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« Prima » a Milano della commedia di Ambrogi 

Piccola umaniti 
dei«Burosauri» 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 30. 
- Mentre nella sala di via Ko-

vello continuano, tuttc preno-
tate con otorni e g'wrni di an-
ticlpo, le rcpliche dclla «Vita 
di Gali leo- di Bcrtolt Brccht. 
il 'Piccolo Teatro ~ ha presets 
tato questa sera al Teairo di 
via Manzoni il quarto spettaco-
lo della sua stapione 1962-1963: 
I burosauri di Silvano Ambrogi. 
Titolo che incuriosisce: c spie-
ghiamolo subito, dunque. Bu
rosauri, cioc * sauri del bitrd-, 
dclla burocrazia. 
•• La scienza parla di brontc-
sauri, di dinosauri, esseri appar-
tenenti ad antichi evi della ter
ra; mitologicamente mostruosi. 
di un mondo scomparso in cut 
forse Vuomo non e'era ancora, 
con i cut pochi resti scoperti 
in cavemc e possibilc risahre 
a quelle rcmotisiime Juppe del
la evoluzionc della specie. Ma 
sauri sigmfica anchc retttli, pic-
coli o grossi ammali striscianti. 
diffusi. ci dice il manuale di 
zaologla, in ttttto t( mondo 
L'lncanto mitologico e la defi-
nizwne scientiflca uttuale sono 
compresenti nella felicc inven-
zione dt questo titolo di corn-
media comica dedicata a que-
gli strani esseri striscianti ne
gli archiui, traenormi scafjali 
traboccanti di scartoffie. immer-
si nella polvcre delle pratiche, 
inquadrati in rigorose gerur-
chie di grnppi A, B. C: con csi-
stenze regolate dalle invalica-
bili rcti delle tabelle dcgli or-
ganici. die tanto ricordano le 
clussificazioni zoologiche: strani 
esseri striscianti chc sono i bu-
rocrati. i piccolt uomini prigio-
nieri degli apparali bnrocrutici 

Ecco. questo ci pare vada det-
to subito: i burosuiiri della 
commedia di Ambrogi non sono 
i grandi burocrati. coloro che 
fanno la burocrazia e se ne ser-
vono; ma i piccoli bnrocrati. 
coloro che la servono, che ne 
fanno Vunica ragione, c quasi, 
della loro vita. 

Felicemente inventato. dun
que. il titolo: ma potrebbe sug-
gerire Videa di una commedia 
satirica contro la burocrazia: 
il che non e. Una operazione del 
genere dovrebbe avere ben di-
versa carica ideologica e una 
ben pin forte e precisa inten-
zione demisttflcatrice. di quan
ta non sia in questo spassoso 
(c amaro, tin poco crudele) di
vertimento dell'Ambrogi. (In 
cui comunque potrebbe inserir-
si un sospetto di qiialunqui-
smo). 

Parlavamo di felice invenzio-
TJC. I burosauri. oltre al titolo. 
sono costrniti su altre due feli-
ci inuenztoni: nel primo tem
po, quella delta morte, al sno 
tavolino da Iaworo. del vecchio 
impiegato, soffocato dalla pol-
vere di una uoliimtnosa proff-
ca scaraventatagli davanti da 
un commesso: nel secondo tem
po. quella della rit'elartone che 
ttttto Vmtero ufficio (U.A.S.. 
ufficio assegni speciali). col sua 
caposervizio dott. Altamura. i 
siioi quattro impiegati, la dat-
tilografa. ecc. sono totalmente 
inutfli, suolgono. cioe. un la-
voro che non serve assoluta-
mente a nulla, essendo I'attivita 
dell'ufficio basata su una legge 
del 1905 superata. alTinsaputa 
di tutti, da un'altra legge del 
1913. 

