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«Incidente a Vichy » : 
alio Stabile di Genova 

Non personaggi 
ma manichini 
vestiti di idee 

Larghe zone di noia nelia piu recente opera di 
Miller — « La politica degli avanzi» di Adamov, 
presentata nella stessa serata, & una buona sa-

tira che funziona egregiamente 

Nostro servizio 
GENOVA. 30. 

Dopo la tempesta di Emmcli di 
Squarzina, il Tcatro Stabile di 
Genova e tomato a navigare in 
acque calme: I'autore-regista, fra 
un interrogatorio e I'altro del ma
gistrate sta lavorando al Don 
Giovanni mozartiano. mentre il 
timone degli altri spettacoli e 
allidato. per I'attuale, a Paolo 
Giuranna, e per il prossimo a 

Adamov il discorso e ben diverse 
Fa persino impressione dovere in 
uno stesso spettacolo dire con 
lanta decisione t si » e c no > 
(no al Miller, evidentemente. e si 
ad Adamov). Tanto per comin-
ciare I'atto unico di Adamov 6 
recitato con una eccezionale foga. 
simpatica e odiosa al tempo stes
so. da un Tino Buazzelli in gran 
forma eppoi tutto lo spettacolo 
scoppietta di piccole e spiritose 
trovate. al punto da non semhra-

Carlo Quartucci. La morale che r p neppure opera dello stesso re-
si puA trarre dagli avvenimenti 
giudiziari (e no) 6 davvero poco 
confortante. E" urgente assicura-
re la liberta del teatro nazionalc. 
la tranquillitn di lavoro degli au-
tori e dei registi (e persino degli 
attori); 6 necessario non mettere 
in pericolo la stessa vita ccono-
mica degli organism! a gestione 
pubblica. 

Ma con questo nuovo spetta
colo — due atti unici. uno di 
Arthur Miller Incidente a Vichy 
e il secondo di Arthur Adamov: 
La politica denli avanzi — tutto 
va liscio come 1'olio. il pubblico 
un po" sbadiglia con Miller. ma 
resta in complesso attento e ri-
spettoso quasi fosse ad una cele-
brazione commemorativa: con 
Adamov si scioglie in reazioni piu 
vivaci: la satira anti-americana 
straripa in platea. E' un vento 
forte e secco, che scompiglia i 
luoghi comuni della « integrazio-
ne >. dell'uguaglianza davanti al
ia legge e persino davanti alia 
morale. 

Che cosa sia Incidente a Vichy 
lo si sapeva da un pezzo. dalle 
prime cronache della rappresen-
tazione di New York del dicem-
bre '64 alle piu recenti critiche 
europee (l"editore Einaudi intan-
to ha pubblicato il testo nell'ot-
tima versione di Bruno Fonzi). 
E' la commedia — che vien dopo 
un lungo e quasi decennalc silen-
zio dell'autore di Morte di un 
commesso viapgiatore — nata 
pressapoco insieme a Dopo la ca-
duta, di cui riprende uno dei temi 
non secondari. la persecuzione 
nazista contro gli ebrei. la re-
sponsabilita singola e collcttiva 
dei tedeschi. La prima idea del 
dramma, a quanto pare, si affac-
cio alia mente di Miller nel '50. 
dopo avere assistito a Francofor-
te a un processo contro criminali 

. nazisti. Forse. diciamo noi senza 
ombra di malignita. sarebbe stato 
meglio che egli avesse messo su-
bito in carta e sul palcoscenico il 
suo dramma. La violenza di Miller 
di quegli anm. la canca polemi-
ca, la « rabbia > contro le ingiu-
stizie, la sua onesta intellettuale 
e morale che lo aveva persino 
awicinato a Ibsen, gli avrebbero 
probabilmente consentito una 
maggiore verita, una piu forte 
evidenza. Ma. ahime. la storm. 
anche quella del teatro. non si 
fa con i < se >. La realta e che 
oggi Arthur Miller, dopo 1'espe-
rienza hollywoodiana. e il fanta-
sma di autore importante. 

