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In una stagione estremamente avara di novitd 

insiste 
teatro 

Marat-De Sade» di Weiss, per la re-

gia di Brook, e I'opera che attualmente 

« sconcerfa » il pubblico londinese 

Una scena di « Marat / De Sade » 

prime 
Teatro 

Delitto al night 
La camera da letto dl una 

Epogllarellista. lo squallido am-
fblente di un commlssariato di 
IPratl (sic), l'ufficio del dlret-

>re dl un night costitulscono 
\a. scena del «giallo>* dl Giu-

eppe Zlto. Vi si muovono un 
commissarlo di pubblica slcu-
rezza. un po* buffo e bonac-
slone. ma che sa il fatto suo; 

suoi agenti; una divetta del 
locale notturno, che mostra, per 
luanto lo consente il «buon 
sostume», le sue grazie; una 
ion meno awenente cassiera; 

la . matura f ioraia esperta in 
lolti non puliti traffic!; il dl-

rettore del locale' notturno ed 
giovlncello all'apparenza un 

J' svagato. Un misterioso stra-
lterO viene assassinato e gravi 
Bospetti cadono a tutta prima 
jroprio. sul giovlncello. Ma e 

passo falso del commls-
io: la - soluzione ' del dram-

svola una realta piu com-
lessa e la reale e sinistra at-

ivita del personaggL ' 
II lavoro non fila con molta 

scorrevolezza e si inciampa 
sso in inutili > assai poco 

slgnlfieonti fachate. Messo in 
[scena al Ridotto dell'Eliseo per 
| la regia dl Giullo Platone. che 

appare pur nelle vesti del com-
ssario. e statb -iriterpretato 

ia-Delia D'Alberti. Rita di Ler-
)la. Franco SabanL Dellzia 

szzinga e Nando dl Claudio 
fra gli altri. Si replica. -

. ', '-vice 

Cinema 
r II treno ; 

AU'origine del Treno • e • un 
plsodio vero della Resistenza 

Francia. narrate da Rose 
falland nel Fronte dell'arte: U 
lvataggio delle opere pittori-

fche trafugate dal nazisti nella 
pstate del 1944. e awiate verso 

Germania. Romanzando non 
:o i fatti. John Frankenhel-

ler ha costruito una specie di 
est em, del quale sono con
stant! protagonisti il ferro-

iere partigiano - Labiche e il 
fcolonnello tedesco von Wald-
lelm. che cerca di nobllitare 

ladroneccio con letterarie dis-
ertazioni sull'amore per il bel-
X e che verra sconfltto, e fi-

lmente ucciso. Nei momenti 
lgliori. II treno fa il verso 
l'lmpareggiabile Bataille du 
»U (Operazione Apfelkern. 
Ml'edizione italiana) di Rene" 
lenient; ma. purtroppo. la 
ippresentazlone della ferocia 

legit oppressor!, e del coraggio 
Jei patriot!, a w i e n e dentro una 

jrnlce favolosa. " irreale. tal-
joLta d'una disarmante pueri-
Ita. II lato spettacolare si sal-

grazie aU'abbondanza dei 
iiezzi di cui ha potuto disporre 

regista, che sembra aver sfo-
ito qui antiche repression! 

jrfantili (da bambino, forse. 
non lo facevano giocare a suf 
leienza col trenini). anche se 

ritmo e spesso ansimante 
place che i francesi Bernard 

Parrel (che ha controfirmato 
regia) e Albert Husson (au-

>re dell'adattamento e dei dia-
»ghl) non siano riusciti a con-
srire. a questo racconto di 

renture aH'americana. una 
îii sostanziosa raglone ideale. 
Burt Lancaster lavora di me* 
iere. ripetendo passati atteg-

lenti (col mitra imbraecia-
rlcorda il personaggio di 

Tbrza bruta). Paul Scofield e 
suo antagonists Jeanne Mo-

eau fa una rapida e sbtadita 
omparsa. e II veechio Michel 
Simon caratterizza secondo il 
tuo stile la figura d'un an-
iano « resistente -. 