Diciamo inrenrioni. e non 
scmplici trovate comiche, per-
che sia la morte del recchto 
/unrionario caualier Massara 
(il cut cadavere rimane in sce-
na per tutto il primo tempo, ab-
battuto. come se dormisse. snl-
la scrivania; e coperto da un 
manifesto dclla filodrammaU-
ca annunciante La maestnna di 
Kiccodemi), sia la rivelazione 
dei died anni dl inutile lavoro 
assumono nella commedia il 
ralore di due nuclei dramma-
tnrgici, attorno a cut si coa-
gulano pit altri 7nottt»i del'a 
ricenda. Vi si coagulano. si ba-
di. allcgramente: niente e piii 
lontano da questa morte in sce-
na e da questo »nulla -. di 
7ina dimensione comico-tragi-
ca: esse non hanno. ne credia-
mo che Vautore volfsse attri-
buirglielo. un risvolto simbo-
lico-erocattro di una condizio-
ne umana. Volerglielo trovare 
sarebbe forzarc il senso e il 
tono dclla commedia. che e 
— nrlla sua chiara costruzione. 
nel suo "taglio* teatrale effi-
cacissimo — di una comicita 
semplice, diretta. -scintillante 
nel suo ritmo serrato. 

Oggetto di questa comicita. 
una piccola umanito, alienata 
nel lavoro turocratico che ha 
invaso la sua piccola vita fatta 
di ' moll', '• - scatti - . »tabrl-
le », osseqiii. c perstno di tam-
poni per timbri e carta carbo-
ne: perstno di biro rosse. che 
ci si contende Vun Valtro. 

Al sesto piano di nn mtni-
itero. stanno dunque quetti bu
rosauri di -Ambropi. Li vediamo 
oirinisio cominciare stanca-
mente, coi soliti gesti, la gior-
nata di lavoro; lento, sempre 

ad Altamura la sconcertante ri
velazione che Vufflcio esiste da 
died anni per niente. Tulta fa-
tica sprecata, tanta polvere di 
cartacda respirata a quel trlste 
sesto piano. • L'ufflcio verra 
sciolto: intanto, dice il capo 
personate, giochtno pure a fare 
gli ueroplani di carta con i fo-
gli delle pratiche. . 

Che resta da fare? Dei Quat
tro impiegati, uno e morto; uno 
ha chiesto e otfenuto un tra-
sfcrimento (* perche in quel-
Vufficio si lavorava troppo -!): 
uno si e dimesso: il glovane 
ragionier Terenzi, che andra in 
una ditta a fare il piazzista e 
a guadagnar p'tii 'grana»; per-
sonaggio un po' di maniera, al 
quale tuttavin VAmbrogi fa dire 
la seguentc battuta, parlando 
dei suoi collcghi burosauri: 
' A me non fa compasslone. e 
gente fuori del mondo, non mc-
rita nulla ». L*no. infine. il po-
vero Fisichella, non vuol cre
dere a quel disastro, e continua 
a lavorare sui suoi iuutilissimi 
fcartafacci. E Altamura? U ca
poservizio chiede consiglio a 
una uecchia arnica funzionaria 
di alto grado: chc lo spinge a 
dimettersi. Ma quando lui si 
accorge che lo fa soltanto per
che lei occupa Vundicesimo po-
sto nella graduatoria del con-
corso per la carica di capodi-
visione. graduatoria in cui lui 
Altamura e al decimo. la caccia 
via. gridandole alle spalle « zoz-
zona '. E' cosi il trionfo del 
' btirotaurismo ", nel suo aspet-
to di meschino carrierismo 

La regia di Ruggcro Jacobbi 
ha realizzato uno spettacolo 
fuso. ben ritmato 

Gli intcrprcti. tutti bene: dal 
Calindri, un caposervizio mi-
surato. ed esposto in tutte le 
sue dimensioni caricaturali; bra-
vissimo Franco Sportelli nella 
parte del burosauro incancre-
nito, la piii patetica vittima del
la storia, il povero Fisichella: 
Andrea Matteuzzi nella breve 
parte del vecchio cavalier Mas
sara: Carlo Ninchi in quella 
del capopersonale; Jole Fierro 
in quella della funzionaria: 
Gianni Mantesi in quella del-
I'impiegato Martini. Narcisa 
Bonati era Vavvenente dattilo-
grafa che sogna il provino alia 
TV; Gigi Pistilli comicissimo 
conie commesso. Ricordiamo 
ancora Lamberto Puggelli, Cle-
lia Bemacchi. Wanda Vismara. 
Flavio. Bonacci. Nicola Del 
Buono. Scenografia di Carlo 
Tomasi. 

