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CANNES 
< . • • 

Un samurai pavido nel 
giapponese Harakiri > 

II film-spada di Kobaiasci mette sotto accusa il codice delle leggi feudali 
giapponesi — La storia di un qdulterio in una modesta pellicola ungherese 

Le prime: cinema 

'lnfanzia 
di Ivan 

j f g r 

CANNES — L'attrice giapponese AAaki No-

riko e a Cannes come componente della 

delegazione del suo paese. Nella foto e a 

passeggio con Ugo Tognazzi lungo un molo 

del porto 

Dal nostro inviato 
' • ' CANNES. 15 

I maestri Mizoguci e Kuro
sawa avevano dato I'esempio e 
i loro nngliori allievi non man-
cano, otwi tanto. di portarc 
qualche fiera stoccata al mito 
del samurai II secolo preferito 
e U diciassettesimo. quello m 
Cui Vistituzione cominciu a tra-
bullare. Cost Kobuiasci ci rac-
conta una storia che neyh ar-
chwi della famiglia lyl <? docu-
mentata ben diversamente. La 
verita e ri&tabilita e rtpocnsia 
del signori feudali messa a nu. 
do Per un film-spada di gran-
de costo, come Harakiri, e un 
rifiiltato abbastanza inatfeso: si 
vede che anche in Giappone la 
acnte comincia a rinsavirc (Ab-
biamo poi appurato che il Utolo 
Seppuku non e che la vcrtwnc 
mode ma del termine Harakiri, 
che -da JIOI e ormai demode » 
ci ha spiegato un giapponese; 
e dovrebbe essere, anche que-
sto. un buon segno) 

Per situare storicamente il 
film, bisogna camprendcre la 
differenza tra il samurai e U 
romn U primo. diciamo cosi. 
e il - cavalier servente • icon le 
armi. si capisce)t j | secondo il 
» cavaUere errante ». decaduto. 
il guerriero che non ha pin un 
signore (sciogun) cui offrirc la 
spada Quando, nel Seiernto. il 
signore venwa destttuito. i sa
murai al suo servizio cadevano 
in esfrema pouertfi; e alcuni di 
e*si, piuttosto che morire nel-
I'indigenza. preferivano farsi il 
harakiri 

L'atto veniva compiuto con 
tuttc le regole: il ronin chiedeva 
ospitahtii prcsso un altro clan 
e si apriva il ventre, con due 
tagli in croc, alia presenza di 
Lolleghi pin fortunati di lui. che 
ammiravano impnssibilrnerife il 
sno stoicismo. e mettevano a 
ma disposizione qualche loro 
maestro d'armi per il colpo di 
grazia. C'erano, e vero. anche 
dei ronin senza coraugio e fcii-
za onore, j qnali facevano finta 
di annunciare il harakiri ma 
con la speranza di essere dis-
suasi e mayari ricompensati con 
una mancia. Ma di questo t'po 
di ronin non si pud occupare 
un film-spada. 

La vicenda narrata da Ko
baiasci e invece quella di una 
vendetta, che u fortissimo ronin 
protagonista c°mpie net nanar-
dz del clan che ha mfangato la 
memoria del vroprio genero:un 
giovane smcidatasi, tempo pri
ma, nelle condiciont descritte. 
Quest'ultimo aveva bensi chiesto 
qualche giorno di respiro. pri
ma di acemgersi alia cerimonia 
da lui stesso proposta; ma non 
per paura Disperato. aveva la 
moglie e il bambino morenti, e 
voleva rivederli un'ultima volta 
prima di morire. Senonche tre 
cavaUeri del clan, credendo in 
una sua vilta, lo avevano co-
stretto a uccidersi subiio. e 
nemmeno con la spada affilata 
dacciaio che si adopcrava in 
.similt circostanze (e che U po 
veraccio aveva dovuto vendere 
per sopperire ai bisognj della 
famiglia). bensi con quella di 
bambii che gli era rimasta, e 
che aveva reso I'operazione 
molto piii straziante. 

II film la ricostniisce. questa 
operazione, direttamente. in 
una scena che non risparmia 

L'opera-jazz di Krenelc al Maggio 

// sapore di un'epoca 
in Jonny suona per vol » 

Diefro il vago sorriso dei personaggi di questa commedia 
musicale, si scorge la stessa cupa espressione delle creature 
di Berg - Spettacolo eccellente, con la direzione orchestrate 

di Bartoletti e la regia di Squarzina 

Dalla nostra redazione ' 
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Con la rappresentazione di 
Jonny suona per voi di Ernst 
Krenek, che ha avuto luogo 
sTasera al Teatro dc'.la Pergola. 
il Maggio musicale ha offerto 
ai suoi ascoltatori la prima del
le opere di auton contempora-
nei previete nel cartellone Di-
c a m o gubito che e slata un'ese-
ciizione eccellente sotto ogni 
punto di vista: azione scenica e 
prestazione musicale hanno co-
stituito un tutto unico. assai 
bene armonizzato e teso sul 
f.lo di un contmuo sforzo in-
\entivo. che ha rct?o lo spetta
colo divertente. bnllante e pie-
no di buon gusto. 

