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«LE MANI SPORCHE.. E' APPRODATO IERI SERA A ROMA 

assionata 
i * 

ll'Opera 

Napoli europea 

nel Contratto» 

di Mortari 
Successo della serata completata da l 

« Mandar ino miracoloso » di Bartok 

e dal « Tabarro » di Puccini 

Sprtfncolo e feroacneo , ieri 
pi Teatro dell'Opera. ma pur 
nofondamente intenzionato a 
Hlevare taluni importantl aspet-
li della vicenda artistica di tre 

tusiclsti del nostro tempo. 
lartdk, Mortari, Puccini. Bu-

ita allinearli cosl uno dopo 
['altro, per renders't conto della 
Iterogeneita di cui dicevamo 

che, perd, non implica ne-
iessariamente un llmite alto 
ipettacolo che, semmai, richie-
fe un maggiore sforzo da par-

del pubblico per parted-
|>are alia *varieta» della se

lla. Anche qucsto, perd, e un 
lunto di merito della direzio-
\e artistica del Teatro del-
fOpera cui non • potra mai 
vtoversi Vaddebito d'uver fatto 

\oncessioni alia routine. Tanto 
vero che in una serata come 

juesta si e asiunta anche la 
fesponsabilita di presentarc, in 
}rima esecuzione assoluta, 
\opera in un alio di Virgilio 
lortari, II contratto. 

Opera singolare, per diverse 
igloni (composta nel 1963 e 

\ncor fresca d'inchiostro), do-
iimenta anzitutto della parabo-

ascendente del nostro musi-
iista, il quale dal punto di 
fista strettamente musicale. 
?mbra cominuare il discorso 

lei Concer to p e r pianoforte 
orchestra ascoltato recente-

tente all'Auditorio. L'opera, 
lot, in un tono di pensoso, cor-
\iale e accorto eclettismo tan-

pih e apprezzabile in quan-
protesa a recuperare — an-

ihe in nome d'una profonda 
\micizia per lo scrittore ' re-

'.ntemente scomparso. Giusep
pe Marotta (che e Vautore del 
ybretlo) — il clima tipicamen-

meridionale, napoletano del-
irte di Marotta, in quello 
slla civilta musicale europea. 
Ed e interessante come que-

ta napoletanita dell'opera, pur 
inza perdere nulla della sua 

Norma Benguel 

e Gabriele Tint i 

si sono sposati 
S A N P A O L O . 18. 

/ a t t r i c e cinematografica Nor-
B e n g u e l e l 'attore i ta l iano 

ibr ie le Tinti si sono sposat i 
ji a San Bernardo nei pressi 
San Faolo II rito c iv i l e si e 

jlto n e g h « s tudios » del la s o -
^ta cinematografica bras ihana 
fera Cruz - , m e n t r e que l lo re-

l ioso verra ce lebrato a R o m a 
Ive gli sposi g iungeranno v e -
Irdi pross imo d o p o aver pas -
^o alcuni giorni a Rio de J a -
iro e a Cabo Fr io . 

ia nolizia di eccezionale 
leresse per i deboli di 
Irto 

I SATELLITI 
INCONO LA SORDITA' 
frazie alia ricerca spa-
iale esfato creato un 
}pparecchio acustico mi-

croscopico 
' M I L A N O . 19 aprile-

r icerche e l e t tron iche c o m -
i te negl i Stat i Unit i per la 
l l izzazione de l sa te l l i t e IMP 
jtcrplanetr.ry Monitor ing Pla:-
krn), ora in orbita at torno al -
ITerra, hanno d a t o m o d o a l ia 
imaturizzazione d e g h appa 
tchi acust ic i di fare un r ivo 
k ionano balzo in avant i . 
Duesto fantast ico progresso e 
^tituito daU' impicgo in un 
ovo apparecchio acust ico di 
micro-c ircui to i l o s t e s so de l -

IlIPj incred ib i lmente m i n u -
Ho, tanto c h e si riesce a v e -
f l o b e n e solo al microscopio 
fatti 10 circuiti d i q u e s t o t ipo . 
n i loro 60 transistors . 160 re-
l e n z e ed i ' re lat iv i co l l ega-

iti . possono e s sere s i s temat i 
^lo spazio di una capocchia di 
i n o . 
Questo incredibi le apparecch io 
jst ico - Sate l l i te - , creato dal-
Zenith di Chicago, e s ta to 

nunclato da Mister A. C. Hol-
^d, Pres idente del la Soc ie ta 
ipl l fon. la rappresentante di 

microscopico miracolo . Gli 
ir iment i ed i col laudi sc ien-

lei hanno provato che il - S a -
f l i t e » e 5 v o l t e super iorc a 
bls ias i preccdente apparec -
| o acust ico e che offre ai sordi 
9Ti vantagg l s inora r i tcnut i 

piiiipenra esprasiva, sia stata 
inserita da Mortari abilmente e 
gustosamente, con personate 
estro inventivo, tra i « giochi » 
rttmico-timbrici di Prokofiev 
da un lato e di Strawinski dal-
laltro. 

