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« Ascesa e rovina della citta di Mahagonny » alia Piccolo Scala 

Una scena dell'opera data ieri alia Piccola Scala 

Jim viene giustiziato 
perche non 
ha denaro 

L'opera di Brecht-Weill nella edizione di 
Nino Sanzogno e di Giorgio Strehler ha 

avuto vivissima accoglienza 

Forse per due mesi 

i • 

i» r-

DalU nostra redazione 
MILANO. 29 

Arrivare alia «prima - di 
Ascesa e rovina della citta di 
Mahagonny — che era anche 
la prima rappresentazione in 
Italia dell'opera a distanza di 
oltre trent'anni dalla sua na-
•cita — era diventato per la 
Scala un punto d'onore, una 
di quelle cose che « bieognava » 
fare se non si voleva — come 
si dice — •* perdere la faccia *• 
di fronte al proprio pubblico. 
Basti dire che era gia diversi 
anni che se ne parlava; che 

. l'opera era addirittura stata an-
nunciata in cartellone per la 
atslgione '60-'61; e che nelle alte 
K/elre scaligere si era a un certo 
pLiilito fatto marcia indietro. 
PrJponendo a quanto pare al 
r'^gista di rappresentare Maha-

r gonny nell'originale tedesco af-
finche il casto pubblico della 
Piccola Scala non potesse af-
lerrare certe allusioni sboccate. 
che pot alia rasa dei conti si 
sono rivelate assai meno salaci 
di quanto non si sospettasse. 

Cosl il famoco lavoro di 
Brecht-Weill, nell'agile tradu-
zione di Fedele D'Amico. e an-
datoofinalmente in scena, pre
c e d e d da un'attesa ansiosa e 
da un paio di preoceupanti rin-
vii; e a curarne la regta e stato 
Giorgio Strehler, che e quanto 
dire uno dei migliori o •« tout-
court- il migliore - interprete » 
di Brecht ch e oggi abbia 1'Eu-
ropa. Garanzia. questa presen-
za, di una interpretazione ngo-
rosa. dove gli accenti sono pocsti 
proprio su quei nodi cntici su 
quella aspra polemica social*? 
che 11 testo espone a chnre 
lettere e la musica sottdnionte 
trasporta fiiil piano del teatro 
d'opera. 

Mahagonny e la •> citta trap-
pola». dove tutto e permesso. 
dove il vizio regna sovrano e 
lo stesso padreterno non e te-
muto perche l'liiferno che egl: 
minaccia non puo es^ere peg-
giore dell"inferno quotidiano in 
cui vivono i euoi abitanti. E' la 
citta dove J n i Mahonoy viene 
giustiziato non per esser stato 
causa della morte di un annco. 
ma perche non aveva denaro 
per pagare i suoi debiti: « per 
mancanza di soldi, ch'e il de-

• litto piu grande che ci sia sulla 
terra!». L'egoismo e rmteresse 
sono insomma gli idoli di Maha
gonny, dove tutto si risolve nel 
segno di un'anarchia marxifiti-
camente intasa come stadio fi
nale del capitalfemo in disgre-
gazione, non certo come libe-
razione dell'individuo dai v;n-
coli di una societa autontaria 

Ritmo e scene 
Anche l'amore e l'am.cizia 

gussistono solo se non ledono 
I'interesse: Jenny e praticamen-
te la causa della morte di J'-m 
perche' non vuol dargh :1 de
naro per corrompere 1 giud.ci 
(salvo cosl i'mtere^se. pu6 poi 
ancora svolgensi un tcnero duet-
tino d'amore tra lei e Jim che 
attende TesecuziJne). mentre 
Bill per salvare un amico non 
e disposto a 6borsare un cente-
simo. L'unico personagg.o in 
fondo buono. quindi un illu-o. 
e Jim. ed e anche i'unico con-
tro cui la giustizia (- '. process: 
a Mahagonny non erano peg-
giori che altrove -. avverte una 
scntta del giornale luminoso) 
ci accanisce fino a spedirlo alia 
sedia elettnca 

Tutta l'azione, suddiv:«a in 
tre atti e ben ventun scene, s. 
ivolge nella regla di Strehler 
con una fluidita e un ritmo 
sorprendenti. Le pro.ez.oni di 
dteegnl di Ben Shan garanti-
scono un'ambientazione precUa 
e fLssano inequivocabilmente la 
azione nei suoi assunti di cri-
tica airipocrisia borghese. men
tre le scene (affidate come i 
coctumi alia sperimentata abili-
ta di Luciano Damiam) sono 
ridotte alia massima funziona-
Mfc • insiexna varieta. con una 

prevalenza di toni chiari e di-
staccati che denotano nel regi-
sta la volonta di mantenere tut
ta la vicenda su un piano og-
gettivo, dove la forza corrosiva 
della critica ei sprigioni senza 
forzature dal contesto scenico-
musicale. E* proprio in questo 
nspetto dell'opera, in questo 
non sovrapporsi della persona
lity del regista a quella degli 
autori che Strehler ha compiu-
to un lavoro valido ed esem-
plare. puntando eoprattutto a 
realizzare qtlella recitazione 
straniata che e basilare non 
solo nel test> di Brecht ma an
che nella musica di Kurt Weill 