La compodizione di Jonny 
suona per voi. opera-jazz in 
due atti sul libretto dello ste«-
so autore, risale a?li anni che 
ruotano intorno al 1925 Del ch-
m.i di quel tempo essa reea in 
se ovviamente ed inequivoca-
b.lmentc le tracce: ij vuoto 
pauroso e disincantato di una 
societa in crisi. che prcsso altn 
compos.tori come Schonberg, o 
Berg, ad oscmpio. assume for
me di allucinanti. ansoacioae 
r.iffigurazioni eonore. con Kre. 
rek trova la sua esprcv^ione 
mono inquietante forse. ma non 
mono sconcertante. in questa 
che pu6 essere defmita una 
commedia musicale. giaoehe 
Jonny h i tuttc le caratterkti-
eh« ctttrion (non inanca nep-

pure im finale scopertamente 
ottlmista) per sembrarc tale. 

Opera-jazz, abbiamo detto, e 
la d^finizione le ei attaglia per-
fettamente in quanto il - j a z z -
con le sue vane tendenze per-
mea di 6e l'atmosfera di rutta 
1'opera. La scrittura armonica 
rivela che il compositore ha 
assimilato ed ha saputo far sue 
tutte le risorse che la tecnica 
atonale gli ofiriva. Infatti per 
lo piti atonale si rivela il tes-
suto armomco di Jonny: e que
sto aspetto non solo ai man;fe-
ota nelle parti deH'orchestra 
normale. ma anche in quelle 
deH'orchestrina-jazz che agi^ce 
a se. creando cosl uno stretto 
rapporto di sottili. seducent: in-
terferenze tra Tuna e l'altra 
compazine La strumentazione 
e per lo piu essenziale e be n 
dosata. la linea melodica si at»-
teggia sovente ad una aperta 
cantabilita. talora in forma co
ol scoperta che traspare ch-.a-
ramente 1'atteggiamento polemi-
co di Krenek nei confront! di 
taluni aspetti miioicali tradizio. 
nali 

La vicenda per lo piti si svol-
ge neH'ambiente artificiale e un 
poco 6of«3ticato dei grandi al-
berghi internazionali: i vari 
protagonisti.' Max il musiciita 
mtroverso e tormentato. Anita 
la cantantp amata da lui. Jon
ny l'intraprondonte jazzista ne
gro. il violinista Daniello e co
sl tutti gli altri rapprc^entano, 

chi piu chi mono, il simbolo 
delFepoca in cui vivono Sono 
personaggi che sotto l'ombra 
ironica nascondono una loro im-
oronta drammatica: e ci sem-
bra di poter affermar** che non 
e'e poi tanta differenza tra il 
gornso istereopatico che anima 
i volti dei personaggi d; Kre
nek e le occhiaie paurose che 
si scorgono sui volti di coloro 
che agiscono ad eeemp.o nel-
Topera di Berg 

Come gia abblamo detto. l'e-
secuzione di Jonny suona per 
roi e stata ad alto livello Bru
no Bartoletti ha tenuto salda-
mente. con mano maestra e con 
grande penzia. le Ma di tutto 
lo spettacolo Lii'mi Squarzina 
ha messo in riaalto. con una 
regia raffinata e puntuale. la 
compleesa psicologia dei perso
naggi. conferendo a tutta l'azio-
ne un notevole interesse. che 
non e mai venuto meno I var. 
interpreti — Alvino Misciano. 
Eugenia Rntti. Renato Cesari. 
Giorgio Giorgetti. Edith Mar-
telij — hanno saputo restttuire 
ciascuno la propria parte con 
vivace appropnatezza di accen-
ti Ottimo il coro diretto da 
Adolfo Fanfani. Congrue ed 
efficaci lc scene di Gianni Po-
lidori Mossa e di buon gusto la 
coreografia di Nives Poli. Mol
to curato ralle^timento scenico 
di Piero Caliterna 

Antonio Mazzoni 

certamente I'orrore e alia quale 
gran parte del pubblico non ha 
retto, manifestando il propria 
disvsenso E, certo. neanche noi 
oofremmo affermare che si trat. 
U di una scena delicata o ispi-
rata at buon gusto Essa e pro-
babilmente utile, perd. per lo 
spettatore giupponese, e in ogni 
ca^o coftituisce un'abilp pre 
messa drammatica. perche ora 
ti troviamo di fronte al prota
gonista. il suocero della vittima. 
che minaccia per tutto il film 
di compiere it medesimo atto 