Questi ebrei di Incidente a 
Vichy non sono personaggi presi 
dalla realta — e quale atroce 
realta — ma manichini vestiti di 
idee, per lo piu owie e letteral-
mente di seconda mano: 1'operaio 
marxista, il pittore anarchico. il 

medico che ricerca la responsa-
bilita e vuole « giudicare ». 1'at-
tore sensibile e sentimentale: e. 
sul terreno opposto. fra i tede
schi. rufflciale nazista in crisl 
(ama naturalmentc la musica). 
il nobile austriaco che detesta 
Hitler e I'hitlerismo nerch6 e 
«volgare> (i nazisti mangiano mol-
to male a tavola e hanno I'abitu-
dinc di ucciderc i musicisti che 
stanno suonando Bach e Handel): 
• cosi via. Anche I'atto Finale, li-
beratore. quello per cui il prin-
cipc austriaco salva il medico 
ebreo a costo della sua vita, ap-
pare scontato e meccanico. Ben 
altro era il dramma degli ebrei 
e degli uomini della Resistenza; 
basterebbe ricordare il sacrificio 
di quel sacerdote cattolico che 
prese il posto d'un pastore val-
dese. dicendo semnltcementc: 
cLei ha famiglia e flgli. io no. 
sono solo » — e mille alirc esem 
pi che fanno pensare sul serio 
all'uomo e alia dignita dcll'uomo 
(mentre il dramma milleriano 
non fa pensare ad altro che alia 
noia che genera e alia inutilita 
dei eosidetti « buoni csempi > dali 
dalla <cattiva Ictteratura »). 

Per La politica drpli avanzi di 

gista del Miller, il giovane Paolo 
Giuranna. Una recitazione elet-
trica, ad alta temperatura. di 
Eros Pagni, Camillo Milli. Omero 
Antonutti, Mario Valgoi, Gianni 
Fonzi: insomnia, un piacere con-
tinuo. 

L'opera non 6 ccrto un capola-
voro. ma una buona satira die 
funziona egregiamente. Adamov 
venticinque anni fa era un auto
re di punta del teatro francese 
(Itii. russo di origine). Meno per-
sonale di Beckett e di Ionefico. 
senza duhbio. aveva tuttavia in 
corpo una dose piu energica di 
cattiveria, di volonta distruttiva. 
Veniva direttamente da Strind-
berg e da Artaud. aveva impa-
rato la le/inne dell'e'mressinnismo 
tedesco era un «fauve > degli 
anni '50. Quaiulo sarebbe stato 
utile interamente rappresentar-
lo da noi. nessuno si prendeva 
la briga di farlo. Piu tardi sono 
venute le rappresentazioni di Al-
do Trionfo e di Paolo Poli (que-
sfultimo. in verita. aveva alle-
stito un Paolo Paoli di Paolo 
Poli). Intanto Adamov si era ac-
costato a Brecht e. indirettamen-
te. a forme piu realistiche (si 
pensi alia riduzione delle Anime 
morte e a Primavera 71). In 
fondo anche questa Politico deoli 
avanzi risente del vecchio. fanta-
stico. libero Adamov e del nuovo 
Adamov, legato a rappresentare 
una societa, un momento della 
storia e del costume degli Stati 
Uniti. Questo colossale Johnny 
Brown, questo eroe del K.K.K. 
che uccide un negro, che vive nel 
terrore dei neri. che si vede gon* 
flare a dismisura dagli < avanzi > 
— cibi, immondizie. veleni. acidi, 
peli. unghie — e una grossa in-
venzione al limite con la deforma-
zione surreole, mentre, al con-
trario. U mondo che lo circonda. 
i giudici del processo. i suoi fa
miliar! appartengono ad una rap-
presentazione satirica. si. ma di 
Tondo realistico e oamphieUistico. 

Ad ogm buon conto. la presa 
sul pubblico e sicura. e di essa 
abbiamo gia detto. 

Per dovere di cronaca non ci 
resta che ricordare i nomi degli 
interpreti del Miller:- Camillo 
Milli (il piu personale). e poi 
Ruggero De Daninos (nel ruolo 
che e stato addirittura di Alec 
Guinness). Eros Pagni. Nanni 
Bertorelli. Emilio Cappuccio. Emi-
lio Marchesini. Tutti recitano 
piuttosto convenzionalmtnte in 
una altrettanto convenzionale sce-
na di Giancarlo Padovani. 