Deformazione 
Si; perch^ anche Weill ha 

composto una musica straniata 
e geetuale. nvolta a sottolineare 
ed evidenziare la narrazione 
CDica svolta dal testo. Si posso-
no indicare alcum dei mezzi 
che servono al musicista per 
giungere a questo straniamento 
innanzi tutto una elaborazione 
della melodia e dell'armonia 
che si svolge al limite del ba-
nale e del risaputo mettendolo 
in crisi punto per punto e ri-
torcendo in faccia all'ascolta-
tore 1'ipocnsia di noti procedi-
menti della musica leggera o 
d'operetta; la sottolineatura rit-
mica, che e ora osse^aiva ora 
imprevista -;onjpre comunquc 
in contrasto con i moduli cor-
renti nell'operj tradizionale: 
una deforniazione del timbro 
strumentale che non risale a 
scarsa abil.ta di scrittura ll'al-
lticinante pagma per banda che 
. vonipagna la ecena del pugi-
.ato booterebbe da sola a smen-
tire un assunto del genere). ma 
ad una deliberata violentazione 
dei conceit: tradizionali di bel 
suono: infine. un'asimmetna 
delle fr.isi jiiu.>icah che fa lo 
sgambetto ali'accademsa nel mo-
mento stos>o in cui sembra vo-
len.-i=: docilniente sottomettere. 

A t.«tti questi po^tidati della 
musica weill ana Nino Sanzo
gno non ha saputo sempre ve-
n.re adeguatamente incontro. li-
nistandosi ad una esatta scan-
sione del tempo la quale non 
e per6 bastat 1 a celare un fre-
quer.te app-.attimento delle so-
norita e dei ntmi. che avreb-
bero dovuto ricevere risalto e 
mordente ben divenso. 

Quanto agl: interpret! a w e r -
tiamo subito che Gloria Davy 
non si e rivelata una gcelta fe-
licissima per la sua evidente 
incapacity d» adattarsi ai detta-
mi d: un - r**c.tar cantando-
ep.co e cntieo - sempre brava 
vocalmente, il suo timbro si e 
d.mostrato inadatto alia conce-
z:one brecht-weiliiana. che in-
vece tutti gli alln cantanti han-
no 6apuio comprendere. L'ha 
compresa Glor.a Lane, nelle ve-
6ti di grande maestra del vizio 
e del male, con una «p ccata 
capac.ta d. poraere - epicamen-
te» ij testo as'., ascoltator.: e 
l'ha compresa Alvino Mwciano 
nella parte d un J'.m Mahoney 
oscillante tra il tonero e 1'astu-
to co?i come vuo'.e ja sua dav-
vero d.fficii;>?.ma carte. Otti-
nia pure la prestazione. sia vo-
ca!e che scemca. d: Carlo Fran-
zin: <Fatty). D.no Dondi (spas-
soso Trinity Mo^e»s). A'.do Ber-
tocc. (Jack). Rolando Panerai 
(controllato interprete di B U> 
e ancora Giorgio Tadeo (Joe>. 
Piero De Palma Aneelo Mer-
curiali. Valtriani Tertozzi e le 
splendide sei ragazze di Maha
gonny (Rzzatti Ratti. R.ghetti, 
Cucchio, Piccolo e Zanini). 

D: non comune efficacia il 
contr.buto del coro Lstnnto da 
Benaglio. e cosl pure quello di 
tutti i maestri sostituti e assi-
stenti. oltre che dell'infatica-
bile orchestra scaligera. Atten-
zione vivissima durante tutto lo 
6pettacolo. con applausi intensi 
e calorose acclamazioni al re
gista. ma anche al dtrettore e 
a tutti i protagonisti. 

Giacomo Minzoni 

« Rugantino > 
raggiunge 

Buenos Aires 
Prima, la compagnia rienfrera a Roma 
Angela Luce sostituisce Bice V a l o r i 
Un deficit d i 1 5 0 milioni - Tutfavia , 

un bilancio lusinghiero 

le prime 

Rugantino torna in Italia dopo 
ventotto giorni di permanenza 
a Broadway. Ma. subito dopo, 
ripartira per il Sudamerica e 
continuera la tournde in terra 
americana. Il soggiorno stotu-
nitense non ha dato certo I risul-
tati sperati. Ma tutto sommato il 
successo del musical scritto da 
Gannei e Giovannini e muslca-
to da Trovajoli non va sottova-
lutato se si considerano le diffi-
colta oggettive che Broadway 
comporta. 