La vicenda scenica compor-
ta anche atteggiamenti rivi-
staloh e (ia cafe-chantant , ma 
la circostanza non ha affatto 
sotpinto Mortari verso I'eufa-
ria di un j a m m e . j a m m e , 
'ncoppe jammn, ja'. ma, al con-
trario, nella sobrieta d'una ne-
vocazione storica rapidamente 
delineata e che. insieme con 
tutto il rcsto, riesce anche a 
fare spettacolo. 

Affiora talvolta il d iver t i s 
s e m e n t . ma cid non csclude il 
patctico e anzi addtrittura il 
drammatico di ccrte situazionl 
comiche o grottesche. E' per 
questo che il finale dell'opera 
si leva come una intensa, com-
mossa trenodia. un alto canto 
funebre per qualcosa che e 
morto. per tutto quel che muore 
ogni giorno nella vicenda uma-
na dei poveri diavoli. E muo
re la speranza, muore la i 'o-
glia di vivere, muore Vamore, 
muore tutto, quando la mi-
seria e i fatti che vi incidono 
finiscono col togliere al po-
vero diavolo — nel caso in 
questione Haffaele Angrisani — 
la donna che ama e il figlio. 

'Questo Raffacle e un pove-
raccio che si adatta a fare il 
prestigiatore insieme con Mimi . 
donna che egli ama e alia 
quale e legato per contratto da 
un impresario senza scrupoli. 
Durante uno spettacolo in 
Egitto, Miml gli viene rapita 
dalle guardie del Kedivi, e 
Raffaele e spedito in Italia. 
Viene dopo tanti anni il Ke-
dive a Napoli con le sue mogli 
e , Raffacle ritrova (facendo 
perd il ' quarantotto») Miml 
tra le giovanl spose dell'epi-
ziano, la quale e li per por-
tarsi via il figlio, e chiedere a 
Raffaele Vultimo sacrificio. 

Abbastanza ben congegnata 
anche dal punto di vista spet-
tacolare (ci sono balletti e 
giochi J di prestigio), nonche 
brillantemente risolta scenica-
mente e dal punto di vista del
la regla (Filippo Crivelli) e 
de't costumi (Enrico Job), 
II contratto ha fruttato agli in-
terpreti tutti, agevolati dalla 
chiara tessitura vocale (Giulio 
Fwravanti ed Edda Vincenza 
sono i bravissimi, simpatici 
protagonist!) e all'autore, chia-
mato alia ribalta. un successo 
unanime c schielto. 

Precedcva la novita un fa-
moso balletto di Bela Bartdk 
restituito dalla realizzazione co. 
reoarafica di Dimitrije Parlic 
e anche dalla illumtnante nota 
del programmino, ad una piii 
aperta esprezsivitd. Per Vocca-
sione, e stato corretto anche il 
titolo, per cui d'ora in avanti 
diremo II mandar ino m i r a c o l o s o 
(e non piit - meraviglioso •). 
Jl campo e stato sgombrato da 
compiacimentt erotici e il bal
letto acquista il valore d'una 
profonda fiducia (}u composto 
in tempi difficili) nella te-
starda, caparbia capacita del-
I'uomo di affermare, coniro 
tutti e contro tutto. a r'tschio 
e con it sacrificio della vita. 
la sua aspirazione alia liberta 

Realizzazione ad alto livello. 
sguarnita di rigonfiamenti sce-
nici e interpretata con rinno-
vato. aggressivo. inedilo spicco 
solistico da Marisa Matteim e 
U'affcr Zappolini 

Ha concluso lo spettacolo 
II tabarro di Giacomo Puccini 
Ce n'e voluto per recuperare 
quest'opera (che non pwceva a 
Toscamni ma interessava Fer-
ruccio Busont) alia cultura del 
nostro tempo, ma ancora ce 
ne vnole per apprezzarla, an
che in teatro. nella sua tncdita 
drammaticila. Ottimi gli inter
pret i: Clara Petrella (irruen-
te, ' ansiosa. sanguigna, freme-
bonda>, Scipione Colombo, Ga-
^tone Ltmartil i , Lucia Daniels . 
ma nel complesso I'esecuztone 
ha ristagnato nel clima di un 
sinahiozzante verismo. 

