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Finalmente dinanzi al grande pubblico I'pppassfonante film dl Francesco Rosi 

• : ; . mam 
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Un'opera animdta da sfroordinario tensione civile, morale, 
stilistica - II cinema f estimone e giudice della realta italiana 
L'eccezionale interpretazione e la perfetf a verita ambientaie 

y < 

IT cinema italiano tallona la, affseeinante elaborazione still-
realta, non come un freddo. di-lstica: l'aspetto ~privato». «psi_ 
staccato croilista, ma come un1 cologico« dei personaggi e ta 
testimone partecipe, un giudice giiato via (anzi, dove ne rima 
appassionato. Rivedere oggi Le 
manl sulla citta, poco piu di un 
mese dopo la vittoria di Vene-
zia, e nel momento in cui esso 
e'incontra col grande pubblico, 
e sentire accresciuta l'emozione, 
ringagliardito l'entiiGiastno, av-
valorato il consapevole verdet-
to della giuria e di gran parte 
della critica verso l'opora cine. 
matograflca di Francesco R031. 

Le mani sulla citta, lo sap-
piamo. affronta i l , tema della 
speculazione edilizia. I] quadro 
della vicenda e Napoli: ; caso 
tipico, non caso limite. Con ne-
rentoria chiarezza, siamo intro, 
dotti subito nell'argoniento: un 
grosso costruttore. Nottola. ha 
acQuistato vaete estensioni di 
terreno, e manovra con i suoi 
colleglii d'affari e uolitici. e»po-
nenti come lui della destra mo-
narchica. per modlficare a pro. 
prio vantaggio il Piano regola-
tore. IL crollo di un vecchio ea 
samento fatiscente, a ridosso del 
quale Nottola eta edificando un 
palazzo. in violazione di ogni 
norma tecnica e legale, fa scop 
piare lo scandalo: 1'opposizione 
di sinistra attacca in Consiglio 
comunale, gli uomini del cen-
iro (la giunta e in mano della 
deotra) sembrano ciiticare an-
ch'cssi, eeppur moderatamente, 
l'operato delle pubbliche auto-
rita locali. Una Cummissione di 
inchiesta e coptituita, e procede 
nel suo lavoro, nonostante i 
lentativi d'insaubiamento: un 
giovane e animoso consigliere 
comunista porta avanti la bat-
taglia. La tensione • si acuisce 
quando le case della zona dove 
e avvenuta la sciagura vengono 
fatte sgombrare a forza. 

Investiti dalla protesta ' cre-
scente, sgomenti per la vicina 
prospettiva delle elezioni muni. 
cipali, gli uomini del partito 
monarchico decidono di sacrifl-
care Nottola, non ripresentan-
dolo come candidate pur aven-
dogli a euo tempo promesso il 
posto di assessore ai lavori pub-
blici. Ma Nottola non si lascia 
distruggere: con altri fedeli. of-
Jre i suoi servigi al partito di 
centra; e il capogruppo di que. 
6to accoglie i transfughi, convin-
io di poter rovesciare in tal 
xnodo la situazione in ' Consi-
glid. diventando sindaco lui stps. 
so. L'esito del voto permette lo 
svolgimerito della manovra: le 
rivalita personali tra Nottola e 
i suoi ex colleghi 6ono supera-
-te. un grottesco abbraccio sug-
gella la pacificazione. Ma quan_ 
dr- ri tratta di eleggere Nottola 
a^escore. una parte dei consi
gner! del centro. guidati. da un 
giovane medi?-"). votano con la 
sinistra. che continua a denun-
ci ' rc . implacabile, il mostnioeo 
intrallazzo. Gli speculatori, e 
i polit»f*ant: che ii sostongono, 
celebrano intanto il proprio mo. 
mentaneo trionfo.- si pone la 
prima pietrn dtl nuovo quar-
ti»?re res'denzlsle. sul terreno 
« aurifero » di Nottola: ministrl 
pl'judono, Vt ; prelati benedico-
no. it» ir..~(vhiria , scavatrici' si 
mettono in moto.' Nulla di piu 
nnrmsle. all'apparenza: ma e co_ 
me se lo spetfutore stesse as-
sistendo a! co:npiersi cruento 
di un delitto. " ; -

E' gran merito ; del '• regista 
aver afferrato sin dall'inizio il 
centro del problema, prospet-
tandolo in termini di dramma 
moderno, nel quale il contrasto 
delle coscienze, il dibattito ci
vile e ' ideologico assume im-
mt'diato rilievo ed evidenza ar-
tistica. 6uperando anche la cla. 
morosita spettacolare dei fatti. 
I.o ste=so crollo. che da il via 
air« affare » (e che del - resto 
e realizzato con siupenda veri-
dicita) ha importanza sopratut-
to per cio che muove e scopre 
nel complesso rapporto delle 
forze politiche, riveiate a nudo 
non solo nella ' lcro fisica te-
stualita, nia nella loro intima 
e reciproea diaiettica Rosi si 
r-volge all'opihione pubblica. 
psponendo una situazione esem-
plare. richiamando su di essa 
un'attenzione e una riflessione 
rnzionale: procedime'nto che di-
rommo davvero brechtiano, nel 
eenso che concede piena fidu-
ci.i alia capaciti di giudizio 
rfel:-i gente scmplice. non pre-
vnrica sui suoi sentimenti. ma 
df»sta il euo intelletfo. e. con 
es.^o. la volonta di cambiare 
una realta deforme. dkumana 
in un'nltra composta a misura 
dell'uomo. 

