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Vivissimo successo a Perugia dell'opera di Dessau-Brecht 

K* 

del nazista > Lucullo 
Una ricchissima e affascinante part i furo, una eccezionale 

esecuzione del Teatro Nazionale di Bratislava 

Termlnatl gll . etternl » a Volterra, Luchlno Vltcontl 
continua a Roma in « internl > la lavorazione di - Vaghe 
stelle dell'Orsa » il film che narra la ttorla dei compo
nent! di una famiglia, I quail ai ritrovano nella citta 
toscana per vegliare il padre morente e decidono di 
riunirtl. E' la terza volta che Claudia appare In un film 
del reglsta di - Rocco e I tuoi fratelll . . Eccola foto-
grafata aul « set > di « Vaghe stelle dell'Orsa -. adagiata 
su un letto. Una CC da cardlopalma, non c'e dubbio. 

Ii musicista Dessau 

' Dal noitro. inviato ... 
PERUGIA, 3. 

Con un fiasco di vino sotto 
il braccio, stamatllna Paul Des
sau fieri festeggiatissimo alia 
ribalta del teatro Morlacchi do-
po la * prima - in Italia del
l'opera La condnnna di Lucuilo 
su testo di Brecht), stamatlma 
Dessau se n'e uscito dall'al-
bergo (rimandando una pun-
tata a Firenze), per saldare un 
debito nei confronti di un -la-
vorlsta*, doe di un fabbro. 

Tra gli strumenti dell'orche-
stra c'e, infatti, anche una pe-
sante catena che, sbattuta per 
terra, agglunge il suo timbro 
agli altri che sottolineano il 
lavoro degli schiavi. S'era rot-
to un anello e il fabbro alia 
svelta Vaveva aggiustato. Ecco 
ora Dessau risalire la citta per 
andare ad offrirgli un btc-
chiere. 

Un tlpo straordinarlo.' Pic
colo, nervoso, capclll una pol-
vere di ferro, occhi come tiz-
zoni, giacca alia Brecht: senll 
che qualcosa vibra intomo alia 
sua persona come un segno 
della civilta. Tra poche setti-
mane compira settant'annl (ma 
non ll dimostra) e If avra spesl 
in una esemplare sintcsi d'im-
pegno morale e d'impegno ar-
tistico. Un tipo straordinario, 
come appunto straordlnaria e 

Colloquio con il poeta 
della « negritude » 

Cesaire scrive 
il dramma 

di Lumumba 
- { Dal nostro inviato 

« ' • • • - • VENEZIA, ' 3. 
' Passeggiamo, in questa chiara 
luce mattinale di primo autun-
no, lungo la r iva ~ degli Schia-
voni - con Aime Cesaire, il poe-

I te della •» negri tude». l 'autore 
I della Tragidie da roi Christophe 

che abbiamo visto sere fa alia 
Fenice. Potrebbe confondersl in 
mezzo alia folia di turisti di 
ogni razza, che invade Palazzo 
Ducale o piazza San Marco con 
In doterminazione di vedere 
tut to e di fissarne il ricordo 
come un piccolo patrimonio 
di se. 

Ma il negro cinquantenne che 
cammina al nostro flanco u n ' 
turis ta come gli altrl non e. 
E' un momenta della emancipa-
zione negra, uno dei protagoni
st! dell 'evento storlco che si 
chiania decolonizzazione, il can-
lore — nclla sua piccola isola 
the egli chiama « u n piccolo 

I
iulla el issoidale- — della sof-1 

'erta presa di coscienza della 
lua razza. 11 mio nome: offeso. 
I mio cognome: umiliato. Stato 
Avlle: ribelle. La mia eta: I'eta 
lella pictra: questa - c a r t a di 
dentita - di Cesaire ci torna 
ilia mente standogli oggi al 

Ianco, tra il festoso muoversl 
ella gente. E ancora in Iui 
icordiamo, dallo stesso poema 
,t les chiens se taisaient (E i 
anl tacevano) altri versi: - Non 
'e ai mondo un povero dia-
olo Hnciato o torturato in cul 

non sia assassinato e umi-
| a t o » . 

Non parl iamo di Venezta. 
inque — dove egli vlene per 
, pr ima volta. La sua sara. 