I due seduttori, 
Freddie e Lawrence sono due 

Mrbaccioni. specializzati rel 
ircuire. a scopo di lucro. don* 

he plu o meno ingenue. Fred-
lie opera in Germania. valen-
|osi della divisa di militare 

lertcano. di una fantomatlca 
jnna oriunda tedesca e di un 

)biiquo fascino personale. Law-
tnce esercita la professione. a 
en piu alto livedo, sulla Co-

Azzurra. fingendosi nobile. 
le dalla patria e bisognoso 
aiuto per il suo popolo sof-

srente. II caso fa incontrare i 
ie. e Lawrence, timoroso della 
»ncorrenza. tenta di spedire 

faltro al di la dell'oceano: ma 
Idie resiste. e riesce a far-

assumere come socio in fur-
iteria. con tanto di pcrcen-
le. 

La rivallta. tuttavia. permane: 
deciders l'ignobile tenzone. 

ghingere una nuova pre-
Janet, *<reglnetta del sa-

»ne atnerteano». che Freddie 

e Lawrence credono ricca, 
mentre si tratta. In realta, del
la modesta vlncltrice d'un con-
corso dl bellezza. Freddie par
te In quarta, seduto su una car-
rozzella per paralitici, assu-
mendo cioe le sembianze dl un 
soldato nevrotico per causa di 
donna; Lawrence contrattacca, 
simulando dl essere 11 famoso 
e pagatlsslmo clinlco Invocato 
dall'altro. II successo sara in-
fine dl Freddie, ma non come 
da lui prevlsto: innamoratosl 
della ragazza. la sposera. e 
mettera la testa a partlto; 
Lawrence avra una volta dl plu 
campo libero. 

La commcdla. scrltta da Stan
ley Shapiro e Paul Hennlng. 
diretta da Ralph Levy, e un 
tantlno lambiccata . neU'avvio, 
e sostenuta pol da ' invenzion-
celle e • trovatlne non sempre 
di primo conio. Ma i l dlalogo 
e brillante. e l'lnterpretazione 
dl • classe:. David Niven reclta 
con la signorllita consueta una 
parte fatta apposta per lui, e 
Marlon Brando effigia. con for-
sennata. ma funzionale giglo-
neria. il protervo personagglo 
di Freddie. Shirley Jones e la 
vittima trionfatrice. Colore. 

La vita/private 
di Henry Orient 

'• Dlretto da George Roy Hill 
su un caplone dl Nora e Nun-
nally Johnson. 11 lilm narra la 
traglcomica persecuzione cui 
un celebre planlsta e compo-
sltore vien sottoposto da parte 
dl due glovanlsslme ammlra-
tricl. Valerie e Marianne, che 
riescono a mandare in malora 
la carriera artistica e liber-
tlna del poveracclo. La favo-
letta - ha un sottofondo sentl-
mentale e quasi edificante: Ma
rianne. infatti. figlia com'e dl 
genltorl divisi. ma clvlll e di 
pochi mezzi. mantlene un cer-
to equlllbrlo anche helle mo-
nellerie; mentre Valerie, con 
la sua famiglia rlcca e formal-
mente unita. ma remota da lei. 
rischia di prender sul serio le 
proprle stravaganze di mit6ma-
ne quattordtcenne. C'e nnche 
un pesante rlsvolto drammatico. 
quando Valerie vede la madre 
uscire dall'appartamento • del 
pluridivorziato concertista: la 
clrcostanza. per5. servira a to-
gliere dal capo della fanclul-
llna le acerbe ubbie amorose. 
e a farle ritrovare. quanto me
no, l'affetto del padre, non me
no necessario di quello della 
arnica Marianne. ' 

La nota bravura dl Peter 
Sellers, il voluto esibizionlsmo 
delle esordientl Tippy Walker 
e Merry Spaeth, qualche bat-
tuta del dialogo. di saporita In-
solenza. non sottraggono lo 
spettatore alia noia. II regista 
non sl era particolarmente se-
gnalato con i suoi adattamcnti 
dalla scena alio schermo — 
Rodaggio matrimoiiale (Ten
nessee Williams) e La »>orta 
dei sognl (Lilian Hellman) —. 
ma stevolta ha fatto anche 
pegglo. Colore, schermo largo. 

ag. s«. 