l"n simile attegeiamento mo. 
I rale implica u m difficile, ma 

ne un re-siduo, il film accusa 
qualche debolezza). ed essl ven
gono tuffati d'impetO'nella con-
dizione storico-sociale che H de. 
termina e • che, a loro volta, 
determinano. • La concretezza 
estrema degli ambient! e delle 
figure, perseguita attraverso un 
asdoluto scrupolo filologico (si 
v^-dano le sedute del Consiglio 
comunale) assurge cosl, per la 
idea che ispira la rappresenta-
zlone, a simbolo illumimuite. ad 
allegoria totale. Saggio. libello. 
pamphlet di denuncia? Le manl 
sulla c'ttta 6 tutto c,uesto, ma e 
di piu. poiche i suoi contenuti 
si esprimono in una calzante e 
vibrante forma cinematografica, 
nella quale sono presenti cosl 
la lezione del grande. cinema 
democratico americano degll 
«anni 30- come quella del no-
stro migliore neorealfcsmo. Sol-
tanto chi pretend?, di avere in 
tasca, bell'e pronto, il canone 
della vera arte d'avanguardia. 
pu6 arricciare il naso di fronte 
all'autentica novita e al corag-
gio della ricerca che il film 
documenta. 

Altri arricciamsnti di naso. e 
di ben di verso geneiv, ha su-
scitato tuttavia Le mani sulla 
citta: i costruttori edili di Roma. 
in particolare (si. quelli della 
- s e r r a t a - e di tutto il resto), 
non hanno atteso nemmeno Ve. 
nezia per stracciarsi- le vesti e 
gridare alia calunnia. Il fatto 
che la loro sensibilita di classe 
— chiamiamola cosl — sia ri-
masta offesa non sara certo la 
prima, ma nemmeno l'ultima 
delle • ragioni .del favore popo-
lare che accogliera senza dub-
bio • il film, coronando felice-
mente la fatica del regista e dei 
suoi bravissimi collaborator*!: 
Rod Steiger. magnifico prota-
gonista, Guido Alberti. Salvo 
Randone, Carlo Fermariello e 

tutti gli altri eccellentl Inter
pret!, professional! o non: il 
direttore della fotografia (uno 
splendldo bianco e nero) Gianni 
Di Venanzo. lo scenografo Ser
gio Canevarl, la costumista Ma-
rilu Carteny. Ci spiace solo di 
non noter loro associare nella 
lode Piero Piecloni,..il cui com. 
mento musicals e ttorse runlco 
motlvo esterioni Intjodottp 'in 
una storia compatta, auda.ee. r!-
gorosa. * > ' • ' , • • • 

, Aggeo Savioli 

Inaugurate a Praga 
<( Italia d'oggi» 

; • : • PRAGA: 11. 
La rassegna del documenta. 

rio italiano all'estero «Italia 
d'oggi» organizzata dal Centro 
Culturale Cinematografico Ita
liano si e inaugurata al Cinema 
Olimpik di Praga. Alia- ceri-
monia di inaugurazione, - cui 
hanno partecipato. numerose 
personalita • del mondo \econo-: 
mico culturale e cinematogra
fico cecoslovacco. erano presen. 
ti gli on.li Marcello Simonacci. 
Leonardo - Rampa e Gabriele 
Silvani, in rappresentanza del-
Tltalia. 

Stravinski e mqlato 
uv\ - LOS ANGELES. 11 
•i Igor Stravinsky — secondo 
quanto si apprende in ambient! 
vicini al compositore — si trova 
nella sua abitazione di Los An
geles sofferente di influenza e 
di complicaziohi cardiache. Le 
sue condizioni sarebbero piut-
tosto gravi. ;. 

Stravinsky, inoltre, e stato 
molto colpito dalla morte di 
Jean Cocteau, avvenuta oggi. 

Teatro 
; « I polacchi» 
.'i •«j ( U b u ro i ) 

Tenace a more per 11 teatro! 
CarmelO' Bene non fermano 
disavy.enture) ed, ostacoli • che 
ei ponaono amaramente a chi 
sceglie la' professlon'e teatrale. 
Questa volta il giovane attore 
e regista si cimenta in < Ubu 
re » di -Alfred Jar ry (1873-
1907), pungente farsa di un ci-
clo che suscito, a suo tempo, 
clamoroso interesse, ma non 
fu accolto. Da :tale insuccesso 
derived la tri^te vita e l'imma-
tura fine, di 'Jarr'y\ \ autore di 
auteritico ingegno..-,:. 
" Padre Ubu e»individuo igno-
bile. Uccide il re di Polonia, 
la sua sposa, due dei suoi fi-
gll e come Macbeth si impa-
dronisce del potere. Trucida 1 
nobili' polacchi, quindi i fun-
zionari, poi i contadM per spo-
gliare tutti dei loro beni. Lo 
stato e il mezzo con cui sod-
disfa la .sua vinestinguibile sete 
di ricchezza. « Non poss'o ces-
sare di arricch!rmb» dice nel 
bel mezzo delle sue infamte. 
Sconfitto e per 1'invasione de! 
russi e- oer la sollevazione de! 
suoi sudditi. Ubu si salva con 
la fuga e va a Parigi per fars! 
nominare maestro- delle .finan-
ze. Cosl fipisce il « dramma » 
di J a r ry pieno di simbol! ma 
espresso beffardamente e con 
toni •; volutamente •• farseschi. 
Ubu deve essere anche nelle 
sue sembianze fisiche un grot
tesco fantoccio a cui si riferi-
scono diverse allusion! e. so-
prattutto auella dellp «tolfez-
za che domina il mondo. 
- Tl Bene internrete e regista 