Arturo Lazzari 

La diva in Spagna 

Ava Gardner 
ama sempre 
la corrida 

MADRID — Ava Gardner e sempre attratta dalle corride. Da 
Madrid e andata a Las Veritas per assistere appunto alio spet
tacolo che predilige _' (telefoto) 

le prime 

mtcrrotto dalle chiacchiere: dal+ ill pubblico. comunque. ha ap 
la compilazione delle schedine 
del totocalcio. da rapide meren-
de. Ambrogi sa riprodurre coi 
icastica sintesi il linguaggio di 
questa gente. • 

Pot il recchio Massara. come 
s > detto. muore. Per Vufficio. 
cib significa soltanto un intral-
cio al procedere inesorab'Ie 
della bitrocrazia: per Vufficio. 
fino a constatazione Irqalc della 
morte. il caualter Massara - * 
ancora in forza -: per Vufficio, 
la morte del Massara diventa 
un pretesto per chiedere altro 
personate. Cosa che in erjetti 
vuol fare il caposerrizio. rivoj-
gendosi al capo personate, mi-
tica autorita (il povero morto 
non lo aveva mai visto...), che 
annnncia la sua visita nel pO' 
meriggio. - Tra una sciocchez-
za e f'oltra- intanto. la matti-
nata vassa: * siccome non am-
ra il medico per constatare il 
decesso, il faposervizio Altamu
ra chiama i pompieri. II primo 
tempo, che e in continuo ere' 
scendo, termina appunto con 
Varrivo del pompieri; tutti oti 
impiepati alia flneitra per iarax 
vederc dai vigili del fuoco. 

II secondo tempo scgna. net 
confronti del primo. un po' un 
cal» del ritmo comico. Arriva 
U M M d*l personate, che fa 

Musica 

it Nuova 

Consonanza » 
Nuova Consonanza e incap-

pata nella sua terza tornata ro-
mana in una singolarissima, im-
prevedibile manifestazione. Era 
di scena il prof. Hans G. Helms 
(a quanto pare un personasgio 
di riguardo), con una conferen-
za sul tema La musica nella 
letteratura, suggestivo senza 
dubbio e ricco di promesse. 
Senonche, a prescindere dal re-
sto, non si e intanto riusciti 
a trovare qualcuno che presen-
tasse al pubblico Toratore (che 
e anche un sociologo, un poe-
ta e un muslcista) in modo ade-
guato alia fama che gli deriva 
dall'aver scritto e pubblicato. 
beato lui. un importantissimo li-
bro utilizzando ben trentasei 
lingue. Per la conferenza, Hans 
G. Helms ne ha usato qualcuna 
di meno. ma non per questo 
siamo riusciti a capire fino in 
fondo la presunta polemica con
tro il «dominio tofalitario-
che doveva essere la sigla, Tin-
segna e Timpegno del suo in-
ter\'ento. 

Chicdinmo scusa. quindi. se 
fatalmente ci e sfuggita qualche 
parola e del turbamento che ci 
ha preso sull'inaspettato -Menz 
zana in gorpore zano» con che 
Helms ha concluso il discorso. 
(Gli interpret! o un presenta-
tore dormivano chissa dove il 
sonno degli innocenti). " • • 

La conferenza e stata infra-
mezzata e conclusa da un Dia-
dalos per quattro voci soliste 
e da una Polemica per nove 
voci soliste — composizioni del-
lo stesso Helms — eseguite 
in reg:strazione e che volevano 
essere la trasposizione musica 
le della conferenza, propensa 
ad evocare i misteri del sesso 

plaudito. forse anche per com-
pens a re in qualche modo lo 
sbaraglio al quale era stato lan-
ciato l'oratore. -

L'applauso, per6. ha pure of-
ferto la chiave per capire certe 
piii astruse • manifestazioni di 
certa nuova muis'iCa. paghe di 
astratte improw:«az:oni foni-
che o di parole futuristzcamen-
te in liberta. 