I «giovani» 

o Vienna 

con i «Sei 

personoggi» 
La compagnia di prosa De 

Lullo-Falk-Valli-Alban! partecl-
pera alle manifestazionl Italia-
ne che sl terranno a Vienna. 
sotto lo slogan - 1'Italla saluta 
Vienna-. L'iniziativa. suggerita 
daU'ambasclatore Italiano Enri
co Martlno. sara attuata in col-
laborazione col ministero della 
Pubblica Istruzione e consent!-
ra la presentazione nella capi
tate austriaea di concerti. sera-
te d'opera, proiezioni di films. 
mostre di pittura ed esposlzioni 
commerdali italianL 

La compagnia De Lullo pre-
sentera il 4 e 5 novembre al 
-Theater in der Josefstadt- i 
Sel personaggi in cerca d'autore 
di Luigi Pirandello, nell'edizio-
ne curata da Giorgio De Lullo. 
La distribuzione dei personaggi 
vede nella parte del padre. Ro-
molo Valli: in quella della ma
dre. FJsa Albani; in quella del
la flgllastra Rossella Falk. Le 
parti dei comid sono affidate 
a Carlo Giuffre. Nora Ricci e 
Ferruccio De Ceresa. 

Dal noitro corriipondentc 
' • • u LONDRA. 30. 

In una staglone avara di no
vitd, con la " new wave - rea-
lista apparentemente col pita da 
una grave forma di esaurimen-
to e col Teatro Naztonule evi-
dentemente alia ricerca di una 
faticosa maturita, il repertorio 
moderno della compagnia del-
I'Aldwych diretta da Peter 
Brook, per quanto discutibile, e 
in questo momenta Tunica ini-
ziatlva degna di nota a I*ondra. 
La serie comprende. accanto ad 
Artaud Beckett e Gene"t, opere 
di Pinter, .ArraboJ, Tardfeu, 
Rudkin, Livings e Weiss sbriga-
tivamente unificate sotto il mi-
nimo comun denominatore del 
" teatro della crudelta- che da 
qualche tempo sembra tomato 
di moda sulle scene internazio-
nall. Che il programma sia di
scutibile (e soprattutto che sia 
stato discusso per le ragionl 
sbagliate, cioe da un punto di 
vista di scandalizzato morall-
smo) contribuisce al successo 
dell'impresa, vlsto che scopo 
dichiarato di Brook e propria 
quello di far dell'* avanguar-
dia - e di * 4pater le bour
geois ». 

A questo proposito, Kenneth 
Tynan (I'influente critico del-
I'Observer ormai da un anno 
alle dipendenze del Teatro 
Nazionale come consulente ar-
tistico) aveva qualche tempo 
fa messo in guardia contro la 
tentazione di far del teatro una 
setta di iniziatl che • cospiras-
sero sottoterra all'avvento di 
una presunta rivoluzione sen-
za accorgersi che la * rivolta -, 
in quelle forme, c'era gla sta-
ta, e s'era esaurifa, quarant'an-
ni prima. 
: Tynan aveva intelligente-

mente sottolineato la necessita 
di combattere la battaglia cui-
turale inglese, non al chiuso 
delle cantine ma in pieno so
le, dando positivo sviluppo, fra 
le aspirazionl emerse dalla 
* rabbia - del '56, a quel temi 
che avessero • pertinenza'^col 
mondo contempdraneo•'• erche 
dimostrassero, in modo chiaro 
e senza contorclmenty che il 
* inotrimento - si era fatto adul-
to. Ma, come sempre accade nei 
momenti dl stanchezza creatU 
va, il neoredlismo teatrale in-
glese si e piegato verso fl mi-
stero e Virrazionale. Non a ca
so il pia lodato fra i.'nuovi 
drammaturghi e David Rudkin 
che ha studiato ad Oxford ed e 
autore di Afore Night Come 
(* Prima che venga la notte): 
una storia di sangue in un am-
biente contadino, dialettale. do
minate da paura, superstizione, 
mito. Rudkin possiede una co-
pia del Ramo d'oro di Frazer 
(anche se nega di averne sn-
bito Vinfluenza) e un certo f\-
lone letterario inglese sembra 
aver percorso lo stesso cammi-
no a ritroso. dal realismo al 
simbolismo. che a suo tempo si 
manlfexlb anche in Italia. 