affronta in modo aporezzabile 
questa prova. Un ritmo viva
ce. una espressione ora argu-
ta, ora beffardamente impudi-

ca." talora un po' ecomposta, 
laddove pur nella necessita di 
un momento - corale e di un 
< tutti » con « fortissimo >, non 
doveva mancare chiarezza: 
questi gli aspetti della rappre. 
sentazione, - a cui hanno colla
borate anche Maria Mich! ed 
in veste di attori hanno preso 
parte il Mezzanotte. il Vicenzi, 
il Nevastri, la Cameron, la 
Magguy, 1* Ambrosiano ed il 
Florio. • . . . - - • • 

lApplausl e diverse chiamate 
hanno' salutato con calore que
sta prima. Da stasera le re-
pliche. • ' 

•; vice, 

Cinema 

Gli onorevoli 
Le avventure elettorali di un 

gruppo di immaginari'candidati 
onorevoli sono 1'argomento di 
questo film. I protagonist!, salvo 
una giovane deputatessa demo-
cristiana. sono dipinti con tinte 
buffonesche e presentati come 
campioni di arrivismo. • pront! 
a qualsiasi compromesso pur 
di ottenere il 6ticcesso. La rap-
presentazione di questo mondo 
vuole essere in generale bur-
lesca e considerare aspetti este-
riorl; si avverte. tuttavia, che, 
sotto sotto, ci sono molta pre-
sunzione >e molta ignoranza 
delle cose. La realta ha un volto 
ben piu crudo, che -gli autori 
del film non conoscono o non 
vogliono conoscere. Quel • che. 
poi. viene offerto alio 6petta-
tore e robetta ' da avanspetta-
colo. nonostante che nelle parti 
dei principali personaggi ap-
paiano il Tieri, il Cervi, la Va-
leri, il Chiari. Tot6 e Peppino 
De-Filippo. H regista e Sergio 
Cdrbucci. 7 t •.; • ..• 

;-'-.".;T,f-'.-: • v ice • 

Film smisurato 
; •' 3 . » ,- w.. • -.- - . . . . . • . ' , - . 

m i non 

grandiose* 
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senza 

«In memoria di una signora arnica » a Venezia 

« » 

Patroni-Griffi ha narrato, attraverso la storia di Mariella Bagnoli, la dissolu-
zione di una classe - Vivo successo della commedia diretta da Francesco Rosi 

Dal nostra inviato ;. 
•.:.;•- ••-"•'- VENEZIA, 11 

Sul Xll Festival Internatio
nale della prosa, in Venezia, 
che pud, ormal, nel suo com? 
plesso, essere giudicato come 

alle donne che — siamo nel 
'46 — si portano dietro gli 
americani), il vecchio * noblesse 
obblige- impera. 
• "Noi, dice alia serva una di 

quelle signore, non possiamo 
permetterci' il lusso di essere 

positivo, ci riserviamo di fa- voveri dobbiamo mantener il 
- lusso m apparema; sono i signo re qualche considerazione di 

carattere generale dopo che es
so sard chiuso. Ultimo suo spet-
tacolo e stata la nuova comme
dia di Giuseppe Patroni Griffi, 
In memoria di una-signora arni
ca. con la regia di Francesco 
R o s i . • • • '.;: '..< . . • 

lo sono lieto di poter consen-
tire nettamente, < questa volta, 
sul successo riportato dal gio
vane commediografo napoleta-
no e di poter lodare questa 
commedia, che e un suggestivo e 
penetrante ritratto di donna sul-
lo sfondo di una Napoli inedi- .„ . . . . -_ ,4 . 
ta: non la Napoli plebed da" <R°ber*°< dotato-dt forza vcli-
Chlurazzi a Viviani: non la vec «»«# \ha: , o o I uf° J?™ A'autore chia piccolo borghesta, in tono 
crepuscolare, di Bosio e Murolo 
e nemmeno quella nuova, post-
bellica, di Eduardo: ma — nel
la Napoli dei +signori~ — un 
angolo di » buona societa» TO-
vinata e semideclassata. Dalla 
• gente ~ bassa » ' (anche se la 
precarieta dell'esvstenza e la for-
tunosita delle risorse Vaccomu-
nano ad essa) le signore domi-
nanti in questa commedia si 
sentono distaccate; pur se co-
strette a vivere alia giornata. 
e con gli espedienti meno puli-
ti (Mariella Bagnoli fitta una 
stanza a chi gioca ed un letto 
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ri, per lei, che hanno perduto, 
con la guerra, perche i "lazza-
rt" pezzenti eranQ e pezzenti 
sono rirhdsti -.'• 

Gennara, Urania, •• Antonio, 
Margherita, tra cui emerge la 
protagonteta,-Mariella Bagnoli, 
costruiscono it piccolo mondo 
di questa commedia, un mondo 
che non pud ritenersi stretta 
mente localizzato perche e un 
po' di dovunque ma a Napoli 
si e rivestito di caratteristiche 
tutte proprie, d'estro e di colore, 