Proprio qualche giorno ad-
dietro, Kirk Douglas ci diceva 
del fallimento del dramtna del 
quale era stato recente prota-
gonista (Un uom0 in volo sopra 
al nido della civetta) e precisa-
va che Broadway e ormai una 
macchina schiacciasassi per tut
ti. Recentemente sono clamoro-
samente « caduti - spettacoli di 
autori noti e poco noti e ba-
stera citare Ballad of Sadc rafe. 
di Albee; II treno del latte non 
si ferma qui, di Williams e la 
tiepida accoglienza riservata al-
1'ultimo lavoro di Miller, Dopo 
la caduta. Ma anche una comme-
dia orm3i collaudata come La 
resistibile ascesa di Arturo Ui. 
di Brecht. messa in scena da 
Richardson e rimasta in scena 
soltanto pochi giorni. Dunque. 
la vita a Broadway e tutt'altro 
che facile E se in parte sono 
sii spettacoli a zoppicare, una 
delle pnncipali ragioni — dlce-
vo ancora Douglas — e 1'alto co-
sto del biglietto: il pubblico si 
muove soltanto se ha la garan
zia che lo spettacolo e un gran
de successo. E per il pubblico 
amerieano un grande successo e, 
per esempio. My fair lady.„ 

Torniamo a Rugantino. Con 
queste premesse, i dodid giorni 
di permanenza a Toronto e i 
ventotto a New York rappresen-
tano un lusinghiero successo 
Va da se che le spese di trasfe-
rimento siano state tali da non 
consentire alcun guadagno per 
l'impresario omencano Cohen 
II deficit sarebbe anzi, flno a 
questo momento. di 255.000 dol
lar!, pari a circa 150 milioni 
C'e da considerare che nei con-
fronti di un musical italiano LI 
pubblico americano fe assai dlf-
fidente; tanto piu che lo spet
tacolo e recitato in romanesco e 
le didascalie per la traduzione 
simultanea non possono dare il 
senso di molte espressioni dia-
lettali che in Rugantino sono 
tutto. 

Per 11 Sudamerica. infattL, il 
nuovo impresario — Pancho Lo-
coco — ha deciso di rinunziare 
alle didascalie. Lo spettacolo an-
dra in scena al «Coliseum» di 
Buenos Aires il 21 marzo. In at-
tesa che tutto il complicato sce
nario raggiunga l'Argentina la 
compagnia fara una breve 
Tentrfe a Roma, il 188 prossimo 
Non vi saranno molti mutamen-
ti nel cast, ad eccezione di quel
lo di Bice Valori, al posto della 
quale subentrera Angela Luce, 
giovane attnee della compagnia 
di Eduardo. Rugantino dovreb-
be restare a Buenos Aires un 
mese ma Lococo ha fatto flrma 
re a Garinei e Giovannini una 
opzione di 30 giorni. Nel caso 
che le cose vadano meglio che 
a New York. 

I.S. 

Anche ieri improwise astensioni 

Riprende oggi lo 

sciopero alia RAI 
Condannato 

i l produttore 

d i ci Questo 

mondo proibito » 
La IV Sezione penale del Tri

bunal e, pres.eduta da] dott. Se
me raro. ha condannato a tre 
mesi d: reclusione e a 50 mila 
l.re d; multa, con la sospen.-ione 
condizlonale della pena. il pro
duttore Henry Lombroso, pre-
s dente della Globe international 
film, riconosciuto responsabil* 
del reato di pubbiieazione osce-
na per aver messo in circolazio-
ne U film Questo mondo 
proibito. 

Nei quattro episodi della pel-
licola furono rawLsati gli estre-
mi del reato contestato ai Lom
broso: tali episodi erano tntito-
lati L'indujfria dell'eroHsmo, II 
ghetto del terzo sesso, Anatomia 
del $exy-appeal e I sogrnl e la 
psicanaliti. 

n P.M. Pedote aveva chiesto 
per l*imputato due mesi • 50 
mOa Ux« di multa, 

Domattina, lunedl, alle ore 
18.30. i dipendenti della RAI 
si riuniranno in assemblea pres-
so il Teatro Valle di Roma, do 
po la rottura delle trattatjvc 
con la RAI e la npresa dello 
sciopero. indetto unitariamente 
dai tre sindacati (FILS-CGIL, 
FUI^-CISL. UIL-Spettacolo). 

