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W Jfc-i 

M-t 

((W^-fl': 

tHfeM'4 

IL GIOVANI, RIGI5TA HA ULTIMATO IL SUO NUOVO FILM 
<> > . • * * * • 

A^wr^ 

i.T",." 
?.y* ,?. **.\*fJi& A»- ^ i 

i r -

rii] 
rVJ 

V S 

1 & * - * V S s r g ^ - ^ 5 E 8 » * / ^ ^ 

PALERMO — Quello che resta del Teatro 
Bellini » dopo il furioso incendio (telefoto) 

Ricostruire 
i l« Bellini» 

kppello del Teatro stabile di Pa
lermo - Una interrogazione del 

PCI all'Assemblea regionale 

folia nostra redazione 
PALERMO, 17. 

« Bellini > poteva essere 
Ivato. Se ci fosse stato un 
jrvento tempestivo ed effl-
ite, lo stupendo teatro pa-
litano non se ne sarebbe 

iato stanotte in fumo nel 
|gere di una mezz'ora. Lo 

ammesso stamane il diret-
amministrativo della com-

inia Stabile, Franco Jando-
« Se ci fossero state pron-

za e presenza di splrito — 
.detto — il fuoco si sarebbe 
|uto limitare alia tenda del 
irio ». E invece le damme 
(ono sviluppate praticamen-
scnza incontrare ostacoli, 
iccando 1 praticabili, le see-
l'intero palcoscenico e poi 

fplatea, i palchi, il soffitto, 
) cupola. All'alba, del deli-
»o ritrovo secentesco, non 
tava che un grande vuoto, 

travi annerite, pochi bran-
bruciati di velluto rosso, 

jiere: almeno 120 milionl di 
Ini material! coperti da as-
irazione. 

fome poteva U teatro essere 
/ato? Probabilmente sareb-
jastato qualcuno che avesse 

)uto maneggiare prontamen-
j l i estintori, senza passarli 
[rnano in mano, perdendo 
Ipo; o un tempestivo inter-
)to di quanti, soltanto ora, 

lettono che gia qualche 
iuto prima che si scorgesse 
prima fiammata, si era 

|rso in teatro un forte odore 
)ruciato. Ed invece nessuno 

mosso sino a quando l'in-
lio, che covava chissa da 
ito tempo, non e esploso fu-

jindo, irrefrenabile. costrin-
Ido i dilettanti della filo-

imatica che avevano avu-
[in prestito il teatro, e lo 
|ruto gruppo d i ' spettatori. 

iggire via. 
fna lampada surriscaldata, 

fe un corto circuito, certo 
po' di leggerezza di tutti: 
)mma un concatenarsi di 
postanze che hanno portato 
Jisastro. Quando alle 22 in 
|to pochi attimi dopo l'al-

ie sono giunti i pompieri. 
iistruzione del teatro era 
(compiuta: il prezioso lam-
irlo centrale in gocce di 
tallo stava rovinando in 
sa e la cupola, ormai sfon-

dalle altissime fiamme. 
fva da tiraggio al fuoco 

si sviluppava nell'enorme 
kino del teatro. E fino alle 

stamane e'e stato lavoro 
|I vigili. 

lai non e'e piu nulla da 
I dirigenti della com-

lia di assicurazione che 
hi emesso un mese fa una 
ca a copertura del rischio 
icendio del teatro. hanno 

capire che pagheranno. 
le non e'e fl dolo e non 

(essere considerata « colpa 
re • l'inerzia di attorl e 
latori paralirzati dal terro-
la vista della flamme. Ora 
svra pensare a dare una 

alio Stabile di Franco 
tnti (che e stato raggiunto 
Dtte dalla ternbile notizia 
irma dove la compagnia 
jrnce aveva dato il « Don 
inni • di Mo'iere-Brecht): 
ci si sta gia pensando 

isiglio di amministrazione 
teatro Stabile ha lanciato 
.ipello alia solidarieta del-
ttadinanza per restaurare 