[
ensiamo. una acquisizione se-
reta della citta. dei suoi voltL 
clle sue architet ture. Parl iamo 
clla sua evoluzione di scrltto-
P: dalle esperienze surrealisto 
I poeta impregnate di cultura 
incese alJ'attuale accostamen-
al teatro Perche questo ap-

rodo? 
| - Come poefa. anchc quando 

f
-o surrealista — risponde — 
>levo che I miei versi comu-
Icassero con il mio popolo. Du-
inte gli anni della mia formn-
one estetica e politica. a w e -
j t a in Francia tra le due guei-
; scrivevo pe r esprimere tutta 
. mia rivolta contro il colonia-
jSmo e Ia mia fraternlta per Ia 
kzza negra oppressa. Scrivevo 
f forme cdlte. raffinate: ma la 
isoluta l iberta che mi dava il 
prrealismo mi permetteva di 
Tent a re un linguaggio denso 

(
Immneini sintetiche molto vi

ne alia fantasia p r imi t iva- . 
E. di fatti. il suo CoMer a"'in 
tour mi pays natal (Quadcrno 

un ri torno al oacsc natale> 
>be una eco va«tisslma. specie 

i giov.ini intellettuali nceri 
quando s'e accorto che do. 

iva cambiare strada? 
- Quando dalla fase della rl-
>lta, deila protesta. si e pas-
iti. dopo la seconda guerra 
ondiale. alia Liberazione. sia 
i r e lenta. contraddittoria spes-
. guardata alio radici: alia 

.struzione di stati nazionali in 
Jfrica e in a l t re zone ex-colo-
fali . ho sentito che solo il 
l a t ro pud essere lo strumento 
loneo a comunicare con le 
|a<%se negre II cinema no - al-
leno per ora Troopo costoso. 
IfflciTc Ci w n s a . lei. a un cine-
la nazionale ^enecalcsc. per 
lemDio? La televisinnc. no. II 
atro- ecco. credo il compito 
r-1 poeta neero di oggi Qui 
nnc*to con la tradizione fct-
r>logia. folrlore> e piii imme-
latn. Anche io. in - Hoi ChH-

f o p h e - l'ho t rnu ta prosente-
•eco tut to il ]ato - religioso * 

del mio testo, ecco la presenza 
di forti elementi del « voudou - . 
11 mondo magico primitivo d i e 
sta alia lontana preistorla della 
mia razza che poi non ha storia 
II teat ro pud conlribulre a dar-
gllela, rievocando, come ho fat-
to io con Christophe, episodl 
del passato ». 

E ' d a w e r o emozionante sen-
t ire Cesaire celebrare la fun-
zione del teatro drammatico in 
Africa. L'Africa e la meta della 
Compagnia Europa — Studio che 
ha messo in scena - Roi Chr i 
stophe», dopo lunghe tournees 
dt rodaggio in Europa e in A-
merica. Considerato cronica-
mente in crisl in Occidente. 
dato per morto o nel migliore 
dei casi, superato perche scon-
fltto da altri mezzi di comunl-
cazione, il tea t ro drammatico 
trovera una ragion d'essere au-
tentica come veicolo dl idee 
nazionali e civili. come stru-
mento di elevazione cullurale e 
umana in Africa? Cesaire ne 6 
convinto. 

~> Ma con quali mezzi. con 
quali prospettive lei affront* 
un'impresa del genere? - . 

« I mezzi sono purtroppo aenj-
pre inadeguati ai compiti. La 
nostra, e dico la nostra coin-
volgendo tut ta la compagnia 
ma soprat tut to altri poeti che 
seguiranno. ne sono sicuro. i) 
mio esempio. sara certo un'av-
ventura difficile, e forse fallira 
Ma nelle cose bisogna creder" 
per farle. e allora si affrontant 
da pionieri. 

" Andremo. dunque, in Africa 
Dove, naturalmente, non esisto-
no attori . registi. scenogratl 
non esistono, spesso, Iocali. Ma 
nol, con la nostra presenza. pro-
muoveremo tu t to c!6: almenn 
ci sforzeremo di fa r lo - . 

- Ma occorreranno anche a l tn 
testi. evidentemente. Lei ha gi£ 
in mente qualcosa? - . 