Concertatore e direttore del-
le Ire ope re e stato tl maes tro 
Francesco Molinari Pradelli. 
applauditissimo. attento, sensi-
bile, un ' po* sranro al ia fine. 
del quale ancor piii ce l eb re -
remmo le lodi se anch'egli, se-
guendo una recente cattiva abl-
tudine. non avesse disturbaio 
Texplo . t al Teatro dell'Opera 
tenendo gia d'occhioiil podio 
d e l M u d i t o r i o d o r e dtr iaera 
domani, tra Valtro. la S in fo -
nia n 5 dt Beethoven. E' che 
i fatti musicali vanno sempre 
phi inclinando verso - negozi > 
d'altro • genere c h e finiscono 
non soltanto col danneggiare 
la musica ma anche i dlrettori 
piii giovani, tenacemente esclu-
si dal piro. 

• • V . 

su un nodo 
di 

I I dramma d i Sartre nella serrata e v i -

gorosa interpretazione dello Stabile d i 

Torino - La regia d i De Bosio, l ln te rpre -

tazione di Santuccio e Bosetti 

II r i torno de l l e Mani sporche 
sul le s c e n e ital iane — del qua
le si e dato gia conto, l argamen-
te, da l l e nostre c o l o n n e — ha 
bollevato e so l levera ancora po-
l e m i c h e e di^cussioni, che l \ i p -
prodo del dramma di S.irtre a 
Roma, iori sera, nel la s tr ingen-
te ed iz ione de l lo Stabi le tori-
nese, e dest inato a nutrire e a 
m e g l i o o n e n t a r e . Cred iamo si 
possa togl ier di mezzo senz'al-
t io . dal c a m p o del dibuttito, 
ogni accento n s s o s o : le ragioni 
per cui, alia sua pr ima a p p a i i -
z ione, or sono sedie i anni, Le 
mani sporche fu guardato — in 
Franeia, ma anche in Italia e 
a l trove — c o m e u n testo di 
pubbheis t ica ant icomunis ta do -
vrebbero essersi ebaurite, coal 
per il profondo s v i l u p p o del 
n iovunento operaio in ques to 
periodo, c o m e per il p a i a l l e l o 
maturarsi deg l i a t t egg iament i 
polit ici de l lo bcrittore e flloso-
fo francese e, insomnia, per hi 
crescita de l la cosc ienza g e n e -
rale di determinat i prublemi . 

Sfrondata anche e a buon di-
ritto. dal regista Gianfranco D e 
Bosio, di quel m a r g i n e a v v e n -
turoso e s en t imenta l e c h e 
a v r e b b e potuto cost i tu ire u n 
mot ivo u l t e n o r e di equ ivoco , 
l'opera ci si presenta cosl nella 
sua aspra ver i ta d*indagine i n -
te l l e t tua lmente appass ionata su 
un comples so nodo temat ico , e n -
tro il q u a l e ha oggi sp icco s o -
prattutto ( c o m e Sartre s tesso 
sembra indicare) il rapporto tra 
mora le e prassi; o v v e r o l 'esi-
genza di fondare una nuova mo
rale a misura del la r ivo luz io -
ne, superando tanto il farisaico, 
ipocri to cul to borghese de l l e 
- mani p u l i t e » quanto il basso 
s t rumenta l i smo cui dec l ina tal
vol ta I'alta l ez ione del pens i ero 
marxista . I poll de l la t ens ione 
drammat ica sono, c o m e sappia-
mo, H u g o e Hoederer: inte l le t -
tuale r ivo luz ionario , il pr imo. 
d'estrazione benestante , c h e s e n -
te il d o v e r e di r innegare ad 
ogni pie* sospinto la propria 
classe , e t raduce il s u o ardore 
autorr i t ico in radical i smo. in 
e s t remismo . in n ichi l i smo; dir i -
g e n t e de l Partito comunis ta , il 
s econdo . con tutta la spreg iud i -
catezza, la dec i s ione , la dutti l i-
ta. c h e una lunga esper ienza di 
lotta, ne l l e condiz ioni piu dif
ficili. pub a v e r genera to e ar-
gomenta to . -

II tjuadro de l la v i cenda e un 
paese ba lcanico (presumib i l -
m e n t e l 'Ungher ia) fra il '43 e 
il '45: m e n t r e le sorti del la 
guerra v o l g o n o al p e g g i o per 
1'Asse, cui il R e g g e n t e si e a l -
leato contro l 'Unione soviet ica , 
il Part i to comunis ta . nel la c lan-
dest ini ta , si trova di fronte a l -
l ' imperat ivo d'una scel ta; H o e 
derer , superando a fatica I'op-
pos iz ione di s inistra in s eno al 
Parti to , inizia trattat ive con il 
P e n t a g o n o , l 'organizzazione po-
Iitica — pur essa i l l ega le —, 
c h e procedendo dagli strati ele-
vat i de l la societa. a t t inge la 
sua forza precipua nei cet i m e -
di e ne l l e masse contadine: ai 
co l loqui partecipa lo s tesso fi
g l io del Reggente , c h e nella 
prospet t iva ormai certa de l la 

f tornata 
pergirare 

«Con 
rabbia » 