che era U piu antico e 
teatro cittadino. II pre 

kte del teatro. Acarapora 
. incontrato stasera a Ro

an U direttore generale 
5pettacolo, De Biase, per 

ml urgent! prowedlrnenti 
rare della compagnia. Dal 

suo 1'assessore regionale 
ismo e spettacolo. on Ni-

H. parlando stamane at 
•alisti nel corso della sua 

nella zona del disastro 
reannunciato che non man 

i'aiutn della giunta re 
lie di govemo 
ampagm on Marraro. La 

j e Cortese intanto hanno 
pntato aU'Assemblca re 
tie una interrogazione ur 

al presidente della Re-
pcr coooscere quail ini-
B f o v e m o intenda pren-

dere per agevolare la rico-
struzione del teatro. I deputati 
comunisti « ritengono infatti 
che la funzione assolta dal tea
tro Bellini come centro di or 
ganizzazione artistica e cultu 
rale, soprattutto in collega 
mento con 1'attivita della com 
pagnia Stabile diretta da Fran
co Parenti, non possa essere 
ignorata dagli organismi regio
nal! e che pertanto sia legit 
t imo e urgente un intervento 
valido, atto a garantire il piu 
rapidamente possibile la rina-
scita del teatro e la plena ri-
presa della sua attivita ». 

g. f. p. 

Sequestrata 

una commedia 

prima di essere 

rappresentata 
H sostituto procuratore della 

Repubblica di Roma, dottnr 
Pasquale Pedote. ha disposto 
ieri il sequestro del copione 
della commedia di Francesco 
Aluffi e Ignazio Li Donni 
Passione di una qualsiasi, che 
avrebbe dovuto andare in see-
na al Teatro Arlecchino; con-
seguentemente. la rappresenta-
zione e stata sospesa. II prov-
vedimento della magistratura 
ha destato un certo scalpore, 
anche perche col pisee uno spet
tacolo prima della sua esecu-
zione. assumendo per cid un 
carattere censorio preventivo 
fPassfone di uno qualsiasi era 
stato dato. 1'altra sera, p^r un 
nstretto pubblico di invitati. 
in forma privata). 

La commedia. allestita da un 
gruppo di giovani attori — re-
gista e interprete principale 

oberto Valeri — vuol essere 
una sorta di allegoria satirica 
della vita di un moderno ben-
pensante. Nel linguaggio, in-
dubbiamente cnido e a volte 
esasperato. del testo, il sosti
tuto procuratore di Roma ha 
creduto rawisare gli estremi 
dell'offesa al buon costume: 
donde la sua decisione. 

viste da 
Brass 

« Ca ira » avra pochissimo commento: 
totto e lasciato alia forza delle immagini 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 17. 

L'awuenimenfo cinemafoora^-
co della settimanu, a Milano, d 
il film dl un giovane, dl un re-
gista esordiente (aveva colla
borate von Rosselllni e ' con 
Ivens, ma non aveva mal glrato 
un metro dl pellicola da solo. 
prima), che sta oltenendo un 
brillantc, ami per moltl vcr\l 
sbalordltlvo • successo commer-
ctale. Nel prlml tre giorni al 
- Cinema d'essai • di Milano. 
Chi lavora e perduto ha gia tn-
cassato quanto in scdici dl pri
ma uisione a Venezia. Una cifra 
dl quasi due miliuni e mezzo In 
cosl breve tempo non era mal 
stata ottenuta da nessuna • ope
ra prima - ttaliana Tinto Brass 
pud esserne contento; I censort, 
che avevano tentato dl bolcotta-
rc il film quando si chiamava 
ancora In capo al mondo. un po' 
meno: anche se hanno contribui-
to essi stessl, in una certa mi-
sura, a tale risultato. 

Di questo Tinto Brass va det
to anzitutto che e italiunisslmo. 
SI chiama Giovanni, e Tinto e 
un soprannome che sta, a quan
to pare, per Tintoretto, visto 
che da bambino scarabocchlava 
sempre qualcosa. Quanto al co-
gnome, e certamente slavo, ma 
non e'e da Impressionarsi; an
che la Lina Wertmiiller dei Ba-
silischi (e del Gian Burrasca di 
Rita Pavone) non e ostrooota 
ma romano-puf)liese. Brass e 
nato propria a Milano il 26 mar
zo 1933, ma dopo pochi giorni 
(' senza che potessi protestare », 
aggiunge) I genitori lo portava-
no a Venezia, dove crebbe, stu-
did, si loured in legge e, invece 
di entrare nello studio del pa
dre avvocato, si mise a frequen-
tare il Circolo del cinema e, 
d'estate, a lavorare alia Mostra, 