-Ce r t amen te . Ho in menie 
un dramma che dovrebbe se-
gnare un passo avanti rispetto 
a - Christophe -. Con questo te
sto ho creduto giusto cercare 
di dare inizio al teatro negro 
mediante una tragedia in cul 
campeggia un eroe ambiguo, 
sanguigno. in una prospettiva 
irrazionale. magica. di fort* 
effetto emozionale- Da quest* 
posizioni. perd. bisogna andar<> 
avanti - . 

•« Molto giusto. questo. E In
fatti 1'impressione che da ia 
tragedia di Chris tophe e di tipo 
nega t ive se rapportata alle ne-
cessita didascaliche. posit ive 
razionali che un pi/bblico total-
men te sprox'X'eduto di gente ne
gra imporrebbe a un " s u o " 
teatro -

- Ripoto perd che bisogna an 
dare per gradi. Dopo l'eroe nt-
gativo Christophe io penso a 
un altro grande personaggio 
della mia razza. a un eroe po
s i t ive Ma mi intenda bene- non 
positivo nel senso di certa let-
tera tura di proppn^nda. Un eroe 
positivo in senso storico-nazio-
nale. al centro di una tragedia 
corale. Lei avra gia capito chl 
e: Lumumba - . 

Chiediamo particolari. Ma Ce
saire e evasivo. dice che ci 
sta lavorando. con amore e con 
pena. Xon abbiamo difficolta a 
credergli: e un uomo di accrv* 
sensibilita. con pudori e segrrti 
(evita. per esempio. di entrare 
nel meri to delle sue vicende 
politiche: ma non ha dubbi nel 
dichiarare la sua ammirazione 
per il Par t i to comunista italia-
no e la profonda stima per Pal-
miro Togliatti di cui piange la 
scomparsa) che rivelano una 
personalita densa di idee e di 
scntimenti 

Arturo Lazzari 

affascinante e questa sua mu~ 
ska per il Lucullo dj Brecht. 

Una partitura strepitosa, non 
per Vesuberanza fonica che 
non c'e (anche quando parla, 
Dessau termina spesso il di-
scorso con parole appena so-
spirate tra le lubbru), ma pro
pria per la sua carica espres-
siva, per I'infallibilita del suoi 
colpi ritmici e timbrlci, vio
lent! e corrosivi, rimbalzanti a 
trasformure non tanto in iro-
nia quanto in un drammatico 
e acre sarcasmo la condanna 
del condottiero Lucullo, un dlo 
sulla terra. 

Questa storia Vabbiamo rac-
contata I'altro giorno. Ora Lu
cullo e sceso nell'aldila, ma ne~ 
le sue * virtu - (guerre d'ag-
grasione, stragi, deportazionl, 
musxacri), ne" le sue • debo-
lezze ' (ricette culinarie e il 
trupianto in occidente dell'al-
bero del ciliegio) sono suffl-
cienti a dimostrare che egli 
abbia combinato qualcosa di 
buono a vantaggio degli uoml-
ni. Anchc il contadino che qua
si s'incanta nclla contempla-
zione del ciliegio. converrd che 
per avere un ntiovo albero 
nell'orto, ottantamila morti so
no un prezzo spaventosamente 
alto. E quindi il condottiero 
vada pure nel nulla. 

