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PAG. ii / spet tacol i 
II musicista americano si e spento all'etd di 71 anni 

. > > . < - • - . - ; 

canzoni 
nella vita di 
Cole Porter 

Tra i suoi successi «I love Paris», « Be
gin the beguine », « Night and day» 

. SANTA MONICA 
'- •••••''•- (California). 16 

H compositore Cole Porter, 
i«no del piu famosl del mondo, e 
[morto all'eta di 71 anni in se-

di ortgine sudamerlcana, divenu-
to claaslco). 
• Cantanti di musica leggera o 

cantanti di jazz, direttorl dt or-
chestre ritmo-sinfoniche o pic-

guito ad una operazlone per lai c o" * combo * jazzittici peacaro-
rlmozlone di un calcolorenale. 
Era stato rlcoverato in ospeda-
le il 22 settembre. Nato nel 
1803 a Peru, nello stato del-
l'lndlana, aveva composto nume 
rose canzoni e musiche per film 
• comrnedie musical!. Nel 1958, 
in, conseguenza di una caduta da 
eavallo, gli era stata amputata 
la gamba sinistra e da allora 
viveva come un recluso nel 
frande appartamento di nove 
camere del Waldorf Astoria di 
New York. 

Qualche anno fa, nell'allestire 

Iptr la noitra TV Canzonisslma, 
Garinel e Giovanninl interirono 
net finale una musica indlavola 
to, un can-can serrato e piacevo-

{U: Delia Scala, con la ma - ver
ve*, vi modellava le rime aatl-

she acritte dai due autori. 
[Quslla muaica era il Can-can 

Ii Cole Porter (Valtro, forse 
iii noto. tnodello di muaica 
bclfepoque » e il Can-can di 

Tocquet Offenbach, anteriore di 
irccchie decine d'annl), motl-

eonduttore dt uno degll ul-
li musical del compositore 

imerlcano, andato in tcena nel 
jgio del J953 e succeuiva-

lente portato tullo achermo 
J1960) in una edizione aw tcher-

grande, a colori, interpreta-
da Frank Sinatra, Maurice 

ievaller, Shirley Mac Lalne e 
Juliette Prowae. 

Fu uno degli ulttml musical 
Ii Porter, ma doveva lanciare 
tlmeno un paio di ottiml moti 
?U i quali hanno ormai il loro 

isto nell'OUmpo delta muaica 
tggera internazionale: I love 
iris e C'est magnlflque. -
II nome di Cole Porter viene 
liancato a quello di Gershwin, 

flodger* e Kern (ma si di-
\tlca I'altrettanto noto e bril 

tfe Irving Berlin). Un acco 
imento abbastanza arbitrario, 

ttto sommato, ae e vero the 
ierahwln, dalle canzoni pasab 
il musical e dopo il musical 

ltd.. la grande atrada delta 
ipoaizione ainfonica e dell'as-

imilazione del jazz * del fol
klore americano at moduli delta 

ica classica. Piu vlcino a 
todcrers, quanto a ispirazione, 
teati e atato aenza dubbio un 

iclata di maggior respiro e 
oatura. Porter retta quindi ac-

fanto a Kern e a Berlin, se non 
' d| sopra, certo alia pari. Come 

(ma Moprattutto come Ber-
in) - ebbt la mono felice nel 

xporre melodie che non an-
tvano quasi mai al di la del 

fulo canzonettistico, ottenen-
peraltro un considerevole 

tceesso. Basterebbe eitare al-
tnl titolt, oltre a quelli'gia 

tcordati: Love for sale. la ormai 
jazzisticamentt) * clastica IVe 
it you under my skin, la fa-
j»a Night and Day. che $i vuo-
Porter abbia composto dopo 

gita a Venezia, sull'ispira-
te venutagli da una gita in 
idota. con tanto di gondoliere 

interino; quell'autentico pila-
delle tale da ballo, neoli 

mi del dopoguerra, che at intl-l 
)la Begin the Beguln (un ritmol 

no a larghe man! ne( suoi spar-
titl. Ed una delle canzoni anco-
ra oggi piu aacoltate nel mondo 
e propria Night and Day (inclu-
aa auccesslvamente in un film 
dedicato alia vita di Porter e in-
terpretato nel 1946 da Cary 
Grant), neW edizione superba di 
Frank Sinatra. -. 

