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Incontro o/ Fesf/ro/ con Co/nJ//<i /torero, Cacciapuoti, Clocchiatti, Massola e Vidali 

Momenti di storia 
del PCI nelle parole 

dei protagonisti 
Domonde su domande nell'afiollalo centro del dibattiti di parco Setnpio-
ne - Una lettera alfaUnita* • Ricordati i nomi di battagiieri mill-
tanti - L'esperienia di quei giorni e /a ieiione da frame per // domani 

1 MILANO, 2 settembre 
Incontro schietto, senza 

« regia »" e senza uccademia, 
tra alcuni protagonisti della 
storia del Partito comunista 
italiano e il pubblico del fe
stival dell*« Unita ». La gente 
jnterroga, pone quesiti, vuol 
conoscere i particolari di av-
venimenti che hanno avuto 
grande risonanza e, a volte, 
suscitato polemiche aspre, e 
riceve . risposte chiare, sem-
plici, necessariamente conte-
nute nel tempo, ma esaurien-
ti nella sostanza. Ci sono tan
ti giovani, operai e studenti, 
molti vengono da lontano, an-
che da altre regtoni. Ed e ai 
giovani che Vittorio Vidali 
si rivolge concludendo l'incon-
tro: «Fate tesoro delle no-
stre esperienze, imparate an-
che dai nostri erron per non 
ripeterli. La battaglia non e 
conclusa. In Spagna stanno 
per essere processati Marce-
lino Camacho e altri compa-
gni sindacalisti. In Italia il 
fascismo tenta di rialzare la 
testa. Vigilate, lottate, andate 
avanti col Partito comunista ». 

L'ora del pasto e scoccata 
da un pezzo e pare che nes-
suno se ne sia accorto. II 
Centro dibattiti e completa-
mente gremito, la folia si 
accalca anche attorno al re-
cinto. Accanto a Vidali sie-
dono Camilla Ravera, Salva-
tore Cacciapuoti. Amerigo 
Clocchiatti, Umberto Masso-
la. Come sottolinea nella sua 
introduzione il compagno A-
dolfo Scalpelli, giornalista del-
l'« Unita », sono tutti « per
sonality di primo piano », tut
ti hanno avuto un ruolo im-
portante nelle alterne vicen-
de del movimento operaio ita
liano: e tutti hanno scritto 
ampie memorie sulla loro vita 
di militanti e dirigenti rivo-
luzionari esprimendosi sen
za alcun condizionamento, se-
condo quella «concezione di 
piena liberta nel dibattito che 
e patrimonio ormai consoli
date del partito di Gramsci 
e di Togliatti ». Oggi sono qui 
— e stato il compagno Ric-
cardo Terzi a porgergli il ben-
venuto del festival — ad ar-
ricchire quella loro testimo-
nianza con episodi che han
no il fascino dell'inedito o che 
sono resi suggestivi dalla 
rievocazione degli eccezionali 
protagonisti. 

Un dibattito 
tra i confinati 

Proprio stamane il nostro 
giornale ha pubblicato la let-
tera di un lettore. ex perse-
guitato politico, a proposito 
dei « 26 giorni in piu » che il 
governo Badoglio fece scon-
tare ai detenuti politici nel 
carcere di Sulmona dopo la 
caduta del fascismo, il 25 lu-
glio del '43. Cacciapuoti (oSto-
ria di un operaio napoletanon. 
Editori Riuniti), che era rin-
chiuso a Sulmona con altri 
dirigenti comunisti, ha confer-
mato: la liberazione venne so
lo il 22 agosto, e dopo uno 
sciopero della fame. Guar-
die e funzionari del carce
re avevano ricevuto ordine 
di non dare informazioni su-
gli awenimenti ai detenuti: 
«Per indurre uno a scioglie-
re la lingua, lo convinsi che 
qualcuno di noi. per esempio 
Pajetta o Pcsenti, sarebbe si-
curamente diventato ministro 
nel nuovo governo, e che per-
cio gli conveniva tenerci buo-
ni». La conferma che Mus
solini era stato Iiquidato «la 
trovammo poi su un quoti-
diano che Pajetta aveva pre-
so sul tavolo del direttore 
del carcere, al quale aveva-
mo subito presentato alcune 
rivendicazioni: autorizzazione 
a ricevere i giomali. facolta 
di inoltrare una lettera al 
governo, miglioramento del 
viUo». Cacciapuoti andd poi 
a Napoli, dove fu tra i diri
genti dell'insurrezione antina-
zista. 