- L'attrice cinematografica e 
cantante Catherine Spaak e 
rientrata ieri a Roma prove-
niente da New York a bordo 
di un aereo di linea. La Spaak, 
che viaggiava -. insieme con 
I 'aw. Antonino Cattellet. ha 
detto di eaicrsi trattenuta a 
Lot Angel** per esamlnare al-
cune propotte ma che niente 
di preciso e atato concordato. 
L'attrice che ha asaittito a 
Santa Monica alia conaegna 
del premi Oscar, inizlera que* 
sta estate il film *>Con rabbia>, 
diretto da Oamiano Damianl. 
Nella foto: I'attrlc* al auo ar-
rlva. , 

sconfitta tenta di sa lvare il sal-
vabi le dei p r o p n interessi . La 
iniziativa di Hoederer , te'ndente 
al ia creaz ione d'un g o v e r n o di 
uinta nazionale , premessa d'un 
pactfico e a m m i n o verso il po-
lere ope ia io , assume a g h occhi 
dei suoi piii accaniti a v v e r s a n 
interni 1'aspetto di un v e r o tra-
d imento . l i u g o , debo le ed m-
fluenzabile , e spinto da c o s t o i o 
ad e l i m m a i e Hoederer , de l qua
le, a questo scopo, d i v e n t a se-
g r e t a n o . 

Hugo, tuttavia, g iungera a 
c o m p i e r e la sua miss ione quasi 
per caso. dopo aver ceduto al
ia forza persuas iva di H o e d e 
rer e registrato, c o n c io , non 
tanto la conquista di una m a g 
giore consapevo lezza , quanto 
piuttosto la propria de fmi t iva 
condanna aU'infanti l ismo. Re -
candosi da Hoederer , che lo ha 
gia d isarmato ( e non so lo ma-
ter ia lmente ) , per met ters i al 
suo serv iz io , H u g o v e d e la 
propria mogl ie , Jess ica , fra le 
braccia di lui; e le r ideste c o n -
venz ion i di c lasse gl i offrono, 
stavolta, u n abiet to m a efficace 
m o v e n t e al gesto assass ino. U-
scito di carcere , un paio di anni 
dopo, H u g o apprende c h e la 
l inea di H o e d e r e r e ora accet -
tata ed appl icata dal Partito: 
1'ucciso e s tato riabil i tato e la 
tesi del de l i t to pass ionate (che 
Hoederer stesso avvalord. in 
punto di morte . per il b e n e del 
m o v i m e n t o ) 6 d ivenuta una c o -
moda maschera, imposta su l lo 
scottante grov ig l io de i fatti. Ma 
H u g o e, a sua volta, un ingrato 
fardel lo del qua le bisogna l ibe-
rarsi: e sara lui s tesso a pro -
porsi c o m e bersagl io agl i ispi-
ratori d'un t empo . Potrebbe . in 
realta, usc irne indenne , so lo c h e 
conc lamasse il va lore pr ivato 
del suo atto; preferira, i n v e c e 
dichiararsi « non r e e u p e r a b i l e -
e r ivendicare con la propria, la 
dignita del defunto . 

In siffatto sc iog l imento , pe-
raltro, non v'e catarsi , a l m e n o 
nel senso tradizionale: l'ansia 
espiatoria di Hugo c o n s e g u e al 
carattere dis trutt ivo , ve l l e i tar io . 
in t imamente irrazional is t ico del
ta sua vocaz ione r ibel le: la sua 
- purezza ». che , c o m e d ice Hoe
derer. " somigl ia alia m o r t e ••> fl-
nisce con l'identificarsi in essa. 
N o n solo, ma, dopo tanto tra-
vagl io . r iconduce il personaggio 
al punto d'inizio: al ia •< i n n o -
c e n z a » fi l istea di Jess ica , al 
suo « lavarsene le mani ->, anzi-
c h e affondarle nel le buie v i s c e -
re del mondo , per es trarne un 
qua lche frutto. Tutta la trage-
dia. costruita com'e su una mol -
teplicita di piani, ps icologic i (o 
ps icoanal i t ic i ) c ideologic i , s to -
ricistici ed es istenzial i , so t topo-
ne del resto i suoi protagomst i 
a un cont inuo r o v e s c i a m e n t o di 
fronte: la doppiezza e a n c h e in 
Hoederer . il cui terrestre uma-
nes imo, la cui lucidita razioci-
nante lasc iano in piu m o m e n t i 
trapelare il ge lo di una p u r s o -
l idale so l i tudine . o I'ambiguo ca-
lore di un pragmat i smo d i san-
corato dai suoi stessi flni. 