Dopo oltre due ore di proie-
zione. /mini per compierlo. a 
sua volta: ma dopo aver ven-
dnto curissima la velle e non 
senza aver ' prima fatto in-
goiare al clan lyi tutta la 
verita E la verita e che i tre 
samurai che lui ha appositamen-
te chiesto come asststenti per il 
colpo di grazia (gli stesst che 
avevano riftutato la clemenza 
al genero e che gli avevano 
beffardamente riportato il ca 
davere). non sono ora assenti 
perche malati. come hanno di-
chiarato, ma perche «disono. 
rati '. E disonorati da lui me
desimo, il /ormidabije yecchio 
che non prendeva la spada in 
mano da almeno sedici anni. e 
che in singolar tenzone, Vuno 
dopo Valtro, aveva saputo far 
di piu che ammazzarli: It aveva 
privati del loro segno di super-
bia guemera, reddendo dalle 
cime delle loro teste lo chignon 
caratteristico del samurai 

Ma il capo del clan non pud 
permettere che questa nvela-
zione trapeli ull'esterno: per 
cui nelle cronache del tempo si 
legge che il vecchio era pazzo 
ed era morto in un tentativo di 
ribellione, mentre si tace di 
tutto cid che aurebbe potuto 
recare pregiudizio e m/amja al 

clan lui: In crudelta contra-
riu a] codice d'onore. fincapa-
cita dei iiioj unerrieri di ucci-
dere Vospite (che infutti riesce 
a sHicidarsi. come uveva pro-
messo. dop0 avcrne elimmati 
parecchi), e le strane morti dei 
tre samurai rimasti senza chi
gnon 

Naturalmente Harakiri e un 
film d'avventure, e abusa sia 
dei colpi di scena, sia della fie-
rczza e tnvincibilita dell'eroe. 
Tuttavia non e nn'opera banal-
menfc spcrfacolare. e non sol-
tanto perche e uolufamcnte ri-
dotta a pochi personaggi, ma 
soprattutto perche la sua inten-
zione dichiarata. e in gran par
te risolta. e quella dj dimostra 
re la mostruosita delle leggi 
feudali * e del mito dell'onore 
costruito sulla violenza e la 
menzogna. L'inflessibile ronin 
di Kobaiasci e un uomo illu-
minato. it quale capisce benis-
simo I'impossibilitd di convm-
cere un clan di samurai col ra-
pionamento: lo smaschera, per-
cid. con gli atti. e con quella 
che da noi si dice la legge del 
taglione. E il film, per quanto 
denso di sciabolate e di sangue, 
ha un risvolto ironico che ne 
salva la nobilta. e che lo fa cre-
scere d'interesse a mano a ma-
no che procede verso il finale 
fermamente demistificatorio. 

Se Masaki Kobaiasci — di cui 
si ride a Venezia e poi, in una 
edizione ridottu, anche sugli 
schermi italiani normali il film 
ant i-militarist a Ne=sun amore 
e piu grande — esprimc con 
chiarezza un'idca non troppo 
nuova, il reg'ista del film unghe 
rese proiettato in serata, in
vece, ha forse idee p'u moderne 
ma e certo che non le sa espri-
mere con altrettanta efficacia e 
comprensibilita. Autore di Una 
strada come si deve. Taras 
Fejer non va confuso con quel-
Vlmre Feher che nel 1957 pre-
sentb all'lnformatica veneziana 
una vicenda d'anjore ncca di 
sicuro lirismo: Libera uscita. 
La protagonista. Margit Bara. 
una bella bruna che sconvolse 
gli americani apparendo nuda 
nel drammone La casa sotto le 
rocce premiato al Festival di 
San Francisco, e perd la stessa 
nei due Jilm. 

In una citta di provmcia, essa 
e la moglie dell'ingegnere in 
capo di una fabbrica, molto oc-
cupato nel suo lavoro e molto 
soddisfatto di se. Invece la don
na, sola nella bella villetta che 
il marito le ha allestito. e tut-
Valtro che felice: ex operaia 
tesstle. sente anzi che le sue 
giornate sono completamente 
cuote. 

Dj cid s'acrorpe subifo un 
amtco del marito. anche lui in-
gcgnere. ma di Budapest, e ca-
pitato li per sottoporre un suo 
progetto E se ne accorge per
che. sia pure per ragioni diver
ge (viaggia infatti molto. allon-
tanandosi spesso dalla moglie e 
dai ftgh). lui stesso e scon-
tento come lei. 

I due trascorrono la notte 
msieme. in una camera d'al-
bergo Ma reagiscono in modo 
opposto all'avventura La don
na ne sente la banalita. la pre-
carieta. e trova la forza per 
staccarsi da\ marito e dal-
Vamante e ritornare al IQVOTO 
Al contrario I'uomo. tomato in 
famiglia. chiede alia propria 
moglie se si sente sola e infe-
lice quando lui e astente: lei 
ritponde di no. ed egli ne de
duce. probabilmente. che la 
matta era Valtra. 