Giannino Galloni 

fi MORTO ERWIN PISCATOR 

Quarant'annidi 
«teatropolitico > 

Impegno artistico e sociale negli spettacoli degli »anni 
' 2 0 » - L'esilio durante il nazismo e il ritorno in Germania 
Le sue ultime realizzazioni, dal << Vicario» all'« Inchiesta » 
«Contribui a rifare del teatro una istituzione morale» 

( STARNBERG (Baviera). 30 
' II grande regista teatrale 
Erwin Piscator 6 morto oggi in 
questa citta della • Germania 
occidentale, dopo esser stato 
sottoposto ad intervento opera-
torio. Piscator. che era affetto 
(secondo notizie ufficiali") da 
cnlcolosi acuta alia vescica, 
si trovavn ricovcrato in clinica 
da una quindicjna di giorni. 
Aveva 72 anni, cssendo nato a 
Ulm il 17 dicembre 1893. 

II nome di Piscator era toma
to clamorosamente.alia ribalta 
mondiale, negli iiltimi anni, 
quando il teorico e Vanimatore 
del < teatro politico > degli an
ni '20 aveva inscenato, a Ber-
lino ovest (febbraio 1963) II Vi
cario di Rolf Hochhuth. Quasi 

Perche si e ritimto da « Studio Uno » 

Salerno:«II mio trombone 
sparava soltanto ad acqua » 

Dal nostro corrispondente 
CORTINA D'AMPEZZO. 30 

L'improvvisa notizia della rinuncia alio spet
tacolo del sabato sera, da parte di Enrico Maria 
Salerno, aveva lasciato un interrogativo. presso 
l'opinione pubblica. che andava evfdentemente 
chiaritn. Saputo che I'attore era lmprovvisamente 
i»iunto a Cortina d'Amj>ezzo lo abbiamo cercato. 
inconlratidolo fortunatamente... per strdda. 

t Ha letto l giornali? * gli abbiamo clnosto. 
« Non ancora. ma fa lo stesso >. • > • • 
< Perche si trova a Cortina? >. 
« Perche lavoro assieme a Giuseppe Berto. alia 

sceneggiatura di un film impcrniato sulla crisi 
matrimoniale in Italia >. 

< E il "Brigante" di Studio uno? *. , . 
c E' finito li >. 
< Ma non doveva durare cinque settimane?.*. 
« Si, ma quando un brigante ha un " trombone " 

che spara acqua, molto meglio e non sparare e. 
non fare il brigante. E' stata una decisione presa 
in buon accordo con Antonello Falqui. Non era 
possibile insistere con un personaggio il qua
le. cream con intendimenti satinci di cronaca e 
di costume, 6 stato poi condizionato da un testo 
obbligatoriamente debole e qualunquista >. 

« Ma sappiamo che lei aveva condizionato la 
sua partecipazione a Studio uno. garantendosi un 
mininio di liberta e concordando. con i- dirigenti 
di via del Babuino di esentarlo da ogni inter
vento censono ». 

« Gia ma poi quando si c in ballo certe assi-
curazioni sernbrano non valere piu. II guaio e 
che non si sa neppure a chi ricorrere, dove cer-
care il bandolo dell'intricata matassa. La TV. e 
congegnata in tale maniera, che non si sa bene 
chi veramente abbia le forbici in mano. Certo, 
ci sono dei dirigenti. anche di grado elevato. i 
quali mi hanno espresso tutta la loro compren-
sione e solidarieta. Ma. come ripeto. ,1a realta 
e poi quella che e... Mi e dispiaciuto comunque 
essere costretto a questa decisione perche il per-. 

sonaggio del " brigante" cosl come era stato 
kieato .aderiva al mio tpniperatnento e. se mi 
avessero lasciato muovermi piu liberamente. 
avrebtje certamente soddisfatto i gusti'dei tele-
spettatori italiani ». 

<t Insomma. sembra essersi ripetuto ci6 che ac-
cadde per Dario P'o >. 

Enrico Maria Salerno sorride con quella sua 
carattenstica espressione melanconica e pensosa. 

i Clio dirle? Certo. comprendo i limiti che la 
televisione comporta. ma sono anche fermamente 
convinto che una maggiore liberta di espressione 
gioverebbe sia alio spettacolo televisivo, sia. in 
definitiva, al costume democratico. Comunque 
sono lieto che la mia rinuncia sia stata compresa 
ed accettata anche dal produttore e dal regista 
della trasmissione. Questo mi permette di dedi-
carmi al nuovo film di Marco Vicario II ritorno 
dei sette uomini d'oro. 