Chi si aspetta in quest'opera 
canzoni per cosl dire alia Kurt 
Weill, e rimasto deluso. Des
sau, infatti, ha dedicate a 
Brecht una partitura ricchis
sima, con " arie • vere e pro-
prie, spietatamente virtuosisti-
che quando a cantarle e Lu
cullo con la sua boria, ma in 
tensamente e dolcemente palpi 
tanti quando a cantare sono gli 
antagonist del condottiero, cioe 
le sue vittime, i suoi soldutl, 
le madri alle quali la guerra 
ha strappato dl casa i figli. E 
c'e in questa musica rtservata 
ai poveri (anche i giudici di 
Lucullo sono povera gente) il 
senso d'una pacata, ma decisa 
onesta popolare espresso in ll-
nee mclodiche plane, semplicl 
(mal facili), calde. Nell'accesa 
vocalita di Lucullo, invece, 
scalpita una stizza feroce. Piu 
i messo alle strette, piu so-
spinge il suo canto in registrl 
acutissimi, piu schizza il suo 
disprezzo tra sconquassi dl 
strumenti a percussione. E se 
ne compaiono altri (la fisar-
monica, i due pianoforti dal 
suono distorto), servono a tra-
sformare il grottesco in tra
gedia (una tragedia della co
scienza umana smarrita tra so-
gni di gloria) quando Lucullo, 
ad esempio, si Imbotnbola nel
la rimembranza delle sue bel
le guerre quasi fossero agresti 
scampagnate. La dolcezza del 
flauti sostiene il racconto del
le vittime e la denuncia degli 
orrori. Tanto sono evidentl le 
cose che nessuno ha bicogno 
di alzare la voce, Nella stu
pe nda ' aria» d'una poveru 
pescivendola si racchiude tutta 
I'onesta di questa sacra pro-
testa popolare. 

La musica di Dessau non 
rassomiglia qui a quella dl 
nessun altro. Semmai, succede 
il contrario: altre le rassomi-
gliano. Possiamo quindi dire 
che Dessau nel 1950 aveva gia 
per suo conto intravisto un 
certo cammino della musica. 
Per cui, mentre il dramma di 
Brecht, pur cosl vero, rimane 
legato agli eventi storici che 
lo determinarono (I'invasione 
della Polonla, prima, il proces-
so di Norimberga. dopo, e 
Brecht / u anche costretto a 
precisare che la sua denuncia 
contro la guerra si intendeva 
lanciata contro le guerre im-
perialistiche), la musica di 
Dessau, invece, ascoltata bene, 
pud inserire, piii di quanto non 
si creda, questo straordinario 
compositore nel bel mezzo delle 
piii brucianti questioni mnsicali 
del nostro tempo. Un esempio 
per tutti: c'e gia in Dessau quel 
rccupero della voce umana, sal-
da nella sua funzione illumi-
natrice. a dispetto di qualsiasi 
complicazione orchestralc. Tal-
ch<5 adesso. potremmo uscir nol 
per la strada a portare il vino\ 
della nostra riconoscenza. A 
Dessau, ma anche agli ottimi 
cantanti del Teatro Sazionale 
di Bratislava (Gustav Papp, ec-
cellente Lucullo: Kraldy Cora 
e Olga Hanakova. entrambe 
formidabili nelle parti della 
regina e della pescivendola: 
Andre) Malachovskl, un giudi-
ce di scultoreo rilievo scenico 
c vocale) 

Intelligente I'allestimento sce
nico (una scalinata sulla qua
le si muorono i vari elementi), 
abile la regla di Klaus Kahl, 
raggiungente spesso momenti 
di sferzante ironia. Lodevolis-
sima, poi. la direzione orche-
xtrcle di Gehard Auer, per 
quanto sia da rimpicngere che 
la mancanza in orchestra di 
qualche strvmento non abbia 
consentito di apprezzare com-
piutamente nella lettera oltre 
che nello spirito. questa omia-
le partitura. 

Successo ririssimo e replica 
stasera. Domenica. ultima tap-
pa della sagra: Voratorio Pacem 
in terns di Milhaud c una Mes-
sa per solo coro, dj Hindemith 

Erasmo Valente 

Dopo anni di estenuanti preparativi 

S'inaugura in apri/e 

Io Stabile di Roma ? 
Sede provvisoria i l 
Va l le , permanen-
f e TArgentina - M q 
i due featr i sono in 
fase di restauro 

II Teatro Stabile di Roma 
tnizierebbe la propria attivita 
verso la fine del mese di apri le 
del 1965, sul palcoscenico del 
Valle. L'illustre sala romana, 
sottoposta a impellent! Javord di 
restauro. dovrebbe essere •• di 
nuovo in grado, pe r quella da
ta. di accogllere spettacoli tea-
trali. Se le opere necessarie non 
fossero terminate in tempo, 91 
rinvierebbe il tutto all 'ottobre 
successivo; ma uno sforzo verra 
comunque fatto per anticipare 
alia pr imavera il varo dello Sta
bile, forse in coincidenza con 
J'anniversario della fondazione 
dl Roma (21 apri le) . La sede 
permanente dello Stabile sara 
peral t ro (ma. nella migliore 
delle ipotes:. a part i re dal *66> 
un'altra sala, TArgentina, che 
e di proprieta del Comune. An
che l 'Argentina ha bisogno di 
molti restauri (il tetto del tea
tro e gravemente danneggiato 
dalle piogge). e per ora si e 
provveduto solo a ricavare e a 
sistemare, in un'nSa del palazzo, 
sli uffic; della nuova istituzione. 