L'intreccio de i mot iv i — v o 
luto dal l 'autore. e c o m u n q u e le-
g i t t imo — rischia pero a tratti 
di of fuscare Ia p r e m i n e n t e dia-
lett ica del l 'azione; al ia quale . 
v e d e n d o oggi Le mani sporche. 
con la do lorosa chiarezza c h e 
nasce dal r ipensamento cri t ico 
degl i ul t imi tre Iustri, d i rem-
m o d'altronde mnncare. o di-
fettare. nel d i ss id io c h e H u g o e 
Hoederer incarnano, u n terzo 
e non secondar io e l e m e n t o : la 
esatta qual i f icaz ione de l setta-
r ismo. del d o g m a t i s m o di c o l o r o 
c h e a r m a n o la m a n o di Hugo , e 
c h e appaiono qui i n v e c e c o m e 
u n impul«:o pressoch^ es terno , 
u n s e m p l i c e incent ivo de l la 
macrhinn teatrale: c h e trova poi 
il s u o l imi te nel lo squi l ibrio . 
non s e m p r e composto . fra la 
ca lzante moderni ta del l inguag-
g io d ia log ico e I'obiettivo in-
v e c c h i n m e n t o d'una struttura di 
s tampo quasi cla<;sico (altra e 
ad c^empio la schiettezzn. an
c h e stili'stica, del Diavolo e il 
buon Dio). c h e non di^deena 
effetti e sorpre^e d'antico c o n i o 

A tutto q u a n t o — cd fr moltn. 
molt i>-nno — v'e di nuovo . di 
v ibrantc . di attuale, di f econdo 
<al di l.i di cifr che «i e detto* 
ne l le Mani sporche. \l regista 
De Bos io ha confer i to un auste 
r e inc i s ivo r iv i l to . soprattutto 
nella seconda parte de l l o spet 
tacolo . la d o v e lo scontro d e l l e 
idee l iev i ta . si raddensa e s' im-
pone , con sogg iognnte autorita. 
>ulla cronaca sanguinosa . rest i -
tuendo al d r a m m i il suo t imbro 
piu proprio Serrata nel r i tmo. 
v igoros3 nel co lore ' a n c h e se i 
costumi e la scena di Ezio Fri-
ger io — al lus iva nel l ' impianto. 
naturalistica nella so<tanz.i — 
soffrono a no«tro rxirere d'un 
eccesv'o di minuzinsita a m b i e n -
ta le ) la rappro^cntazione ha in 
Gianni Santucc io u n H o e d e r e r 
cal ibrato. rilevante. conv incen-
te: in Giul io Bo«=etti u n H u g o 
accrbo e scattante . an imato di 
quel la nevrot ica v io lenza . da 
que l la v o c a z i o n e es ibiz ionist ica . 
che sono certo fra le d i m e n s i o -
ni po«;ibiIi e i l luminant i de l la 
contraddittoria fi^ura Discreta-
m e n t e efficace Paola Quattrini . 
neH'ardiio ruolo di Jess ica: per-
t inent i gli altri . da Marina B o n -
figli a Giu l io Oppi. da A n t o n i o 
Sa l ine s a T ino Schir inzi . a Car
l o B a g n o I raccordi musical i . 
c u p a m e n t e intonati a l l 'atmosfe-
ra, s o n o di S e r g i o Liberovic i 
II pubbl ico c h e gTcmiva il Qui -
rlno ha decre ta to a l le Mani 
sporche un successo ca ld l ss imo. 
fol to di applaus i c di ch iama-
te . Le r c p h c h e da oggi . . c 

Lo sceneggiatore di « Scarface » 

Ben Hecht 

Ben Hecht con sua figlia alcuni anni fa a 
Venezia 

Nostro servizio 
N E W YORK. 18 

Lo scrittore B e n Hecht e 
morto oggi nel suo apparta-
mento , a quanto pare per at-
tacco cardiaco. all'eta di 70 
anni. Hecht era autore di ro-
manzi . nove l le . c o m m e d i e e 
scenegg ia ture per f i lm. La sua 
opera forse piii nota e The 
front page (U l t ime not iz ie ) , 
una c o m m e d i a scritta in co l -
laborazione con Charles Mac 
Arthur nel '28. di ambienta -
z i o n e giornalist ica. 

Aggoo Saviofi 

Ben Hecht, netvyorkese pu-
ro, aveva il dente avvelenato 
contro la societa americana in 
genere e contro i .sistemi di 
produzione hollywoodiana in 
particolare; e la sua penna era 
spesso - intinta nel vetriolo. 
Quando si ~ accostd piii diret-
tamente al cinema, dopo una 
lunga e brillante esperienza di 
giornalista-cronista e di com-
mediografo, fu lui a dire che 
tutto quello che si accingeva a 
fare (in collaborazione con lo 
inseparabile amico Charles 
Macarthur). Vavrebbe fatto per 
creare * some disturbance in 
the industry' (per portare un 
po' di scompiglio netl'industria). 