Per una queatione d'eredita 
Porter aveva dovuto addottorar-
si in legge all'Universita di Yale, 
ma non aveva troscurato gli atu-
di musicali, laureandosi a Har
vard in queata materia e recan-
dosi a Parigi per contlnuare gli 
atudi sotto la guida di D'lndy, 
Durante la prima guerra mon-
diale al era arruolato nella Le-\ 
glone Straniera, patsando poi al 
corpo di apedizione americano. 
Quelli Buccessivi furono i * rug 
genti Anni Ventl - e videro la 
nascita e la diffualone in tutto il 
mondo del Charleston e del fox
trot. Erano i caacami del blues 
e del rag-time, ma doveva far 
uacire la canzone americana da 
gli acheml ormai superati. An-
che Gershwin, del reato, al era 
ribellato a quest! acheml, e con 
Berlin conduceva la sua botta-
glla per dare piu ritmo alle can. 
zonette americane. Porter, - a 
onor del vero, non ne abusd mai 
e seppe anzi asaimilare tcuole 
e tendenze di altrl paesi. 

Wei 1916, comunque, avvenne 
il suo debutto con il musical 
See American First. Fu un au 
tentico fiasco, ho tacciarono di 
avere uno spirito troppo goliar-
dico. E non avevan» tutti i torti. 
II primo vero succesao gli venne 
con Gay divorce, interpretato da 
Fred Aatalre e Clare Luce 
(1932). E qui, appunto, compari-
va per la prima volta Night and 
Day. Dopo una aerie abbostanza, 
fortunata di musical per le see 
ne di Broadway, venne Let's 
face, interpretato da Danny 
Kaye (1941). Quindi Vimprovvi 
sa ricaduta, con le musiche per 
una riduzione dal Giro del mon
do in 8Q giorni, di Verne, ope-
rata da Orson Welles (si intito-
lava Around the'World e fu deft-
nita una eolossale stravaganza 
dell'autore di Citizen Kane). Afa 

Due buoni film al Festival 
*:: '•••.'•• • '-••":;'" • •• di Cuiieo 

Una partita 
con la morte 
Un'infensa rievocazione del lager di 

Auschwitz di Wanda Jakubowska 

Cole Porter in una foto di qualche anno fa 

I concerti all'Aula Magna 

Unastagione 

equilibrata fra 
nuovo e antico 

e l'antico — e anzi con una 
apprezzabilisslma inclinazione 
per la musica del nostro tempo 

„ . , , . , .2- ' — si inaugura nel pomerlggio 
Porter si prese la rivincita con\Ai oggi. alPAuIa Magna, la sta-

'Bene equilibrata tra il nuovo,pin. una Sonata di Schubert e 
una Sonata (la settima) di Pro-
kofief. Nell'ambito del reperto-
no classico si svolgera. invece 
(7 novembre) il recital del 

Kiss me Kate (1948), spiritosa 
commedia nella commedia tulle 
avventure di due attori, marito 
e moglle, interpret! di Shake-' 
apeare. Nel 1953 venne Can-can, 
nel 1955 Silk Stockings e nel 
1959. in Inghilterra. la mutica 
per la pantomlma Aladdin. 

Crittcato come paroliere (il 
gusto delta rima blzzarra c delta 
stilizzazione del linguaggio lo 
portavano a risultati di dubbio 
gusto), fu esaltato come musici
sta autore di partiture »piu 
agrodolcl che metodiose, piu ten. 
suall che romantiche *. 

Nella sua vasta produzione 
emerge anche Seven . Lively 
Arts, su testo di Hart, Kauff-
man, Ben Hecht ed altri e con 
la musica, per il balletto, acritta 
da Stravinaki. 