Not lo conosciamo da allora. 
71 prlmo anno gli davano un 
piccolo stipendio e il suo com-
pito era quello d'infilare I co-
municati-stampa nelle caselle 
dei gtornalisti. II secondo anno 
Tinto si presentd come foto-re-
porter per conto dl un'agenzia 
di Piazza San Marco. II terzo 
come cine-reporter, in 16 mm, 
per conto di un'agenzia svizze-
ra. Notate la progressione. v 

Pol, con i soldi messl da par
te, andd a Parlgi e si seppelll 
per qualche tempo negli archioi 
della, Cinematheque Francaisp, 
studiando montagne di pellicola 
(• Vol giovani d'oggl sapete gia 
tutto del cinema -. gli disse 
Visconti appena vide Chi lavora 
e perduto). Conobbe i coetanei 
della Nouvelle vague, a quel 
tempo in plena fioritura. Ros-
sellini era un po' il padre spi-
rituale di Godard e degli altri. 
Si accorse anche lul che questo 
italiano dal cognome tnternazio-
nale era gib un esperto del mon-
taggio. Gli affidd Vedizione di 
India e lo prese come assisten-
te per 11 generale Della Rovere. 
Anche Joris Ivens, il famoso 
documentarista, lo voile con te 
per il suo film televisivo ita
liano L'ltalia non e un paese po-
vero, e per lo splendido (I'ag-
gettivo e di Brass) lungometrag-
gio a colori sul pittore Chagall, 
che perb non e ancora uscito in 
pubblico. Nel ritagli, Tinto scri-
veva 11 soggetto di Chi lavora e 
perduto (tale era il titolo ori 
ginario) e correva per I'Europa 
alia ricerqa dl materiale per il 
suo film di repertorio sulle rivo 
luzioni di questo secolo: un la 
voro di tre anni che il giovane 
regista sta finendo in questi 
giorni. Dovrebbe chiamarsi Ca 
ira e gia interessa gli esperti 
della Mostra di Venezia. 

• Cerchiamo di vedere e di 
inquadrare le rivoluzioni — ci 
dice I'autore — come un'espres-
slone di vitalita umana, addirit-
tura di giota ». - / rivoluzionari 
non sono mai individui neri, 
tristL Sono pieni di interessi, 
di movimento, di vigore. Come 
splegare, altrimcnti, la serenita 
con cul sanno andare incontro 
alia tortura? Ho consultato cen-
tinaia di migliaia, forse milioni 
di metri di pellicola negli ar-
chlvi europei, all'Est e alVOvest. 
E vedendo questo immenso ma
teriale, dalla Rivoluzione sovie-
tica alia Lunga marcia, dalle lot-
te dei lavoratori amertcani, alle 

Presentata alia Camera 

Proposta P5IUP 
eontn la censara 
Una proposta di legge per la 

abolizione della censura sul ci
nema e 6tata Dresentata alia Ca
mera dai deputati del PSIUP 
Luzzatto. Cacciatore, Pigni, Pe-
rinelli. Paolo Angelino e Pa
squale Franco. Secondo la pro
posta di legge. la proiezione in 
pubblico e la esportazione al-
l*estero dei film nazionali non 
sono soggette a - nulla osta • 
La proposta prevede soltanto 
Commi53ioni incancate di Jta-
bilire se alia Droezione dei film 
po^sano ajsu:ere i trunon di 
anni 14. o di.anni 18 - i n rela-
z.one alia particolare sensib-.-
Ma dflPcta evolutiva ed alle 
wigenze della sua tutela mo
rale -. 

Analoga proposta di legge 
(nella quale, tuttavia. per quan
to concerne il divieto at mlncri, 
•i riprfetlna l*unieo limite de
gli aaai 16) t stata presentata, 

come e noto. s:n dal d'.cembre 
scorso. da un gruppo di depu
tati comunisti Entrambe le pro-
poste assumono. nella sostanza. 
le richieste degli autori cinema-
tografici. eostenute anche dai 
giornalistL dai lavoratori del 
settore e dalla gran parte degli 
intellettuali iUl ianl 