In conclusione. la terza serata 
di musica nuova, una frittata 
senza le uova. Parole in ingle-
se, cinese e persiano, tedesco. 
francese e valdostano. Stranez-
ze. fonemi. versacci. rumori, %o-
spiri, stilemi. jemantici amori, 
ruttini e baruffe aciocche ma 
ghiotte: ormai certc truffe le 
fan poliglotte. 

Dal nord e venuto il mostro 
di scienza a leg7erci — aiuto! 
— un? sua conferenza. dove as. 
sai bella si conflgura la musica 
nella letteratura. - - -

Invece in piu lingue, tra il 
tempo e lo spazio. emeraa e as-
<sa{ pingue in eroticb atrazio. su 
s;a!a mondiale, la sessuologia 
ridotta assai male in pomologla. 

E il succo ora e questo: il 
nuovo registra un'assai triste 
battuta d'arrejto. 

• . V . 

Cinema 

Testa o croce 
Testa o croce e la storia di 

George Raft: storia senza dub
bio romanzesca, se si considera 
che l'attore fece il suo tirocinio 
non nelle scuole di recitazione. 
bensl nel mondo della malavi-
ta, restando legato, anche dopo 
il successo, ad alcuni dei mag-
giori esponenti del gangsteri-
smo. Ma Hollywood, la cui ca
pacity di mistificazione non co-
nosce davvero limiti, e riuscita 
a ingentilire anche questa c m -
da biografla: e Raft c» vien di-
pinto, sin dall'inizio. come un 
buon ragazzo, un po* teppista 
e - alquanto donnaiolo, uso a 
menar le mani perfino coi pro. 
duttori. ma, tutto sommato. 
simpatico e generoso. I rap
port i tra George ed Al Capone 
sono ridotti a un breve incon-
tro. nel corso del quale il fa-
migerato bandito si congratula 
con lui per l'interpretazione 
della parte del suo luogotenen. 
te in Scarface (ma la scena 
della morte di Ghino Rinaldo 
scimmiottata in Testa o croce 
fa semplicemente ridere). II 
film scade ulteriormente nella 
fase conclusiva. quando il pub
blico e invitato a commuoverst 
per la morte dclla mamma di 
Raft e per il declhio inesora-
bile dell'attore: ripescato infi
ne. all'ultim'ora, da Billy Wil
der in A qualcuno piace caldo. 
e, tanto per cambiare, ancora 
nelle vesti di un fuorilegge. 

Sccneggiato da Crane Wilbur 
(gia regista di qualche ambi-
zione) e diretto pedestremente 
da Joseph M. Newman, Testa 
o croce e interpretato. nel nto-
lo principale. da Ray Danton, 
che ha il grave, duplice difetto 
di recitare maluccio e di non 
somigliare affatto a George 
Raft. Lo contornano Barrie 
Chase. Frank Gorshin, Brad 
Dexter, Neville Brand. Tra le 
numerose apparizioni femmi-
nili. da segnalare quelle di Ju-
le London (che canta sempre 
bene), Jayne Mansfield, Bar
bara Nichols, Margo Moore. 

caratterizza il racconto. pur 
nutrito di elementi surreali. 

L'Horla e un genio malefico, 
invisibile ed impalpabile. il 
quale _ possiede. improvvisa-
mente, le anime degli uomini 
che si sono lasciati trascinare 
dall'odio. Tale e la sorte del 
giudtce Simon Cordier. uomo 
che in tutta la sua vita aveva 
cercato di attuare la giustizia, 
ma che aveva odiato la moglie 
che riteneva la causa della fi
ne del proprio figlioletto spin-
gendolo, se pur involontaria-
mente, al suicidio. Un giorno 
il demone si impossessa di lui 
e lo spinge a compiere orribill 
delitti. Invano la sua coscienza 
Bi ribella alio spirito malefico 
e cerca l'espiazione. Quando 
Cordier muore nell*incendio 
della sua casa. delle cose rt-

Sospesa per 
il Festival 

la censura 
USA sui film 

NEW YORK, 30 
I film del Festival cinema-

tografico dl New York, che si 
inaligurcra per la prima volta 
nel settembre prossimo, ver-
ranno prolettati senza prevun-
tivo esame e nulla osta da parte 
della censura. secondo quanto 
conninica 11 Centro « Lincoln -
per le arti interpretative, che 
ha organizzato il Festival. 