' La problematica del primifi-
vo, ad esempio, e contenuta — 
col necessario surrogato di vio-
lenza — nei romanzl di Wil
liam Goldina il • cui Lord of 
the Flies (Signore delle mo-
sche) e stato recentemente por-
tato sulto schermo con Vim-
mancabifp reoia di Peter 
Brook. l.a stagione dell'Ald-
wych. quindi, trova un richia-
mo in una ben identificata 
tendenza della culture inalese 
contemporanea a cui Peter 
Brook ha cercato di dare di-
anita internazionale applicando 
le sue esercitazioni sulla 'vio-
lenza • anche a qnepli autori 
che solo in parte risaondevano 
alia formula d'occasione. 

Detto questo. bUogna affret-
tarsi ad aagiungere che. dal 
punto di vista dello spettacolo 
e della recitazione. le varie 
messe in scena deTl'Aldwych 
sono degne di figurare in una 
antolopia teatrale. Chi ha se-
guito Peter Brook negli ultimi 
dodici mesi. ha visto come egli 
abbia costruito. pezzo per pez-
zo. esperimento dopo esperi-
mento. il suo teatro e i suoi 
attori: il Uvello della comna-
onia e altvtsimo e le qualita 
indiriduali sono sempre subor
dinate all'azione d'insieme. Da 
questo punto di vista, Vallesti-
mento piu riuscifo e il nuovo 
lavoro dello scrittore tedesco 
Peter Weiss dal titolo: La per
secuzione e l'assassinio di Ma
rat recitati dai degenti deirasi-
lo di Charenton sotto la dire-
zione del marchese De Sade. 
fiei suoi datl esternU il dram-
ma di Weiss narra la morte 
di Afaraf risfa da De Sade. Git 
elementi storico-anaprafici del-
Yargomento ci fanno sapere 
che De Sade fu veramente tn-
fernafo a Charenton dal 1803 
al ISM. che scrisxe commedie 
fatte recitare ai pazzi per sco-
pi terapeutici. che ebbe la twu 
grande ammirazi^ne per Ma
rat eroe della Rivoluzione e 
figura a lui onWetfca. per il 
quale compose un' orasione-
poema fu'nebre. Peter Weiss 
sembra dunque essersi limitafo 
a trasferire in scena una situa-
zione realmente accaduta ma 
fin dal titolo e eridenfe Hn-
tenzione di fare del teatro den
tro il teatro e di oiuocare sul
la illusione prospettica . 

L'arione non e diretta ma 
presentata sotto forma di * tea-
trino dei pazzi • all'epoca della 
restaurazione napolconica. La 
Rivoluzione e ormai cosa del 
passato: ne restano le aspira
zionl, le tensioni e all ideall 
nei movimentl della masxa dei 
folll e nel dialogo fra De 5a-

;-.-..,, 
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a un 

de, I'indivldualista, e Marat, il 
rlvoluzlonario. Man mano che 
la vicendadi Charlotte Corday 
e di Marat si sviluppa verso 
l'assassinio, sotto la direzione 
scenica dl De Sade, il coro (la 
folia * bruta ') minaccia conti-
nuamente di forzare la mano 
al regista e fa esplodere Van-
sia liberatrice della Rivoluzio
ne provocando I'intervento del 
direttore dell'Asilo che, con un 
sorriso d'intesa al pubblico, 
commenta: - Questo succedeva 
ancora qualche anno fa, oggi 
viviamo in tempi di slcuro e 
ordinato progresso...». 

Com'era prevediblle qualcu-
no ha parlato, a sproposito, di 
' effetto alienante - per questo 
susseguirsi di situazioni, a tre 
distanze, come una fuga di 
specchi, • dimenticando che. in 
Brecht, si dice chiaramente al
io spettatore che sta assistendo 
ad una * finzione * mentre in 
Weiss, al contrario, si porta lo 
spettatore a farsi parte di quel
la finzione invitandolo a con. 
siderarsi come • il pubblico di 
Charenton mentre andava in 
scena lo spettacolo di De Sade 
recitato dai pazzi. E questo c so
lo il primo dei numerosi malin-
tesi brechtiani di cui e pieno U 
play di Weiss dove i contrad-
dittori aforismi del cord fini-
scono per risolversi neirambf-
auita e il dibattito De Sade-
Marat. presentato in maniera 
neutrale. risulta alia fine anti-
storico. In superficie il dram-
ma puo anche apparire brcch-
tiano per il tano, il taglio delle 
scene, le sottolineature canore 
e musicali, ma chi ha nomlna-
to Brecht a proposito di Weiss 
I'ha fatto con intenzione: per 
poter cioe sviluppare una sua 
teoria di comodo sulla "filosa. 
fla dell'esule» che sarebbe co-
mune ad entrambl. 