II problema che il film af-
fronta e dnnque quello deH'im-
borahesimenfo. cwi la protaao-
msta reagisce. mentre le altre 
donne che appaiono nella vi
cenda sembrano adagiarvisi 
senza crisi Purtroppo. perd. la 
dimostrazione che ne da u re
gistry. sia sul piano psicoloqico 
che su quello narrativo. lascia 
troppo nel capo cerfi sfondi e 
certe ragioni. eh'era indtspensa-
bile chiarire. Donde la lentezza 
e anche la gratuita delle aziom, 
e una criflra son'ale. tntfo som-
mato. molto a ftor di pflle. 

Ugo Casiraghi 

L'in/ansia di Ivan giunge sui 
nostri schermi a piu di otto 
mesi da che gli fu conferito il 
Leone d'oro veneziano ( l 'e i 
aequo toccd a Cronaca fami-
Uare), e a una distanza poco 
mlnoro dalle polemiche appas-
sionate cui diede autorevolmen-
te inizio Jean-Paul Sartre, at-
traverso la sua nota lettera a 
I'Unitd. Ed 6 davvero un' pec-
cato che a quest'opera insolita, 
singolare. stimolante del giova
ne regista sovietico Andrei Tar-
kovski sia stato riservato, dal
la miopia dei noleggiatori e de-
uli esercenti, lo scorcio conclu
sive dell'annata cinematografl-
ca, allorche, quasi fatalmente, 
l'intensith della partecipazione 
del pubblico. anche il piO qua-
liflcato. tende a scomare 

I lettori conoscono gia il te-
ma deM'lnfanzia di Ivan: b la 
guerra. intesa ' come violenza 
non soltanto flsica, ma anche 
morale; la guerra che rispar
mia tnlvolta i corpi. ma sempre 
uccide. o mortalmente ferisce, 
le .mime Ivan e un ragazzo sui 
dodici anni* ha visto perire sua 
madre. ha visto il massacro e la 
distruzione del suo villaggio. 
ha peregrinato in un paesaggio 
d'incubo. flnche e stato raccol-
to amorevolmente da alcuni sol-
dati e ufflciah dell'Armata ros-
sa Egli conipie missioni con 
loro e per loro. si nfiuta di 
tornare a scuola. nelle retro-
vie. e insomma del tutto im-
merso m una dimensioiio d: 
sangue e di strasie Gli altri si 
adattano alia temperie bellica 
come a una cruda necessita, vi
vono nel ricordo e nella spe
ranza della pace* per Ivan, la 
guerra e diventata Tunica real-
ta- possibile. un coltello e il suo 
giocattolo, la notte il suo re
gno. Soltanto nei sogni del fan-
ciullo affiora 1'innocenza, un 
mondo luminoso e affettuoso. 
calore e sorriso negati alia du
ra vesjlia. Ed e in un sogno 
siffatto che. splendidamente, la 
immagine di Ivan prende com-
miato da noi, quando lo sa-
premo ormai morto. impiccato 
dai tedeschi dopo esser stato 
fatto prigioniero durante Te
st rema delle sue imprese. 

Tarkovski sembra differen-
ziarsi piuttosto nettamente da-
gli auton delle generazioni piii 
recenti che. come lui. sono ve-
nuti alia ribalta lielTuitimo lu-
stro in URSS: non tanto a una 
positiva rivalutazione di anti-
chi sentimenti radicati nelTuo-
mo. egli tende (come fa. in 
certa misura e con alterni ri-
sultati, Ciukhrai), quanto alia 
loro dolorosa spenmentazione 
nel chiuso e nel buio di uno 
stato scisso e difforme, di quel 
terrestre inferno che e la guer
ra. qualsiasi guerra. anche la 
piu giusta: cio spiega. oltre tut
to. la oggettiva congeniality av-
vertita cosi sensibilmente, e co-
si acutamente espressa da Sar
tre, col mondo dello scrittore 
e filosofo francese. Ma Tar
kovski — sottolinea a ragione 
Sartre — e profondamente rus-
so: anche Dostoievski lo era. 
potremmo aggiungere, e ricor-
dare che il concetto stesso del
la irredimibilita delle sofferen-
ze pur di tin solo individuo of-
feso a torto e fondamentalmen-
te dostoievskiano. Il discorso, 
tuttavia, ci porterebbe lontano, 
e basti averlo accennato. giac-
che sulTappartenenza di Tar
kovski alia cultura nazionale 
del suo paese non dovrebbero 
sussistere eccessive perplessita. 
Cosi come non dovrebbero sus-
sisterne sulla piena legittimita 
problematica e ideologica della 
sua opera, scaturita nell'onda 
del nioto rinnovatore e libera
t o r del XX e del XXII Con-
gresso t , 