William Schuman. presidente 
del Centro. ha dichiarato che 
il fatto « costituisce una pietra 
miliare nel riconoscimento del 
cinema come forma d'arte. II 
pubblico americano — egli ha 
aggiunto — finalmente potra 
apprezzare le opere d'arte ci-
nematografica cost come sono 
state intese dai loro creaton *». 

Attualmente i film proiettati 
a New York vengono sottoposti 
preventivamente alia censura 
statale. e quelli stranieri deb-
bono inoltre rlcevere il nulla-
osta dalle autorita doganali. che 
possono vietarne l'ingresso o 
esigere modifiche per motivi di 
«< oscenita » o di « propaganda 
sovversiva". Dove si dimnstra 
"ho il famoso codice di auto-
censura non e Tunica forma ro-
strittiva volontariamente am-
messa da autnn e produttori 
negli Stati Unitl. 

Dal 3 al 18 giugno 

sparmiate dalle fiamme rimane 
il diario in cui lo sventurato 
giudice ha scritto giorno per 
giorno le sue ternbili vicende. 

II film dipana la storia con 
dignitosa fattura. senza ricor-
rere ai macabri ingredienti dei 
ensidetti - film dell'orrore >»: 
tutto e misurato con intelligen_ 
za. Per questo si rende accet-
(abile. avvincente e propone vivi 
sentimenti la terribile ossessio-
ne che porta a tragica morte 
il giudice Cordier. Vincent Pri
ce • interpreta con efficacia la 
parte del protagonista, al suo 
fianco sono un gruppo di buoni 
attori fra cui ricordiamo Nancy 
Kovack. II colore raggiunge 
spesso gradevoli effetti pitto-
rici. ' „. . 

" vice 

• g . sa. 

Horla 
II regista Reginald Le Borf 

e lo sceneggiatore Robert Kent 
hanno tratto il film da un rac
conto di Guy de Maupassant 
Le Horla, una tcrrificante fan
tasia, che scrittorl e criticl del 
tempo vollero mettere in rap-
porto con la triste fine dell'au-
tore e considerarla come un« 
specie di testlmonianza degli 
sconvolgimenti che colplrono la 
mente di Maupassant. La tra-
duzione cinematografica ripro-
pone la sconcertante storia con 
rilevanti variant!, facendo vi-
vere, tuttavia, personsfgl e fat-
tl nel clima naturalistico che 

OGGI all ADRIANO 
in «ECCE2I0NALE ANTEPRIHA NAZIONALE» 

«cIL DUR0» 
DAL BACIO FACILE E DAL PUGNO 
PROIBITO in una nuova entusiasmante 
interpretazione 

" A RUILO COMPRESSORE » 

Settimana 
polacca 
a Roma 

II occasione della venuta a 
Roma del "balletto polacco 
€ Mazowsze », il Teatro Club 
di Roma ha indetto una c Set
timana Mazowsze » nel corso 
della quale si svolgeranno ma
nifestazioni collaterali che da-
ranno luogo ad una vera e pro
pria < settimana polacca >, la 
quale comprendera rassegne 
di cinema, letteratura, teatro, 
arti figurative e musica. 

II balletto « Mazowsze » sara 
a Roma dal 12 al 16 giugno 
al Palazzo dello Sport. Si trat-
ta di un complesso che ha gia 
dato spettacolo in tutto il mon
do, di fronte ad un totale di 
tre milioni di spettatori. Viene 
per la prima volta in Italia 
e promette di ripetere il cla-
more e rammirazione susci-
tati dal balletto di Moisseiev. 

II Teatro Club ha voluto cir-
condarne il debutto di una se-
rie di manifestazioni 

Da lunedi 3 a mercoledl 5 
giugno si svolgera percio una 
Rassegna del film polacco. Le 
proiezioni avverranno al Ci
nema Rialto. Sono in cartel-
lone « Cenere e diamanti ». 
« Ingenui e perversi » e « II 
treno nella notte ». 