Weiss, flglio di un industria-
le tedesco, fuggl da ragazzo le 
persecuzioni antt-ebraiche hl-
tlertane ed e oggi cittadino sve-
dese. I suoi romanzl (dove so
no evidenti gli echi kafk'ani) e 
i suoi drammi (coi quali si e 
proposto di * far da ponte fra 
Artaud e Brecht*). ha contl-
nuato a scriverli in tedesco, 
usando una lingua, dicono gli 
esperti. che conserva Intatfe Ia 
purezza del Unguagglo e la vl-
vacita dell'immaginazione in
fantile. 
• Ld • « prima - "" mondiale ' di 

Marat/De Sade a Berlino aveva 
messo in luce' quest'anno so
prattutto il valore intellettuale 
del confronto fra i due perso-
nagai-tipo. L'edizione inglese 
esalta soprattutto la tensione 
delle situazioni. Vinterrelazio-
ne delle forze, le moiivazioni 
delle azioni: vale a dire ne fa 
uno studio (per altro ammlre-
vole) della " crudelta e violen-
za». Ne risulta ancor piu po-
tenziata la fondamentale ambi-
auftA. del dramma che narte 
dalla'proposizione di un Marat 
appassionato e altruista- e un 
De Sade cinico ed eaoista per 
approdare ad un Marat servi-
tore cieco ' di -• un principio 
astratto e fanatico seguace del 
collettivUimo. e ad un De Sade 
umanamenie compassionevole e 
sensibile alle esigenze dell'in-
dividuo. 

Alia fine, il vero rivoluzio-
nario sembra essere il marche
se. Almeno questa e la morale 
che ne hanno tratto i critici in-
alesi: se per Brook il dramma 
di Weiss e stato un esercizio 
nella riolenza. per molti di es-
si e stato un invito alia confu-
sione. in Marat hanno visto 
il ' socialist a ~ e in De Sade 
V'eroe esistenzialista -.' Ora. 
il dramma di Weiss che ha pro-
vocato un inutile scandalo fra 
i benvensanti londinesi e che 
— anche per questo — continua 
ad avere un enorme successo 
all'Aldwych nella serie del 
* teatro della crudelta ». rerra 
allestito a Stoccolma e a Lio-
ne con la regia di Roger 
Planchon. 

Leo Vestri 

La nipofe 

di Valentino 

sara attrice 
PARIGI, 30. 

II Conservator!© d'Arte dram 
matica di Parigi ospita da ieri 
un'allieva d'eccezione: Evelyne 
Valentino, di dlciassette anni 
nipote del grande Rodolfo. Eve. 
lyne. che mostra una spiccata 
predilezione per i ruoli di in-
genua. ha - gli occhi neri e pro 
fondi dello zio>. 

$m 
Incontro all'aeroporto di Fiumicino. Gina 
Lollobrigida era in arrivo da Parigi, Dome-
nico Modugno stava per partire alia volta di 
Zurigo per partecipare al Festival della can
zone italiana. II tempo di scambiare due 
chiacchiere 

II dramma di Antonicelli 
vincitore del «Premio Tricolore» 

AReggioEJa 
prima di Festa 

REGGIO EMILIA. 30. 
Questa mattina alle 11. nella 

siorica sola del Consiglio. Fran
co Antonicelli vincitore del 
" Pretnio Tricolore» per una 
opera drammatica sulla Resi
stenza, ha ricevuto dalle mani 
del Sindaco aw. Renzo Bonaz-
zi, Vassegno di un milione di 
lire rappresentanti.il premio del 
concorso istiluito dal Comune 
di Reggio Emilia e dalla SI AD. 