I. f. 

glone dell'lstituzlone universi-
taria del concertL " La prima 
punteta e appannaggio dell'OT-
chestra da camera di Versailles, 
diretta da Bernard WahL Si 
tratta di quattordlci strumenti 
ad arco e d'uh clavicembalo gia 
collaudati (tournies, registra-
zioni, incision! - discograflche. 
ecc.) e alle prese con pagine 
di Lalande. Rameau, Pergolesi 
e Mozart Sono rientrate, chis-
sa perch^, le annunciate esecu-
zioni di composizioni di Rous-
sel e dl Hindemith. 

La stagione. che andra avan-
ti flno al maggio 1965. prosegui-
ra, sabato prossimo. con un con
certo (canti di montagna) del 
Coro della S.A.T. Sara poi la 
volta del pianista Maurizio Pol-
lini (31 ottobre) con un pro-
gramma d'impegno, compren-
dente. accanto a pagine di Cbo 

E' O primo f am 
che f anno insieme 

t ^ ' 

« Duo » Yehudl-Hephizibah Me-
nuhin (Bach. Beethoven. Bra
hms). Una piu declsa escurslo-
ne nel campo delle nuove espe-
rienze musicali verra assicura-
ta (21 novembre) dalla «Socie-
ta cameristica italiana-, costi-
tuitasi a Firenze nel 1960 'e 
gia ben nota anche in campo 
internazionale. • -

Tra i solisti figurano il 22enne 
violinista sovietico Oleg Kryssa, 
vincltore l'anno scorso, a Geno-
va. del Concorso internazionale 
«Nicolb Paganini» (e ha in 
in programma. tra l'altro la 
Sonata per violino solo di Pro-
koflef); i pianist! Paul Badura 
Skoda. Friedrich Gulda (con 
un programma misto coinvol 
gente anche il jazz), Pietro 
Scarplni (le trenta Variazioni 
Goldberg di Bach e le trenta-
due Variazioni su un valzer dl 
Diabelli. di Beethoven) • e Ru
dolf Firkusny. Particolare inte-
resse assume, inoltre. il concer
to - dell'arpista Nicanor Zaba-
leta, interprete anche -delle do
nate per Arpa di Hindemith e 
di Prokoflef. 

La serie dei solisti sara ln-
terrotta dal famoso Quartetto 
Parrenln integrato dal flautiita 
Severino Gazzelloni. dal «Duo>| 

Dtl noitro inviato 
CUNEO. 16 

' Curioso a prima vista, ma i 
Due tempi aU'inferno cut si 
intitola il film ungherese di 
Zoltan Fabri, sono propria quel
li di una partita di calcio. No-
vanta minuti di una partita si
nistra, vita o morte in palio. 
Perche si gloca in un campo di 
concentramento nazista, con i 
tedeschi armati suite oradinate; 
le due squadre ponoono di f rou
te undici soldati aefmantci e 
undid prigionieri ungheresi. 
Gli undici unpheresi — raci-
molati in fretta dal comando 
che deve organizzare qualche 
trattenimento per le truppe in 
occasione del compleanno di 
Hitler — hanno approflttato del 
briciolo di autonomia loro con-
cessa durante gli a\lenamenti 
per tentare la fuga. Rlpresl 
quasi subito, vengono condan-
nati a morte: ma prima la par
tita dovra aver luogo ugual-
mente, e forse — si lascia loro 
Intendere — se it colonnello 
comandante la gradira, ct sara\ 
una revoca della sentenza. Su 
questo . tragico interrogativo 
scendono in campo gli undici, 
sostitufta momentaneamente la 
casacea dl reclusl con una ma-
glietta a righe. E glocano. Gio-
cano con forza crescente, in-
coraggiati dalle voci dei loro 
compagni che sovrastano per-
fino quelle dei tedeschi sull'at-
tro lato del campo. Si battono 
alia disperata, inespertl quasi 
tutti, ancora provati dalla fame 
del lager. Perche intendono con 
chiarezza sempre maggiore co
me non si tratta piu di una pa
ra di catcio, e neppure di una 
ancora di salvezza per la lorn 
vita, bensl d'una affermazione di 
vittoria contra i loro carneficl, 
costi quello che costt. Infilano 
la rete tedeaca cinque o sei vol
te, lasciano allibito il panciuto 
arbitro (un putcinella fascista 
italiano, di grinta mussolinia-
n.a, che il comando tedesco ha 
scelto a nome dell'* imparzia-
lita»). Vlncono. e la vittoria e 
uno scoppio di entusiasmo peri-
coloso, una sberla in faccia at 
tedeschi presenti e al complean
no dt Hitler. II comandante del 
campo lo capisce cosl bene che 
non sa rtspondere se non ri-
correndo ai mezzi cui e abitua-
to: estrae la ricoltelta e spara 
di persona su uno dei giocatori. 
£' it segnale della strage. I mi-
tra spazzano il prato. La squa-
dra ungherese e sterminata. Tl 
FHhrer ha avuto il rtgalo per 
la sua festa. Ma dai boschi si 
sente gia il rumore dell'artt-
glieria societica. 

