della critica. Pan* 
nain e Celli. del quotidianl 
Tempo e Messaggero. 

Ogni giorno li vediamo ar-
rlvare in coppia, uno piccolo 
e l'altro lungo e curvo, soste-
nendosi come il gatto e la 
volpe, gia lnferociti in prece-
denza per quel che dovranno 
ascoltare: musiche di autori 
non prudentemente imbalsa-
mati, musiche contempora-
nee: «disgustoso» mormora 
masticando a vuoto Celli, 
« schifoso » risponde Pannain 
che, tutt'al piu, farebbe ec-
cezione per le proprie compo-
sizioni. Con questo spirlto en-
trano In sala, sledono uno 
accanto all'altro e, a mo' dl 
cuoche alternantisi nello sbafc-
tere la mayonnaise, montano 
11 giusto sdegno . 

Ogni tarito, per dlr la verl* 
ta. Celli esce bruscamente a 
percorrere con passi spletati 
11 «foyer». Pannain, invece, 
piu grave d'annl e d'esperien-
za. ha maturato un suo me-
todo personale per evadere 
dai triboli sonori: chiude gli 
occhi, awiclna al naso 11 
programma e, ondeggiando 
lentamente la mano armata 
di penna, par che prenda ap-
puntl. In effetti dorme, come 
si rivela quando. perso l'auto-
controllo, la testa gli cade in-
dietro. il monocolo scivola sul 
petto e, a bocca aperta, emet-
te i medesiml giudizi che i 
suoi lettori godranno il gior
no seguente sul giornale. 

Cosl va il mondo. Ieri pur-
troppo i due pluricentenari 
erano svegli, e ben svegll. Ne 
approfittavano anzl per e-
spettorare ad alta voce fin! 
rilievi esteticl, su un brano 
di Berio, del tipo «cadenza 
di m...» e via dicendo. La 
faccenda, arricchita dalle en-
trate e uscite del Celli. and6 
avant! sino a .che il mae
stro Carrjtro '— irripulsivo or-
ganizzatore del Festival —* si 
alzo bruscamente lanciando 
Tincisiva frase: « 0 la pian-
tate, o vl sbatto fuori. brutti 
imbecilli». Prase che lascib 
basiti gli interessati che pol, 
neH'intervallo, se ne lamenta-
rono con Labroca; anzi se ne 
lamentava il Pannain. piu 
vecchio e autorevole, rilevan-
do. con flnezza, che «imbecil
li. al plurale, comprende an
che men. Dal che si rileva 
che egli avrebbe volentieri 
lasciato il complimento al 
gatto come usano le volpl e 
gli altri compari della fami-
glia. Ora si parla dl scuse, di 
querele e di non so che altro. 
Fanfaluche. 

Passiamo invece alia musi 
ca che. ieri. e'e stata e an
che piacevole. Autore e diret-
tore Luciano Berio (con gli 
eccezionali suonatori della 
London Sinfonietta) che ha 
presentato quattro lavori suoi: 
Serenata prima per flauto e 
strumenti, gia ben nota; Opus 
number zoo (nuova per l'lta-
lia sebbene risalga al 1952) 
che e una graziosa composi
zione per i ragazzi — deriva-
ta da Prokofiev e da Brit
ten — con raccontini di be-
stie recitati e suonati; Dif-

• ferences in cui un quintette 
e un nastro magnetico si rin-
viano frasi natural! e distor-
te. Tutto questo era un po' 
l'antipasto per la vera novl-
ta della serata Recital per 
Cathy composto. come annun-
cia il titolo, per la squisita 
interprete Cathy Berberian. 
Anche questo — come quelli 
udit! nei giorni scorsi — e 
un pezzo di a teatromusica », 
ma intelligent* e funzionante. 