Nell'antitesi fra madre e figlio 

!*..• * ~ £ 

iTvW'Svf1 
. -V*-* 

:&.-
^ A * ^ ; 5 * - * 

Una scena del film « Gli Onorevoli» interpretato da T«t&, 
Fmnfi Valrrl, Peppln* De Pillppo, Walter Cnlarl e Gin* 
Cervi per la regia di Corbnrcl e distribnita dalla Unldli 
at* riscnotendo un grande taccesuo In qnesti irlorni sngll 
scharmi ramani 

colldcare lo scontro di due ge-
nerazioni di napoletani? Non 
mi pare, perche Roberto ha un 
amico, Alfredo, che si direbbe 
il figlio spirituale di Mariella 
tanto le somiglia nella svagata 
estrosita e che, in fatti, Varna, 
Vammira, la rispetta filidlmente. 
Questo Alfredo e convinto della 
inutilita del lavoro e ne rifiuta, 
quindi, ogni genere; trascorre 
le nottl girovagando per le vie 
della citta addormentata o sta-
zionando in qualche. caffk o 
sedendo sul muretto di via Ca-
racciolo, assorto acontemplare 
il gioco deipesci che gulzzano 
fra gli scoglL -

Spiacera ai napoletani — che 
lavorano. »faticano~ e come! 
— lo schizzo di questo napole-
tano, • fatto da un napoletano? 
to, napoletano. non me ne sento 
offeso, perche Alfredo non e 
Vassenore del leggendario 'dol
es far niente - non e Verede 
del mitico pigrone che trae mo-
tivoT per non far niente, dal 
- sole cocente » o dalla' - tuna 
Vicente »: Alfredo avverte la cri-
>si di una societa in dissoluzio-
ne, i cui segni sonoancora piu 
manifest! in un paese trascu-
rato e da mille anni maltratta-

\to ed impoverito: egli' trova 
' Uhadeguato ogni sforzo per re

sist ere a quella dissoluzione e 
non ha in se la forza nemmeno 
di tentare questa resistenza: non 
ha la forza, cioe. di Roberto: il 
quale lotta per. trovare il svo 
posto nel mondo, lascia la mam
ma e Napoli, 'questa citta »"n-
gannatrice che fa flail a catena 
e .si scorda di nutrirli -; se ne 
va a Roma col sacchetto di so-
gni suite spalle ed anche quan
do constata che it mondo da lui 
sognato fa in frantumi. e nulla 
corrisponde a quello che egli 
aveva immaglnato, resiste an-
cora e si dibatte tenacemente 
contro la realta ed, intanto. tro-
POv una compagna, si crea una 
famlglia. 

\A questa razionale realta non 
9i rassegna Mariella Bagnoli e. 
dopo aver tentato di far forza 
axe xtessa accoglienAo.Vinvito 
del figlio, non • ci resiste, a 

Roma, e se ne torna a morlre 
a Napoli. innanzi al suo mare. 

II primo atto & tra le • rovi-
ne materiali e morall del dopo-
guerra, con una rudezza ed un 
vigore che fanno pensare alia 
Napoli milionaria di Eduardo; 
Vultimo e, : cinque anni dopo, 
nella delusione di una repubbli-
ca in cui si tenta di soffocare i 
valori della Resistenza e dello 
antifascismo; e Marietta Bagnoli 
che, fra tutte le sue contfaddi-
zloni e le sue incoerenze e fer-
ma e coerente soio nell'odio at 
fasclsmo, lascia il sub testa-
mento morale: 'Guagliuni, vi 
reccomando • i fascisti, ' quelli 
mai~ eh, mal piu... Vesperienza 
insegna che non e un 'partito 
il fasclsmo, k una qualita d'ani-
mo. una qualita mediocre, si 
pud annidare sotto ogni colore... 
Capito? . Percib . statevene at-
tienti!*. - • • ; ' . / • ' : . -

La commedia non ha molte. 
ne comple'sse vicende: e bella 
nella HnearitdL dei suoi caratte-
ri, in quello delta protagonista, 
anzitutto; ma spiced anche, net 
quartetto delle sue amiche, una 
Gennara, che fa pazzie per un 
bellimbusto che ha una veritina 
d'anni meno di lei; ed .e facile 
immaginare quale dolcezza, qua
le fascino, quale interesse possa 
avere impresso alia protagoni
sta un'arttsta dalla squisitissima 
sensibilita come Lilla Brignone; 
e quale forza ed efflcacia reali-
stica e dialettale abbia potuto 
imprimere Pupella Maggio al 
personaggio ' dl Gennara (sia 
detto, qui, tra parentesi, che il 
dialogo delta commedia stm-
pre in bilico fra lingua e diatet-
to, sempre pronto a cogliere 
I'espressione piu arguta o Vim-
magine piu napoletanamente co-
loiita, ne costituisce una delle 
principali attrattive). Altro bet 
personaggio e quello dl un di
rettore d'orchestra fatlito, corni-
ficato e collerico, marito di Gen
nara. fatica particolare, riusci-
tissima, di quell'ottimo attore 
che e Corrado AnnicellL 

Venezia ha attrlbuito a Fran
cesco Rosi la secondo vittoria 
che, pur non essendo clamoro-
sa ed opima come quella ci
nematografico, non i -.meno si-
gnlflcativa ' perche riconduce 
Rosi al campo teatrale in cui 
fece le sue prime esperienze 
di spettacolo. Regia limpida. 
chiara, Uneare.che ha pro/on-
da mente penetrafd. per generale 
attestazione (ho voluto ascolta-
re il pare re di molti colleghi) 
lo spirito. della commedia. 