Ieri. intanto. i lavoratori di 
alcune sedi hanno sospeso im-
prowisamente il lavoro, inau-
gurando l'agitazione a singhioz-
zo Al centro di produzione di 
Via Asiago. il lavoro e stato 
sospeso alle ore 11 e I'astenslo-
ne e pro«eguita sino alia fine 
dei turni. blocrando t program-
mi in registrazione e quelli 
prossimi ad andare in onda. In 
con^eguenza delle agitazioni. 
anche il concerto sinfonico che 
si doveva tenere ieri sera al 
Foro Italico e stato rinviato 
Nel pom*"iggio. hanno sciope-
rato anc.ie I dipendenti della 
sede di Ban, 

Questa mattina. alle 9. sospen-
deranno il lavoro anche i dipen
denti de! centro trasmittente di 
Prato Smeraldo e quelli del 
centro programmi per Testero 
di via Po. Per oggi. come e no-
to. e anche prevista la ripresa 
dello sciopero generale. dalle 12 
alle 18, sia delta radio che del
la TV. Saranno percio bloccate 
1« trajmlssloni iportlva. 

Teatro 
La bugiarda 

La Compagnia De Lullo-
Falk-Valli-Albani ha riproposto 
al pubblico del Quirino, ieri se
ra, La bugiarda di Diego Fab-
bri, che gia fu rappresentata 
nello stesso teatro 8 anni or so
no. Con qualche aggiornamento 
nelle battute e nel contrappun-
to musicale, intessuto spirito-
samente di branl d'opera e di 
recenti success! della canzone, 
la vicenda e quella nota. Isa
bella, una giovane d'origine po-
polare, e l'amante di Adriano, 
un esponente dell'aristocrazia 
nera: ma, portata alia bugia 
com'e, inganna al tempo stesso 
lui e Albino, un mediocre mae-
strucolo, cui si fldanza e in se-
guito si sposa Adriano, che ha 
convocato intanto la propria 
consorte, dalla quale e separa-
to, per accordarsi sull'annulla-
mento del matrimonio (al fine, 
e chiaro, d'impalmare Isabella), 
si vede rivelare la befTa di cui 
e vittima. Indispettito, combina 
un incontro a tre, con Isabella 
ed Albino, svergognando di-
nanzi a quest'ultimo, ma oolo 
in parte, la donna In breve, l 
due uomini si strmgoiio fra lo-
ro in un nodo d'umcizia e di 
solidarieta, applicando deter
minate sanzioni nei confronti 
di Isabella. Costei, per ricon-
quistare l'amore e, magarj. la 
stima di Adriano e dt Albino. 
finge il suicidio L'espediente 
riesce, e il triangolo felicemente 
si compone di nuovo. 

La commedia e lepida, an
che se, al di la del brilllo dia-
logico, la consistent dei carat-
teri appare piuttosto dubbia La 
sola figura di Adriano, con 
quella tortuosa lubricitu gesui-
tica che Romolo Valli rende 
sempre in modo intelligente. 
misurato e gustoso, raggiunge 
a tratti un suo spiceo realistico 
Ed e proprio su questa figura 
che, come Fabbri ha tenuto a 
ricordare. la censura s'impun 
to a lungo, allora. ma poiche 
nel frattempo certi - niargiia 
li cortigiani- della Chie.>a (co
me pure Fabbri rammenta) to 
no stati oggetto di elevatissime 
reprimende dallo stesso soglio 
pontificio, anche il sapore di 
scandalo risulta oggi alquanto 
attenuato. II personaggio di Isa
bella vive soprattutto per la co-
lorita e furbesca interpretazio
ne che Rossella Falk ne orTre. 
con vivacita raddoppiata, e con 
un accresciuto piacere del par-
lar romanesco, ormai diventato 
ufficiale attraverso l'infinita re-
rie delle farse cinematografiche. 
Italia Marchesini inclina inve-
ce, nel tratteggiare la mac-
chietta della madre rumana. 
verso 1'eloquio partenopeo. Gli 
altri attori sono Elsa Albani, 
pungente nel breve ruolo della 
moglie di Adriano, Carlo Giuf-
fre. un Albino stordito e va
cuo a suftlcienza. Ferruccio De 
Ceresa, il Puntillo. il Marescal-
chi. il Marchi. Giorgio De Lullo 
ha curato, divertendocisi lui per 
primo, la regia dello spettacolo, 
che si avvaleva del dispositivo 
scenico di Pier Luigi Pizzi, su 
fondali di Franco Gentilini (ot
to anni or sono ci aveva messo 
le mani un altro pittore, Orfeo 
Tamburi). II pubblico ha riso 
con frequenza e applaudito ron 
persuasione, evocando molte 
volte alia ribalta gli artefici 
della distensiva serata. Da oggi 
repliche. 

ag. sa. 

Cinema 

La calda vita 
Due ragazzi coetanei e amici. 