Alia c o m p a g n a Ravera 
(«Diario di trent'anni, 1913-
1943», Editori Riuniti) e sta
to chiesto di xchiarire le ra-
dici del dibattito che si apri 
a Ventotene tra i confinati 
comunisti». Fu un confronto 
duro, «con momenti per me 
molto amari» ha detto Ca
milla Ravera, e che «si con* 
cluse purtroppo in modo er-
rato»: l'approdo fu 1'espul-
sione della stessa Ravera e 
del compagno Terracini. II 
contrasto invest iva il giudi-
zio sulla situazione internazio-
nale e italiana. e sui possi-
bili sviluppi: il gruppo che 
in quel momento costituiva 
la maggioranza era dell'opi-
nione che il fascismo avrebbe 
potuto essere immediatamen-
te sostituito da un potere so
cialists, mentre la Ravera ed 
altri compagni, «di formazio-
ne essenzialmente gramscia-
na », sostenevano 1'esigenza dl 
un largo schieramento di for-
ze attorno alia classe operaia 
per porsi come primo obietti-
vo il problema istituzionale, 
abbattere il fascismo, e awia-
re poi il processo di costru-
zione di una nuova societa 
con tutte le forze popolari. Ci 
furono incomprensioni, si ar-

rivb alia drastica misura di 
espulsione. Ma per capire 
quei momenti — ha detto la 
compagna Ravera — « occor-
re inquadrarli nella situazione 
in cui si svilupparono, in con-
dizioni di clandestinita, al-
l'interno di un gruppo ristret-
to di compagni, parecchi dei 
quali, detenuti da molti anni, 
avevano un rapporto assai 
debole e precario rol mondo 
esterno, e si erano percib col-
locati su posizioni settarie e 
chiuse». L'espulsione fu poi 
annullata dagli organismi di
rigenti. 

Le regole della 
clandestinita 

Massola («Memorie 1939-41», 
Editori Riuniti) ha parlato del 
duro, difficile lavoro di rico-
struzione del partito e della 
preparazione degli scioperi del 
'43: «Togliatti mi aveva rac-
comandato di puntare sulle 
fabbriche, sulla classe operaia 
dei grandi centri industrials 
Torino e Milano». Le prime 
tappe furono Milano e Sesto 
San Giovanni, la Motomecca-
nica, la Caproni, altre grosse 
aziende. Piero Francini, Athos 
Boca, Cassani, Cipriani, Bieto-
Jini sono i nomi di alcuni dei 
compagni che dettero un con
tribute prezioso per creare 
1'organizzazione clandestina. 

« Nell'estate del '42 la nostra 
rete si estendeva a Empoli e 
in Emilia, mandavamo il gior
nale "II grido di Spartaco" 
anche a Roma. Quell'anno 
stesso ridetti vita alVUnita». 
Le regole del lavoro clande
stine erano severe, rigide, bi-
sognava impedire che 1'orga
nizzazione fosse colpita ' dal-
l'OVRA, la famigerata polizia 
fascista: « Ero in contatto con 
Clocchiatti che si occupava di 
Torino, ma lui non sapeva da 
quanto tempo ero in Italia e 
neppure che ero io a prepara-
re il giornale ». 