Non poca. parte del successo 
egli deve non solo alia scelta 
della protagonista, Brignone, ed 
a quella delta Maggio (la cui 
parte di Gennara segue, • per 
importanza quella dr Mariella), 
e dei collaborator! (il Coltellac-
ci. che ha dlsegnato scene estro-
samente ariose ed ambiental-
menfe significative*;: Fiorenzo. 
Carpi che ha magistralmente ap
propriate le musiche .alle situa-
zioni; I dtie. giovanie valorosl 
assistentl alia regla'Mdrco Guar-
nasvhelli e Pasqualino Penna-

rola) ma ancora per la /dice 
ed originate scelta, che non si 
e Umitata al campo specifico 
degli attori di prosa (il cogno-
me, per esempio, di Ester Car-
loni porta di tutto un vecchio 
mondo d'arte dialettale napole-
tana), non ha attinto solo all'Ac-
cademia (e il caso di Giancar-
lo Giannini. che ha retto assal 
bene la parte dell'amico di Ro-
berto)ma ha cercato ovunque 
gli elementi che potessero dare 
particolari e caratteristici con-
tributi (Lia • Thomas fu una 
brillantissima - ~ soubrette » ai 
bei tempi • dell'operetta, Cley 
Fiamma fu una fanciulla prodi~ 
glo — Cley — at bei tempi del 
varieta); ma li lia cercati anche 
lontano dal mondo teatrale: il 
giovane Pasquale Squitieri, che 
sie rivelato nella parte di Ro
berto, una molto signiflcativa 
promessa, Rosi lo ha sottratto 
al tribunale dl Napoli, toglien-
dogli di dosso la toga di av-
vocato: ad altri ambienti ha tol-
to altri (Cecilia Sacchi. Gaetano 
Riccio. eccJ, facendoli per la 
prima volta parlare in palcosce-
nico. E tutti, in questo etero-
geneo e, pure affiatatissimo e 
validissimo insieme, hanno con-
tribuito al successo, che e stato 
veramente notevolissimo. 

Giulio Trevisani 

INGLESE 

20 ORE INGLESE 
20 ORE RUSSO 
20 ORE TEDE5CO 
20 ORE FRANCESE 
5 2 D I S P E N S E 
5 3 O I S C H I 
I PIU VASTI CORS! Dl 
UNGUE NEL MONDO 

IN VfNOITA A FASCICOLI 
SETTIMANAL! NELLE EDICOLF 

A L. 5 0 0 

'•' Ec|. ora che Cleopatra giunge 
alfine sui nostri schermi, pos
siamo ' considerare i l ' misero 
frutto della lunghissima, farao. 
nica vicenda. nella quale sono 
bruciati (figurativamente o al
ia lettera) - registi. produttori. 
matrimonii navi e palazzi ed 
eserciti flnti. ma non meno co-
stosi di Quelli veri. e Insom
nia, in cifra tonda, 25 mijiardi 
di lire, piu un certo numero 
di sentimenti umanl. ed iliusia-
ni ' e speranze; l'illusione. • so-
prattutto, di Joseph L. Mankie. 
wicz, che nell'assumere la po-
sante eredita di Rouben Ma-
moulian dichiar6 esser possible 
fare, di CleoDatra. una , cosa 
seria. / • . - ...-• >•'•;•- .-.r':. ••• . 
• • SI. certo. Mankiewicz e l suoi 
collaborator! si sono riferiti a 
Plutarco, Svetonio. • Appiano 
(ma pure * a CM. ' Franzero). 
hanno magarl scimmiottaio 
Shakespeare, in qualche punto. 
e Shaw in qualche altro Vani 
appigli per uno spettacolo che 
involgarisce. < la storia anche 
nuando apparentemente le e fe. 
dele, che ne degrada i perso-
naggi senza demistificarli, che 
e smisurato ma non grandinso. 
e al quale mancano entrambe 
le - doti che Giulio Cesare. in 
una delle poche battute sop-
portabili del testo. attribuisce 
alia regina, d'Egitto: passione e 
strategia. . .:•'.:• - • • . 
'« Eccolo dunque, il condottte-
ro, sbarcare nella terra dei To-
lomei. e ricevere in dono. di-
sgustato. la testa di Pomii?n. 
Cleopatra gli si offre avvolta 
in un tappeto, come una cura-
mella nel suo cartoccio (la <;ir. 
costanza e storica, ma non per 
cib meno comlca). e stillante 
seduzione da ogni poro; po: 10 
accoglie nelle sue stanze, in ux-
teggianientl erotici che avreb-
bero depresso. non eccit'ato. 
l'ultimo dei plebei dell'urbe; 
piu tardi gli terge il sudore 
dalla fronte. col gesto quasi 
materno che le abbiamo vtsio 
recenteme'hte ripetere. in foto
grafia, sul capo del suo attuale 
Marcantonio. In.breve. .Cesare 
mette' sopra 11 trono egiziano 
Tambiziosa femmina. togliendo-
ne di mezzo i nemici; ha da lei 
un figlio. che sara ironicamen-
te ribattezzato Cesarione; la 
sposa anehe. secondo il rito lo
cale. II che non sembra affat-
to provato dai documenti: ma 
si sa che gli americani. se sono 
disposti a replicare le nozze an
che deelne di volte, arricciano 
il naso dinanzi al concubinato, 
per di piu con prole. •. : • .̂ 