Due tempi alllnferno e un 
film anlmato e ingenuo, che 
curq I'entusiasmo e lo ottiene 
fadlmente. col disegno dei tem
pt e dei caratteri, sempre data-
to di intellioenza e dt umori-
smo (va detto che non e o^at-
to macabro e deprimente, no-
nostante la tragicita del sog-
getto che si ispira ad un epi-
sodio reale). Ma va iscritto fra 
le cose piu accettabili di questo 
festival e anche come fattura 
possiede un timbro spipliato e 
personate. D'altronde il regt-
sta Fabri. ex pittore, attore di 
teatro, scenografo, > direttore 
della scuola pionieri di Buda
pest, non e da oggi una delle 
personality di spicco del cine
ma ungherese. Qui ci sembra 
abbia avuto la mono felice, la-
vorando su alcuni datt che i 
suoi connazionall possono gu-
stare appieno: Iibertd, umori-
smo, e non ultimo il senso di 
una grande tradizione ' sporti-
va. L'appunto principals che 
possiamo fare al fUm, oltre al-
Vingenuita cui abblamo accen-
nato, e la preoccupazione di 
discriminare puntigliosamente 
tra crudeltd nazista e bonarie-
ta dei collaborationist! unghe-

ti di resistenza nelle baracche, 
per fare entrare nel lager wfue-
ri e medicamenti. Vi e anche 
un mlnimo intrecclo vero e pro
pria fit protagonista incontra 
nel campo femminile di Bir-
kenau la moglie, che credendo-
lo morto si e risposata con un 
altro). Ma non occorre dire che 
cib che conta, in un film dt 
questo genere, e soprattutto la 
vlsione coUettiva, corale, dovs 
infatti la Jakubowska ha i suoi 
momenti piu ispirati. La corsa 
di punteione, in cerehlo attorno 
nll'ufiiciale nazista, sequenza 
lunghissima e girata alto spasi-
mo. In cut lo spettatore si sen
te irresistibilmente attratto a 
sua volta nel diabolico carosel-
lo, e fra t pezzi di cinema che 
si ricordano a lungo. E tutto 
sommato. a poche ore dalla 
chiusura del festival, ci sentl-
remmo di preferire per H pri-
mto premt'o proprio La fine del 
nostro mondo. La gluria tiene 
oggi le sue • ultime riunioni. 
Mentre trnsmettlamo, inoltre, 
proseguono net teatro munici
pal le reta?toni dei crttici pre
senti at /estiva! sul tema - La 
Resistenza nelle varie cinema-
tografie europee*. Ne trattere-
mo diffusamente in un prossi
mo serwizio. • 

Tino Ranieri 

Mainardi-Zecchi pur esso ^nJ.^si. concedendo a questi ulti-
- 'mi. in molti eptsodi del film. 

tutte le attenuanti possibili, e 
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mica Vitti e Alberto Sordi, per la prima volta insieme in un 
Film, in una scena da « II disco volante » che Tinto Brass sta gi-
rando in questi giorni. Monica dovra sospendere per qualche 
•mpo la partecipazione al film perche impeo^nata » iMtro con 
dramma di Miller « Dopo la caduta » 

sioso di superare la routine (tra 
Vivaldi e Chopin si inserisce 
Debussy) e dalla ricca parted 
pazione di complessi da ca
mera. 