Piii articolato. e necessaria-
mente contrastato. diventa Te-
same delTesito artistico da ltd 
raggiunto; e cio proprio per la 
qualita e la novita degli inter
r o g a t e che Uinfanzia di Ivan 
pone alia coscienza di tutti, alia 
coscienza socialista in primo 
luogo La riconquista della for
ma. dopo un troppo lungo pe-
riodo di oscuramento d'ogni 
elaborazione creativa in tal 
senso. comporta rischi di errori 
e di sfasature. Non staremo 
dunque a contare pedantesca-
mente le arditezze a volte elu
sive cui si abbandona, in qual
che tratto. la macchina da pre-
sa. e che sono del resto com
pensate ad usura dai nitido vi-

ore di tante pagine. La ricerca 
stilistica di Tarkovski, se tiene 
conto (ma perche non dovreb
be- farlo?) di analoghe tenden
ze ed esperienze di paesi di-
versi. e tuttavia ben fondata 
in una salda ed autonoma ispi-
razione. C'e da osservare. sem-
mai. che mentre in tutti i mo-
menti nei quali appare Ivan il 
tono della regia e asciutto e vi-
brante. il elima alto e teso. il 

tempo - cinematografico fanta-
siosamente libero: nelle vicen-
de collaterali. che fanno da 
contrnppunto dialettico alia so-
litaria tragedia del ragazzo. la 
messa a fuoeo dei personaggi e 
delle situazioni e meno lucida: 
da cio nasce anche un sospetto 
di squilibrio narrativo. quasi 
che Taut ore avesse esitato a 
concentrare totalmente. nella 
figura lancinante di Ivan, il si-
gnificato profondo del dramma. 
Ma Tarkovski rivela gia. con 
chiara evidenza. una personali-
ta fuon del comune. una pene-
trante capacita di rappresenta
zione. oltre che una pndronan-
za ammirevole del mestiere. Fo-
tografato a meraviglia in bian
co e nero. collocato in una sce-
nografia realistica. ma. insie-
me. potentemente allusiva. nel
la quale gli oggetti piu comuni 
assumono un tagliente valore di 
simbolo. il film e interpretato 
da un gruppo di attimi attori. 
plasticamente nspondenti ai lo
ro ruoh: su tutti sovrasta Kolia 
Burliaev. un Ivan magistrale. 
un volto non dimenticabile. -

ag. sa. 

Lo strano mondo 
del signor 
Mississipi 

Friedrich Durrcnmatt e Tau-
tore del soggctto e della sce-
neggiatura di questo film di
retto da Kurt Hoffmann e 
roalizzato in produzione asso-
ciata da cineasti clvetici e 
tedeschi occidenttli. In una 

amarissima corrosiv.i satira, 
pervasa da inesorabile pessi-
mismo vengono esposte le sin-
golari vicende di un gruppo 
di uomini poIltiiM' in un im-
maginario stato appTrtenente 
al «mondo cristiano», come 
afferma uno dei personaggi 
La storia fa perno su tre 
figure di primo piano: il si-
gnor Mississipi. procuratore di 
stato; Saint Claude, dirigente 
comunista che opera nella clan
destine a; Anastasia, moglie del 
primo Mississipi ha raggiunto 
il suo alto grado con un solo 
scopo quello di r«»staurare le 
spietatissime leggi che Dio tra-
mite Mose ed Aronne impose 
al popolo di Israele nel de-
serto del Sinai, II mondo e pre-
cipitnto in un abissoj di im-
moralita: bisogna colpire con 
la morte.'cosl come decreti ' la 
legge mosaica •« -̂ U immondi -. 
Mississipi applica questa leg
ge uccidendo la moglie ccl-
pevole di adulterio; al con-
tempo considera Tatto com
piuto come una contaminazione 
e si ' punisce • sposando una 
uxoncida, Anastasia. che ha 
avvelenato il marito che la 
tradiva. Entrambi si condan-
nano ad una lugubre esisten-
za, tenendo sempre presenti 
le cupe ragioni della loro unio-
ne Ma il fanatico sogno di 
Mississipi non si adempie: la 
sua abile macchinazione per 
far vara re una legge che re-
stauri le antiche leggi mosai-
che mette in spaventosa crisi 
il governo ' II • momento e 
buono per scatenare la rivo-
luzione preparata da Saint 
Claude Se Mississim vuole tra-
sformare il mondo applicando 
le leggi bibliche. questi \uo le 
cambiarlo con Tavvento del so-
cialismo Ma anche il piano di 
Saint Claude falltsce: dli uo
mini della conservazione ven
gono a patti con 1 rivoluzio-
nari piii moderati e !e istanze 
del popolo vengono eluse. ~ co
me sempre» commenta il film 
II nuovo governo «di coali-
zione» mette al bando Mis
sissipi. rinchiudendolo in un 
manicomio; Saint Claude viene 
soppresso dagli uomini stessi 
del suo partito perehe «pensa 
troppo »• Tutto va In ruina. an
che Tesistenza di un giovane 
medico che vede finire «nel 
ridicolo*' tutti i suoi atti di 
« cristiana bonta >» Chi si salva 
e Anastasia. Con Tnrtc della 
malafede ed offrendo. secondo 
le necessita. il suo corpo, tra-
dendo tutti. fa •< camera >• e di
venta la moglie del nuovo e 
piii potente primo ministro. 