Martedi 4 giugno, alia Sala 
Casella, alle 17.30, avra invece 
luogo un concerto di musiche 
di Chopin e Szymanowsky, con 
la partecipazione di Barbara 
Nieman, primo soprano del-
I'Opera di Varsavia, e della 
pianista Gloria Lanni. 

Mercoledl 5 giugno, al « Folk 
studio - di via Garibaldi, ei 
svolgera una Serata di canzoni 
polacche (ore 22.30). 

Da giovedi 6 a domenica 16 
giugno restera aperta alia Gal-
leria d'Arte « La salita » (via 
S. Sebastianello 11) una < Mo
st ra del manifesto polacco ». 

Venerdi 7 giugno. un dibat-
tito sulla letteratura polacca 
avra luogo alia Saletta Einau-
di, in via Veneto, in collabo-
razione con la stessa libreria 
Einaudi (ore 18.30). 

Alia fotografia" d'arte polac
ca sara dedicata una mostra 
organizzata in collaborazione 
con l'ENAL.. ordinata a Pa
lazzo Venezia. La mostra si 
aprira alle 12 di venerdi 7 
giugno. 

Infine, sabato 18 giugno, il 
Ridotto dell'Eliseo ospitera una 
Rassegna del Teatro Polacco 
contemporaneo con la parteci
pazione di noti attori. Saranno 
letti testi di autori moderni. 
come Rosewicz, Mrosek e 
Broskiewcz. La regia sara di 
Alessandro Fersen (ore 17.30). 

[Pliant delfcSptrf. EUR 
•re 21.30 

RE6M « WOQLANME: 

HOLIDAY 
OH ICE! 

ULTIMI 
3 

GIORNI 
MEZZ1 W TUSPORTO: 

> Prolungamento fino al 
|Pa»asporf delle linee 93 
1 (dalla Stazione) e 97 (da 
piazza Sonnino). 

+. Metropolitana. 

> Al termine dello spetta-
| colo coJJeoamenfi speciali: 

EI - Cristoforo Colombo, 
| Colosseo, Corso, P.za Bar-
bcrinU P. Flume. 

S7 . Cristoforo Colombo, 
V.le Marconi. Ollmpica, 
P.le Clodio, Piazza Mare 
sclallo Giardlno. 

II « giallo » di Raskolnikov 
A'ell« sua furiosa predilezione per i telcromanzi, 

la TV c giunta, questa settimana, a mandare in omla 
due opere contemporaneamente: mentre Papa 
Grandet attende di essere concluso domenica pros-
sima sul primo canalc, ha avuto inizio icri sera, sul 
secondo, Del i t to e cast igo. Uno sforzo a ritmo ser
rato, durque; ma con quali risultati? • 

• Diciamo subito die, quando fu annunciato die 
il famosissimo romanzo di Dostoicwskj sarebbe 
stato jyortato sul video, non potemmo fare a meno 
di chiederci perche la TV si fosse indotta a questa 
impresa, Del i t to e cast igo e stato letto, e continua 
ad essere letto, in cdizioni di lusso o popolarissime, 
da un pubblico assai vasto; e stato trasposto sullo 
schermo e ha preso vita sul palcoscen'wo. Ciuscuno 
ha cercato di interpretarlo e di mctterne in luce 
nuovi significati; inolti ne hanno tratto motivo per 
nuovi esperimenti sul piano dclla forma. Chc cosa, 
dunque, poteva spingere la TV a entrare anch'essa 
in lizza? Si aveva davvero qualcosa di nuovo da 
dire? Oppure si voleva dimostrare chc, ormai, U 
video e in grado di sviluppare i suoi valori auto-
nomi, tali da non poter essere cspressi ne sidle pa-
gine scrittc, ne sullo schermo, ne sul palcoscenico? 
Da qualsiasi lato la si prendesse, l'impresa dclla 
telcvisione si presentava assai rischiosa: tanto piii 
chc, per convcrso, era facile nutrirc il sospetto chc 
chi aveva deciso la trasposizione di Delitto e cast igo 
fosse stato scdotto semplicemente dalla possibilitd 
di fabbricarc un enncsimo « fumettonc * sulla scia 
di tanti prccedenti die ncssuno di noi ha dimen-
ticato. Comunque, abbiamo atteso di vederc come 
Vintenzionc fosse stata tradotta in realtd. Adesso, 
dopo la prima puntata, sarebbe certo possibile dare 
un giudizio, perche certe stimmate appaiono tal-
mente chiare in questo nuovo telcromanzo. da non 
lasciare d»bbi. Mo vogliamo, come d'uso, attendcre 
almeno la seconda puntata 