Esso mostra un personag-
gio. una cantante impazzita, 
che ricapitola in clinica — 
come fosse sul palcoscenico 
—- la propria vita musicale. 
Canta e parla: un'aria di 
Monteverdi, una dello stesso 
Berio (che, nei 1948. quando 
la scrisse. aveva gia il gusto 
del «pastiche j>) e pol cita-
zioni innumerevoli di Mahler. 
Wolf. Rossini. Bizet. Thomas. 
Delibes, Verdi e tantl altrl 
che ci sono sfuggiti, alterna
te a confessioni, a rimbrotti 
e ad una lenta vestizione che. 
accumulando sciarpe e festo-
ni. termina con una nsra 
caDpa trasparente sotto la 
quale 1'artista. ormai pronta 
per la scena. rivela la pro
pria tragedia: ora non pu6 
piu cantare. la voce si per-
de; un'infermiera trascina 
dolcemente via la povera fol-
le. 

Tutto questo non e un col 
lage perche. sotto il canto e 
la recitazione troppo abbon-
dante. v'e tutto un tessuto di 
suoni orchestral! e pianistici 
che commentano. distorcono. 
intervengono per sostenere o 
negare: un tessuto di raffina-
ta maestria, anche se poi !o 
assieme resta nei limit! di un 
gioco elegante e un tantino 
epidermico. sfruttando. come 
elemento primo. 1'estroversa 
capacita espressiva della Ber 
berian. Comunque sia. il suc
cesso e stato addirittura trion 
fale con innumerevoli chia-
mate 

In serata, dopo questa colo 
rata esibizione, Maurizio Pol 
lini ha elargito a) pubblico 
della Penice un'ora e mezza 
di assoluta interiorita: i pez 
zi pianistici di Schoenberg 
(op. tl, 19 e 23), le variazio 
ni op. 27 di Webern e la Se 
conda sonata di Boulez. Tut
te opere notisslme, fondamen 
tall del planlsmo contempo 
raneo e care a Pollini, che le 

interpreta sempre con lntel-
ligente penetrazione e tecni-
ca sbalorditive. 

Nei tessuto del Festival, gia 
dispersivo e impinguato di 
cose inutili, queste serate re-
trospettive, e le altre In vi
sta, hanno 11 torto dl rlvol-
gersi a gente che non ne ha 
bisogno: i soliti addetti ai la
vori — musicisti osplti e cri
tici — i soliti snob local! (ce 
n'e persino uno che si annun-
cia come operalo di Marghe-
ra!) e i soliti patitl: qualcu-
no piu degli anni precedent!, 
forse, ma sempre 11 medesl-
mo ambiente, per cui una se
rata come questa, di altissl-
mo livello, e un po' buttata 
via. Noi comunque l'abbiamo 
goduta. Pannain e Celli non 
e'erano. 

Rubens Tedeschi 

reai yr; 

controcanale 

le prime 
Cinema 

Joe Kidd 
In un paesino al confinl con 

11 Messico vlvono alcuni peo-
nes che per primi hanno rag-
giunto le «terre promesse». 
Con l'avvento delle ferrovie, 
ricchi colonialist! senza scru-
poll non tardano a sconflnare, 
accaparrandosi, con 11 bene-
placito della «giustizia», i 
piccoli poderl dl questi conta-
dini. costrettl alia fame o alia 
servitu. Ma, prima o poi, suo-
na sempre la campana della 
riscossa ed esplode cosl la rl-
bellione dei peones, repressa 
da alcuni pistoleros assolda-
ti dagli speculator! suddctti. 
A questo punto entra In scena 
Joe Kidd, fuorilegge dal nome 
orecchiabile. «bandito peni-
tente» che ormai si concede 
al massimo qualche sbornia 
malinconica. Dopo tante « av
venture », il nostro eroe finge 
di proclamarsi nichilista ma. 
alia fine, si lascera coinvol-
gere anima e corpo nella ri
volta, abbracciando la causa 
del diseredati. 