Ascolteremo - I solisti vene 
t i - diretti da Claudio Scimone 
(due concerti dedicati a Vival
di); la Kammermusikreis 01-
retta da Ulrich Gebel (due con
cert! dedicati a Bach); l'Orche-
stra da camera del Conservaw-
rio di Mosca, diretta da Michail 
Terian; i Virtuosi di Roma di
retti da Renato Fasano. Ce in-
fine, un concerto del North Da 
kota State University Choir. Se 
si tratta — come ci pare di ri-
cordare — di quei coristi ame-
ricani ascoltati recentemente ad 
Arezzo in un -Concorso poli-
fon!co>. sara un bei concerto 
e bene avra fatto l'lstituzione 
universitaria ad accaparrarselL 

Molti complessi coral! del 
«Polifonico» di Arezzo sono 
- come si dice oggi — una 
- cannonata ». ma e curioso rhe 
ess! siano poi cosl accurata 
mente trascurati dalle nostre 
istituzioni concertistiche. Si 
tratta di - dilettanti - (ma quelli 
vert, quelli buoni. quelli me-
glio dei professionisti. i piu di-
sinteressati nell'amore per la 
musica) i quali. forse proprio 
per questo, sono tenuti lontani, 
come il fumo negli occhi, dal 
giro delle attivita musicalL La 
iniziativa dell'Aula Magna su-
pera. dunque. anche questo 
- pregiudizio» insieme eon al
tri tuttora vigenti ai danni del
ta musica d'oggi. n cartellone. 
infatti, in aggiunta alle man! 
festazioni accennate, sara cotn-
pletato da un cJdo di concerti 
dedicati alia musica contempo-
ranea. da una serie di eonfe-
renze-concerto e da incontri 
musicali nella Casa internaxio-

• • V . 

le prime 
Musico 

II menestrello 
Juca Chaves 

II «menestrello», nato a Rio 
de Janeiro ventisei anni fa, e 
piccolo di statura, biondo, so-
miglia un poco a Carlo Croc-
colo, canta sommessamente e 
spesso con lo stile, potremmo 
dire, di voce recitante; precede 
le sue canzoni con storielline, 
talvolta, garbatamente pungenti. 
Sono pur storielline in musica 
quelle che esegue accompagnan-
dosi con la chitarra; un po' iro-
niche, bersagliano grossi e mo-
desti * personaggi, oppure lo 
stesso autore. Fra i grossi la 
giusta vittima e l'ex presidente 
del Brasile Juscelino Kubitscek: 
il -buon presidente, amico di 
tutti, che prende l'aereo per an-
dare da Brasilia a Rio dal suo 
dentista o per fare una chiac-
chierata con il calciatore Pel4, 
o per accompagnare le flglie-. 
Bersagliati son pur 1 blasonati. 
EccOv una scenetta: una mar-
chesa chiede al maggiordomo: 
«Che tempo fa». Risponde il 
domestico: «Abbiamo la piog-
gia»; «Prego — ribatte la no-
bildonna —: io bo la mia piog-
gia, tu hai la tua pioggia ». Mu-
sicalmente si apprezza 11 deli-
cato contesto (e stato accom-
pagnato da un flauto, da un vio
loncello e da un contrabasso) 
in cui si inserisce la parte vo-
cale, piu che quesfultima che 
si vale di una tematica non ori-
ginale. Chaves coglie 11 segno 
in certe sue rielaborazion! di 
arie trobadoriche portoghesi, 
che del resto improntano un 
po' tutta la sua produzione mu-
sicale. 

In aiuto a Chaves sono in_-
tervenuti alia serata la can-
tante Lilian Terry, Daisy Lu-
mini ed Enzo Guarinl che hanno 
cantato e suonato. 

Folto pubblico e caldi ap-
plausL . . 