Tomato In Italia, l'aspirante 
dittatore accoglie la sua bella 
in pompa magna, e svela sem
pre piu la propria brama di po
tere. Si brdisce la congiura: 
Cesare cade crivellato di pu-
gnalate: Cleopatra se la squa-
glia. Ma qui la vergogna, il 
complesso di colpa del regista 
hanno il sopravvento. Memore 
forse di < aver portato' sullo 
schermo, con scrupolo e dignl-
ta. il Giulio Cesare di Shake
speare. egli mette il silenziato^ 
re al dramma: Tuccisione di Ce. 
sare e vista da Cleopatra fra 
le nebbie di un sortilegio. luci-
do come una pellicola. ma pri-
vo di sonoro (arretratezza tec
nica della magia dell'epoca). Ja 
celeberrima orazione di Anto
nio e ridotta ai m!nim! termi
ni. e totalmente coperta dai 
clamor? della folia.' r .--'•••'•'I'

ll crollo di Cesare («oh che 
caduta fu quella!- lamenta 
1'Antohio shakespeariano) pro-
voca anche il crollo totale del 
film nel Tidicolo. sino a quel 
momento evitato, in parte, gra-
zie all'austera e cattivante reci-
tazione di Rex Harrison. Rima-
sta sola con Antonio (cioe Ri
chard Burton). Cleopatra (cioe 
Liz Taylor) perde ogni residuo 
di ' sovranita: il loro romanzo 
sentimentale e una teoria »n-
terminabile di litigi e querimo-
nie, al piu triste livello piccolo 
borghese. Lei incita lui a con-
quistare mezzo mondo. ma - e 
come se gli chiedesse di doman. 
dare un aumento di stipendio. 
Lui ciondola per la casa con 
la coppa di vino perennemente 
in mano, si fa il bagno. medita 
di farsi crescere la barba. E 
dov'e dunque la -v i ta inimi-
tabile*. della quale si favoleu-
gid? Sconfitto sul mare da Ot-
taviano. abbandonajo dai suoi 
sul suolo d'Africa, Antonio fi-
nisceL suicida. e Cleopatra lo 
segue. Ma si tace, pudicamente. 
dell'estremo tentativo che clla 
effettud per conquidere anche 
il vittorioso nipote di Cesare, 
prima di abbandonare la par
tita. - .- ,'-.•', . • . - -

Che dire di piu? Sarebbe :n-
generoso sottolineare che al-
l'incontro fra Cleopatra e An
tonio. sulla nave della regina, 
fa da sfondo la moderna Ischia 
con le sue cristianissime cu-" 
pole di chiesa; o che lei pre-
senta a lui. per destarne i sen^i 
sopiti. un balletto del genere 
di quelli che anche il peggior 
locale di Montmartre ormai ri-
fiuterebbe: o che la battaglia d! 
Azio - sembra fatta con - gl! 
avanzi di qualche altro consi-
mile prodotto. L'enorme scher
mo e il colore (fotografia d: 
Leon Shamroy). la strombettan-
te musica di Alex Nort (autore. 
a suo tempo, di pregevoli com-
posizioni teatrali e cinemaro-
grafiche). la buona volonta d! 
molti attori del contorno non 
alleviano la catastrofe. Mentre 
Liz, meno bella del solito. e an. 
cor meno brava (il che era dif
ficile). emerge a' fatica, oani 
tanto. dall'afisurdita dei oaluda-
menti onde lTianno ricoperta, 
come un idolo. Nella sua im
mobile effige, e'e una sola trae. 
cia di verita: la grande cicatrice 
sulla gola. doloroso segno di 
un comune destino, umano cho 
altera e nobilita. inconsciamen-
te. la fissita del feticcio. 

Cleopatra, per la cronaca, du
ra tre ore e 40 minuti: ma la 
primitiva versione ha subito 
notevoli tagli. 

Intollerabile malcreanza 
II ritorno alia normalitd nei programmi dopo il 

silensio dell'altro ieri, ha creato «n certo imba'raz-
zo alia TV! per di piu, entratnbi gli spettacoli in 
apertura di serata Gran Premio sul primo canule 

i e la Fiera dei sogni sul secondo, erano i meno 
, qualificati per la circostanza, con il suo bano cam-
- pauilismo il primo e con il suo reiorico e falso 

patetismo il secondo. Cosi la TV ha ritenuto di 
doveir far appaiire sul video i volti seri e di cir-
costatizu di Amedeo Nazzari e di Mike Bongiorno 
(quest'ultimo munito di foglio) quasi a chiedere 

; scusa per Vallegria dello spettacolo. ?;•<;.<•*-v 
"; ••*' Gran Premio che doveva andare in onda I'altrd 

ieri, hn sostituito ieri la commedia di Alfredo Te-
stoni II successo: Gran Premio ha infatti una sca-
denza obbligata, inderogabile, '* essendo • legato ' a 
una lottcria, e non poteva essere rinviata di una 
settimana. Cosl due programmi in concorrenza fra 

' loro e non molto dissimili nella sostanzq sono an-
dati sul video simultaneamente. I soliti cantanti 
leggeri c Uriel, si sono batittfi in Gran premio 

, per i colori dell'Abruzzo-Molise da una parte e 
dellai Sardegna dall'altra, sotto la direzione ri-
spettivamente di Alberto Bonucci e di Nazzari. 