Come abbiamo gid pubblicato, 
lo scrittore e storico torinese 
si e aggiudicato il Premio con 
it copione dal titolo (prouciso-
rio> Tutto Ci6 che riguarda gli 
uom'mi. " ; 

Alia manifestazione •• erano 
present! rarie autorita e uomini 
di teatro, tra cui una rappre-
sentanza del teatro Stabile di 
Boiopna, L'assessore alia Pub
blica Istruzione. dott. Franco 
Boiardi. ha illustrato il signifi-
cato del premio ed il valore 
dell'opera vincitrice, di cui ha 
letto i brani piu significativi. 
Subito dopo, ha preso la paro-
la Franco Antonicelli il quale. 
commosso. ha ringraziato il Co
mune e la commissione, soffer-
mandosi pot sulla ualiditd del 
premio Citta del Tricolore. * Ho 
accettato di partecipare al con
corso. soprattutto perche" e in-
titolato a una citta di vecchie 
tradizioni democraxiche, la cui 
popolazione ha dimostrjto e 
dimostra ogni giorno di lottare 
concretamente per H progresso 
cici/e del paese ~. Franco rlnto-
nicelli ha concluso: • Altraver-
so la mia opera intendo rivol-
gere un d'iscorso a tutta la genie 
che ha vissuto la tragedia del-
Vultimo periodo storico del no-
stro paese. Non ho trocato dif-
ficolta nella stesura del tcsto. 
in quanto ho espresso cib che 
sento e narrato ia mia vita in
terior? -. 

iYeH'opera premiata si riflette 
Vesperienza diretta di antifa 
scista dell'Antonicelii, il quale 
fu elemento altivo della Resi
stenza torinese nelle formazio-
ni di - Giustizia e Liberia -. 

Giulio Trevisani, che ha fatto 

parte della giuria assieme con 
Mario Apollonio, G. Bartolucci. 
M. Federici, R. Jacobbi, • G. 
Ricci. L. Ruggi e M. Scaparro, 
ha definito Tutto cio che ri
guarda gli uomini un ~ dramma 
di ampio respiro. storicamente 
sentito e poeticuruente cspo-
sto *. . ' -

La commedia e risultata la 
vincitrice su 56 copioni presen-
tati. Essa verra pubblicafa sul-
la rivisia Ridotto assieme a 
Sette. fratelli Cervi di M. Feli-
satti e Giovinezzn giovinezza dt 
Valda mini prime due delle sei 
seynalaie . dalla commissione. 
Intanto viene axsicurato che 
Tutto cio che riguarda gli uo
mini sard rapprescntata in pri
ma assoluta con il titolo defi-
nitivo Festa grande d'aprile il 
12 e 13 dicembre al Teatro Mu-
nicipale. dalla comcagnia del 
teatro Stabile di Bologna. An
che I bei vent*anni di Caglieri. 
vincitrice dell'edizione 1963 del 
• Premio Tricolore ». ha cruto 
la sua prima narionale a Reg
gio Emilia, dove e stata rappre-
sentata dal GAD di Trieste, in 
occasions della rassegna • Ma
ria Melato - terminata una de-
cina di giorni fa. -

Domani i night 

chiusi per sciopero 
I titolsri dei - night club -

di Roma hanno deciso di chiu-
dere. da domani. i loro locali. 
per protestare contro gli ccces-
sivi oneri che gravano sui loro 
esercizi. Lo ha deciso ieri una 
assemblea dei gestori dei locali 
con orchestra, variety e ballo. 
Le rccenti notifiche da parte 
della SIAE degli importi da 

jversare per tributi e diritti re-
lativi all'attivita dei localL so
no infatti quintuplicati rispetto 
a quelli che si pagavano fino 
a ora. 

. 

contro 
canale 

-• * * * • * t . ' * - *. 

'Quale obiettivita? 
Del dibattito ' pgrlamen- ' 

fare sulla Rai-TV il Tele-
giornale ha dato. ieri sera, 

'. un resoeonto avaro e mon-
i co; saltando a pie pari il 

testo delle interrogazioni, 
riassumendo frettolosa-

' mente le repliche dei va-
ri gruppi e puntando es-
senzialmente sulle dichta-
razioni di Russo, si e cer
cato di ribudire dinanzi ai 
telespettatori che la TV e, 

. in realta, uno strumento di 
infornlazione serena e o-

... biettiva e che i suoi critici 
' sono soltanto dei malinten-

zionati. E proprio in que-

• sto tentativo, che del di-
i battito parlamentare- di-
. storceva i termini, e stata 

riconfermata, invece, la / a -
ziositu della Rai-TV. Subi
to prima, del resto, una en-
nes'tma prova di questa fa-
ziosita era stata offerta dal 
solito Branzi, il quale ave
va dato da Mosca un som-
mario e < ironico > reso
eonto del documento dt cri-
tica a Krusciov: basta pen-
sare che l'ine//abile corri-
spondente dalla eapitale so-
vietica aveva definito <cu-
riosa > la condanna degli 