Da Clocchiatti C«Cammina 
Frut », Vangelista Editore) un 
giovane vuol sapere come si 
giunse alia decisions di far 
rientrare in Italia im certo 
numero di compagni per ri-
costituire un Centro interno 
del partito. Clocchiatti, per un 
certo periodo, ebbe anche la 
responsabilita di organizzare 
il rietro dei compagni. Ha det
to: « Mezza Europa era occu-
pata dai fescisti, in Italia 
Pajetta, Terracini e gli altri 
compagni piu preparati erano 
nelle carceri fasciste. La deci-
sione di costituire il Centro 
intemo fu un'importante scel-
ta politica: si era visto che 
occorreva creare e far cresce-
re nel nostro Paese un forte 
movimento contro la dittatu-
ra fascista. Rientrarono A-
mendola, Negarville, Roasio e 
molti altri ». Anche Clocchiat
ti ha ricordato episodi del la
voro clandestino, la dedizio-
ne dei compagni che rischia-
vano la galera. una polemica 
con Massola sul modo di af-
frontare certe situazioni. La 
prudenza non sempre basta-
va: « A un certo punto la po
lizia mi individua, da Torino 
scappo in Emilia e mi prendo-
no la. E Angelo Leris, che ave
va lasciato 1'Emilia, fu preso 
a Torino ». 

Come nacque il Partito co
munista a Trieste? E' Vidali 
UQuinto Reggimento», La 
Pietra Editrice) a ricordare 

che la storia del Partito co
munista nella Venezia Giulia 
ha caratteristiche sue, pecu
liar!: « Noi veniamo dai par
tito socialdemocratico austria-
co. Nel 'IB fummo trattati co
me italiani di terza categoria. 
Fmo alia marcia su Roma, la 
nostra lotta si svolse fonda-
mentaltnente a colpi di bom-
be e di pistola contro il ter
ror ismo fascista ». Proprio og
gi ricorre il 35° anniversario 
di una pagina gloriosa scritta 
dalle Brigate Internazionali in 
Sp&gna: la battaglia dell'Ebro, 
in cui i garibaldini italiani 
«tennero ben alta la bandiera 
dell'antifascismo ». II « coman-
dante Carlos» ha ricordato 
quell'episodio con commozio-
ne prima di rivolgere ai gio
vani 1'appello alia lotta che, 
naturalmente in condizioni e 
modi diversi, va condotta con
tro i residui «baluardi del 
fascismo ». Vidali ha detto che 
sta scrivendo altri libri dl 
memorie. Uno, dedicato alia 
guerra antifascista, esce in 
questi giorni. 

Pier Giorgio Betti 

Le canzoni della rivoluzione cubana 
MILANO, 2 settembre 

• Migliaia di cittadini, so-
prattutto giovani e giova-
nissimi hanno affollato 
questa sera alle 18 la gran-
de piazza del Cannone, al 
Castello Sforzesco, per as-
sistere alia esibizione di 
cantanti cubani. 

La bravura e la notorie
ty degli interpreti, il loro 
impegno politico, il grande 

fascino della rivoluzione 
cubana hanno fatto da ri-
chiamo per questo spetta-
colo eccezionale che ha 
avvinto per diverse ore 
gli spettatori. 

Nella prima parte dello 
spettacolo ha cantato Oma-
ra Port undo accompagnata 
dai chitarrista e cantauto-
re Martin Rojas. Omara 
Portundo, cant ante solista 

che ha partecipato nel giro 
degli ultimi anni a innu-
mercvoli festival e mani-
festazioni in ogni parte 
del mondo, ha cantato va-
rie canzoni tra cui quella 
per Jose Marti e quella 
per Che Guevara. 

Nella seconda parte del
lo spettacolo si e esibito 
il complesso di Carlos 
Puebla, il complesso che 

1 ha seguito col suo impe-
| gno e con le sue canzoni 
! ogni momento della rivo-

, luzione cubana, dalla guer-
riglia alia riforma agraria, 
dai fallito tentativo di in-
vasione degli americani al
ia Baia dei Porci, all'epo-
pea di Che Guevara. 

NELLA FOTO: il complttte 
cubano al Parco Stmpiona. 