Nella relazione che accompa-
gna la proposta. i deputati del 
PSIUP sottolmeano che, anche 
in base alia legge dell'aprile 
1S»62. turtora vigente. « I'eaercj-
zio della revisione amministm-
tiva delle ope re cinematografi-
che ha dato luogo a casi forte-
mente controversi. non ha pre-
venuto interventi giudtziari. e 
apparso piu volte Ingiustamente 
llmitativo dei princlpi della li-
berta di espressione e della li-
berta dell'arte, in contrasto 
qulndl eon gU articoli 21 • 13 
della Costituziont». 

dimostrazfoni dl Gandhi per la 
non-vlolenta, dalla Spagna a 
Cuba e aM'AIoeria, non ho avu-
to dubbi: bisognava comunicare 
al pubblico Venorme forza del 
popolo — che parla da se quan
do d rtpresa dal vivo — nella 
manlera piu diretta. Percio po-
che parole dl commento, le indi-
spensabfii, e molte camonl au-
tenticumente popolarl: dul Co 
ira cantato da Edith Piaf, alia 
ninna-nunna della prima (luerra 
mondiale cantata da Edmonda 
Aldini, alio sconvalgcnte lamen-
to gltano che si alza sulle rovtne 
di Guernica, al colorlti ritml cu-
bant. Oppure pocsie, come la 
Liberte detta dallo stesso Eluard 
dopo la sequema sui campi di 
sterminlo... -. 

* Trattl dunque anche il rj-
svolto di'll'orrorc in questo film 
sitlla gioia rlvoluzionaria... -. 

' Certamente, non si potcra 
fame a meno Ma, anche qui, 
comunicando le emozioni nel 
modo piii diretto. Per esempio. 
(ibbiumo trovato le intervistf du 
cine-verita che, con impassibi-
le mentalltd burocraticu, gli in-
glesl registrarono appena en 
trati a Bergen-Belsen. Domande 
dei liberatori e rlsposte dei cu 
stodi del campo, sullo sfondo 
di montagne di cadaveri nudi, 
dantcscht. Ogni Intervlsta e pre-
ceduta e seguita, nella banda so-
nora originate, da fischi laceran-
tl. Abbiamo lasciato questi ru-
mori bruti. questo difetto di la-
vorazione, come unlco commen
to .. Cosi offriamo, per la pri
ma volta in Italia, le immagini 
cgithiaccianti delle repressloni 
del Koumtntang. una serle di 
esccuzioni dl patriotl comunisti. 
E, prima ancora, dopo un fallito 
sciopero dl Sciangal, le teste dei 
dimo.stranti sul Bund, la passeg-
giatu degli occldentali, la dove 
sorgeva il famoso cartello: Vie 
tnto ni cinesi e ai cani.. Eppure, 
noi crediamo, lo splrito del film 
e proprio Vopposto. E' lo spirito 
d'una meravigliosa lettera, che 
riportiamo integralmente, dl 
Rosa Luxemburg chtusa in car-
cere: nessuna minaccia. nessu
na tortura, nessun massacro, 
pud fiaccare lo storlco movi
mento dei popoii verso la loro 
liberazione. Per esempio, nel 
film sulla rivolta della Ca-
sbah...'. 

' Perche, stal preparando an
che un film sull'Algeria? ». 

*• E come no? In Qa ira non 
e'era spazio sufficlente. La rl 
volta delta Casbah merlta tin 
film a parte. Come tu saprai, se
condo gli accordi di Evian gli 
algerlni non possono crearsi una 
vera e propria cinematografla 
nazionale, devono mandare a 
sviluppare in Francia tutto il 
materiale girato... -. 

* No, non lo sapevo... *. 
• Ecco: e allora essi hanno 

tutto I'interesse a instaurare 
contatti con not, per quando 
git accordi saranno scaduti... Ad 
ogni modo, il tema e affasei 
nante, e Sadi Yassef, che ho 
avuto Vonore di conoscere, e 
proprio il tipo del rivoluziona-
rio pieno di entusiasmo che tl 
dicevo. La rivolta, nel *5<J-*57. 
parti dall'alto, dai capl; ma, 
quando anche fu sconfitta dalla 
violenza francese, e i capi fu 
rono eliminati o imprigionati 
dai paras, il movimento si era 
gia trasformato in fatto popola-
re. Alia prima esecuzione, la 
ghigliottina s'inceppd tre volte; 
e dalle finestre della Casbah gia 
volava la parola d'ordine: Con 
noi o senza di noi VAlgeria sa 
rd liberal... Vorrei soiegare, nel 
termini piu semplici e rlgoro%i, 
la necessita di opporre alia vio
lenza dei paras la violenza del 
terrorismo: ma nel contempo 
vorrei esser capace di far sen-
tire come la rivoluzione algeri-
na si sia espresso con spontanei
ty freschezza, in un insoppriml-
bile bisogno dell'animo-. Lo so 
che e difficile, ci vorrebbe un 
Rosselllni dei tempi di Paisa. 
Noi ci sforzeremo, in tutta mo-
destia, di apprendere il possibi
le da quel film; e contiamo so
prattutto sui collaborator al-
gerini *. 