John Sturges ritorna con un 
certo impegno al cinema che 
preferisce, rlcalcando un po' 
tema e ambientazione dei Ma
gnifier sette, riaffermando 
ancora una volta le sue doti 
di ottimo mestierante. C'e da 
dire che, se egli dimostra 
sensibilita nella scelta della 
sua problematica, non altret-
tanto felice si rivela negll svl-
luppi. poich€ si lascia facil-
mente prendere la mano da 
una retorica che si ripercuote 
sulle immagini. Clint East
wood, invece. si riconferma 
una specie di baccala senza 
arte ne" parte — non poteva 
che essere una « invenzione » 
di Sergio Leone — mentre Ro
bert Duvall e Don Stroud so
no due eccellenti comprimari. 
Colore su largo schermo. 

vice 

Ann Margret 

non potra 

piu ballare ? 
LOS ANGELES. 14 

I medici che hanno in cura 
a Los Angeles l'attrice Ann 
Margret sono un po' preoccu-
patl per la ferita al ginocchio. 
Invece pensano che la chirur-
gia plastica, eseguita ieri al 
viso, non lascera traccia. an
che se ci vorranno parecch! 
giorni prima di conoscere l'e-
sito deU'operazione. 

In sostanza. si nutre flducia 
pressoche completa che Ann 
Margret possa tornare a fare 
l'attrice col viso intcgro. men
tre le preoccupazioni riguar-
dano la sua attivita di balle
rina. a causa delle lesioni su-
bite dal ginocchio. 

Giovonno Morini 

ol Folkstudio 
H Folkstudio riprende la se

rie dei programmi dedicati al
ia musica popolare italiana e 
presenta. oggi e domani. alle 
ore 22, un recital di Giovanna 
Marini. La piu popolare delle 
nostre interpreti. presentera 
una rassegna delle sue miglio-
ri intcrpretazioni. dalle bal-
late ai canti di lotta. 

Lenin! 
CHECOSA 

Le Mee 
pp. ioo L soe 

Lenin, I . 

EMIQRAZIONE — Sia pure 
cautamente riparato dietro un 
programma musicale in onda 
sul nazionale, la Rai ha tra-
smesso uno dei suoi piu re-
centi «telefilm d'autore »: Tut
te le domeniche mattina, di 
Carlo Tuzii, che ha avuto an
che la sgradita ventura di es
sere presentato all'ultima, con-
testatissima Mostra cinemato
grafica di Venezia. La cautela 
aziendale e stata ispirata dal-
I'argomento. II film parla. f«-
fatti, di emigrazione, tema sul 
quale troppe verita possono 
essere spiacevoli e per il qua
le la Rai concede soltanto da 
breve tempo qualche relativa 
liberta (come insegna la re-
cente inchiesta di Blasetti). 
Per di piii I'opera assume, spe
cie nell'ultima sequenza, toni 
narrativi assai bruschi rispet-
tando a suo modo, almeno for-
malmente, la lezione di certo 
nuovo cinema americano di 
denuncta. E tuttavia, la pru-
denza con cui la Rai ha ma-
novrato il film di Tuzii appare 
assolutamente ingiustificata: 
sia detto a demerlto dell'azien-
da e dello stesso film. 

Tutte le domeniche mattina, 
infatti, appare ben lontano dal 
rispettare I'ottimismo con cui 
era atteso giacchd si rivela, 
alia resa dei conti, non piii di 
una generica denuncia sulla 
condizione dell'emigrante, con 
pochi o nulli riferimenti alle 
ragioni dell'emigrazione e sen
za alcuna disponibilita a svol-
gera. il difficile compito di rac-
contare almeno il maturare di 
una diversa coscienza nei pro
tagonisti vittime delle dram-
matiche e tragiche vicende del 
film. 

11 film, infatti, 6 interamen-
te racchiuso intorno alle vicen 
de di una coppia di emigrati 
italiani a Zurigo: e si avvla 
con una descrizione delle con-
dizioni di vita dei lavoratori 
italiani all'estero. V'& dappri-
jna una rapida ambientazione 
nelle baracche, quindi in un 
principio di abitazione (mono-
camera con uso comune di cu-
cina e bagno). In questa fase 
il film ha qualche credibilita: 
evidentemente Tuzii ricorda 
bene la sua lunqa esperienza 
di documentarista. Ma data 
questa introduzione, il film vi 
si adagia sopra e vi resta an-
corato senza procedere oltre — 
tranne nei minuti finali che 

sembrano, tuttavia, quasi di 
un altro film. Anche quando 
la coppia, in attesa di un bim
bo, cerca casa inutilmente; an
che quando si tenta di narrare 
il lento integrarsi della donna 
nell'illusoria opulenza della ci-
vilta dei consumi svizzera; an
che quando entra in scena il 
terzo protagonista (un altro 
emigrato, ottimamente inter-
pretato da Antonello Campo-
difiori) il film non riesce a 
prendere quota. I personaggi 
non acquistano nS dimensione 
n6 consistenza, condannati co
me sono ad essere vittime sen
za coscienza di un meccanismo 
di sfruttamento che non capi-
scono (e del quale il film si 
guarda bene dal parlare, tran
ne che per un brevissimo e 
approssimativo dialogo di po
chi secondi senza alcun peso 
sul resto della vicenda). 