•ice 

anche qualcuna dl piu. 
• Possiamo parlare positica-

mente anche del secondo film 
di ieri: La fine del nostro mon
do. di Wanda Jakubowska, di 
produzione polacca. Con esso 
la regista Jakubowska ci restt-
tuisce al tema del suo vecchio 
capolavoro Ultima tappa. ft luo
go e ancora il lager at Ausch
witz, non piii descritto solo nel
la luce del ricordo personate. 
bensi rigyardato venti anni 
dopo, tra il pullman dei turisti 
stranieri che vengono a visi-
tarlo. tra gli sguardi incuriost-
H e talvolta un po' scettici dei 
francesi, degli americant. dei 
polacchi stessi. Sotto questa ve-
rifica critica assume un aspst-
to ancora piu drammatieo la 
rievocazione che it protagoni
sta. un ex internato. fa aUa ra-
gazza che lo accompagna, ftglia 
di un altro prigioniero che da 
Auschwitz non e tomato pin. 
Ritnrono attracerso le sue pa
role i fstti raccapriccianU e 
quelli eroici del campo: le fra-
si (autenticamente pronunciate 
allora daglx vfflciall tedeschi al-
Farriro di ogni convoglio): 
'Di qui usctrete solo passando 
per tl camtno del /orno_»; o 
le riunioni segrete dei cotntta-

U Bergman (dopo 
25 anni) gin 

oo film hi Sfom 
STOCCOLMA. 19 

Ingrid Bergman torna al la-
voro in Svezia dopo TcnticJn-
que anni di attivita alTestero. 
Ella sta. infatti. per iniziare 
a Stoccolma le rtprese di un 
film diretto dal eonnazionale 
Gosta Molander. predaamente 
dm un racconto di Guy de Hau

nt Ltf CoiHer. 

Cinema 

Contratto 
per uccidere 

II bel racconto di Ernest He
mingway The killers tentd gia, 
nel '46, Robert - Siodmark: nei 
Gangsters, il regista tedesco 
emigrato in America trasponeva 
fedelmente le poche pagine del 
testo originate — due sicari 
giungono in una citta di pro-
vincia per ammazzare un tizio, 
che si offre ai loro colpi, ben
ch* roesso suirawiso, senza 
batter ciglio — e costruiva poi 
un'intricata narrazione a ritro-
so, immaginando i torvi prece
dent! del caso. Don Siegel ha 
ora scimmiottato senza estro, 
perfino nella colonna sonora, le 
fantasiose ma awincenti ipote-
si di Siodmak. Anche qui. il 
protagonista e un campione fal-
lito, un corridore (nei Gang
sters si trattava d\m pugile), 
che va in rovina per le grazie 
d'una femmina facile e doppio-
giochista, lasciandosi poi da lei 
coinvolgere in un grosso colpo, 
il cui frutto sara quindi og-
getto di aspre contese, assom-
manti in una carneficina gene-
rale. . 

Unico motivo di qualche in-
teresse, in questo mediocre Con
tratto per uccidere, e la carat-
terizzazione dei due sparator! 
(i bravi Lee Marvin e Cha Gu-
Iager): mentre Angie Dickin
son, sebbene bravina e bellina, 
non riesce a far dimenticare 
Ava Gardner, nell'analoga par
te, e John Cassavetes (il regi
sta di Ombre, tomato, speria-
mo non definitivamente, al me-
stiere di attore) e quasi travol-
to dal ricordo di Burt Lanca
ster che eon I gangsters inizid 
appunto la sua carriers cise-
matograflca. Corretti Ronald 
Reagan e gli altri. Colore 

*9* Mv 

contro 
canale 
Molta attualita 

programmi 
TV: primo 

Qutlla di Ieri i stata. ml 1 5 , 4 5 SpOff: COIHO 
primo v. canale. una serata ~^—^——^^——~ 
gretnita di servizi di attua- ^ 7 , 3 0 XVIII GlOChl 
Ittd. Ha aperto un Telegtor- ' 
nale eccezionalmente lun
go, nel quale si e dato largo . 