• Ma come si concilia questu 
tua tendenza, diciamo storicistl-
ca, con Vallegro satira che hai 
condotto in Chi lavora e per
duto? -. 

•» Non so. Per me non sono 
diversi questi due dpi dt film 
lo, almeno, ci lavoro con la stes-
sa sertetd e lo stesso piacere E 
cosl i mid collaboratort Franco 
Arcalli e Giancarlo Fusco. Pen-
siamo che Vuomo, tutto somma-
to, sia sempre al centro di tut
to. Magari e un uomo che va 
cambiato. migliorato: cerchiamo 
di dirlo anche alia fine di Qa ira, 
dopo aver documentato quale, 
intanto, e la via piu sicura per 
prepararsi alia liberazione dai 
mltL dai tabu. A proposito di 
tabu, sto preparando una com-
mediola sul tipo di Chi lavora 
e perduto, anzi Vho gia scritta: 
la vicrnda di una donna sposa-
ta, italtana, che s mnamora di 
un negro, un tipo come Sugar 
Robinson, come Cassius Clay, 
cedi tu. Si intitola Nero su 
bianco e la donna dovrebbe es
sere Anita Ekberg, a cut il co-\ 
pione e piaemto molto Sard 
una parodia scatenata, con truc-
chi. giochi di politico e negatt-
vo, didascalie composte di mas-, 
sime assurde (ma non poi tan-
to), e soprattutto con versetti 
cantatL rttornelli a ritmo di gi-
rotondo, di rock, di twist. Ci 
siamo divertili come matti. Pa
re che il film. perd. faccia pau 
ra / prorfnMorj esitano' Vtemi 
setxuali. traitati serjam^nte. an 
che se in forma gtocosa. sono 
tabu. Trattati in forma volgare, 
come sapptamo. non lo sono af
lat to La preoccupazione mag-
giore sembra riguardi il finale. 
cioe se la donna bianco, sposata 
e italiano, va o non va a letto 
col negro ». 

LaMoffo 
a Monaco 

AAONTECARLO — La cantante Anna Moffo, 
che ieri sera ha cantato a Montecarlo nella 
« Traviata », ha approfittato della circostan-
za per visitare la citta. Nella telefoto la can
tante si fa dare da un vigile delle informa-
zioni sulla citta 

Con Tartufo» 
via»al Festival 

scespiriano 

Uge Casirsghi 

le prime 
Cinema 

Pelle d'oca 
II film di Julien Duvivier. 11 

cui stile e ormai ben lontano 
da quello delle sue opere piii 
famose, e la rappresentazione 
di una «fatale» catena di de-
litti. Daniel, giovane operaio 
di una fabbrica di casseforti, 
spinto da un compagno di la
voro. Paul, e dal sogno di sot-
trarsi ad una vita modesta. di-
venta scassinatore sfruttando il 
mestiere acquisiio II pnmo col-
po dei due ha per inaspettata 
conseguenza un assassinio So
lo Dan el viene catturato. e 
condannato nesce. grazie alia 
sua abilita di scassmatore. a 
fuggire. Raggiunge quindi una 
solitaria locanda sita in una 
aspra localita montuosa presso 
la frontiera italiana. Qui suscita 
la simpatia di Tomaso il pro-
prietario del locale che lo ospi-
ta e gli offre lavoro. Ma una 
triste fatalita incombe sulla vita 
del fuERiiivo La giovane mo-
glie deiralbergatore. Maria. 
scopre che Daniel e un evaso 
e lo ricatta imponendogli di 
apnre la cassaforte ove il ma-
rito custodisce il gruzzolo onde 
impossessarsene e fuggire. II 
giovane e recalcitrante. ma di 
fronte alle nvnacce. si accinse 
a compiere il nuovo misfatto 
a eui segue un altro omicidio: 
1'uccisione di Tomaso per ope
ra della donna. Daniel dispe-
rato per la fine del bravuomo 
chiude di nuovo la cassaforte 
della quale la donna non cono-
sce la combinazione. 