Ci riusci, ma fino ad un 
certo punto. Non e'e dubbio 
che i soggetti e le sceneggia
ture, da lui firmati attorno agli 
anni trenta, rimangono nella 
storia del cinema tra i migliori 
ed i piit stimolanti dell'epoca. 
Nel campo del film-gangster fu 
un asso: alia sua penna, anzi 
alia sua macchina per scri-
vere, si devono infatti i testi 
di U n d e r w o r l d di Sternberg 
(1927) e di Scarface di Hoick.* 
(1932). Front page, che Mile
stone realizzb nel 1930 da una 
commedia sua e di Macarthur, 
dipinse la febbre della Pr ima 
pagina. il cinismo del giorna-
It'sta arnericano per il - co lpo » 
da fare con ogni mezzo; per 
la • notizia ~ da dare brac ian-
do tutti gli altri, con un acu-
me ed un vigore singolari. 

E, come aveva aperto i l 
filone-gangster . coi due film 
citati. cost in V e n t e s i m o s e -
co lo (1934) — che i d u e soct 
scenepgiarono personalmente da 
una loro commedia di succes
so. ancora per la regia di 
Howard Hawks — Ben Hecht 
inaugurd il genere - comme
dia sofisticata •. che in seguito 
avrebbe avuto tanta fortuna 
a Hollywood II film, ad ecce-
zione della prima sequenza, si 
srolgeva interamente su un 
trcno ed era interpretato ' da 
John Barrymore nei panni di 
»in rcpisTa-prodnrcr nevrotico 
e da Carole Lombard, star ca-
pricciosa Ma come -si vede 
piuttosto che creare grattaca-
pr, il talento di Hecht finl con 
Vaprire strode di successo a 
quella stessa indwtria, che egli 
non poteva sopportare. 

Tuttavia. il - disturbo - mag-
oiore egli lo roleva recare. a 
partire dal 1934. con la serie 
di film da lui e dall'amico. 
oltre che scritti, anche prodotti 
e diretti II primo venne a suo 
tempo anche in Italia, ed era 
tl piu r n i s o t o . 

St chiamava Del i t to senza 
pa>«ione. c o m i n c i a r a con una 
allucinante scena simbolica in 
cut si redevano le furie alep-
giare sopra Neic York e bat-
tere alle finestre del protago-
nhta. ed era centrato sulla fi-
gura d« un avvocato penalista, 
a sua volta assassino, che fornl 
a Claude Rains Voccasione per 
la sua parte piii suggestiva 
Era, in certo senso, una trape-
dia dell'ipocrisia: avera una 
struttura serrata, avvincente. 
tipica della miolior scuola 
americana. e rantara anche una 
bella interpretazione della stra-
na at trice Margo 

Non abbiamo visto gli altri, 
neppure The scoundrel (II fur-
fante> per cut Vautore si gua-
dapnd un Oscar. Sappiamo sol
tanto come utilizzb la statvetta: 
Ben Hecht fu il primo a usar-
la come ferma-porta. e anche 
in questo fu un precursore 
Falltto. comunque, il suo , t e n -
tativo, il principe degli see-
neggiatorl hollyicoodlani rlen-
tro ne i ranghi, lavorando sol
tanto per lo stipendio. anche 
se ' dal suo eccezionale * m e 
ttiere -, • ambuo dai maggiorl 

registi, usci ancora qualcosa di 
non banale. Per e sempio La v o 
ce nel la tempesta di Wyler, o 
qualche sketch di Des t ino di 
Duvivier, o qualche jo luz ione 
ingegnosa di Notor ius di Hitch
cock; ma specialmente II ba-
cio del la morte (1917); il 
film-gangster di Hathaway con 
cui Hecht ritornara a un pri-
mitivo amore. Si dovette a lui 
la sequenza del bandito che 
scaraventa dalle scale una vec-
chietta paralitica: e'e da scom-
mettere che ce Vaveva messa 
apposta per far saltare sulla 
sedia i produttori farisei e sen-
timentali; • e infatti Louis B. 
Mayer, I'onnipotente capo della 
Metro, fu il primo a strillare. 