Per Tinaugurazione del Tea
tro Stabile, verrebbe seelio un 
dramma di Shakespeare, ancora 
da definire. II diret tore dell 'ente 
teafrale romano, Vito Pandol-
fi. il consigliere delegato Maraz-
za e i loro collaborator! non si 
nascondono del resto la difficol
ta di reper i re i quadri ar t i s t ic! 
necessari (attori, registi. tecnl-
« ) proprio suilo scorcio fina
le della prossima stagione: e 
dato che una stagione teatrale 
dura normalmente circa otto 
mesi. da ottobre a rmg^io. e da 
rilevare come, anche nella p:u 
otrimistica deile prevision!, la 
aper tura de'.Io Stabile neU'ult:-
ma decade d: aprile del *65 
avreobe un \-alore poeo piu che 
sjnbolico e propagandis!Ico. 

La v-.cenda dello Stibi le. pe-
nosamente trascinata ormai da 
alcuni anni in un clima di equi-
voc: pattegsiamenti e compro-
messi fra i partiti del centro-
sinlstra. non accenna dunque a 
chlarirs:. e sltuarsi sul g:usto 
terreno della cultura. delle idee. 
dei fatti. Intanto. una Commis . 
sione 5pec:ale e stata costituita 
• e r stud ^T^ alcune riforme alio 
«tat;ito dello Stabile, ricuardin-
ti la 5 t m t t u n e Toraanico De".-
li Commissione fanno par te 
l"immancab:le Xicola De P.r ro 
(?ia diret tore eenerr«> deilo 
spettaco'o. oggi commissario al 
Centro sperimentale e all'Acca-
demia d*arte drammatica^ e 10 
a w . Co^ta. presidente dell 'Ente 
tea-trale i tahano. 

II carfrellone dello Stabile 

Quattro novita 
per Trieste 

Dalla nostra redazione 
TRIESTE. 3. 

' II Teatro Stabile della citta di 
Trieste ha annunciato oggi, nel 
corso di una conferenza stam-
pa fenuta dal presidente dott. 
Stelio Rosolini e dal direttore 
Sergio D'Osmo, il suo program-
ma per la stapione 1964-1965, 
che e Vundice.sima dalla nascita 
e la prima da quando s'e co-
stituito Vente. 

I nuovi allestimenti sono quat
tro: II teatro comico di Carlo 
Goldoni, nel testo a euro di Gigi 
Lunari, che sara presentato in 
• prima - assoluta mercoled 7 
ottobre al festival intemazio-
nale delta prosa di Venezia, ed 
inaugurera ufficialmente la sta-
gione a Trieste oioredt 15 otto
bre; Come vi garba di William 
Shakespeare, nel quarto cente-
nario della nascita del grande 
poeta inglese; Romagnola dt 
Luigi Squarzina, che nel ven-
tennale della lotta di libera
zione ripropone uno dei periodi 
piii cruciali della nostra storia 
recente; L'espiazione di Her
mann Broch. un dramma am-
bientato in una grande citta in-
dustriale della Germania del 
1930 ,c mai rappresentato in Ita
lia. (In altematira con questa 
opera e preristo L'ostaggio di 
Brendan Behan, lo scrittore ir-
landese scomparso quesl'anno. 
Lo Stabile produrra anche il 
cabaret di Bajni e Franceschi 
T bianchi e i ner i ) . 