, interventi kruscioviani in 
campo culturale — sebbe-

. ne quegli stessi interventi 
avessero formato oggetto, 
a suo tempo, di soJenni re-
primende da parte dello 
stesso Telegiornale! — Ma. 
si sa, cio che interessa a 
Branzi non e Vinjormazio-
ne, bensi' la propaganda 
antisouietica ' t'»t funzione • 
elettorale: che il ministro 
Russo lo iieghi serve solo 

. a dimo&trare come il go-
•. verno sia di questa poltti-

oa faziosa Vautentico man-
• dutario. , . •« . 

* + * - . 
• Con una puntutu che non 

collocheremo tra le miglio-
ri, la Storia degli Stati U-
niti di Ginliano Tomei su 
testi di Fabrizio Denticc 
ha chiuso ieri sera il suo ci- • 
d o . 11 tono del documen-

•tario ct e sembrato tnctt-
nasse all'agiografia, soprat
tutto nel trattare i due pe-
riodi della guerra « calda > 
e della guerra fredda. In-
sufficiente ci e apparso il 
profilo di Truman, un pre-
sidente sotto la cui guida 
gli Stati Unitl si avvi'arono 

3 uno dei periodi p\u neri 
ella loro storia, quello del '• 

maccartismo. Migliore la 
prima parte della puntata, 
dedicata agli anni del N e w 
Deal roosveltiano, del qua
le si sono pero messi in 
evidenza i limiti, ancora 
oggi presenti nella legisla-
zione sociale americana. 

Nel complesso, questa 
storia ci ha offerto un ricco 
panorama di infomiazioni 
ma non sempre equilibra-
to: le immagini. spesso bel-
lissime, ci sono sembrate 
migliori del commenta. Da 
apprezzare, ci - e apparsa, 
comunque. Vattenzione da
ta alle lotte dei lavnratori 

, e. in generate, ai movlmen-
ti popolari. Piii in generale 
si sono sacrificati al ritmo 
serrato « speftncolnre t'e-

, same dei fenomeni e la ri-
fllessione approfondita sui 
fatti: tipico esempio, ieri 
sera, e stata la sequenza 
sul secondo fronte, descrit-

•• to nei suo svolgimento mi-
litare p'mttosto che studia
to nel suo significato politi-

. co. E' rimasto cost in om-
-' bra il quadro dei contrasti 

che pure, a detta dello stes
so Dentice, hanno sempre 
caratterizzato la storia de
gli Stati Vniti. 

g.c 
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programmi 
;." i-T sV;-:, primo •;.;,"'; 

18,00 La TV dei ragazzi 
, a) Lanclllotto: * II glova-

ne BcudJero »; b) Popoll e 
>paeal: * Palatine in Blr-
manla •*; 
c) La bottlglla a reazlooe. 

19,00 Telegiornale delta sera (1» edizlone) 
estraslone del lotto 

19,20 Gli antenati * PartlU di golf -

19,45 Sette giorni al Parlamento a cura dl 
Jader Jacobelll 

20,15 Telegiornale sport e prevlslonl del tempo 

20,30 Telegiornale' • .dena ^j <8econd« ed>. 

21,00 VIII Festival della 
canzone italiana in 
Svizzera(. Presentano Ilelde Abel e 

Raniero Gonnella. 

22,30 Salone dell'auto dl Torino. 

23.00 Rubrica rellglosa. 

della notte. 23,15 Telegiornale 

TV -secondo 
21,00 Telegiornale e segnale orarlo. 

21,15 Disneyland - Paperino e la geografla • 

22,05 La chiave 
• della stanza Racconto • scenegglato 

22,30 Gli Hi-lo's 
Un programma dl ennzont 
Partecipa . il Quartetto 
Cetra. . » 