Per Maria il perfldo proble-
ma di impadronirsi del denaro 
e sempre irrisolto. Giunge ur: 
e iomo Paul, e d: lui essa tenta 
d: servirs: per il suo fine. Giun. 
eono pure due parenti di To
maso. che sosp^ttando il ds-
'itto. vengono a conflitto con 
Daniel che rimane fento. do
po aver ucciso uno di essi. Ma
ria pure muore colpita da Paul. 
che vuole solo per se" II denaro 
e che nella fuga inseguito dalla 
polizia. a sua volta flnisce con 
un camion contro un distribu-
tore di benzina che incendia 
il mezzo. C e piu sangue e ca
daver! che nelle Orbeccfte. 

Una storia convenzionale in 
tanti suoi sviluppi. ma condot-
ta eon e s p r t o mestiere e ritmo 
serrato Soietatissima. senza 
uno spiraelio di santita morale 
nel mondo chp rannreqenta. »e 
î e^lude la generos;ta e k-al-

ta di Tomaso. ehe truarda ca
s e > un ex combattente. 

Efflcace rinternretazione ^ di 
Georges Wilson, dt Robert Hos. 
sein. di Jean Sorel e di Cathe
rine Reuvel. 

LONDRA. 17. 
Questa sera, la Com^die fran-

caise ha inaugurato. con una 
classica rappresentazione del 
Tartufo di Moliere. il Festival 
mondiale del teatro in onore 
di William Shakespeare, il som-
mo drammaturgo inglese. della 
cui nascita cade, il 23 apnle 
prossimo. il quarto centenario 
La grande rassegna pro^eguira 
fino a giugno. e vedr,a alternar. 
"si sulle scene dell'AIdwycb set. 
te famose compagnie. Dopo Mo
liere. la Comedie dara Un fit 
a la parte di Georges Feydeau. 
il commediografo che la mo-
derna critica francese tende a 
- riscoprire-. facendone, addi-
rittura. un anticipatore del tea
tro dell'assurdo. II Teatro d'Ar. 
te di Mosca. celeberrimo fra 
i ~ complessj teatrali sovietlci. 
offrira al pubblico tre - pezz: 
forti -• 71 giardino dei ciliegi 
di Cechov. un adattamento del
le Anime morte di Gogol e L*» 
lancette del Cremltno di Po-
godin. anello centrale della tri. 
Iogia su Lenin scritta dal dram. 
maturgo recentemente scom-
par5o 

L'ltalia sara in lizza. nella 
nobile gara del Festival, con 
uno degli attori piu estrosi del
ta tradizione dialettale: Peppt-
no De Filippo. che proporra agli 
spettatori britannici le Meta-
morfosi di un suonatore ambu-
lante. gia applaudite foltre che 
in Italia), a Parigi. dove i cri-
tici non hanno lesinato lod! 
all'interprete e alia sua fel.rp 
reinvenzione del testo - un ca-
novarcto dell'Antica Commedia 
dell'Arte Sono ancora in pro-
gramma Gli uccelli di Aristo 
fane, nella edizione del Teatro 
greco d'arte. Claviao di Goe
the e Andorra di Max Frisch. 
messi in seen a dallo Schiller-
theater dl Berlino oves l due 
dramm! dl Sean O" Casey af-
fidati alle cure deUo Abbey 
Theatre di Dnblino (e per la 
occasione lo scrittore irlandese. 
noto per fl suo anticonformi-
smo. ha tolto fl « v e t o » dispo
sto nei confront! di una delle 
massime istittraioni ufnc'ali d«"l 
«TIO paese> due atti unic' d 
Slawomir Mrozelc e un testo 
i i Fredm. oopolare autare del-
1'Ottocento nolarco nella inter-
oretazione del Teatro Contem-
ooraneo di Varsavia. 

coritro 
canale 

Gli « incorruttibili » 
r La bandiera sventola an
cora piuttosto die Aper-
tura di caccia, aurebbe po-
tuto intitolarsi la puntata 
dt ieri sera della Parola 
alia difeba. ftlcssa per un 

• momento in pericolo in
fatti, dalla arretratezza e 
dalla mancanza dt scrupo-
li degli abitanti di Blood 
County, giuilice e sceriffo 
compresi, la Costituzione 
degli Stati Uniti alia fine 
e tomato a trionfare su 
tutto il temtorio del pae
se grazie all'mtervento 
del Tribunate federate. 