Dunque. la precisazione che il nostro giornale 
auspicava da parte dell'attore e venuta. A con-
fermare .ancora una volta. come sia difficile. 
se non impossibile. uscire dalla « routine > qua-
lunquistica e moralistica che la TV impone. 

F. Fiordispino 

Da ambienti vicini a via del Babuino si ap-
prende intanto che a sostituire Salerno, proba
bilmente nello stesso personaggio del «brigan
te » sarebbe Raimondo Viancllo. Sarebbe, dunque, 
Vianello a permettere che il «trombone» con-
tinui a « sparare acqua >, per riprendere le pa
role di Salerno. C'e da sperare,. perd, che. se 
la notizia corrisponde a verita, Vianello rifletta 
ancora seriamente al significato di una sua ac-
cettazione in questo senso, la quale, oltre a ri-
sultare censurabile sul piano della trorrettezza 
professionale. si risolverebbe in un ulteriore aiuto 
a coloro che. impedendo I'espressione di ogni 
autentica satira sul video, umiliano autori e 
attori. 

Vivace dibattito su 

• I pugni in tasca » 
Nonostante fosse stato prece-

duto rccentemente da un primo 
o analogo dibattito svoltosi nei 
kxrali deirassociazione Italia 
URSS. quello che ha avirto hio-
go. ieri sera, nella sedc della 
Bibliotcca del cinema « Umberto 
Barbaro » sul tema * I puani m 
tasca nel cinema italiano >. e 
stato accolto dal pubblico con 
interessc immutato. se non ad
dirittura piu grande. Certamente. 
il dibattito di ieri sera — che si 
e caratterizzato con gli inter-
\,enti dei critici Antonello Trom-
badori. Tommaso Chiarotti, Vito 
Pandolfi. c con le prezioso e h> 
cide testimonianze del regista 
del film Marco Rellocchio — si 
e rivelato immediatamcntc come 
il proseguimento dialcttico di 
qucilo prercdentc. nel senso che 
si sono approfonditi critica men
te i numerosi e complessi signi 
ficat i di questo film eccezionale. 
significati che, comunque. supe 
rano qualsiasi dato « naturalist! 
co » o < patologico >, ma che in 
vecc interessano l'area della 
€ m^tafnra» e del tioico. come 
rispecchianti una concreta e rea-
1« oondiiion* umana • socUle. 

BUONI DELTESORO 
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rendimento dei nuovi titoli 
5,57 •/. 

coiiIemporaHcnmenlc, si st'iltip-
uava il suo sodalizio con Peter 
Weiss, di cui Die Ermittlung 
(<t L'inchiesta >). rappresentata 
alia « Freie Valksbuehne > I'ot-
iobre scorso, e stata il frutto 
piu vistoso. 

Discendente d'una famiolia 
di religiosi e di mercanti. Pi
scator prese a intcrcssarsi di 
teatro fin dall'adolescema, con 
grande scandalo dei congiun-
ti. La drammatica esperienza 
della guerra mondiale, cui par-
tecipo, fece maturare in lui la 
vocazione artistica e, insieme. 
quella sociale. Fra il '20 e il 
'24 mise in scena, fra le altre. 
opere di Gorki. Tolstoi, Hol
land. Poi, con il dramma Fah 
nen di Paqttet, che evocava In 
sfortunata lotta degli operai di 
Chicago per le otto ore, il gio
vane regista sperimentava per 
la prima volta. sul piano tecni-
co e su quello ideale, un tipn 
di teatro epico documentaristi-
co, del quale sarebbe stato 
escmpio cospicuo la « rivista di 
battagliav Trotz alledem! (1925) 
« enorme montaggio — cosi lo 
definiva lo stesso Piscator nel 
suo fondamentale testo II teatro 
politico, del '29 — di discorsi 
autentici, arficoli, ritagli di 
giornali, appelli. manifestini. 
fotografie e film della guerra 
e della rivoluzione. di perso
naggi e di scene storiche >. Do
po al/re notevoli quanto di-
scusse edizioni di opere d'atdo-
re (come t classici Mnsnndieri 
di Schiller, nel '26), Piscator 
ruppe con la Volksbuehne, per 
la quale lavorava, e creo un 
propria teatro, inaugurato nel 
settembre del 1927 con Oppla. 
noi viviamo rielfo scrittore 
espressionista Ernst Toller: se-
gut la « prima assoluta » d'un 
monumentale spettacolo sulla 
rivoluzione sovietica (alleslito 
nel decennale di essa) e, nel 
gennaio del 1928, Le avventure 
del buon soldato Schwejk. ridu
zione del celebre romanzo sati-
rico e pacifista di Jaroslav 
Hasek. cui diede la sua impron-
ta personale, nel quadro d'un 
lavoro callettivo con altri scrit-
tori, Bertolt Brecht, mentre la 
componente figurativa era sot-
tdlineata dall'apporto di Georg 
Grosz in veste rfi sceno-
grafo. F« un successo straordi-
nario, disperso tuttavia in par
te (almeno dal punto di vista 
finanziario) nelle successive 
realizzazioni della Piscator-
buehne e del teatrostudio ad 
essa collegato. Le regie di Pi
scator mostravano sempre, co
munque, le tracce d'un impe
gno civile cost chiaro e pro-
grammatico, che le reazioni 
degli ambienti conservatori e 
del nazismo incipiente si fe-
cero, per contrapposto. sempre 
piii aspre. 