Alia conclusione, il film re
sta aggrappato alia denuncia 
morale di una « condizione » 
umana e semmai anche alia 
condanna del razzismo svizze-
ro (siamo ancora all'ultima se-
quenza): ma non riesce a testi-
moniare alcunch& sui motivi 
piii profondi della tragedia 
dell'emigrazione, sui motivi 
del « razzismo », sulla aliena-
zione —- vera o presunta che 
sia — dei protagonisti. sulla 
carica di ribellione che gli 
emigrati italiani sanno accu-
mulare come spesso hanno di-
mostrato. Non c'e alcun punto 
di riferimento che possa aiu-
tare lo spettatore in questo 
senso. E tale certamente non 
e nemmeno ta battutina finale 
che irride alia vacuita della 
« solidarieta morale » delle au-
torita italiane: questo tipo di 
satira, purtroppo. pub essere 
buona per troppi usi. 

Certo. forse questo & il mas
simo che pub dare Vattuale 
televisione: ma i un «massi
mo » ben ponderato, denso di 
equivoci, che non disturba af-
fatto. Tanto che, non conce-
dendo spazi. si mortificano an
che autentiche o probabili ca
pacita: com'e il caso di Tuzii 
che certamente ha fornito pro-
dotti migliori e dei due pro
tagonisti (Sergio Endriqo al 
suo inutile debutto d'attore e 
Ludovica Modugno, soltanto a 
tratti in grado di dare credibi
lita at suo personaggio). 

vice 

Lettere— 
all' Unita 

oggi vedremo 

Prefaztone di Umberto Ce* 
root 
La We* pp. 171 L S M A 

IL SUO NOME, PER FAVORE 
(1°, ore 22) 

La quinta puntata del programma-lnchiesta condotto . da 
Raf Vallone e.dedicata stasera.a. giovanl cantanti e gruppl 
musical!*provenlentl.da ogni. parte d'ltalia. Un..giovane .can-.-
tautore slclliano, Glullo" Dl DIo, da 11 via alia trasmisslone, 
durante la quale verranno presentati alcuni complessl dl re-
cente formazlone tra cui «Le Emozlonl» (un gruppo che di 
solito accompagna la cantante-ballerina Minnie Minoprio ma 
che oggi manifests l'intenzione dl usclre finalmente dal-
1'oscuro gTegariato) e a l Giganti» (una formazione, questa, 
da anni molto nota ai giovani la quale, perd. si ripropone oggi 
in una nuova veste, modificando sensibilmente il linguaggio, 
trasformando 11 suo repertorio su un piano di maggiore impe
gno contenutistico), i a Ted Lamps » e i a Poppies ». 

MORTE DI D A N T O N 
(2°, ore 21,15) 

II regista Mario Missiroll porta sul piccolo schermo Morte 
di Danton di Georg Biichner, in una operazione di adattamento 
televisivo, resa difficile dalla necessita di rispettare fedel-
mente lo spirito drammatico del testo. Danton fe un perso-
naggio-chlave del gigantesco sforzo sostenuto durante la Rivo-
luzione francese per sowertire il corso della storia e rompere 
l'eterna spirale dell'ingiustizia politica; ma Biichner ha pre-
ferito cogliere Danton nei periodo del «poi», quando l'ango-
scia dei ripensamenti e dei timori viene soffocata dall'ozlo e 
dai vizi. Danton va alia ghigltottlna, e con profondo spirito 
nichilista va incontro con fermezza alia morte che egli pre
ferisce alia vita in un mondo secondo lui percorso dal terrore 
e dal caos. 