L'interesse maggiore di 
questa sene sta, di solito, 
nell'indagine che in cia-
scunn puntata si opera 
sulle luct e le ombre del 
sistenm giudtziario statu-
nitense. Certo, non possia-
mo fare a meno di notare 
che ancora piu iutercssrin-
te per noi sarebbe una 
serie che indagasse sulle 
luci e sulle ombre del si-
stema giudiziario italiano 
(e il cielo sa se ce ne so
no). Comunque le balta-
glie legali dell'avvocato 
Preston e di suo figlio, 
esposte nel corso di vicen-
de ben calibrate e fornite 
del nccessario pizzico di 
suspense, non di rado rie-
scono ad appassionarci. 
Anche perche i vari per-
sonaggi che ddnno corpo 
di volta m volta alle sto-
rie non sono soltanto ma
rionette: hanno tttia qttuf-
che scintilla di umanitu, 
non mancano del tutto di 
plausibili risvolti psicolo-
gici. 

Gli unici ad essere ca-
Tatteri fissi, perd, sono 
proprio i due protagonisti, 
I'uvvocato Preston c suo 
figlio, cavalieri gencrosi e 
incorruttibili dell' ideale. 
Cavalieri sempre vittorio-
si, sulla dirittura finale. 
Ed e questo il lato debole 
della serie: perdessero, di 
tan to in tanto, questi 
due avvocati, soccombei-
sero sotto il peso delle 
circostunze, queste storie 
avrebbero senza dubbio 
un taglio piu credibile. 
Ancora peggio, perd, va 
quando accade, come la 
volta scorsa, che si debor-
di addirittura su una sto
ria d'amore o quando. co
me ieri sera, si sceglie un 
caso limite. Nella Blood 
County, in fondo, il siste- , 
ma giudiziario americano 
non era nemmeno in di-
scussione: quella degli abi
tanti di questo sperduto 
centro era violazione pu-
ra, arbitrio assoluto. E, 
quindi, al di Id dei moduli 
abbastanza consueti del 
giallo western (che altro 
non erano, in fondo, quel-
li del racconto di ieri se
ra), non e'era altro. 

Dopo gli avvocati Pre
ston abbiamo avuto come 
ospite Italo Tajo, un basso 
di autentico valore, come 
hanno dimostrato le sue 
interpretazioni. E anche 
un uomo dotato di non co-
mune simpatia: e questo, 
soprattutto, che ha salva-
to la sua presentazione di 
se stesso. A dire il vero, 
non comprendiamo pro
prio perche alia TV ci si 
ostini ad utilizzare can-
tanti come presentatori, 
quando poi non si concede 
loro un minimo di fiducia 
p li si costringe a leggere, 
parola per parola, i tes't 
scritti da altri. Forse non 
si pud fare altrimenti, per
che, da soli, i cantanti non 
senrebbero spicciare due 
parole? E allora si lasci da 
parte il tentativo. 

g . c. 

programmi 
TV-primo 

8,30 Telescuola 

16,45 La nuova •cuola media 

17,30 La TV dei ragazzi , , a) Piccole storie; b) 1U-
gazzl tedeschl 

18,30 Corso dl Utruzione popolare 

19.00 Telegiornale della sera «!• edizione) 

19,15 Un Domeriggio 
intellettuale 

Un atto dl Pepplno De 
Filippo. con Gianni Agut, 
Grazla Maria Spina 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale -
21,00 Tribima politica 
Al fermine: G. S. Bernardo 

dolla sera (2»' edizione) 

nulla situnziono: per il 
PCI partccipa Ton. Gior
gio Amcndoln 
Servlzio aul nuovo traforo 

22,30 Mezz'ora con Jean 
«Toots» Thielemans preeenta Luisclla Bonl 

23,00 Telegiornale della notte 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e Begnale orarlo 