Nel '31 Piscator ando in 
URSS, e diresse il suo unico 
film (ma del cinema egli si era 
servito spesso, a complemenlo 
dialettico dell'azione teatrale): 
La rivolta dei peseatorj di San
ta Barbara, da un racconto di 
Anna Seghers. E in URSS si 
troro quando Hitler prese il 
potcrc. Di qui comincia I'esilio 
dell'antifascista Piscator. il 
quale successivamente si stabi-
lisce a Parigi, poi. alia nipilia 
della seconda guerra mondia
le. a Neio York, dove fonda e 
dirige una scuola d'arte dram
matica. € The Dramatic Work
shop *. che allesti spettacoli 
sperimentali. e dalla quale usci-
rono il commediografo Tennes
see Williams e I'attore Marlon 
Brando. 

Nel 1951. Encin Piscator 
rientrn in patria. In diverse cit
ta della Germania occidentale 
(ma anche in Srizzera. in Olan-
da. in Francia) il nome presti-
gioso del regista apparre di 
nuovo sui cartellani: diresse 
opere di llnchiraldcr. 1<essing. 
Buchner. Shaw. Pirandello, una 
sua imponente riduzione del ca-
polaroro tolstoiano Guerra e 
pace CI955), il Requiem per 
una monaca di Faulkner (stes
so anno), Bicdermann e gli in-
cendiari di Max Frisch (19S9). 
I sequestrati d'AHona di Sartre 
(I960). Fu in Italia, nel '63. al 
Maggio finrentino. per curare 
la regia dei Masnadieri di Ver
di (tralti, com'e noto. dalla 

tragedia schilleriana). Ma t 
principi teorici e gli orienta-
menti pralici che avevano ca-
ratterizzato il < feolro politico > 
fonjarono a farsi evidenti so-
prattutto nella messinscena del 
Vicario (prima d'una lunga se
rie. accompagnata dalle ben 
note polemiche) e in quella, re
cente, deM'Inchiesta di Peter 
Weiss, il « pocma-processo > in 
undid canti, attraverso il qua
le autore e regista panevano 
sotto accusa la coscienza tede-
sea, suscitando dinanzi agli oc-
chi del pubblico il realistico 
spettro delle vittime dei lager. 

II destino ha voluto che Die 
Ermittlung fosse un po' il le-
stamento di Piscator, di questo 
«artista della passione politi
ca — come ha detto ieri una 
voce non sosoetta, il vice sin-
daco di Bcrlino ovest — die 
coiifribm a rifare del teatro 
una istituzione morale, nel ve
ra senso della parola ». 

Tolto il veto 
della censura 
a « Cronache 
delMtalietta » 

« Cronache dell'Italietta * e an-
dato in scena ieri sera al Teatro 
dei Satiri di Roma. 