// concerto di Maurizio Pollini alia Sola della Balla 

Artisti e giovani democratici 
riscoorono insieme la musica 

Culoroso incontro con una delegazionc vietnamita - Eseguite opere di Webern, Schu
bert e Manzoni - Animato dibattito - Folia strabocchevole e straordinario.il successo 

MILANO — II pianitta Maurizio Pollini mtntn >i osibiaco al Fntival. 

to spettacolo fecceiione nella serato fapertura del Festival 

Grande «Festa a Milano» 
L'Aran stncdm • Gtorni t cetfWm • U»'an1oio§k della cmzofe wi/ftese • Rapporto aaoro ha ptbblko e atlori 

MILANO, 2 settembre 
Ad occhio e croce erano 

quasi diecimila persone, quel
le assiepate ieri sera sui gra-
dini dell'Arena, accorse ad as-
sistere alio spettacolo inaugu-
rale del Festival dell'«Uni
ta ». C'erano moltissimi giova
ni, a squadre intere; ma mol
ti anche i compagni anziani, 
le compagne di ogni eta, ol-
tre naturalmente a simpatiz-
zanti, amici, o semplici cui-
tori della canzone milanese, 
di cui ieri sera e stata offer-
ta al pubblico una ricca, va-
ria, intelligente antologia. 

II tema della serata era 
• Festa a Milano*: un omag-
gio alia nostra citta, nel be
ne e nel male, dalla celeber-
rima canzone Nostalgia di Mi
lano. Nostalgia de Milan in 
milanese, cantata splendida-
mente da Milly in gran for
ma, a lungo applaudita nel
la presentazione degli esecu-
tori awenuta all'inizio insie
me ai suoi colleghi, a La 

brutta citta che ha rivelato 
le doti di cantante di quel 
grande attore che e Tino Car-
raro. Un omaggio, quindi, al
ia sua gente, al carat tere au-
tenticamente popolare della 
sua gente migliore, del popo-
lo milanese genuino, capace 
di generosita, di ironia, di 
bonta, di volonta di lotta. 

Sigla di apertura e di chiu-
sura dello spettacolo e stata la 
canzone di Carpi-Strehler Ma 
mi. prima, in apertura ese-
guita da Anna Nogara, poi in 
finale da Giorgio Strehler e 
da tutti i suoi compagni. Era 
con questo, l'affermazione poe-
tlca e canora di un rifiuto: il 
rifiuto, come ha detto Stre-
Mer, delle cose che non van-
no, delle soperchierie del si-
sterna, il rifiuto di questa cit
ta e di questa Italia cost co-
m'e, cosi come sono, e che 
si vogliono cambiare. 

II tutto detto con molta for-
za poetica e sul trascinante 
rit mo della canzone che esplo-
de nel « ma mi a del ritornel-

lo. Applausi per tutti: ma il 
pubblico ha raccolto le diffe-
renze di atmosfera e di stile 
delle varie esecuzioni, appro-
vando con cio le scelte dei 
cantanti e del loro regista 
Pippo Crivelli. 

Nessun lenocinio: gli esecu-
tori si sono alternati seguen-
do alia lontana un filone sto-
rico, dalle canzoni milanesi 
del passato a quelle degli an-
ni *20 e "30 a quelle contem-
poranee: Maria Monti; il 
Nuovo Canzoniere Milanese; il 
gruppo Milanin Milanon ne 

'hanno sciorinate una ventina 
e piu, protagonista di questo 
ultimo gruppo Milly attomia-
ta da Giuliana Barabaschi, dai 
Bottelli, dai Rossetti, da Anna 
Priori, da Carlo Cataneo, da 
Anna Nogara (tra cui bellis-
sime Semm in run. La roeda 
la gira, la bella gigogin. Ga
ribaldi, Barbapedanna, L'era 
bella); Milly ha poi cantato 
Duard e Barbajada; Tino Car-
raro ha eseguito, oltre a quel
la citata, El mc gat. Un suc

cesso di ilarita a ondate suc
cessive ha avuto Tino Scotti 
nella sua macchietta del «bau-
sciaa: una comicita semplice, 
ma piena di spirito popolare; 
Franco Parenti ha detto in 
modo magistrate alcuni so-
net ti del Porta, restituendo 
cosi al popolo milanese quale 
era presente all'Arena ieri se
ra, il suo grande poeta. anche 
lui. a suo modo, nella sua 
poesia, poeta della protesta. 