21,15 La paura n. 1 Tre attl dl Eduordo D* 
Filippo Con Carlo Gluffr* 

23.20 Notte sport 

Maria Grazia Spina: « Un pomenggio intellettuale > 
(primo, ore 19.15) 

Radio - nazionale 
Giornale radio: 7, 8, 13, 

15, 17. 20. 23: 6.35: Corso 
di lingua tedesca: 8.25: II 
nostro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11: 
Passeggiate nel tempo: 11.15:' 
Musica e divagazioni turi-1 
stiche-, 11.30: Wolfgang A-
madeus Mozart; 12: Gli'ami-
ci delle 12; 12.15: Arlec
chino; 12.55: Chi vuol esser 
lieto ..; 13.15: Carillon; 13.25-
14- 1 solisti della musica 
leggera; 14-14.55: Trasmis-
sioni regional!; 15.15: Le no-
vita da vedere; 15.30: Parata 
di success!; 15.45: Quadran-
te economico; 16: Program-
ma per I piccoli; 16.30: Mu-
siche di Franco Mannino; 

17: Libero transito al Tra
foro del San Bernardo; 17 
e 25: Concerto di musica 
operistica, diretto da Pietro 
Argento; 18,25- BeUosguar-
do II libro straniero: 18.40: 
Appuntamento con la gire-
na; 19.05: II settimanale del-
l'agncoltura; 19.15: U gior
nale di bordo; 19.30: Motivi 
in giostra; 19.53: Una can
zone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...; 20.25: Fantasia; 
21.05: Notturno macedone. 
Radiodramma di Felj Silve-
stri; 21.55: Duke Ellington 
ed Ella Fitzgerald; 22.15: 
Concerto della violinlsta Ida 
Haendel e del pianista An
tonio Beltrami. 

Radio - secondo 
Giornale radio: 8.30. 9,30. 

10.30. 11.30. 13.30. 14.30. 
15.30. 16 30. 17.30. 19.30. 
20.30. 21.30. 22.30. — Ore 
7.35: Musicbe del mattino; 
8 35: Canta Enzo Guarini; 
8.50: Uno st rumen to al gior-
no; 9: Pentagramma italia
no; 9.15: Ritmo-fantasia: 9 
e 35: Incontri del merco-
ledl; 10.35- Le nuove can-
zoni italiane; 11: Buonumore 
in musica; 11.35: Piceolis-
simo; 11.40: Tl portacanzoni; 
12 - 12.20: Tema in brio; 
12.20-13: Trasmissioni regio

nal!; 13: Appuntamento alle 
13; 14: Voci alia ribalta; 
14.45: Dlschi in vetrina; 15: 
Aria di casa nostra; 15.15: 
Piccolo complesso; 15.35: 
Concerto in miniatura: 16: 
Rapsodia; 16.35- Divertimen
to per orchestra; 16.50: Pa
norama italiano; 17.35: Non 
tutto ma di tutto; 17.45: Mu_ 
sica leggera in Europa; 18 
e 35: Classe unica; 18.50: I 
vostri preferiti; 19.50: Mu
sica sinfonica; 20,35: Ciak; 
21: n prisma; 21,35: Giuoco 
e fuori giuoco, 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna Storia 

antica. 18.45: Gabriel Fau-
re: 19 NOvita Ilbrane; 19.20: 
Teatn romani scomparsi: 11 
Tordmona; 19.30: Concerto 
di ogni sera: Ludwig van 

Beethoven: Sergei Rach-
mamnov; 20.30: Rivista del
le riviste; 20.40: Johannes 
Brahms: 21: Tl Giornale del 
Terzo; 21.20: Costume; 22.15: 
Italo Svevo; 

Stasera si conclude 
i l Semiwf io sal 
ciaeoM ifaiiano 

Oggi mercoledl 18 alle ere 
18.30. nella sede del Circolo di 
cultura cinematograflca - Char
lie Chaplin*, in via Cesare 
Battisti 133. a conclusione del 
Seminario dedicate a - D. lungo 
viaggio del cinema italiano dal 
fascismo alTantifasclsmo - . si 
svolgera la quart a lezione. te-
nuta da F.M. De Sanctis, sul 
tema: « D a Ossessione al neo-
realismo •>. Testimonianze sa
ranno offerte da Mario Alicata 
• Luchiso VuwontL 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendwf 

T0P01 IN0 di Watt Disney 
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