Una visione del mondo. dun
que. di totale negizione nel film 
di Hoffmann e Diirrenmatt. II 
drammaturgo fa dire ad un 
personaggio: - « II cristianesimo 
e diventato una farsa in Occi-
dente, e il comunismo una far
sa alTEst". Diirrenmatt non 
disconosce i valori del socia-
lismo. sembra anzi il contra
rio: non muove la sua cruda 
polemica contro il cristianesi
mo. non attacca le idee, ma 
gli uomini incapnei — a suo 
a w i s o — di darsi la giusta leg
ge Si cade cosl nella eontrad-
dizione insita in ogni visione 
totalmente negativa del mon
do. Chi nega tutto. nega anche 
se stesso. la stessa sua oonce-
zione della realta. Se si accet-
tassero le idee di Durrenmatt 
potremmo anche chiederci a 
che serva un film come questo 
e chi possa accettare il suo 
messaggio 

6 e non-si pub, dunque. con-
sentire con il pessimismo del 
film, d'altra parte lo spettatore 
si imbatte in un'opera cinetna-
tografica di alto livello stilisti-
co e di straordimria espres
sione drammatica. Mai un cedi-
mento. mai una stagnazione: e 
una materia , cinematogrnfica 
densissima in ogni suo elemen-
to formale e di contenuto. co-
stellata di potenti ritratti uma-
ni. Stupendi gli attori: E O. 
Haese. Johanna von Kocziam. 
Martin Held. Charles Regnier. 
Hansjorg Felmy. Bianco e nero 

Rif if i a Tokio 
II fdm ricorda il famoso 

R'/'/i: cerca di creare un clima 
desolato. una galleria di uomini 
finiti. che hanno come ultimo 
appiglio per la loro esistenza 
Tillusione di conquistare la ric-
chezza con un atto criminoso. 
la rapina. La ricchezza dovreb
be rappresentare. ©er ciascuno 
di eesi. Tunica evoita alia-pro
pria vita. A differenza del film 
di Dassin. teso in un disperato 
pessimismo. questo di Jacques 
Deroy offre personaggi dai 
tratti convenzionali, cosl come 
le situazioni e gli sviluppi ri-
cordnno momenti gia abbon-
dantementc 6fruttati in altre 
opere cinematografiche. M a se 
desolazione e pessimismo sono 
procalamati e non espressi. ee 
l'atmosfera e gelida. il film ha 
i suoi aspetti awincenti graz'.e 
ad una abile tecnica narrativa. 

La vicenda si impemia so
prattutto sulla laboriosa e me-
todica preparazione di una ra
pina ad una banca di Tokio. 
attrezzata con un imponentc 
sistema elettronico per la pre-
venzione dei colpi criminosi 
Il capo della banda, un fran-
cese. famoso ladro di gioielli. 
assolda un geniale, ma misco-
nosciuto fisico per scompagi-
nare Tattrezzatura che munisce 
la banca. Il piano studiato ac-
curatamente trova, invece, il 
suo massimo ostacolo in un'al-
tra banda di criminali. Questi, 
prima ancora che il colpo sia 
effettuato. distruggono in uno 
stillicidio sanguinoso quasi Tin. 
tero gruppo rivale. La rapina 
verra messa, tuttaVia. in atto: 
tutto sembrera fatto ma aU'ul-
timo momento un fatto impre-
vedibile provochera un osito 
amarissimo. 

Charles Vanel. la ' polacca 
Barbara Lass, Karl Boehm. Mi
chel Vitold svolgono le loro 
parti con intelligente recitazio-
nc. Bianco e nero 

vice 

Le rose di Donegani 
Due sono stati ieri i « pezzi > p iu intcrcssanti, 

per vcrsi opposti , di A lmanacco . II primo e stato 
quello dedicato alia tradizione popolare dei Maggi, 
rappresentazioni dedicate a celebrare nelle cam-
pagnc la primavera. Ci pare che il filone delle 