Fredi e Max. vanno in gita su 
un'isola deserta e rocciosa, non 
lontana dalla loro citti. condu
ce ndo seco una disinvolta fan-
ciulla. Sergia. che ha qualche 
fama di facilita. anche j>er ri-
fles-o del comportamento della 
sorella. In stridulo accordo re-
ciproco. Fredi e Max vorreb-
bero sperimentare a turno, sulla 
occasionale compagna. la pro
pria malcerta virilita: ma lei li 
tiene a bada. con un distacco 
che non le viene afTatto dalla 
esperienza. bensi. forse. dalla 
maggior precocity femminile: 
onde s'inveleniscono i rapporti 
dei due giovanetti. senza che ne 
l'uno ne I'altro metta capo a 
nulla. Poi. su quell'arso lembo 
di terra, giunge un quarto in-
comodo: si chiama Guido. e un 
commissario di bordo. abbron-
zato e sentenzioso. recita poesie 
di Cardarelli (magari saltando 
qualche verso); sara lui a go-
dere. primo e solo — almeno 
per ora —. delle grazie di Ser
gia Fredi reagisce al fatto con 
impeti di bambinesca rabbia. nei 
quali trova pur sfogo: Max. de-
bole. awil i to e melanconico. si 
toglie la vita. Per Sergia e una 
cruda Iezione. che la matura 
d'un tratto Respingendo anche 
le offerte di Guido. il quale s'e 
innamorato di lei e vuol spo 
sarin, andra a lavorare all'este 
ro. gia divenuta am.aramente 
donna 

Questa la vicenda enucleata 
dal folto rom.inzo La calda rita 
di P. A Quarantotli Gambini. e 
tra«ferita in film da Flore;tano 
VancinL con uno spostamento 
anche di tempo e di luogo- dal-
l'lstria dell'anteguerra alia Sar-
degna dei nostri giorni. sebbene 
la dimen?ione dell'attualita sia 
piuttosto sfuggente. Tema di 
fondo del racconto e infatti un 
motivo in cert.a misura perenne: 
i turbamenti. j su,?sulti. Ie cupe 
^ofTerenze e le ri«?ose violenze 
della puberta: tema che intride 
11 narrativa dello «crittore trie-
stino. ma che non diremmo trop-
po congeniale al regista ferrarese 
la cui ispirazione assai meglio 
si cimenta su problemi e pcr-
sonaggi di schietta natura sto-
rico-sociale. Cosl e stato nella 
sua felice. vibrante opera d'esor-
dio. La lunaa notte del '43: coM. 
anche. nella piir lacunosa e 
contraddittoria Banda Casaroli. 
Qui, nella Calda rita, Vandni 
elabora evidentemente una ma
teria altrui: la sua bravura 
professional e fuor di dubbio, 
la sua capacita di cogliere la 
suggestione del paesaggio de-
nota un'antica vena di docu-
mentarista. che si esalta nello 
aceorte uso del colore • del 

largo schermo (direttore della 
fotografla • Roberto Gerardi); 
ma il disegno psicologico e pal-
lido, anche per l'inadeguatezza 
del copione, e tutto il tessuto 
cinematograflco rivela in traspa-
renza la frigidita e il manieri-
smo impost! da un sottile com-
promesso produttivo. 

Catherine Spaak e abbastanza 
erTicace, sebbene si ripeta un 
po'. da un'interpretazione al-
l'altra; Jacques Perrin e discre-
to, Fabrizio Capucci praticamen-
te nullo. E tutti, per la verita, 
hanno qualche anno di piu di 
quelli necessari a rendere cre-
dibile la loro aspra ma puerile 
schermaglia. Esatto dal punto di 
vista anagrafico. convenzionale 
per il resto, e Gabriele Fer-
zetti Nella colonna sonora, con 
la musica di Rustichelli. un paio 
dl canzoni. intonate dalla stessa 
Spaak. 

ag. sa. 

II Leone 
di S. Marco 

Una storia immaginaria am-
bientata nella Venezia del se-
colo XVI. La citta lagunare in-
vestita da continui attucchi di 
agguernte ciurme di pirati. vie
ne debolmente difesa da truppe 
meicenane. La popolazione e 
praticamente in balia dei pre-
doni. quand'ecco che in sua di
fesa giunge un misterioso cava-
here che si fa chiamare il Leone 
di San Marco. Egli non e altro 
che il figlio del doge. Le sue 
avventure si intrecceranno con 
quelle di una avvenente pira-
tessa. che redenta, flnira con lo 
spesare, in giuste nozze, l'eroe. 

Un fllmetto assai scialbo e po
co divertente. II regista e Luigi 
Capuano: fra gli Interpret! so
no Rik Battaglia, Alberto Far-
nese e Gianna Maria Canale. 