Carlo Cataneo ha letto Sal-
vatore Quasimodo (Per i mar
tin di piazzale Loreto); due 
famose composizioni ha can
tato tra 1'entusiasmo del pub
blico Ivan Della Mea (tra cui 
La ballata dell'Ardizzone). Nel 
finale tutti insieme. Ma mi, 
con Strehler prima voce e re
gista della esecuzione, alia 
quale poi si e associato il pub
blico. Erano le undici e un 
quarto quando si sono spenti i 
potentissimi riflettori all'uopo 
installati, ma la gente sembra-
va volesse ancora stare a sen-
tire le canzoni milanesi. 

MILANO, 2 settembre , 
Per il concerto Pollini, nel

la Sala della Balla del Ca
stello erano state preparate 
300 sedie. Un'ora prima del-
l'inizio erano gia tutte occu-
pate e una spessa coda si 
allungava alle porte chiuse. 

- Dentro si attendeva con cal
ms, nonostante il caldo, tra 
gli arazzi antichi e gli stru-

,• menti settecenteschi disposti 
attorno alle pareti. Fuori si 

' cominciava a tumultuare per-
che nessuno voleva perdere il 

' concerto. Alia fine gli orga-
nizzatori hanno lasciato filtra-

. re la gente a poco a poco e, 
attorno al semicerchio delle 
sedie, se ne e creato un altro 
di gente in piedi, mentre i 

- piu giovani si sedevano per 
• terra: cosa non sconveniente 

perche cinque secoli or sono, 
in questa illustre sala. si gio-
cava al pallone! 

Folia immensa, quindi e 
una straordinaria attesa, sia 
perche Pollini e oggi una ce-
lebrita e i pianisti, si sa, ri-
chiamano sempre pubblico; 
sia perche molti che i con-
certi li hanno solo «visti» 
distrattamente in televisione, 
tra un carosello e le novita 
sportive, volevano finalmen-
te rendersi conto di persona 
di che cosa si trattasse. L'am-
biente, percib. era molto po
polare. con una larga parteci-
pazione anche di quei giova
ni che — tra Brera, il Con-
servatorio e il Piccolo — han
no imparato a coltivare curio-
sita culturali spregiudicate. 

Veniva spontaneo • pensare 
alia famosa e non lontana 
sera della Societa del Quar
tette quando gli scalmanati 
della buona borghesia milane
se hanno impedito a Pollini 
di suonare per aver commes-
so il «delittp.» di leggere un 
comunicato contro la guerra 
americana nel Vietnam. E il 
pensiero e diventato tosto 
concreto. quando e entrata. 
tra gli applausi, una piccola 
rappresentanza di vietnamiti 
che, con parole molto sem
plici ma calorose, ha ringra-
ziato Pollini e tutti 1 demo
cratici italiani per l'appoggio 
dato alia causa di un popolo 
che vuole vivere libero. . 

E i ringraziamenti sono sta-
ti ricambiati da Pestalozza 
che ha ricordato come, men
tre i democratici aiutavano la 
causa del Vietnam, la lotta 
popolare in quel Paese aiuta-
va la causa della liberta del 
mondo. 