* tradizioni popolari sia nuouo, o quasi, per Alma-
'nacco: ed e un filone ricco, che offre ampiu materia 
aali organizzatori del scttimanule. Ecco una via 
attravcrso la quale e possibi le ampliarc la cono-
seenza delle varie regioni italiane, delle usanze del 
popolo, della sua storia anche ' ' , 
• - Lc tradizioni popolari rivelano sempre esigenzc 

•. <• spcranze della gente che le ha elaborate: indi-
candone le radici e lc ragioni, si possono anche 
scoprire i significati di costumi che ancora oqgi 

' permangono e magari sembrano soltanto inutill 
Jorme. *• • * -

La illustrazione dei Maggi futta ieri sera a curu 
di Pnolo Toschi, non ha molto approfondito i si
gnificati sociali e culturali di questa tradizinnc E' 
stata perd chiara e si e servita anche di una scelta 
di testi original: che Giancarlo Sbragia ha letto 
tfficacementc. Ma, forse, sarebbe stato possibile, 
se non altro, darci qualche scorcio piii ampio dai 
vero: ricordiamo di aver visto, qualche anno fa, al 
cinema, un documentario sull'argomento. 

L'altro « pezzo > e stato quello della rubricn 
Personaggi , dedicato a Guido Donega.ii Dure un 
ritratto del creatorc della Montccatim era una buona 
idea, poss ibi le di intcrcssanti sviluppi: sappiamo 
bene quanto il grande monopolio chimico abbia 
contato lungo la storia italiana degli ultimi cin-
qnant'anni (c conti ancora ogqi). 

Dunque, il ritratto di colui che lo diresse pro
prio nel periodo della sua giguntescu espansione, 
coincisa con gli anni del fascismo, poteva essere 
almeno altrcttanto interessante della biografia di 
un condottiero, di uno scienziato, di un grande 
uomo politico. A patto. perd, che questo ritratto 
fosse impostato sul rapporto fra Donegani. la c sun > 
iWpnfccafini e la societa italiana: la vita privata di 
Donegani, infatti, intercssa assai poco, visto anche 
che, come ci ha confermato ieri sera il servizio di 
Almanacco . essa ofjriva assai pochi spunti. 

Senonche. il ritratto tracciato da Passalacqun 
non solo si e attenuto strettamente proprio alia 
dimensioite privatu della vita di Donegani, ma e 
stato anche condotto in chiave talmente aqiogrnfica 
da risultare addirittura servile. Nemmeno nel pa-

- diqlione della Montecatini alia Fiera di MUano si 
• era giunti a tanto. Per esaltarc Donegani tutto c 

stato tentato: dall'immagine delle rose nel suo 
studio, alia piena esaltazione della « bnffn.g'ia del 
grano» fascista. alle dichiarazioni «commosse e 
reverently degli attuali dirigenti della Montecatini. 

1 Donegani lavorava da mane a sera: questo ci c 
stato detto sostanzialmente. Ma questo, abbiamo 
Vimpressione. non e esattamente il tratto che di
stingue Donegani dalle migliaia di uomini che 
popolavano le miniere e lc fabbriche della Mon
tecatini. 

g. c. 

vedremo 
Zia e nipote: f l i r t 
(primo, ore 21,05) 
Perry Mason ci rUerva 

stasera un «fl irt» tra zia 
e nipote La ^ia e Alice, mo
glie di Gormin un commer-
ciante sgobbone che per ar-
rivnre al sucocsso ha dovuto 
tappare le nuni'Mose falle 
apeite dai n«dre quando er,i 
ancora in vita. II nipote e 
Jim un tipetto poro racco~ 
mandabile. one sfrutta il 
:iome dello zio per certi !o-
schi affan e per ottenere 
qualche fin tn/.iamento I n 
7'a che si sente trascurata 
dai marito sgobbon<\ propo
ne al nipote di fuggire JOII 
lei c per convmceilo gli of
fre soldi e alcuni documenti 
che riguardano il pulre di 
Gortrnn, Jim ha una idea 
miuliore Chiede nPu /.ia di 
telefonare al m into, di chr-
gli che e mimccata di due 
individui i (juali ^ono in 
jio^scsso di qu^i documenti 
O paga o tei s.ira u"i*isa. 
Gorman cede al ricatto 

A paitire da questo mo
mento. la storia si arricch:-
sce di un cad'iv«re E Perry 
Ma«on e chiamito a distri-
care la solita. nnbrogliitissi-
ma matassa 

Gli ospiti 
di Marchesi 

Le Petei Sisters hanno 
paitecipato, a Milano. al
ia settima puntata de « 11 
signore di mez?a eta », 
con Marcello Marchesi, 
Lina Volonghi, Sandra 
Mondaim, Gianni Morandi 
e altri. Fra gli altri par-
tecipanti a questa punta
ta: Carlo Campanini, Pao
lo Carlini (che ha cantato, 
accompagnato da un bal-
letto, « La vera eta di 
Venere »). Giorgio Conso-
lini, Corrado Lojacono, 
Auielio Fierro, Wilma 
Roy. Orchestra diretta da 
Mario Bertolazzi; testi di 
Marcello Marchesi. Ca
milla Cederna e Gianfran-
co Bettetini; regia di Bet-
tetini. 