In un suo volume di raccon-
ti, intitolato U n l ibro di m i -
racoli . Ben Hecht aveva espres
so sin dal 1939 tutto > il suo 
odio per il divismo e per i pa
droni degli « studios -. Forse i 
mammuth religiosi. alia Cecil 
B De Mil le , non ebbero mai 
una satira violenta e totale co
me quella contcnuta nel rac-
conto L'idolo invis ibi le , tratto 
da quel volume, e che potete 
leygere oggi nell'antologia dei 
Racconti di H o l l y w o o d a cura 
di Guidarino Guidi (ed. Su
gar). Ma Vaccusa di Hecht, 
anarcoide e spietata, coinvolge-
va anche il pubblico-vittima; e 
percid non ebbe la minima ef-
ficacia concreta. ' • • • 

Tanto e vero che Hecht stes
so, dopo aver tanto tuonato 
contro il sistcma dello spetta-
colo-di-cassetta, oppio per il 
pubblico, termind la propria 
carriera cinematografica ;,ce-
neggiando. per De Laurentiis e 
per Selznick, » polpcffoni - co
me U l i s se e A d d i o al le armi , 
dando un definitivo addio an
che alle proprie armi, ormai 
tpuntate da decenni di vana 
lotta individualistica. 

U . C. 

le prime 
Musica 

Rudolf Firkusny 
all'Aula Magna 
Ancora nn pianis'.a. u n piani -

sta i l lustre Rudolf F irkusny , con 
un eclettu'O programma s c e l t o 
tra quest , a u t o n : Schubert . 
Chopin. D e b u - s y e Prokofiev. 
Dei pr imo e stata esegul ta la 
Sonata in si bem. magg (opera 
pos tuma) . compos iz lone impron-
tata da sjrande sempl .c i ta in -
vent iva , m.i v .brante nei suoi 
d iver t , m o m e n t : d. cald: s en t i 
ment; e dotata di s o b n e . quanto 
^eniali so luz ion : formali . Sent i 
ment1 e de l . ea t i musicaltta de l 
la compos:z ione sono stati po 
st! in chiara luce dal F irkusny . 
pur eff icace con un autore di 
ben a i tro c l ima D e b u - s y . del 
quale ha presentato Qnutre 
Etudes, in una espos iz ione p u n -
tuale e d: s u r e s t . v e r isonanze. 
L'onda s o n o r i della Toccata 
Op II d. Ser^e; Prokof i ev ha 
ch;u£o con impetuose note il 
concerto . Scroseiant i ed insi
stent; 5I1 applau^i del folto e 
g iovane pubbl .co . d.versi i bis. 

vice 
Cinema 

Gli argonauti 
I mit ic i navigatori . c h e guida-

ti da Giasone . con la nave Argo , 
dalla Tessagl ia . raggiunsero la 
Iontana Coichide per conquis ta-
re il prodig ioso Ve l io d'oro. r i -
v ivono in ques to film tra fanta-
st iche a \ v e n t u r e , fra cui que l la 
del l 'uccis ione de l la spaventosa 
Idra. 

S i r icorre a trucchi spe t taco -
lari spesso di sempl ic i s t i ca t ec -
nica e su di essi si punta m o l t o 
per co lp ire l o spettatore, m a e 
un d i v e r t i m e n t o per ragazzi. 

II reg is ta e D o n Chaffey . gl i 
attori c h e impersonano i pr inc i -
pali p«rsonagg1 sono Todd A r m 
strong. G a r y Ralmond, L a u r e n 
ce Na i smi th e N a n c y K o v a c s . 
Colori. 

vica 

. • ' \ * 

contro 
_canale_ 

' Non carne; 
ma baccala 

• Sc non trattasse di cose-
tanto eerie, la rubrica O g - , 
g i s i p a r l a d i . . . del Tele-
giornale potrebbe a buon 

: diritto aspirarc ad essere I 
classiftcata fra le piii umo-
ristiche che il video ci ab-
bia mai presentato. Ieri , 
sera, ad esempio, Zatterin 
e venxito a parlarci dei 
prezzi dei generi alimcn-
tari per sostenere tran- , 
quillamente che il loro- , 
aumento e « segno di sana , 
economia > ed • enunciare 
la nuovissima legge secon- , 
d o la quale, aumentando i 
consumi, i prezzi debbono 
* per forza» aumentare. 
Nessuno aveva ancora osa-
to tanto: ma coidentemen-
te i dirigenti t e l e u i s t u t 
lianno deciso di gettare 
Zatterin alio sbaraglio, 
sull'altare del centro-sini- -
s f r « . 

S e r u e n d o s t della sua bnc- , 
chetttna da maestro ele-
mentare e dei sohti gra-
fici che « f a n n o tanto 
scienza », Zatterin ha c o s t 
i m p a r f i t o unci nuova le-
zionctna ai telespettatori: 
e questa volta rivolgendo-
si in particolare alle mas-
saie. Egli ha spiegato co
me si possa fare la spesa 
« s p e n d e n d o bene > e cioe, 
in parole povere, acqui-
stando baccala invece di 
carne fresca. Un criterio, 
a dire il vero, tutt'altro 
che nuovo: ricordiamo, tra 
Valtro, che una decina di 
anni fa, Vallora alto com-
missario aU'AHmentazione 
aveva gia spiegato che gli 
italiani spendevano tanto 
per il vitto a causa della 
loro inesperienza in mate
ria di dietetica. Senonche, 
ricorrendo a questi vetu-
sti suggerimenti, Tatterin 
ha finito per contraddirsi: 
chi ci garantisce, infatti, 
che aumentandone il con-
sumo, il b a c c q l d non au-
menti « p e r forza > di 
prezzo? Questo, in verita, 
e gid avvenuto per la car
ne congelata. . 