Ci Umiteremo, dunque, a notare soltanto un di
fetto della puntata di ieri sera. II tono dcU'insicme 
e apparso nettamente diviso in due parti: la prima, 
diciamo cos), descrittiva; la seconda, comprendente 
tutta la preparazionc matcrialc c Vcsecuzione del 
delitto, ispirata ai classici moduli del « giallo *. E 
questo ha turbato Vomogcneita dclla puntata. 

Naturalmentc (e cio era avvenuto anchc nella 
Tragedia americana dovuta alia mano dello stesso 
regista, i47ito?i Giulio Majano) questa seconda parte 
ha funzionato meglio, almeno sul piano del ritmo. 
Dove pero Majano e caduto e stato nella rappre-
scntazionc del delitto vera c proprio: e non e'e da 
stupirsene. Un duplice assassinio come quello di 
Raskolnikov, commesso a eolpi d'accetta, avrebbe 
comportato, infatti, ove si fosse seguito fino in fon
do il criterio di « far vedere » gli avvenimenti, una 
scena talmente raccapricciante da far venire una 
sincope anche al meno fcroce dei censori. 

Eppure, lo svolgimento della vicenda, cosi come 
Majano Vha costruito, avrebbe imposto una scena 
del genere: perche Vorrore del delitto e elemento 
determinante nel dramma di Raskolnikov. 

g. c. 

vedremo 
Un film di S. Ray in 

<< Osservatorio >» 
Un film ' incdito del re

gista indiano S. Ray. dal 
titolo L'ufficiale postalc 
sara presentato stasera 
nella sezione cinemato
grafica -ii Osservatorio sul 
Secondo canale. 

Ritenuto unanimemente 
il maggior esponente del 
cinema indiano. Ray e au-
tore di Pater PanchaH e 
di Aparajito. due film che 
hanno ottenuto il massi-
ino riconoscimento. rispet-
tivamentc al Festival di 
Cannes e a quello di Ve
nezia. 

Un vecchio 
tatuaggio 

L'nomo tatuata c il tito
lo del racconto sccneggia
to in onda stasera per la 
M*nc i\/i"sstone segreta. 
L'agento Craig e sulle pi
ste di una banda di scas-
sinatori che opera in In-
ghilterra. Alcuni elementi 
comuni a tutti i «colpi *• 
della banda fanno suppor-
re a Craig che di essa 
faccia parte Fred Rice, un 
ex agente del servizio se-
greto, un tempo c-roe. poi 
sospcttato di essere pas-
sato al nemica. Un circo 
e stato notato :n ogni citta 
nella quale la banda ha 
agito. Craig vi si introdu
ce e riesce a trovare il 
bandolo della niatassa. 
Salvera Rice da sicura 
morte e scoprira che l'ex 
agente segreto e sfruttato 
e ricattato dai capi della 
banda. 

Anche Cronin 
sceneggiato 

Ad Anton Giulio Maja
no e stata affidata la re
gia de La cittadella, ro
manzo sceneggiato in sei 
puntate tratto dall'omoni-
mo libro di Cronin, che 
entrera prossimamente in 
lavorazione negli studi del 
Centro di Produzione TV 
di Roma. 

raaiv!/ 
programmi 

primo canale 
8,30 Telescuola 14,15; terza classe 

16,15 Giro d'ltalia XIII tappa: Lenkerbad-
St Vincent 

18,00 La TV dei ragazzi 
a) Teleforum: b) Arti e 
mestieri ginppnnesi; c) 
II gatto Felix 

19,00 Telegiornale della sera (prima edi-
zione) 

19,15 Personalita Rassegna quindicinale pei 
la donna 

19,55 Diario del Concilio a cura di L. Di Schlena 

20,10 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale dclla sera (seconda edt-
zione) 