Regista stabile da quest'anno 
e il giovane Eriprando Viscon-
ti. l'autore del film Una storia 
milanese. In abbonamento ver-
ranno inclusi — nel quadro de
gli • scambi - per la prima rol-
ta fra teatri stabili — Battaglia 
navale di Reinhard Goering. 
nell'edizione del teatro Stabile 
di Bologna: Anconetana e Bi-
Iora di Ruzante. nell'edizione 
di quello di Torino. Ambedue 
le repie sono di Gianfranco De 
Bosio 

II teatro otpiiera inoltre. fuo-
ri abbonamento. Settimo: ruba 
un po' meno dj Dario Fo. con la 
compagnia Fo-Rame. regia del-
Vautore. e alcuni spettacoli-ca-
baret, fra cui il Recital di can-

Quattro opere per la stagione autunnale d i Mi lano 

MILANO. 3 
E' in cor*o di allestimento 

al Teatro dell 'Arte d- Milano 
la stagione lirica autunnale. or-
ganizzata dall 'Ente manifestazio-
ni milanesi in accordo con le 
organ-.zzazioni sindacali di ca-
tegorja. 

L'iniziativa intende inserirsi 
nel quadro delle rnanifestazioni 
liriche della nostra c:tta, nallac-

del ciandosi" a u n i trad.zione 
passato per la qua le -a MUano 
in autunno aveva luoso una 
stagione del teatro operistieo 
;on rappresentazion: di alto de-
zoro aitistico, cullurale e r i -
ereativo. 

La prossima stagione lirica 
autunnale dei Teatro dell 'Arte 
al Parco prevede la rappresenta-
zzone d: quattro opere le qnaJi 

rientraiw) in un deierminato e 
ben defimto periodo stor.ee-
musicale. Piu precisamente. si 
tratta de; se-uenti lavori: Rita, 
di Gaetano Donizetti; Betly di 
Gaetano Donizetti; Il barbiere di 
Sidglia di Gioacchlno Rossini, 
Fra" Diavolo di Daniel Auber. 

La stagione avra luogo dal 20 
al 29 ottobre. 

zonl vecchie e nuove dt Milly 
con la regia di Filippo Crivelli; 
I babau con Laura Betti, ed 
altri. 

Due spettacoli. che costitui-
rono altrettanti successi lo scor-
so anno a Trieste, verranno ri-
presl e portati a Torino, a Mi
lano e probabilmente in Jugo
slavia: sono Gli ingannati de
alt accademici intronati, riela-
borati da Gigi Lunari e Anti
gone dt Sofocle, dt Bertolt 
Brecht. entrambi diretti da Ful-
vio Tolusso. 

Per gli allestimenti curati in 
sede. il teatro si giovera della 
collaborazione dello scultore 
Marcello Mascherini, dello sce-
noprafo e cor.tumista Luca Sa-
batelli. del musicista Doriano 
Saracino. Nel corso della sta
gione, verranno effettuate nume-
rose rnanifestazioni di - inrifo 
a teatro -. romprendenfi Icttit-
re scencapt'ate, montaggi poeti-
ci, conferrnze, dibattiti. spetta
coli sperimentali. tra cui No al
ia guerra!. un'antologia dell'an-
timilitarismo attraverso i secoli. 

Viene riconfermata la com
pagnia - delle ultime stagioni. 
con Marisa Fabbri. Adriana In-
nocenti. Franco Mezzera, Nico-
letta Rizzi. Egisto Marcucci, O-
reste Rizzini. Roberto Paoletti, 
Lino Savorani. Giorgio Vallet
ta. Dario Mazzoli. Vittorio Fran
ceschi. Massimo De Vita. Sonia 
Gessner. Mimmo Lo Vccchio 

f. Z . 

Con Shakespeare 

inaugurazione a l 

Teatro del Convegno 
MILANO. 3. 

Mentre al Teatro del conve
gno si sta provando Molfo ru-
more per nulla di Shakespeare. 
nella traduzione di Cesare Vi-
co Loodovici e con la regia di 
Claudio Fino. che inaugurera 
la nuova stagione del teatro il 
23 ottobre. a celebrazione del 
quar to centenario della nascita 
del grande drammatUrgo. il di
ret tore Eligio Possentt ha an
nunciato il programma che sa
ra composto da quattro novita 
italiane: Gtorni di rerifa d ram
ma in tre atti di Riccardo Bac* 
chelli: La fine del borghese, due 
parti di Dino Buzzati; La pioa-
gia d'oro, t re atti di Giovanni 
Mosca: 71 figlio del mare, t re 
atti di Carlo Terron e da due 
novita straniere: La nuerra ci
vile di Henry De Montheriant 
e 71 sujnor Biedermann e Gli 
incendiari di Max Frisch. 