1 Frattanto e stato comunicato che il Piemonte' ha 
definitivamente eliminato con schiaccldnte divarid 
di voti. la Liguria, cosa del resto prevedibile, men-
tre la Toscana e in testa con un legge'rp vantaggio, 
anch'esso prevedibile sulla < Calabria-Basilicaia. 
Senza emozioni i risultati e senza emozioni la 

' sfida di ierL '•• • -!-; ' ' ' •• -. ' : * -'••>•- • 
Con la Fiera dei sogni e fiapparsa-l'aspirante 

giornalistu gin vista la scorsa settimana, sempre 
'alia ricerca, vana, del personaggio, la trasinissio-
ne forse il personaggio lo ha appunto trovato in 
questa concorrente ma, data lo spitito che anima 
questa civica giostra, ne fa piuttpsto una marior 
netta. Il tono di Mike Bongiorno ieri era davvero 
urtante: anziche rendei*si conto di avere innanzi 
a se MHO donna disarmata alquanto intelligente, e 
sensibile, anche se terribilmente vittima di com-
plessi, una donna, che in fondo ha aspirazioni-le-

. gittime e ha il solo torto di non avere' saputo 
capire che non basta desiderare, Bongiorno tratta 

.la concorrente come se fosse una pazza, la offende 
con il suo paternalismo, la deride, fa H galante, 
strizzando un occhio al pubblico. Non ha saputo 
rispettare la totale sinceritd di questa donna: ma 
perche merdvigliarsi? La intelligenza e soprat-

• tutto la vera umanita sono Vopposto della Fiera 
, dei..sogni. x • ; '...'. .'.'< , ' V . ', !'."•.-
• • E, appunto per questo, l'aspirante giornaXistane 
esce vittoriosa, • integra: ha saputo rimanere se 
stessa. Stanno tentando di fare di lei un perso
naggio, ma un personaggio sbagliato: e non ca
pita tutti i giorni. sul video, che tra personaggio 
e .personalita vincdj nonostante le apparenze, la. 
personalita. " :'\'.'.'" ".-.'•'• 
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vedremo 
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/ di Gaber v 
'••'••• Giorgio Gaber ci introdu
ce stasera nel suo «Trani a 
gogo •». «Trani», in Lom-
bardia sono le vecchle oste-
rie. Gaber ce ne descrive 

. uno dove «un . pregiudica-
to / usclto da' poco / rae-

' ' conta a gli amiei / L'errore 
•Vche 'eee / e che jp"ag6 / Nal 

trani a gogo»; e'««la vecchia 
.' zitella / cerca I'nmore » men-

tre in plsta balla * un yec-. 
j chio califfo / ohe non 'sba-

glia mai uri passo / chlssa' 
se no»». Ci sara anche Maria 
Monti.; l'ex. cantante di mur 

' • s!ca leggera, avversata dalla 
; TV e dalle case dlscograflche 

p e r l e sue.'predllezioni anti-
• i conformiste '(ha iiiciso, = dl 
" recente. un -'buoh disco dl 
' canti della 'Resistenza spa-
' gnola). .In «Canzoniere rrii-
I nimp v si cahtera ariche « Ad-'. 
) dio Lugano bella». Dice i l , 

Radiocorriere: «... una can-
' zone cafa ngllanarchici.'trp^ ' 
i vata tra carte dimenticafe*. 

] • Dimehticate da chi? 

La parita.'.'.'.'',', 
••I/...'-::'..1 salariale . 
•;.•'- J n " T e m p o /ibero> — in 
\ '• rubrica per i lavoratori, a 
,, cura di Vincenzo Incisa — 
' di stasera (primo canaie ore 
; 19.20) .andra in onda. una 
;; inchiesta sullMstruzione pro-
, fessionale e un servizio fll-

.. niato sulla parita salariale 
;; fra uomini e donne. realiz-
'" zato da Flora Favilla. . 

1 L'approdo r 

• Ne - L'approdo» di que-
1 eta sera (primo canaie, ore 

22.15) andra in onda un ser- • 
.': vizio sulla Biblioteca Luigi 
. Einaudi. che il flglio del 
; grande statists scomparso ha 
- donato, in memoria. del pa-

,. dre. al comune di DoglianL 
La biblioteca, progettata da 

• • Bruno Zevi. fe stata cbstruita 
• secondo i piu modern! e ra-
'• zionali criteri. 

•Fra gli altri servizi. uno 
e dedicato alia Mostra, dei 
Tesori della Val d'Elsa a; 

- Certaldo. che ospita opere di 
- autori dal,'200 .ai ^OO: un 

altro. alia XVIII Sagra Mu-
sicale Umbra, appena con-

.. clusa a Perugia. .,.. ' . 

saiW 

• i • • • • . • 

v-.. .' , \ • S . sa. 