Le protestc che avevano trova-
to nei giorni scorsi una larga 
eco su tutta la stampa hanno 
avuto quindi il loro effetto: in 
sede di appello la commissione 
di censura e stata costretta a 
toglicic il veto alio spettacolo 
di Ghigo Do Chiara e Manri/io 
Coslanzo. al quale e stata impo 
sta soltanto la modifica di una 
battuta. 

le prime_ 
Teatro 

Cronache 
delMtalietta 

La compagnia dei « Libertyni » 
— composta di Franco Bisazza. 
Vittoria Dal Verme. Duilio Del 
Prete. Pino Ferrara. Andreina 
Ferrari. Rita Forzano e Corrado 
Olmi — ha presentato due tempi 
di Cronache dell'Italietta. rac-
coltc da Ghigo De Chiara e Mau-
rizio Costanzo. Questo collape 6 
costituito da una fccelta di docu-
menti. tra lospiritoso e il se-
rioso, collocabili tra 1'inizio del 
secolo e € il Piave mormoro >, 
che avrebbero dovuto ris|iecchia-
re e «verificare» le idiozie di 
quella classe dirigente borghese. 
la quale avrebbe poi spalancato le 
braccia al fascismo. Le filastroc-
che comiKHigono il quadro «ca-
barcttistico » della Belle E\w<iuc 
sono state montate con le firme di 
Trilussa. Gandolin, Maldacea. 
Ragazzoni e altri. tutti piu o 
meno contro il « sistema >. Com
pare anche la lirma di Gaio Fra-
tini. autore di una parodia vocalc 
su Elconora Duse. Ma piu che 
d'uno s|K?ttacolo di cabaret, con 
i nessi e connessi specifici che 
una tale « formula » sottintenric. 
si e trattato di una < Iettura ani-
mata » — era poi questa Tin-
tenzione degli organizzatori — con 
scmplici accenni a una vaga a-
zione scenica, che avrebbe certo 
ravvivato le < cronache ». 

E" evidente che i limiti delle 
< cronache » sono da ricercarsi 
proprio in tale impostazione. Ma. 
comunque. lo spettacolo. anche 
se sovente uggioso e spento. ha 
avuto i suoi accenti migliori nel 
secondo tempo, ed e stato rcahz-
zato con un certo gusto (forse 
troppo ricercato e nel contempo 
castigato). merito. questo. parti-
colarc degli attori. tra i quali 
si e distinto Duilio Del Prete. con 
Ic sue note qua lit a comunicative. 

Ma la Belle Epoque e rimasta 
tale nello spettacolo. cioe non e 
dnenuta il * pretrsto ». come era 
nolle intcn/ioni di De Chiara e 
Costanzo. per ritrovarc < la chia-
ve di atteggiamenti pcrmanenti 
drlla moralita italiana >. Tutto 
e rimaMo r^ummificato nel tem
po dei nostri nonni. Gli agganci. 
politici e di costume, con la con-
Jerr.poraneita <i «w»o rilevati ine-
sistenti. con la conseguente as-
senza di un reale spirito satirico 
e cntico. Tuttavia. la serata ha 
riscos50 \m buon successo; non 
certo fra i giovani. comunque. Si 
replica. 

vice 

controcanale 
Da Wilson a Zeno 
Abbiamo criticato nelle scor-

se settimane la non felice col-
locazione che i programmisti 
hanno riservato alia riduzio
ne televisiva del romanzo di 
Svevo La coscienza di Zeno. 
Ieri sera, ci sembra. hanno 
trovato una conferma n»icoro 
piu chiara che per il passato, 
I telespettaiori, infatti, sono 
stati costretti a scegliere tra 
iultima puntata della Coscien
za di Zeno e il servizio di 
grande attualita sulle clezioni 
iHfllcsi. Una scelta qimnfo mai 
imbarazzantc, che ha obbliga-
to anche noi a dividerci tra 
il primo e il secondo canale, 
assistendo prima nlla corri-
spondenza di Telmon e poi 
all'ultima parte dello spettaco
lo diretto da D'Anza. 

I 500 giorni di Wilson, que
sto il titolo del servizio di Tel
mon. ci e parso inferiore ad 
altri documentari del gencre 
offertici, in analoghe occasio-
ni. dalla TV (ne ricordiamo 
uno, ottimo, di Tito De Ste-
fano prima delle preccdenti 
elczioni inglesi). lncerto tra 
la radiagrafia della .s'i/t(a2i'oiie 
in Gran Bretayna alia riflilia 
del voto, V approfondimento 
dei suoi aspetti attraverso la 
raccolta di immagiui c di opi-
m'oHi direttc. di dati e di no
tizie, e il commento palilico 
personale. nel quale i suoi giu-
dizi finivana per sovrapporsi 
troppo spesso al materiale do 
cumvntario. Telmon ci ha dato 
un panorama piuttosto from 
mentario c, nel complesso. pri-
vo di autentica vivacita gior-
nalistica. pur n c I V evidente 
sforzo di non tralasciare nes
suno dei problcmi sul tappcto. 