contro 
canale 

• • _ • - ' ' 

. II comizio 
di Rumor 

Lo aspettavomo da tanto 
. e finalrnente e giunto, lui, 

Von. Rumor. E senza por 
tempo in mezzo, s'd rifatto 
dei numerosi rinutt subiti 
dalla sua T r i b u n a pol i t i 
ca, gettandosi a corpo mor
to in un comizio elettora-
le che il Telegiornale ha 
cortesemente ospitato. Gia, 
Questo Telegiornale tanto 
parco, quando si tratta di 
dar voce e spazio a uomi-
m e avvenimenti dell'Op-
posizione, non ha esitato, 
ieri sera, a profondere i 
suoi minuti per dare al se-
gretario della DC I'oppor-
tunita di imbonire i tele-
spettatori sulla meraviglio-
sa compattezza e sulla cri-
stallina linea politico del 
suo partito. Lo stesso Te
legiornale che, naturalmen
te, nei giorm scorsi aveva 
accuratarnente taciuto delle 
accese polemiche in seno 
al Consiglio nazionale del
la DC, delle quali tutta la 
stampa nazionale dava am-
pie notizie. 

Gia. Perche il Telegior
nale non e, come tanti po-
frebbero credere, un noti-
ziario, ma tnnanzitutto una 
ribalta per i personaggi go-
vernativi, una palestra per 
le esercitazioni oratorie 
delle « autorita >. E tanti 
saluti alia Corte Costitu-
zionale che, un giorno che 
sembra ormai tanto lonta-
no, afjermd che lo Stato do-
veva conservare il mono-
polio della televisione pro
prio perche fosse garan-
txta la liberta e Vimparzia-
litd dell'informazione. 

Tra la prima e la secon
da puntata del nuovo va-
rieta del sabato sera, Tea
tro 10, abbiamo notato una 
sola (ma capitate) diffe-
renza: tl posto di Alberto 
Lupo. Mentre Valtra volta, 
il bravo attore era i n sce
na. questa volta era tra il 
pubblwo. Assicurata cost 
la continuity della tradi
zione, Teatro 10 si e svolto 
ieri sera secondo linee, che, 
come avevamo profetlzza-
to la volta scorsa, non cort-
templano sorprese. Anche 
il ritmo non e mutato: dal-
Vansante monologo di Lut-
tazzl all'inizio si e passati 
alle prime esibizioni dei 
cantanti, molto slmill le 
une alle altre. Indi, picco
lo sketch di Luttazzi con 
Vospite, che era Luciano 
Salce: questa volta, invece 
che sulla televisione si e 
Jatta dell'ironia sul cine
ma, ma non diremmo che 
le punture siano state mol
to piu acute. 

Luciano Salce ha fame 
dl « c a t t i v o » : ma si vede 
che il video lo rabbonisce 
d'incanto. Dopo la c Stel
la » di turno, Milva, che 
ha diligentemente ripetu-

' to la solita * presa in giro 
di se stessa >, la trasmis-
sione ha preso quota, con 
il duetto finale tra Lut
tazzi e la Pavone. Certo, 
dall'idea del confronto tra 
i ritmi di ieri e quelll di 
°9gl si poteva cavare di 
piii: comunque, Rita (che 
ha preso in prestito da 
Becaud la mono all'orec-
chio negli acuti) ha scal-
dato V ambiente e lo stes
so Luttazzi e cost la con-
clusione dello spettaco-
lo e stata, come gid Val
tra volta era accaduto con 
Mina. vivace. Una viva-
cita. che e durata poco: a 
smorzarla e venuto, infat
ti, un noioso documenta-
rio turistico sulVautostra-
da del Sole. 

g. c 

~—faai\!/— 
programmi 

9,15 
T V - primo 

La TV 
degli agricolfori 

10,00 Messa 

12,00 

da Assist per la rlcorrenza 
dl S. Francesco 

Autostrada 
del Sole 

lnauguruztoue dell'ultimo 
tratto- da Firenze tele-
cronaca diretta 

16,20 Sport 
In Eurovlaione da Parigl. 
« G. P. Arco dl Trionfo -
di galoppo 

18,00 La TV dei ragazzi 

19,00 Telegiornale della sera (1. edizlone) 