raaiv!/ 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, • 8. 13. 
15. 17, 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua francese; 8.20: II 
nostro buongiorno; 10,30: La 
Radio per le Scuole; 11- Ve-
trinetta; 11.15: Due temi per 
canzoni; 11.30: II concerto; 
12.15: Arlecchino; 12.55: Cbi 
vuol esser lieto _ 13.15: Ca
rillon; 13.25-14: Italiane nel 
mondo; 14-14.55: Trasmissio-
ni regionali; 15.15: Taccuino 
musicale: 15.30: I nostri suc-
cessi; 15.45: Aria di casa no
stra: 16: Programma per i 
ragazzi; 16.30: n topo in di-
scoteca; 17,25: Incontri tra 
musica e poesia; 18: Padi-
glione Italia; 18.10: La crisi 
della famiglia (VI); 18.30: 
Concerto del pianista Gior
gio Sacchetti; 19,10: Crona
che del lavoro italiano: 19.20: 
C'e qualcosa di nuovo oggi 
a...; 19,30: Motivi in g.ostra; 
19.53: Una canzone al gior
no: 20.20: Applausi a...; 20.25: 
Giugno Radio-TV 1963; 20.30: 
Viaggio sentimentale; 21.05: 
II formicaio affogato. di Mas
simo Dursi: 22.30: Musica da 
ballo. 

SECONDO 
Giornale 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: 7.35- Vacanze in 
Italia; 8: Musicbe del mat-
tino; 8.35: Canta 11 Quartet-
to Radar; 8.50: Uno strumen-
to al giorno: 9: Pentagramma 
italiano; 9.15: Ritmo-fantas.a; 
9.35: Sangue blu: 10.35. Giu
gno Radio-TV 1963; 10.40: 
Per voci e orchestra: 11: 
Buonumore in musica; 11 
e 35: Truccbi e controtruc-
chi; 11,40: D portacanzoni; 
12-12.20: Itinera n o romanti-
co; 12.20-13: Trasmissioni re-
g.onali: 13- n Signore del
le 13 presenta: 14 Voci alia 
nbalta: 14.45: Novita disco-
graflche. 15- Eddie Calvert 
e il suo complesso; 15.15 
Ruote e motori: 15.35- Con
certo in miniatura: 16: Can
zoni per I'Europa, 16.35- P.c-
colo complesso. 17- Cavalca-
ta della canzone amehcana. 
17.35- Non tutto ma di tut
to. 17.45: Tartanno e la can
zone; 18.35: Classe un'.ca 
18.50: I vostri preferiti 19.50 
Vetrinetta; 19.55- rj mondo 
dell'operetta. 20 35- Le scuo
le della speranza; 21: Pagine 
di musica. 21.35: Ricordo d. 
Sidney Bechet 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

mico; 18,40- Recenti proble-
ml e progress! della meteo 
rologia: 19: Boris Blacher 
Niccoio Castigl.oni; 19.15: La 
Ras5egna: Cultura frances^ 
19,30 Concerto di ogni sera 
Schubert- Quintetto in do 
magg.ore op 163 per archi; 
Ravel: Valses nobles et sen-
timentales: 2a30: Rivista del
le riviste: 20.40: Christian 
Cannabich. Ignaz Holzbauer; 
21: II Giornale del Terzo: 

primo canale 
8.30 Telescuola 14.50: terza classe 

16,10 II fuo domani rubrica di informazioni 
;ii giovani 

16,45 Aperfura della 
quarta Legislalura 

Telocronaca cliretta da 
Palazzo Madania e da 
Montecitono 

17,40 Sport Riprpsa diretta dl un av-
vrnimpnto 

19,00 Teleqiomale delta sera (prima edi-
zione^ 

19,15 Vienna Programma-documentario 

19,40 Produrre di piu corso di zootecnica e La 
TV degli agricoltori 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi-
zionei 

21,05 Perry Mason a Sotto falso nome » 

21,55 Cinema d'oggi a cura dl Pietro Pintus, 
Presenta Luisella Boni 

22,35 Sardegna, 
quota 1000 

23,00 Telegiornale 

a cura di Mario Cmsa Ro-
magna 

della notte 

secondo canale 
21,05 Telegiornale c scgnale orarto 

21,15 Cavalleria rusiicana di Pietro Mascagni dai-
rOp**ra di Rnma 

22,35 Giovedi sport npre«e dirvttp e inchie-
«te di attuahta 

Will iam Hopper, ossia Paul, I'aiutante di 
Perry Mason (primo canale, ore 21,05) 
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