' E' quindi iniziato il concer
to, prima con una esecuzione 
su nastro dell'ormai ben noto 
pezzo di Giacomo Manzoni, 
intitolato Ombre, in memoria 
del « Che » Guevara d i ' cui 
ricorre ora l'anniversario del
la morte. Poi Pollini si e po
st© al piano e ha eseguito 
due composizioni assai diver
se e lontane nel tempo: Va-
riaztoni Op. 27 di Anton We
bern, uno dei caposaldi della 
musica contemporanea, e la 
straordinaria Wandererphan-
tasie (o Fantasia del riandan-
te) di Schubert, in cui la pa
rol* « fantasia » descrive ma-

t gnificamente il perpetuo fio-
rire dell'invenzione dei quat-
tro ampi tempi. 

Per la maggior parte degli 
ascoltatori ambedue le opere, 
al pari di Ombre di Manzoni, 
erano nuove. Tutte e tre sono 
state ascoltate in quel totaie 
silenzio, con quella attenzio-
ne tesa che e propria di un 
pubblico accorso per ascolta-
re e non per passare un'ora 
oziosa. Alia fine di ogni pez
zo gli applausi sono stati una-
nimi e scroscianti. Vogliamo 
dire che il trascinante finale 
di Schubert, in cui il piani-
sta mostra tutto il suo vir-
tuosismo, ha sollevato un cla-
more di tuono. E' piii che 
naturale. Del resto Pollini, in 
un ambiente tanto entusiasta. 
non poteva che dare il meglio 
di se. 

II senso dell'iniziativa, che 
vede «l*Unita» impegnata in 
una bella impresa culturale. 
e stato del resto chiarito dai 
breve dibattito cui hanno par
tecipato parecchi ascoltatori, 
Manzoni e Pestalozza — tutti 
senza microfono, purtroppo — 
attorno al problema della mu
sica in un ambiente che non 
sia quello chiuso e ristretto 
della borghesia, visto che, a 
forza di battere e impegnarsi, 
ora esiste anche un pubbli
co nuovo e popolare che chie-
de soltanto di essere servito. 
Come oggi, appunto. 

r. t. 

Affettuoso saluto 
partrgiani 

vietnamiti al 
maestro Pollini 

II concerto di Maurizio Pol
lini e l'audizione delle musi-
che di Giacomo Manzoni che 
si sono svolti ieri alia sala 
della Balla del Castello Sfor
zesco, nel corso del Festival 
dell'a Unita », e stato un av-
venimento eccezionale per piu 
ragioni. 

Oltre all'audizione del na
stro di «Hombre» (alia me
moria di «Che» Guevara) di 
Giacomo Manzoni e all'esecu-
zione pianistica della «Varia-
zione Opera 27 » di Webem e 
della « Fantasia Wanderer » di 
Schubert, 11 fittissimo pubbli
co ha calorosamente applaudi-
to anche il maestro Claudio 
Abbado, direttore dell'orche-
stra del Teatro alia Scala, o-
spite del Festival dell'«Unita». 

Un momento di particolare 
valore e commozione ha sot-
tolineato l'abbraccio fra Mau
rizio Pollini e i partigiani viet
namiti ospiti del Festival. 

IL PROGRAMMA 
Dl OGGI 
Artr *• fascismo 

Alle ore 18 al centio culturale, Mario De Micheli e 
Mario Spinella presentano il libro di Silva: « Arte e ideo-
logia del fascismo ». 

Sempre alle 18, alia sala della Balla al Castello Sfor
zesco si terra un incontro musicale con gli allievi del 
Conservatorio. 

Alia stessa ora al villaggio della gioventii, nei giardini 
attorno all'Arena, si svolgera lo spettacolo di canti folk 
di ogni Paese di Raoul Cabrera. 

Alle ore 19, sempre alia sala della Balla al Castello, 
il concerto del pianista Vladimir Selivochin, un giova-
nissimo ma gia affermato concertista sovietico che ha 
acquistato grande fama anche all'estero con una folgo-
rante serie di successi. 

II pianiiia toviatico Vladimir Stlivokhin. 

Canti e cori della RDT 
Alle ore 18 in piazza del Cannone al Castello Sforzesco 

spettacolo di canti e cori della Repubblica democratica 
tedesca, con la partecipazione degli attori e cantanti 
Herman, Hahnel, del duo Hauffehenkler e con la can
tante Florin. 