19,20 Sport cronacu registrata dl un 
awenlmento agonistico 

20,00 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2. edizlone) 

21,00 Questione di soldi 
dl Alessnndro Dumas fl-
Rllo. Con Franco Scan-
durra. Luisa Rivelll. Re
gia dl Enrico Coloaimo 

22,35 Una giornata 
sull'autostrada 

del Sole. Servlrlo sulla 
iniingura'/loiio del tronco 
Firenze-Roma 

22,55 La domenica sporliva 
Telegiornale delln notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale delln sera 

e segnate orario 

21,15 Sport Cronaca reglsirata dl un 
avvenlmento agonlstico 

22,05 I tarocchi 
programma musicale dl 
Terzoli e Zapponl. Con 
Una Volonghl ed Enrico 
Viarlsio. 

Luisa Rivelli partecipa alia coramedla «Questione dl 
s o l d i - (primo ,ore 21) 

Radio • nazionale 
Giornaie radio: 8,13,15, 20, 

23; 6,35: 11 cantagalio; 7,10: 
Almanacco; 7,15: II cantagal
io; 7,35: Aneddoti con ac-
compagnamento; 7,40: Culto 
evangelico; 8,30: Vita . nei 
campi; 9: L'informatore del 
commercianti; 9.10: Musica 
sacra; 9,30: Messa; 10.15: Dal 
mondo cattolico; 10.30: Tra-
smissione per le Forze Ar-
mate; 11,15: Collegamento 
con la Basilica Patriarcale 
di Assist:" 12,30: Arlecchino; 
12,55: Chi v u o l e s s e r lieto... 
13,15: Carillon _ Zig-Zag; 
13,25: Voci parallele; 14: Mu

sica operistica; 14,30: Dome
nica insleme; 15,45: Tutto il 
calcio minuto per minuto; 
17,15: II racconto del Na
zionale: La muglie e la inu
la; 17,30: Concerto slnfoni-
co; 18,15: Musica da ballo; 
19,15: La giornata sportlva; 
19.45: Motivl in giostra; 
19,53: Una canzone al gior
no; 20.20: Applausi a... 20,25: 
Parapiglia; 21,20: Concerto 
del soprano E. Schwarzkopf 
e del pianista G. Persons; 
22,05: II Hbro piu bello del 
mondo; 22.20: Musica da bal
lo; 22,50: II naso dl Cleopa
tra . • 

Radio - secondo 
Giornaie radio: 8.30. 9,30, 

10,30, 11.30, 13,30. 18.30, 19,30. 
21.30. 22.30; 7: Voci d'ltalia-
ni aU'estero; 7,45: Musiche 
del mattino; 8,40: Aria di ca
sa nostra: 9: II giornaie delle 
donne; 9.35: Abbiamo tra-
smesso: 10.25: La chiave del 
successo; 10.35: Abbiamo 
trasmesso; 11,35: Voci alia 
ribalta; 12.10: I dischi della 
settimana; 13: Appuntamen-

to alle 13: 13,40: Canta che 
ti passa; 14.30: Voci dal mon
do; 15: Un marziano terra 
terra; 15,45: Vetrlna della 
canzone napoletana; 10,15: II 
clacson; 17: Musica e snort; 
18.35:1 vostri preterit!: 19,50: 
Zig-Zag; 20: Intervallo; 21: 
Domenica sport; 21,40: Musi
ca nella sera; 22.10: A cia-
scuno la sua musica. 

Radio - terzo 
Ore 16.30: Cantate dl J . ra ; 20.30: Rivista delle r i -

S. Bach: 17.15: II mondo sen- viste; 20.40: Musiche di S. 
za gamberi. t r e atti dl G. Prokofiev: 21: II giornaie del 
Rocca: 19: Musiche di G. Terzo; 21,20: Celebrazioni 
Tartini: 19.15: La Rassegna; straussiane: Elettra. 
19,30: Concerto di ogni se-

BRACCIO Dl FERRO di Bud Saqender* 
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HENRY di Carl Anient* 
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