Alle 22,30, sul Secondo canale, cantano gli € Hi-lo'i • 
• — . — . • . — • ^ 

Radio - nazionale 
• Giornale radio: 7, 8. IS, 
15. 17, 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8,30: II 
nostra buongiorno; 10.30: To
rino: Cerimonia Inaugurate 
del 46° Salone dell'Automo-
bile; 11,15: Aria di casa no
stra: 11.30: Peter Ilylch Cial-
kowskl; 11.45: Musica per 
archi; 12: Gli amici delle 
12; 12,20: Arlecchlno; 12,55: 
Chi vuol esser Ueto...: 13.15: 
Carillon; 13,25-14: Motivl di 
sempre; 14-14,55: Trasmissio-
nl regionali; 15,15: La ronda 
delle arti; 15.30: Le manife

stazionl sportive di domani; 
15,50: Sorella radio; 16.30: 
Corrlere del disco: musica 
lirlca; 17,25: Estrazlonl del 
Lotto; 17,30: Concerto sinfo-
nico dedicato al muslcistl 
- penslonnalres - dell'Acca-
demia dl Francia;" 19: Car
men Cavallaro al pianoforte; 
19.10: II settimanale dell'in-
dustria: 19,30: Motivl in gio-
stra: 19.53: Una canzone al 
giorno; 20,20: Applausi a...; 
20.25: Un conto da saldara, 
di Giuseppe D'Agata; 21.15: 
Canzoni e melodie ltaliane; 

' 22: Una storia tira 1'altra; 

Radio - secondo 
Jiornale radio: 8.30. 9.30. 

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 mattlno; 8.40: 
Canta Mina; 8.50: L'orche-
stra del giorno; 9: Penta-
gramma italiano; 9.15: Rit-
mo-fantasia: 9.35: Cosl fan 
tutti; 10.35: Le nuove can
zoni italiane; 11: Buonumore 
in musica: 11.35: Dico bene?: 
11.40: 12-12,20: Orchestre al
ia ribalta: 12.20-13: Trasmls-
sioni regionali; 13: Appunta-
mento alle 13; 14: Taccuino 

di Napoli contro tutti: 14.05; 
Voci alia ribalta; 14,45: An-
golo musicale; 15: Momento 
rnusicale; 15.15: Recentessl-
me in microsolco; 15.35: Con
certo In miniatura: 16: Rap-
sodia; 16.35: Ribalta di suc
cess i; 16.50: Musica da ballo;' 
17.35: Estrazioni del Lotto;, 
17.40: Rassegna degli spetta- \ 
coli; 17.55: Musica da ballo; 
18.35: I vostri preferiti; 19.50: 
Zig-Zag: 20: TTredici perso
naggi in cerca di Rossella; 
21: VIII Festival della c a n 
zone italiana in Svizzera. 

Radio - ferzo 
18.30: La Rassegna. Cul-

tura bulgara: 18,45: Orlando 
di Lasso; 19:. Orientamenti 
critici;. 19.30: - Concerto di 
ognl sera:' Franz Schubert; 
Sergei Rachmanlnov; Clau
de Debussy; 20.30: Rivis-r 
delle rlviste; 20,40: Domeni-

co Scarlatti; 21: II Giornale 
del Terzo; 21,20: Plccola 
antologia poetica: Poeti ta-
deschi degli anni '60; 2 U 0 : 
Concerto, diretto da Ferruc
cio Scaglia; Karl Amadeus 
Hatrmann: Arnold Schoen-. 
berg; Ludwig van Beetho
ven. • • . ; . 

BRACCIO D l FERRO di Bud Saaendrt 
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HENRY di Carl Merso i 

In guerra Disney e Salvador per Zorro 
PARIGI, 30- • 

L'impero di Walt Disney ha dichiarato 
guerra a Henry Salvador, colpevole di 
avere scritto una canzone intitolata Zorro 
e arrivato. Una canzone di successo che 
ha segnato la rinascita (finanziaria) del-
l'autore di Dans mon He ma anche Tim-
mediata reazione degli agenti francesi di 
Walt Disney. 

Salvador ha ricevuto proprio in questi 
giorni una lettera della filiale parigina 
della Walt Disney il cui tono e il seguen-

te: c Tutti i diritti del personaggio Zorro 
sono stati acquistati dalla nostra societa 
presso Tautore. Mac Culley. Zorro non e 
di dominio pubblico e nessuno pu6 uti-
lizzare questo nome senza la nostra auto-. 
rizzazione. Monsieur Salvador — conti
nua la lettera — e molto simpatico e non 
vogliamo iniziare con lui una battaglia 
legale. Chiediamo soltanto qualche soldo 
per rispettare il principio». 

«Non mi riguarda — ha fatto sapere 
Salvador: — e una qucstione tra editori». 
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