La polemica 
sull'indcnnita 
di liquidazione 
Caro direttore, 

non posslamo essere d'ac-
cordo con la strana proposta 
fatta dal lettore Crociani, in 
una lettera pubbllcata su que
sta rubrica alcuni giorni or' 
sono, in merito alia avalidi-
ta» dell'indennita di liquida
zione che secondo il suo pun
to di vista dovrebbe essere 
limitata solo a eerie catego
ric di enti pubblici o solo ai 
lavoratori che hanno un rap
porto di lavoro precario. 

La valldita e il diritto del
la liquidazione trova innan-
zitutto fondamento negli artl-
coli del codice civile 2120, mo-
dificato dalla legge 15-7-1966 
n. 604 (art. 9), 2121 e 2122 per
che in base a tali norme a la 
indennitd di anzianita (liqui
dazione) b dovuta al presta-
tore d'opera in ogni caso di 
risoluzione del rapporto di la
voro ». 

Con la legge 18-12-1960 n. 
1561 e stato inoltre afferma-
to che la «indennitd di an
zianita dev'essere corrisposta 
in misura non inferiore al-
I'importo di tante mensilitd 
per quanii sono gli anni di 
servizio prestati... salvo mi
gliori candizioni previste dai 
contratti collettivio. Ma a 
conferma di quanto sopra la 
Corte Costituzionale (v. sen-
tenza n. 75 del 20-6-1968) ha 
sentenziato che A I'indennitd 
di anzianita riveste carattere 
retributivo del compenso do-
vuto per lavoro prestato, la 
cui corresponsione viene dif-
ferita al momento del rap
porto di lavoro alio scopo di 
agevolare al lavoratore il su-
peramento delle difficolta e-
conomiche, posslblli ad insor-
gere nei venire meno al sa-
lario ». 

L'assurditd della proposta 
del Crociani e offensiva an
che nei confronti dl quanti 
oggi si battono per i dtritti 
dei lavoratori affinche il 
a fondo » di liquidazione non 
venga « conservato » nelle cas-
se degli stessi industriali e 
datori di lavoro. 

La questione e stata affron-
tata nell'ultimo congresso del
le societa di Mutuo soccorso 
(Federazione italiana mutua-
litd - Lega nazionale delle 
cooperative e mutue) tenuto-
si a Grado il 29 giugno 1970. 
E nelle risoluzioni finali e 
affermato il sacrosanto dirit
to dei lavoratori di amminU 
strare essi stessi con i pro-
pri strumenti democratici i 
fondi di liquidazione. 

PIETRO STALLONE 
(Roma) 

sono statl quasi tuttl decima-
tl. E quel pochi militarl che 
si sono salvati, per caso o per 
miracolo che sla, non hanno 
diritto a quel piccolo premio 
vitalizio, insignificante per ta 
sua miserla ma da noi tanto 
agognato per il procedere del
la vita quotidiana. Non abbia
mo anche noi combattuto per' 
la Patria? Spero che il Por
tamento sistemi tale questio-

programmi 
TV nazionale 
10.00 Programme cinema

tografico 
(Per la sola zona di 
Bari) 

18,15 Uno. due e... tre 
Programma per i piu 
mccini 

18^5 La TV dei ragazzi 
« I racconti del faro *>. 

19,45 Telegiornale sport • 
Cronache italiane 

20,30 Telegiornale 
21,00 Servizi speciali del 

Telegiornale 
Programma a cura 
di Ezio Zefferi. 