La notte 
del delitto 

Boris Sagal appartiene a quel 
gruppo di cineasti americam che 
operano fuori dell'ambito di 
Hollywood e si distinguono per 
il coraggio delle loro denunzie. 
Un' immagine di un' America, 
ben lontana da quelle limpide 
e sorridenti che ci offre la gran 
parte della cinematografia hol-
lywoodiana, viene disegnata con 
spietata crudezza in questo nuo
vo film del Sagal il cui titolo 
originario e Tramonto dell'ono-
re. Tramonto dell'onore di una 
ricca e potente famiglia, coin-
volta in un torbido e clamoroso 
caso giudiziario. 

La storia si svolge a Durango 
nel Colorado. Un alto esponente 
della polizia, capo del rispetta-
bile clan dei Klinton, viene tro-
vato nudo ed ucciso nella stan
za di un albergo. Del delitto 
viene accusato un povero dia-
volo, certo Ben Brown, contro 
cui si rivoltano, ancor prima 
del giudizio. una ferocissima 
campagna di stampa e l'ira dei 
cittadini ben pensanti che ten-
tano addirittura il linciaggio 
dello sventurato. Un oscuro 
quanto coraggioso ed intelli
gente avvocato. il giovane David 
Mitchell, difensore d'ufflcio del-
I'imputato. ben presto scopre che 
Brown ha ucciso, ma per di
fesa e in una zuffa con il Klin
ton. tra le cui braccia aveva 
sorpreso la propria moglie. Tali 
circostanze non sono esposte 
nel testo della confessione. pre-
sentata deliberatamente lacuno
sa dal giudice istruttore per sal
vare il buon nome del Klinton 
che in realta era stato un vio-
lento. abbiettamente eorrotto. 
L'indagine del Mitchell mette 
alia luce altri abominevoli fatti: 
Brown e stato crudelmente tor-
turato dalla polizia. i Klinton 
hanno eomprato l'intera giuria 
e lo stesso procuratore genera
te che tenta la scalata al posto 
di governatore dello Stato e non 
puo inimicarsi l'autorevole e 
- rispettata -• famiglia. Tutto 
questo porterebbe alia camera 
a gas Brown, se Mitchell con 
abilita e con coraggio non riu-
scisse a svelare i torbidi retro-
scena del processo e le infamie 
dei Klinton. 

Un film di salde strutture. 
raccontato in uno stile serrato 
che ben coglie aspetti vivi del
la realta americana. Eccellenti 
gli attori da Richard Chamber
lain. net panni deU'avvocato, a 
Claude Rains, alia bella Joan 
Blackman. a James Gregory e 
a Joey Heatherton. tutti impe-
gnati in parti di rilievo. 

Christine 
Keeler 

II caso di Christine Keeler ha 
suscitato clamoroso interesse co
me fatto di costume che ha coin-
volto la »buona societa - bri-
tannica e gli stessi rappresen-
tar.ti degli organi di potere. Le 
vicende personali della model-
la sono nlevanti se legate a tal 
contesto. Robert Spafford. il re
gista del film ha invece immise-
rito la cronaca. l'ha ristretta 
esclusivamente. si pud dire, al 
caso personale della Keeler, 
raccontando una tediosa ed in-
concludente stona in cui la pro-
tagonista chiamata di fronte ad 
un immaginario giudice. la co-
scienza forse. evoca i piu sa-
lienti episodi della propria vita. 
II processo alia -buona socie
ta - britannica vien ridotto al 
processo di una abulica don-
netta. il cui comportamento non 
appare sufikientemente motiva-
to Presentato il dottor Ward 
con un fumoso ritratto. gli altri 
autorevoli personaggi dello scan
dalo. che ha travolto un intero 
governo. appaiono fugacemente 
e di scorcio. Falsato il quadro 
generale di tal vicenda. falsato 
lo stesso ritratto della Keeler 
donna nella realta abile e fer
ma. il film realizzato con in-
certo stile e con scarsa fan
tasia. rivela assai chiaramente 
equivoci fini spcttacolari. Yvon
ne Buckingham, dal tratto sgua-
iato. e ben lung! dall'uguagliare 
esteriormente la Keeler; manie-
ratissirho John Drew Barrymo-
re nei panni di un incredibile 
dottor Ward. Bianco e nero. 

vkt 

controcanale 
Sul filo del sorriso 

Non diremmo che 1'eloquio deH'on. Aldo Moro 
sia adatto al video; scommettiamo che, se non si 
trattasse del Presidente del consiglio, i censori tele-
visivi lo boccerebbero senza discussione come *non 
popolare >. E questa volta avrebbero ragione. In 
ejjetti, il messaggio che ieri s'era Von. Moro ha 
indirizzato ai telespettatori, era un classico esem
pio di tortuosita oratorio, benche il suo scopo fosse 
proprio quello di chxarire ai cittadini t motiui dei 
provvedimenti * austeri > varati dal governo. 