Ejjicaci ci sono parsi, in par-
ticolare, il montaggio « in con-
traddittorio > delle dichiarazio-
ni di Wilson e di Ueath, e le 
sequenze ftnali, « in diretta ». 
dei comizi dei due leaders. Ma 
ecco. in qucste ultime sequen
ze, ad csempio, d stato un er-
rare (un errore volontario?) 
quello di non tradurre le in-
terruzioni a Wilson come si e 
fatto con quelle a Heath: at
traverso la registrazione tra-
dotta di quel comizio, infatti, i 
telespettatori italiani avrebbe

ro potuto meglio cogliere dal 
vivo i motivi e i modi di certo 
scontento che, evidentemente. 
circonda i Iabitrisfi. 
• In generate, del resto, Tel
mon non ha sempre sottoposto 
a una verifica critica la poli
tica del governo laburista e le 
attuali posizioni di Wilson: a 
folic, diremmo, si e piuttosto 
preoccupato di difenderle con 
I'occhio alia situatione italia
na. Tipica la parte dedicata al
ia politica dei redditi e agli 
scioperi: le difficolta dell'una 
e il succedersi degli altri, e il 
fennmeno degli scioperi * non 
n//icjali > non sono stati analiz-
zati cercando di risalire alle 
radici: si e lasciato. anzi, che 
JIM .sindacalisfa parlasse di 
« infiltraziani » comtiniste nei 
sindacati e ci si e fermati 11. 
Perche, a questo punto, non an-
dare a pnrlare con i larorato-
ri, non farci sentire la voce 
di questi « infiltrati * (come ti 
c fatto, e con efficaci miilfn-
ti. a proposito della questione 
razziale, interropando il giova
ne giamaicann)? Tra I'nKro, 
correttczza rolera che. a que
sto punto. si desse la parola 
anche ai comunisti, che que-
st'anna presentano oltre cin-
quanta candidati. che hanno as-
sunto nuove e interessanti posi
zioni, c che. in questo modo. in-
vecc, snno stati citati .solfnnfo 
come » facinarosi •». Vorrcmmo 
dire anche che il criterio di 
scelta delle persone da inter-
vistare non pun essere quello 
della loro conoscenza dell'ita-
liano: sentire l'opinione di altri 
sindacalisti. oltre quella del si-
gnor Bagnani, sarebbe stato as 
sai utile, vislc anche le rcccn-
tissimc posizioni prese dalle 
Trade Unions proprio sulfa po-
Jifica dei redditi e sui rapporti 
tra governo e sindacati. 

La parte finale della Coscirn-
7i\ di Zono ci c scmbrata al 
livella delle altre. particolar-
mente nel bellissimo, profetico 
monologo finale, che Lionello 
ha recitato con grande mac-
stria « resistendo •» stranrdina-
riamente bene al fuoco del pri
mo piano. Ma dell'esperienza 
caslituita da questo breve tele-
romanzo converra tornare a 
parlare in modo piu dlsteso. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONS f 

8,30 TELESCUOLA 
17,00 IL TUO DOMANI - Rubrica di informazioni e suggerimenti 

ai giovani 
17,30 LA TV DEI RAGAZZI: «Giramondo» 
18,30 NON E' MAI TROPPO TARDI. 2. corso di istruzione popolare 
19,00 TELEGIORNALE della sera (prima edizione) - Gong 
19,15 QUATTROSTAGIONI, settimanaJe del produttore agncolo 
19,50 TELEGIORNALE SPORT - Tic-Tac - Segnale orario - Cro 

nache italiane - La giornata parlamentare - Arcobalenrf 
Previsioni del tempo 

20,30 TELEGIORNALE della sera (seconda edizione) - Carosello 
21,00 PALCOSCENICO MUSICALE - Cronache. della commedia 

musicale a cura di Angelo Frattini e Carlo Silva (quinta 
puntata): «America anni cinquanta». Regia di Carla Ra-
gionien 