NAZIONALE 
diornale radio: 7. 8. 33; 

15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua tedesca; 8.20: II ao-
stro buongiorno; ' 10.30: II 

• ragazzo rapito:' 11: Passeg-
• giate nel tempo; 11.15: Con

certo dei premiati al -Con- ; 
corso Regina Elisabetta del 
Belgio 1963»; 12: Gli amici 
delle 12: 12,15: Arleccbino; 

'' 13.15: Zig-Zag: 13.25-14: Mo-
tivi di moda: 14-14.55: Tra-
smissioni regionali; 15.15: La 

- ronda delle arti; 15.30: Aria; 
- di casa nostra: 15.45: Le ma-
- nifestazioni sportive di do-
• mani; 16: - Sorella Radio; 
-. 16.30: Corriere del • disco: 

musica lirica: 17,25: Estra-
zioni del Lotto; 17.30: Con
certo - sinfonico ' diretto da" 
Vaclav Smetacek; 18.40: Mu- ; 
sica per archi: 19,10: II set-
timanale dell'industria; 19.30: 
Motivi in -giostra; 19.53: Una 
canzone al giorno: 20.20: Ap-

ftlausi a.-; 20.25: L'ora del 
azz: 21.30: Conferimenti dei 

Premi Internazionali Cristo-
; foro Colombo: .: 

SECONDO 
. Giornale radio: 8.30. 9.30, 
10.30. 11.30. 13.30. 14.30, 15^0, 
16.30, 17^0. 18.30. 19 JO. J0.30. 
21.30, 22.30; 7.35: Vacanze in 
Italia; 8: Musiche del riaat-
tino; 8.35; Canta Germans 

' Carol!: 8.50: Uno stmmento 
- al giorno: 9: Pentagramma 

italiano; 9.15: Ritmo-fanta-. 
sia: 9,35r Un anno in 60 mi
nuti: 10.35: Le nuove can-

"• zonl itallane; 11: Buonumore 
in musica: 11.35: Chi fa da 

'. se^.; 11,40: II, portacanzoni: 
12-12^0: Ofcbestre alia ri-

'. balta: ' 13: B Signore del-
- le 13 presenta; 14: Voci alia 
' ribalU;. 14.45: Angolo mu

sical e; l5:Locanda delle set-
te note: 15.15: Recentisslme 

- In mtcro3oico: 15.35: Concer
to in mibiatara. Violtnista 
Joseph Szigeti: 16: Rapsodia; 
16.25: Mister auto: 16.35: Ri-

. balta d! success!: 16.50: Ra«-
-. diosalotto Musica da ballo; 
,: 17^35: Estrazionj del Lotto: 

17.40: Ciclismo: Arrivo della . 
•: Milano-ToriDCs' 17.50: Musi-
: ca da ballo: 18.35: I vostri 

preferiti: 19,50: Tre bacchet- . 
te tre still: 20.15: Dalle An-

- tille: Ritm! e melodie delle 
Tsole: 20.35: Iris, di Pietro 

; Mascagni; 21: Dall'Olanda:' 
' Canzoni - d'Europa: 

•:;>.vvTER20;..-\;.;? 
; 18.30: Cifre alia mano: 
18,40: Libri ricevuti; 19; DaU 

- la Grecia: Danze popolaii; 
19.15: La Rassegna. Scienze 

; social!: 19^0: Concerto di 
. ogni sera. Musiche d: auto-, 
' ri francesl: Cdsar Franck, 
: Claude Debussy; 20.30: Rivi-
- sta delle ri^riste; 20.40: Mo

zart: Sonata in do minore 
K. 457: 21: II Giornale del 
Terto; 21,20: Piccola anto-
logia poetlca. - Pbeti Italian! 
degli anni '60. XII • Massi
mo Ferretti: 21.30: Muslcbe 
dl autori spagnoll; 

primo canaie^ 
18,00 La TV dei ragani S S S ? «u'nnlw-01 

19,00 Telegiornale della sera (1* edlzlone) 
Estrazloni del Lotto • • 

19,20 Tempo libero trasmlsslone per 1 tavo-
. ratori 

19,50 Sette giorni •' al Parlamento (a com <H 
Jader Jacobeill) 

20,15 Telegiornaie sport . I t ! -, f , . ' , _ : . t - ' < 

20,30 Telegiornaie della sera (2* edlzlone) 

21,05 Piccola Enciclopedia 
PaneFli •;! 

con Paclo Panelll, MagaU 
Noel. Bice Valori. Lul-
sella Bonl, Carlo Gluf-
fre e Gianni Bonagura. 
Regia dl Danlele D'Anza. 

22,15 l'approdo Settlmanale dl letfeie • 
aril 

23,00 Rubrica religiosa 

23,15 Telegiornaie * 

secondo 
-. •.-.'•• -. • .* •• \ , » . •> v - > . ' v . ' . v y - \ . 

21,05 Telegiornaie 

della none 

canaie 
e segnale orarlo 

21,15 Scaccomaffo « L'amnesta della signora 
Weston » 

22,10 Canzoniere miniroo ,'Progranuna mnsicale 
'. Giorgio Gaber • 

22,55 Prima fiera 
v; Nolle sport 

Giorgio Gaber e Laura Tavani! in «Can-
zoniere minimow (ore 22,10)/ 2° canaie 

• Vi.'«' . - . v - - V .\. 

' > ' '• \ >̂  lntemazlonale dl Genovar ^ 
' '> ' « Le conninicazionl di og- -

gl «<B domanl* 
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