Se ne pud anche comprendere la ragione, an
che a non tener conto della naturale inclinazione 
del Presidente del coiisiglio per le frasi involute e 
Voscurita verbale: non e agevole, infatti, spacciare 
per < sacrifici di ognuno > quelli che in realta sono , 
sacrifici a senso unico, imposti ai lavoratori, ai pic-
coli e medi consumatori; non e agevole, persuadere 
la gente a « non volere tutto* (come ha appunto 
detto Von. Moro), quando non si da una reale pro-
spettiva per il futuro e mentre c'e chi il < tutto > 
ce l'ha ed ha anche di pin. Non e agevole, soprat
tutto quando si parla dinanzi alle telecamere e non 
si pud fare a meno di immaginare una espressio-
ne stampata sul volto di qnanti sono, benche invi-
sibiii, dietro quelle telecamere. 

Subito dopo avere ascoltato Von. Moro, siamo 
passati nella Bibhoteca di Studio Uno per asststere 
ai Tre moschettieri. A7el complesso ci pare che il 
famoso romanzo di Dumas padre (benche modifi-
cato e un po' edulcorato in taluni personaggi e in 
talune vicende) abbia retto bene la parodia che ieri 
sera ha avuto spunti piu fehci delle precedenti e 
un ritmo assai put serrafo. 

/ntcndtuntocc non che la atmosfera che qualcuno 
ha giustamente definito « goliardica > sia stata fu-
gata. Ma I tre moschettieri , conie del resto altre 
esperienze avevano gia dimostrato, si prCstano ad 
essere rimaneggiati in vari toni. E i rimaneggiatori 
della Biblioteca di Studio Uno hanno sfoderato ieri 
sera alcune trovute spiritose. Cost, ad esempio, 
ci ha fatto sorridere Vapparizione di Claudia Villa 
in veste di autentico re (e dobbiamo dire che il 
bravo cantante ha sopportato la sua parte con au
tentico umonsmo); ci hanno divertito le versioni 
che Nilla Pizzi ha cantato dei suoi motivi di succes
so; e piacevoli ci sono parse alcune scene d'insieme 
come quella dell'allenamento dei moschettieri o 
Valtra del balletto delle mogli o Valtra ancora della 
taverna. 

Merito anche di Antonello Falqui, che, oltre a 
condurre tutta l'azione con ritmo sostcnuto, & riu-
scito a dare un taglio televisivo alle sequenze col-
lettive: cosa che non e di tutti i giorni. Insomma, 
nei suoi limiti, diciamo cosi istituzionali, lo spetta
colo di ieri ci pare abbia risollevato le sorti della 
Biblioteca: anclic perche. a differenza di quanto era 
avvenuto per il Fornaretto ogni tono melodramma-
tico era stato scartato e tutto si e risolto sul filo 
del sorriso. 

g. c. 

vedremo 
Quarta puntata de 
« La cittadella » 

Dopo un periodo di lavoro 
poco soddlsfacente svolto 
presso un ente assistenziale, 
il dott. Manson decide di ri- >• 
levare una condotta sani
taria nella periferia londi-
nese. L'inlzio di questa nuo-
va esperienza professionale 
e molto duro per Andrew m i 
presto, anche con 1'aiuto del
la proprietaria di una dro- ' 
gheria. la prosperosa signora. 
Schmidt, dove Cristina va * 
a fare la sua spesa giorna-
liera. qualche cliente comln- . 
cia a bussare alia porta del- . 
l'ambulatorio. Una mano la 
da anche il visile della zo
na, Struthers che si e messo 
a far propaganda per Man- • 
son. se non altro perche e dl 
origine scozzese come lui. 
Cosl l'ambulatorio comincia * 

. ad affermarsL Riceve ben 
presto una splnta decisive il ' 
giorno in cui Andrew avra 
per paziente anche Martha 
Cramb. 

L'esatta diagnosi del ma
le che afiliggeva la Cramb e 
la conseguente guarigione 
accrescono la fama dl Man-
son nel quartlere e gli pro-
curano un incarico di me
dico di fiducia degli stessi 
magazzini «Laurier's», pres
so i quali la Cramb e impie-
gata. Per Manson e come 
se si fosse mossa una pesante 
ruota che ormai comincia 
a girare sempre piu vortlco-
samente, facendo dl lui ad
dirittura un medico alia mo-
da. Cristina awerte che tutto 
questo non pu6 che portare 
Andrew su una strada sba-
gliata, molto lontana da 
quella da lui intrapresa 
quando era un medico sco-
nosciuto 

Manson, invece, non si ac-
corge del perlcolo, anche • 
perche e affascinato dal-
l'interesse che gli dimostra 
una ricca vedova trentenne, 
Francis Lawrence: la possi-
bilita dl facili guadagni e il 
cattivo esempio di alcuni 
colleghi gli fan no perdere 
gli slanci ideali di un tempo 
e quasi gli impediscono di 
renders! conto della profon-
da delusione che attanaglia, 
al vederlo cosl mutato, 11 
cuore di Cristina. 
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radio 
NAZIONALE 