arrlvo del Giro delistiae 
della Lombardia 

Olimpjci dl Tokio; collegamento sa 
Eurovisione 

spazio alle tmportantt noti- Jg 3Q Sette Oloml i 
zie interne e mternaztonalt. J 

F stafo dimostrato, e que- 4A CA Dnkrlra 
sta volta giustamente, che I "r^W KUDI ICO 

al Parlamento a cura M 
Jader Jacobelll 

Telesport quando i fatti si impongono 
e possibile che la TV metta 
da parte ogni schema e ogni 
t ragione tecnica > • per . rt
spondere alle esigenze di in-, 
formazione del pubblico. 
Opportunamente, la notizia 7 1 AO Tpatm 1 0 
delta vittoria dei lnhuri*ti Al*W i e a i r 0 > U 

religlosa 

20,30 Telegiornale della Bera 
Test! dt Amurrl •< Luzl. 
Presenta Lcllo Luttazzi. 
Coreografle dl Don Lurlo. 
Orchestra Gianni Ferrio 

Olimpici 

vizio poUtito^in parte "nclie 22,10 SfOFJe dl anlmaH 
retrospettivo, e la notizia dei <•* «>r vwm r t L» 
cambiamenti alia direzione 11,1^ AVill UlOCllI 
del governo e del partito so-
vietici e stata integrata da un 
complesso di altre informa-
zioni. 

Di questo complesso, ci pa
re che la parte piu debole 
fosse la corrispondenza di 
Piergiorgio Branzi da Mo- m4 A A T i t i 
sea: non abbastanza informa- £ l ,UU lel(K)iGTn3le 
ta rispetto alle notizie che 

« L'orsacchlotto 
tiere > •• 

trombet-

dl Toklo: in collegamento 
via satellite . 

della notte 23,30 Telegiornale 

TV - secondo 
a segnale orarlo 

eta arrivavano neiie r'edaiio- 21,15 I grand! fnterpreti 
n, e che parlayano delle rtu- d j 5 h a k e s p e a r e 

troppo alia 

22,55 Eurovisione 

ntont del PCUS nel corso 
delle quali erano state pre- »_ _ f t | ( ; 
se le decisioni; e, inoltre, 2 2 , 3 0 Una SI6p6 
appesantita da punte propa-
gandistiche che stridevano, 
ci e parso, con il tono misu-
rato del resto del Telegior
nale. 
' A Krusciov e ai mutamen-

ti dt Mosca e stato dedicato, 
poi, con lodevole tempestttn-
ta un servizio speciale del 
Telegiornale. 

Cauto ed equiltbrato nel 
tono il commento di apertu-
ra di Granzotto, che ha di-
chiarato dt non volersi ab-
bandonare ad alcuna gratuita 
illazione: proposito assai giu-
sto. Forse, pero, sarebbe sta
to possibile reperire meglio i 
dati a disposizione: in parti
colare, ci pare fosse opportu-
no soffermarsi sul significato 
delle comunicazioni fatte dal-
I'ambasciatore sovietico a 
Moro (comunicazioni che so
no avvenute, contemporanea-
mente nelle maggiori capitali 
del mondo) e anche sul conte-
nuto della comunicazione fat-
ta dal PCUS agli organi dt-

a cura di Francesco Cat-
larl 

Racconto scenegglato. C« 
Irene Dunne 

Roma: manifestazione con
clusive del VII Statl Ge
neral! dei poteri locall 

• europel. 

Sandra Mondainl e ospite questa sera di « Teatro 10 > 
(primo, ore 21) . 

nazionah Radio -
Giornale radio 7, 8, 13, 15, 

* t n M f { W-J UCT s nuhhllo^rfn 1 7 , 20* 2 3 : 6 « 3 5 C o r S O & U n " 
ripentt del PCI e pubolicata g^ tedesca; 8.15: Radio 
ieri mattina dal nostro gior
nale. Comunicazioni di cui, 
peraltro, il Telegiornale ave-

fportive dl ' domanl; 15,90:', 
Sorella radio; 16,45: Aria di 

Olimpia; 9.30: II nostro n f o e f S S o ; lI& % S « ' 
buoneiorno: il- Passeggiate dl musiche itaUane p e ? l ! 
nel tempo; 1115: Antologia gioventu; 18,40: MusSa da 