22,05 TRIBUNA POLITICA, a cura di Jader Jacobelli. Dibattito 
fra il PSI e il PLL Al termine: 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 ' 
21,00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 CORDIALMENTE, settimanale di corrispondenza e dialogo 

con il pubblico a cura di Vittorio Bonicelli 
22,00 LA FIERA DEI SOGNI - Trasmissione a premi presentata 

da Mike Bongiorno 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 10, 
12, 13. 15, 17, 20, 23; 6,30: Corso 
di lingua francese: 7.10: Alma-
nacco • Musiche del mattino • 
II favolista - Ieri aJ Parlamen-
to: 8,30: II nostro buongiorno: 
8,45: Interradio: 9,05: l*a fiera 
delle vanila: 9,10: Fogli d'al-
buin: 9,35: L'Avvocato di tutti; 
9.45: Canzoni. canzoni: 10.05: 
Antologia openstica; 10,30: 
L'Antenna; 11: Cronaca mini
ma; 11,10: Musicisti italiani 
del nostro secolo: 12,05: Gli 
amici delle 12; 12,20: Arlec-
chino; 12^0: Zig Zag; 12^5: Chi 
vuol esser lieto... 13,15: Caril
lon: 13,18: Punto e virgola; 
13,30: Appuntamento con Clau-
dio Villa; 13,5S: Giorno per 
giorno; 15.15: Taccuiqo musi-
cale; 15.30: I nostri successi; 
14: Programma per i ragazzi: 
L'album delle figurine: 16.30: 
Conversazioni per la Quaresi-
ma; 16,45: II topo in discoteca; 
17,25: l-e quattro stagioni: 18: 
La comuni t a umana: 18,10: 
Gallena del melodramma; 
18^0: Sui nostri mercali; 18^5: 
Piccolo concerto: 19.10: Crona
che del lavoro italiano: 19,20: 
Gente del noMro tempo: 19,30: 
Motivt in giostra; 1943: Una 
canzone al giomo: 20,20: Ap-
plau.'i a...; 20.2S: II concerto 

di domani: 2040: Tropirana; 
21: Concerto del piamsta Ale
xander Uninsky: 71,45: Orche
stra diretta da Ettore Ballotta; 
22: Tnbuna politica. 

SECONDO 
Giornale radio: ore 8,30, 9,30. 

10^0. 11.30. 12,15, 13^0, 14.30. 

15.30. 16,30, 17.30, 18,30, 19.30, 
21.30, 22,30; 7,30: Musiche del 
mattino: 8,25: Buon viaggio; 
8,35: Concertino; 9.3S: Saluti 
da... - La prima e lultima; 
10,35: Le nuove canzoni ita
liane; 11: II mondo di lei; 11,05: 
Iluonumore in musica: 11,25: 
II brillante: 11.35: 11 moscone; 
11,40: Per sola orchestra; It: 
Itincrario romantico; 13: L'ap-' 
puntamento delle 13; 14: Voci 
alia ribalta; 14,45: Nnvita di-
scografiche: 15: Momento mu
sicale; 15,15: Ruote e mot or i; 
15,35: Concerto in mmiatura; 
16: Rapsodia; 16,35: Panora
ma: 17,15: Tastiera internazio-
nale; 17^5: Buon viaggio; 
17.35: Non tutto ma dt tutto: 
17,45: Radtosalotto: La signora 
di Riondino: 18,25: Sui nostri 
mercati; 18,35: Classe unica: 
18^0: 1 vostn prerenti; 19^3: 
ZigZag; 19^0: Punto e vir
gola; 20: Ciak; 20,30: Musica 
folklonstica nazionale; 21: Lt 
grandi stagioni d'opera; 21,48: 
Musica nella sera; 22,15: L'a»-
golo del jazz" 

TERZO 
18.30: La Rassegna: Cinema; 

18 45: Benedetto Marcello, 19: 
Bibhograrie rationale; II ma-
niensmo nell'arte; 19,38: Con
certo di ogni sera: 20,30: Ri-
vihta delle nvistc; 20,40: Fran
cesco Antonio Bonporti - Giu
seppe Torelh: 21: II Giorna)« 
del Terzo: 21.20: Costume: 
21.30: Luigi Dallapiccola; 21 
e 15: La letteratura araba. og
gi: 22.4S: Orsa minore: La mu
sica. oggi. 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 

cove . 
PLAVOtOE^ 
PIOELU1-