Al centro dibattiti 
Questa sera alle 2 1 3 si terra il convegno della sini

stra europea al quale prendono parte i compagni Bid-
well, deputato alia Camera dei Comuni del Partito La-
burista inglese; Weddis, responsabile per gli affari esteri 
del Comitato centrale del Partito Comunista della Gran 
Bretagna; Bordon, deputato al Parlamento europeo e a 
quello francese, membro del comitato centrale del PCF; 
Pontillon, della segreteria jdel Partito Socialista Francese; 
Voigt, vice segretario degli «Jusos», 1'organizzazione 
giovanile della SPD, e membro del consiglio nazionale 
della SPD. della RFT; Luciano De Pascalis della direzio-
ne del PSI; Nilde Jotti della direzione del PCI; Sergio 
Segre del CC e responsabile della commissione Esteri 
del PCI. 

Alle 20,45, al centro culturale, si terra la presentazio
ne del libro di vittorio Vidali o Carlos », « La guerra an
tifascista ». 

Recital di Claudio Villa e folk 
airo-americano 

Claudio Villa 

Alle 21, all'Arena, il popolare cantante romano, l'idolo 
di migliaia di fans di tutta Italia, Claudio Villa, cantera 
alcuni dei suoi piu grandi successi. 

Seguira lo spettacolo del folklore africano e afro-ame-
ricano con Terry Cooper e Bunnie Foy e i loro com-
plessi. 

Ora c* sempre Resistenza 
Alle 21 al cortile deU'Armi al Castello Sforzesco, si ter

ra lo spettacolo « Ora e sempre Resistenza »; la canzone 
politica italiana daU'800 a oggi. Vi partecipano: Fausto 
Amodei. Gualtiero Bertelli, il Canzoniere del Lazio, Lin
da Caorlin, Alberto Ciarchi. il Coro delle mondine di Tri-
no Vercellese, Alberto D'Amico, Ivan Delia Mea, Fami-
glia Caprara. Margot e Danda Galante Garrone, Gio-
vanna Marini. Adriana Martino, il Nuovo Canzoniere 
Milanese, Franco Parenti, Paolo Pietrangeli, Luisa Ron-
chini, Michele Straniero. 

Marionette per grandi e piccini 
Alle 21 al teatro cabaret, che si trova alllnterno del 

Parco a Monte Tordo, nel piazzale della biblioteca co-
munale, spettacolo teatrale con le marionette dei fratelli 
Colla. 

Ballo popolare 
Sempre alle 21. aH'Arco della Pace, come tutte le sere, 

si terra il grande ballo popolare, questa sera con l'or-
chestra Gian Ferrari. 

Per le serate cinematografiche che si tengono al cortile 
della Rocchetta al Castello. sara proiettato alle 21 il film 
di Giancarlo Gobelli, «Woyzekii. 

Oggi alia TV-Festival 
Ore 29.M: Guida al festival: panoramica sulle attivita 

svolte durante la giomata e sintesi del pro-
grammi della serata. 

Ore 29,19: Proiezione del documentario «Morte aul la* 
voro ». 

Ore 29JS9: Giornale del festival. 
Ore 2145: Teatro cabaret: Milly, Carlo Cattaneo, Giulia

na Barabaschi conducono una garbafa pole-
mica sulla canzone di oggi con il confronto 

' vivo delle canzoni di ieri. 
Ore 21,59: Servizio filmato: «La giustiiiaa. Segulrm un 

commento degli onn. Flamigni, 
sen. Petrella. 

Ore 22^9: Servizio in esclusiva sulle giomata) 
del cinema italiano. 

Ore 23,99: TV aperta: Incontro con il pubblico e 1 per-
sonaggi dello spettacolo a piazza dai Cannon* 
e al ristorante brianzolo. 

Ore 24,99: Cronaehe del festival. 
Ore 24,15: Filmati, doeumentari, oartoni anfenaU. 

http://straordinario.il