22.00 II suo nome per fa-
vore 
Quinta puntata. 

234M) Telegiornale 

TV secondo 
21.00 Telegiornale 
21.15 Morte di Danton 

di Georg Buchner. 
Adattamento televi
sivo di Mario Mis-
siroli e Luciano Co-
dignola 
Interpret!: Gastone 
Moschm. Micaela E-
sdra. Imelda Mara-
m. Paolo Modugno. 
Massimo Foschi. Ser
gio Serafini, Enzo 
Consoli. Germano 
Longo. Prancesca Be-
nedetti, Andrea Gior-
dana. Manfredi Fra-
taccia, Gianfranco 
Barra, Romano Ma-
laspina. Joachim So-
ko. Regla di Mario 
Missiroll. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Or*: 7 , 
8, 12, 13. 14. 15. 17, 20 • 
23; 6: Mattutino musical*; 
6.54- Almantcco; 8,30: L* caft-
zoni del mattino; 9,15: Vol *4 
io- 11,20- • Mcfittfrfiie m. O-
per* in on prolo-to. qaattre alti 
• on epilofo (4a Go*thc). 
Testo • musica 4i Arnfe •©»»•; 
12.10: Via col 4iscel; 13.15- I 
favolMi- Joan Ba*x- 13,27-
Una comme-fia in tranta min*. 
t i : Paolo Ferrari m « L'idiota », 
41 Marcel Acnar4- 14: 2i*al4o-
n* italiano; 16- rVoframma **? 
I r*ja*zi; 16 ,20; Par vot fiova-
ni • Estate- 18,20: Com* • per
ch*-, 16.40: I taroccni; 19.30: 
Musica-cinema; 20,20: Concer
to sinfonico 4ir«tto da Franco 
Caracciolo; 21,35: t e orchestra 
di Edmimdo Rot, Armando 
Sciascia * Roberto Deleado; 
22,20; Andata e ritorno-
23.10: Un* collane di pert* 

Radio 2" 
GIORNALC RADIO • Ore: 6,30. 
7.30. 8 ,30, 9.30. 10.30 
11.30. 12.30. 13,30. 15,30. 
16,30. 17,30, 19.30 • 22.30: 
6: I I mattlniar*; 7.40: Boon-
fliornoj 6.14: Music* n p r n a o : 
8,40: Gallerla del malodrawv 
m*i 9,14i I tarocchlt 9,35i 

Snoni • colori dell'orchestra; 
9 .50: * Piccolo mondo artisti-
co ». di Antonio Foaazsaro; 
10,05- Catuoni per tatti; 
10.35: Aperto per terie- 12.10: 
Trasmissioni reaionali; 12.40: 
Piccolissimo- 13: Hit Parade* 
13,50: Com* * perch*; 14: 
Sn dl t i r i ; 14.30: Trasmissioni 
retnonali; 15: Discosadisco; 
16: Seguit* il capo; 16; Con
certo del potnerioeJo, diretto 
da Geortes Pretre; 19: L'ABC 
del disco*. 20.10: Andata * rt-
torn*; 20.50: Supersonic* 
22.40: • L'*redire dell* Prio-
ra », di Carlo Alianello- 23.05: 
S i . knonanottdn; 23 .20: Mu
sic* leejerm. 

Radio 3° 
Or* 9,30: Semrenato In Ita

lia; 10: Concerto dl apsrtuia; 
1 1 : Musica • poesia; 11,45: 
Politoni*; 12.20: Avaneoardia; 
13 Intsimano. 14: Children's 
Comer; 14,30: • Patio* >• 
17,20: Concerto del harilono 
Elio Batta-ilia. del mmoto-
prano Rosin* Cavicchioll • del 
pianist* Erik Werte* I t : Noti-
t i * del Terxo; 18,30: Mssic* 
leeeer*} 19.15: Concerto di 
osni *era; 20,1 St La mvroti-
20,43: Tacculno dl Maria «*l* 
loncl; 211 I I GlorMl* 4*1 T*r* 
I O • Sett* artli 

«e. 
ARISTIDE GIORDANI 

(Bologna) 

La proposta dl limltare la 
liquidazione a certe catego* 
rie a noi non era sembrato 

* i'argomento principale della 
-lettera-di Crociani, il .quale 
prospettava invece un pro* 
blema dl validlta generate del-
l'istituto. Per riassumere in 
poche parole, Crociani chie-
deva a che cosa serve al lavo
ratore un'accumulazione ob-
bligatoria di salario nei mo* 
mento stesso in cui il sala
rio attuale e insufficiente; e 
si domandava quale funzione 
questa accumulazione assol* 
verebbe quando conquistassi-
mo una pensione per tutti le-
gata al salario (annualmente 
rivalutata insieme al salario) 
e un'indennita di disoccupa* 
zione di analoga natura. Vi e 
un problema, cioe, di politi
ca salariale che i lavoratori 
devono affrontare e scioglie-
re in base alle loro esigenze. 
QUesto esclude che si deb-
bano proporre limitazioni per 
categorie (in ci6 siamo con* 
cordi col lettore Stallone), ma 
richiede che si sviluppi un 
dibattito, del resto gia aper
to nei sindacali. (.r.sj 