21,05 L'ospjfe sconosciufo 

due tempi dj C. Vildrac, 
con G. Moschin, L. Pa-
vese, 1. Marchesini, V. 
Fortunato 

23,05 Telegiornale 

secondo 
10,30 Film 

della notte 

canale 
per la sola zona dl Ro
ma 

21,05 Telegiornale e scgnale orario 

21,15 Missione segrefa « L'uomo tatuato >. rac
conto poliziesco 

22,10 Osservatorio nibnea di attualita, sto
ria e spettacolo 

23,10 Notte sport 
Giro d'ltalia : processo 
alia tappa 

Gastone Moschin, p ro tagon i s ta de 
« L'ospite sconosciuto », due tempi di ' 
C. Vildrac, in onda stasera sul primo ca
nale alle 21,05 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8. 13, 
15, 17, 20, 23; 6.35: Corso 
di lingua ingleise; 8: II 
nostro buongiorno; 10,30: 
La Radio per le scuole; 11: 
46. Giro d'ltalia; 11,15: Due 
temi per canzoni; 11,30: II 
concerto; 12,15: Arlecchi-
no; 12,55: Chi vuol esser 
lieto...; 13,15: 46. Giro d'l
talia; 13,20: Carillon; 13.30: 
Girasole; 13,55-14: 46. Giro 
d'ltalia; 15,15: Le novita 
da vedere; 15,30: Carnet 
musicale; 15,45: Musica e 
divagazion; tuustiche; 16: 
Programma per i ragaz
zi; 16.30: Piccolo concerto 
per ragazzi;-17,25: Pannain, 
Trio per pianoforte, violino 
e violoncello; 18: Vaticano > 
secondo; 18,10: Concerto di 
musica leggera; 19,10: La 
voce dei lavoratori; 19,30: 
Motivi in giostra; 19,53: • 
Una canzone al giorno; 
20,25: Applausi a...; 20,30: 
Giugno Radio - TV 1963 ; 
20,35: Dominique, romanzo 
di Eugene Fromentin; 21: 

, Concerto sinfonico diretto 
da Kempe con la parteci
pazione del violinista D a 
vid Oistrakh. 

SECONDO 
' Giornale radio: 8,30. 9.30, 

10,30, 11,30, 13,30, 14,30, 
15,30, 16,30, x 17,30. 18,30. 
19.30. 20.30, 21,30, 22,30; 
7,35: Vacanze in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8,35: 
Canta John Foster; 8,50: 
Uno strumento al giorno; 
9.15; Ritmo-fatitasia; 9,35; 
Fonografie • con dedica • 
10,35: Giugno Radio - TV 
1963; 10.40: Per voci e or
chestra; 11.35: Trucchi • 
controtrucchi; 11.40: II por-
tacanzoni; 12-12,20: Colon-
na sonora; 12,20-13; Tra-
smissioni regionali; 13: II 
signore delle 13 presenta; 
14: Voci alia ribalta; 14,45: 
Per gli amici del disco: 15: 
Aria di casa nostra; 15.15: 
Divertimento per orchestra;' 
15.35: Concerto in miniatu
re: 16: 46» Giro d'ltalia: 17.15: 
Complesso di Joni Sandor • 
Richard Marino: 17,35: Non 
tutto ma di tutto: 17,45: Cen
to di questi giorni: Radio-
dramma di Giles Adams; 
18.35: Barcellona: Incontro 
Spagna-Italia di Coppa Da
vis; 18.45: Classe unica; 18: • 
I yostri preferiti; 19.50: 4«» 
Giro dltalia; 20: Tema in 
microsolco; 20.35: Corrado 
8.35: 21,35: Il giornale delle 
scienze; 22: Cantano i Fra
ternity Brothers: 22,10: L'an-
golo del jazz. 

TERZO 
18.30: L'indicatore econo-

mico; 18.40: Panorama delle 
idee; 19: Bohuslav Martinu;' 
19.15: La Rassegna: Lettera
tura portoghese: 19.30 Con
certo di ogni sera. 
20.30: Rivista delle rlvistt; 
20.40: Mozart: 21: Il Giornale 
del Terzo: 21.20: Invito a| 
castello: tre atti di AnouBh. 
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