Giornale radio, ore: 8. 13. 
15. 20. 23. — Ore 6.35: II 
cantagallo: 7.10: Almanacco; 
7.20: 11 cantagallo; 7.35: I 
pianetini della fortuna; 7.40: 
Culto evangelico; 8.20: Ch. 
Mantoya e la sua chitarra: 
8,30: Vita dei campi: 9: L'in-
formatore del commercianti; 
9,10: Musica sacra; 9.30: Mes
sa: 10: Vangelo: 10.30- Tra-
smissione per le Forze Ar-
mate; 11.30: Passeggiate nel 
tempo; 11,25: Casa nostra: 
circolo dei genitori: 12: Ar-
Iecchino: 12.55: Chi vuol es
ser lieto...; 13.25: Voci pa-
rallele; 14: Musica da came
ra; 14,30: Domenica insieme; 
15.45: Tutto il calcio minuto 
per minuto; 17.15: Aria di 
casa nostra; 17.30: Concerto 
sinfonico; 18.35: Musica da 
hallo; 19: La giornata sporti-
va; 19.30: Motivi in giostra; 
19.53: Una canzone al giorno; 
20.25: I vecchi e i giovani, 
di L. Pirandello; 21: Radio-
cruciverba; 22: II puntaspil-
li; 22.15: Musica strumentale; 
22.45: II libro piu bello del 
mondo; 23: Questo campio-
nato di calcio. 

SECONDO 

Giornale radio, ore: 8.30, 
9.30. 10.30. 11.30. 13.30. 18,30. 
19,30. 20,30, 21,30. 22,30. — 
Ore 7: Voci d'italiani all'este-
ro; 7.45: Musicbe del matti-
no; 8.35: Musiche del matti-
no: 9: II giornale delle don-
ne; 9,35: Motivi della do
menica; 10; Disco volante, 
10,35: Musica per un giorno 
di festa; 11.25: Radioteleior-
tuna 1964; 11.35: Voci alia 
nbalta; 12: Anteprixna sport; 
12.10: I dischi della settima-
na; 13: Appuntamento alle 
tredici; 13.40: Domenica ex
press; 14,30: Voci dal mondo; 
15: Concerto di musica leg
gera; 15.45: Vetnna della 
canzone napoletana; 16.15: II 
clacson; 17: Musica e sport; 
18,35:1 vostri preferiti; 19.50: 
Incontri sul pentagramma. 
Al termlne Zig-Zag: 20,35: 
Tuttamusica; 21: Domenica 
sport; 21,35: Trattenimento in 
musica. 

TERZO 

Ore 17: Le cantate di J S 
Bach; 17,40: II calzolaio di 
Messina, tre atti di A. De 
Stefani; 19: Progr. musicale. 
19.15: La Rassegna; 19.30 
Concerto dl ogni sera; 20,30: 
Rivista delle riviste; 20.40: 
Progr. musicale; 21: U Gior
nale del Terzo: 21,20: Ritrat
to di Luigi Dalla Piccola: 
Cantl di prigionia - D prl-
gioniero. 

primo canale 
10,15 La TV 

degli agricoltori 
11,00 Messa 

11,30 Rubrica rellgioM 

16,30 Sport Riprese dlrette dl «' 
nimentl sportivl 

17,30 La TV dei ragazzi Canzoni dello Zecchino 
d'oro 

19,00 Telegiornale della sera (!• edizione) 

19,20 Sport Cronaca reglstrata dl un 
awenimento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera O edizione) 

21,00 La cittadella 
dal romanzo dl A. J. Cro-
nin. Con Eleonora Rosat 
Drago, Alberto Lupo, A-
M. Guamlert. Regla dl 
Anton Giulio Majano (4). 

22,10 Piero Gobetti 
Testimonlanze Bulla vita 
dello etudloso anlmatore 
della Resistenza e vitti
ma del fascismo. Regta 
di Claudio Capello 

22,40 La domenica sportiva 
Telegiornale 

secondo canale \ 
18,00 La giustizia S!,ca

G,,uscppe Dewl c^' \ 

20,20 Rotocalchi in poltrona. a 
Paolo Cavalllna :7 

21,00 Telegiornale e segnale orarlo 

21,15 La comare 

PIccole conferenze dl 
una donna suiruomo m 
di un uomo culla donna. 
Con Renata Mauro, Ar
nold o Foa e EmUIo Pe* 
TicolL Luigi Tenco • AH* 
da Chelll (3) 

22,15 Sport Cronaca reglstrata dl uu 
awpnimento 

Piero Gobetti, cui ^ dedicata stasera una 
« testimonianza » (1° canale ore 22,10) 