I combaltenti del 
'15-'18 che non 
sono grati al 
ministro Andreotti 
Caro direttore, 

il 10 settembre ho udito al
ia radio che U presidente An
dreotti si e vantato perche il 
governo ha assegnato — co-
strettovi dal Parlamento — al
cune centinaia di migliaia di 
medaglie d'oro e di vitalizi 
agli ex combattenti delta guer-
ra 1915-'18. Mi e salito il san-
gue alia testa, per almeno due 
motivi: uno, e che questo vita-
lizio e stato dato non per me
rito dei partiti di governo (che 
lo hanno sempre negato) ma 
perche la legge e stata strap-
pata e imposta al governo dai 
parlamentari comunisti e di 
sinistra; l'altro motivo, e piu 
personale, perche a me il vi
talizio, per motivi burocrati
ci, non c stato ancora asse
gnato. 

Pensi, caro direttore: ho fat
to tutta la prima guerra mon-
diale, sono stato decorato con 
la croce al merito di guerra, 
ho avuto la medaglia di guer
ra con quattro stellette, mi e 
stata assegnata la medaglia 
«inler-alleata ». ho subito al 
fronte tre ferite. Ebbene, sic-
come tutti i documenti e le 
medaglie sono rimasti sotto le 
macerie durante i bombarda-
mentt amencani su Bologna 
nei 1944, dicono che non gli 
risulta tutto quello che ho 
sofferto durante la guerra del 
'15-'18 e non mi vogliono da
re la medaglia di Vittorio Ve-
neto e tl vitalizio! 

GIOVANNI ZANOLI 
(Bologna) 

Signor direttore, 
le discriminazioni per gli 

ex comattenti della guerra 
1915-'18 continuano. Tra que
sti vi sono io e tutti quelli 
che nella prima guerra mon-
diale hanno prestato servizio 
per molti anni in Tripolitania. 
Le assicuro che non eravamo 
la per fare della villeggiatura, 
e quello che era allora il no
stro nemico aveva pallottole 
micidiali come quelle del 
fronte di Vittorio Veneto. Ad 
esempio, ricordo che I repar-
tl che si trovavano a Zantan, 
Fessato, lefre, Saba e Garian 

La «tetra volonta 
omicida» delle 
atlete della RDT 
Carissiml amid e compagnl, 

forse vl e sfuggita un'ame-
nitd comparsa su II Giorno, 
ma credo valga la pena di se-
gnalarla. E' stato scritto: «II 
modo peggiore di vincere a 
Olimpia e quello delle tede-
sche dell'Est riconoscibili non 
tanto dal numero e dal colo
re delle maglie quanto dalla 
tetra volonta omicida con cui 
schiacciano le avversarie ». Ri-
dete? Non ci credete? Potrete 
leggere testualmente la frase 
che ho riportato nella pagina 
9 de II Giorno di domenica 
3 settembre. L'articolo non e 
firmato, c'e solo la sigla a g. 
boc.». Forse Vautore un po' 
si vergognava di mettere il 
suo nome sotto slmili scioc-
chezze. E io non aggiungo 
commenti. 

Un cordiale saluto. 
ALDO FRITZ 

(Trieste) 

Ringraziamo 
questi lettori 

Cl e impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scri-
vono, e i cui scritti non ven
gono pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabora-
zione e di grande utilita per 
il nostro giornale, il quale ter
ra conto sia dei loro suggeri-
menti sia delle osservazioni 
critiche. Oggi ringraziamo: 