J * « * operisticu; 11,45: Musica per ballo: 1910- n «fH«rr„J7T 
va dato correttamente nott- archi; 12 Gli amici deUe 12; dtfTUidJSbta: i»30^Mo«v1 
— J 12.20: Axlecchino 1W5: Ch in giostoi-19 53- UnaT^S? 

vuol esser lieto...; 13,15: zonf^5^riorSoT'aoaf AST 
Zig-Zag; 13,25: Cinque mi- plausi a. ; 2a35- - & o « ^ '• 
nuttcon Percy Faith; 13.30- T piimpia ? r a d i o S a m S 

zia, in precedenza. 
Al commento di Granzotto 

e seguita una biografta di 
Krusciov; assai rapida, ma 14.15: jtodto Oltoplaj j u s - dl: A l b e r t o ^ r r t o i T t o S 
non • faziosa. Diremmo anzi 
che, anche in questa occasio
ne, si e verificato un fenome-
no tipico: di Krusciov si e 
parlato ieri sera, sul video, 
con una simpatia e con una 
stima che non trovavano ri-
scontro in precedenti occa-
sioni e che apparivano. quin
di, obiettivamente strumen-
tali. Interessante la succes
sive ' intervista con Edgar 
Faure; meno le corrisponden-
ze di Telmon e Paternostro 
da Londra e Berlino. Vivace 
e non propagandistico, infi-
ne, la conversazioni di Ron-
chey, Sterpellone e Levi. Non 
possiamo fare a meno di ri-
levare, perd, Vassenza di un 
giomalista comunista: . una 
ingiustificata parzialitd che 
ha messo in rilievo, ancora 
una volta, i limiti della ini
ziativa e dell'outonomia del
la TV. 

9* c* 

14£5: Trasnusslonl regiona-
11; 15,20: La ronda delle ar-
ti; 15,30: Le manifestazioni 

Fascucci: 21,50: Canzoni ita-
llane; 22: Una storia tow 
l'altra: 

Radio - secondo 
Giornale • radio 8,30, 9,30,' cuino di Napoli contro tut 

10.30, 11,30. 13,30. 14,30, 15,30. 
16,30. 17,30, 18.30, 19,30. 20.30. 
21.30. 22,30; 7,30: Benvenuto 
in Italia; 8: Musiche del mat-
tino; 8,45: Canta Wiima De 
Angelis; 8.50: L'orchestra 
del giorno; 9: Pentagramma 
italiano; 9.15: Ritmo-fanta-
sia; 9.35: Cosl fan tutti; 
10,35: Radio Olimpia; 10,55: 
Le nuove canzoni italiane; 
11,15: Buonumore in musi
ca; 11,35: Dico bene?: 11,40: 

n portacanzoni; 12,20-13: _ 
Trasmiss. regional!; 13: Ap- sbarra; 21,40 
puntamento alle 13; 14: Tac- delle sdenze; 

ti; 14,05: Voci alia ribalta; 
14,45: Angolo musicale; 15: 
Momento musicale; 15,15: 
Recentissime in microsoleo; 
15,35: Concerto in miniatu-
ra; 16: Rapsodia; 16,35: Ra
dio Olimpia: 17: Musica da 
ballo; 17,35: Estrazioni del 
Lotto; 17,40: Rassejma degll 
spettacoli; 17,55: Musica da 
ballo; 18.35: I vostri prefe-
riti; 20: Zig-Zag; 20,10: 
Tredici personaggi in cerca 
di Rossella; 21: Canzoni alia 

H giornale 

Radio - terzo 
18,30: La Rassegna: Storia 20^0: Rivista delle rivista; 

contemporanea; 18.45: Ir- . 20,40: Wolfgang Amadous 
ving Fine; 19: Orientamen- Mozart; 21: II Giornale dal 
ti critic!; 19.30: Concerto di Terzo; 21,20: Piccola anto-
ogni sera: Georg Friedrich logia poetica; 21,30: Concar-
HaendeL Ludwig van Bee- to diretto da Harold Byres, 
thoven, Ottorino Respigbi; Gustav Mahler. 

BRACCI0 D l FERRO di M Sagendw! 

di Carl M e n u 
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