Antonio BELMONTE, Ro
ma (KSullo sciopero dei fer-
rovieri, i giornali fascisti e 
padronali hanno pubblicato 
notizie false e distorte. In 
quanto ai "privilegi" dei fer-
rovieri, eccoli: 12 morti sul 
lavoro nei 1968, 37 nei 1969, 
39 net 1970, 35 nei 1971; e poi 
17 mila feriti in media ogni 
anno, con un numero verti-
ginoso e sempre in aumento 
di invalidi»); Romeo PESSI-
NA, Busto A. (chiede l'inter-
vento delle autorita competen-
ti a favore delle famiglie che 
sono rimaste sul lastrico per
che <t in occasione di una bur-
rasca che ha inluriato^nelle 
acque di Vies.te>„dal.l9.al 20 
agosto, sono stati affondati 
tre motopescherecci e una 
motobarca del compartimen-
to di ManfredonianY, Mario 
PARAVANI, Roma (.K Non e 
piii sufficiente limitarsi a de-
nunciare sul giornale i sopru-
si che il governo e la DC com-
piono attraverso la TV. Bi-
sogna incominciare a fare 
qualcosa di piii, per esempio 
attraverso iniziative da pren-
dersi fra partiti, sindacati, or
ganizzazioni democratiche ec-
cetera »). 

Giovanni RIBES, Reggio E. 
(il quale in una documentata 
lettera elenca i motivi del cat-
tivo funzionamento del tra-
sporto merci in ferrovia); En
zo VERDIANI, Pistoia; Celso 
POLLANO, Ivrea (che, contra-
riamente alia nostra opinio-
ne, ritiene opportuna l'intro-
duzione della TV a colori); 
Un gruppo di animatori delle 
scuole medie della provincia 
di Napoli (ci inviano una 
«lettera aperta» al ministro 
della PI, il quale con a una 
assurda ed inconcepibile or-
d'tnanza ministeriale mira a li-
cenziare diverse centinaia di 
persone, gia in servizio e mol
to qualificate, senza giustiflca-
to, apparente motivo »); Mau
rizio CARPENTCERI, Colepar-
do (a nome di tutti i com* 
pagni del nostro comune a ma
nifesto la pronta e viva ade-
sione a qualsiasi manifesta-
zione di pace a favore del 
tanto gtorioso e nobile popo-
lo del Vietnam*). 

Luciano BACCETTI, Firen-
ze ( « / compagni vietnamiti 
sono troppo buonl. Dovrebbe-
ro prendere i prigionieri ame-
ricani e metterli nelle zone 
dove gli aerei di Nixon sgan-
ciano le loro micidiali bom-
be! »); Mario D'ONOFRIO, 
Lecce («//o letto che I'ono-
retole Fanfani d stato nomi-
nato senatore a vita per gli 
"altissimi meriti net campo 
scientifico e sociale". A sua 
volta it "socialista", sia pure 
"democralico" Saragat ha avu
to analoga nomina per parti-
colari benemereme net cam
po della culture Sarebbe in
teressante sapere quali sono 
questi eccezionali meriti di 
cui io non ho mai avuto sen-
tore!*): Nerione MALFATTO, 
Lendinara; Armando CROCIA
NI, Roma («Cotoro che han
no respinto Vaumento delle 
pensioni chiesto dal PCI 9 
dal PSI, non sono all'altezm 
del posto che occupano, in 
quanto dimostrano di non co
noscere la realta del Paese »); 
Ruggero CAPUANO, Porta-
piana. 

Giannetto SERAFINI. Pesa-
ro (e un beneficiario di pen
sione argentina, ed in con-
seguenza della svalutazione se 
Ve vista ridurre di oltre la 
meta. Commenta: *Noi emi
grati, dopo tanto soffrire, dob
biamo pagare per colpa delle 
contraddizioni del sistema ca-
pitalista internazionale. II go
verno italiano non si preoccu-
pa assolutamente per noi, 
mentre in compenso vorreb-
be raddoppiare i gia elevatis-
simi stipendi degli ambascia-
tori»); Bruno CATTANI, Vol-
tana (mConcordo con la linea 
del PCI sui fattl accaduti in 
Cecoslovacchia dal 1968 in 
pol Devo invece respingere le 
argomentazionl contenute net-
l'articolo di Dmitriev compar-
so sulla Pravda: perche se 
da un lato egli lamenta, giu-
stamente, la speculazione dei 
nemicl di classe, non off re nes-
suna spiegazione del fattl*). 