Zatterin, le cui lenzion~ • 
c i n e si distinguono • per 
brevitd oltreche per sem-
plicita, non si e perd p c r -
d u t o in questi calcoli. Ma 
e possibile, ci chiediamo 
ancora una volta, credere 
che i telespettatori siano ' 
talmente *tonti da pren-
dere tutto per buono? 

Nella serata non atten-
dendoci nulla di nuovo 
dalla B i b l i o t e c a d i s t u d i o 
u n o , d e d i c a t a all'Odissea, 
abbiamo scelto sul secon-

" do canale I d i v i d i H o l l y 
w o o d 

Le immagini, in parte 
tratte dai film e in parte 
documentarie, erano scel-

• te e montate con gusto: 
la interminabile sequenza 
delle brtitalita compiute 
dal < duro > James Ca-
gneti, in particolare, era 
di immediata efficacia e, 
su un altro terreno, era-
no assai significative le 
immagini della forzata in-
tervista delta povera Ma
rilyn Monroe all'uscita 

.dall'ospcdale dopo I'abor-
' to. ' Naturalmente, mai-

grado il commento di Ca-
stello non fosse banale, 
sul divismo ci sarebbe ben 
altro da dire. Quanto es-
so sia mistificatorio, ad 
esempio: lo ha dimostra-
to ancora una volta pro
prio la. trasmissione di ieri 
sera che, pomposamente 
annunciava Henry Fonda, 
nel ruolo di presentatore 
per attirare il pubblico, 
mentre poi Fonda appari-
va all'inizio c alia fine 
del programma per non 
piii di trenta secondi. 

g. c. 

reaiW 
i' • 

programmi 
TV-primo 

10,15 La TV • . ' / • • ; 
degli agritoltorl .. , : * 

11,00 Messa ,-; 

11,30 Rubrica * •• > r e i ig l o s a 

15,30 Sport 

17,30 La TV dei ragazzi 

18,30 Ai confini delia realta 

ripresa dl un avvenlmen-
to agonistlco 

a) Ivanhoe; b) Alvin 

19,00 Telegiornale della sera U« edizione) 

19,20 Sport Cronaca rcgistrata di un 
av \en imento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (2* edizione) 

21,00 I miserabili 
dal romnnzo di Victor 
Hugo Con Gastone Mo-
Rrhin. Rlulia L^zrarinl. 
Aldo Silvan! . Roala dl 
Sandro Bnlohi <:<• 

21,50 L'approdo presenta Edmoncia Aldlnt 

22,30 Telegiornale 

TV-
18,00 li signore 

di mezza eta 

della noite e La clomeni-
ca spnrtiva 

secondo 
con Marcello Marches! e 
Lina Volonglu (replica) 

19,15 Ai confini 
della civilta Un programma dl Anto

nio Clf.irlello 

20,05 Rofocalchi in poltron.i. a cura dl 
Paolo Cavallma 

21,00 Telegiornale e segnale orario 

21,15 Za Bum 
Varleta mii'slcjl*' TVMI dl 
Verde. Castellano e Pl-

polo, Mattoli 

22,20 Sport Cronaca reRlstrata dl un 
avvenimento 

C a r l o C a m p a n i n i , A n t o n e l l a Stent e E l i o Pando l f i in 
< Za B u m > ( s e c o n d o , o r e 21. 15). 

• • • 

Radio - nazionale 
Giornale radio , ore 8. 13, 

15, 20, 23; ore 6,35: II c a n -
tasjallo; 7.10: A l m a n a c c o : 
7,20: D cantagal lo: 7.35: I 
pianetini del la fortuna; 7,40: 
Cul to e v a n g e l i c o ; 8.30: Vi ta 
nei campi; 9: L'Lnformatore 
dei commerc iant i ; 9.10: M u 
sica sacra: 9.30: Messa ; 10.15: 
Dal m o n d o catto l ico; 10.30: 
Trasmiss ione per l e - Forze 
A r m a t e ; 11,10: Passegg ia te 
nel t empo; 11.25: Casa no
stra: c irco lo dei genitori ; 12: 
A r l e c c h i n o ; 12,55: C h i v u o l 

e s s e r l ieto. . . : 13,15: Car i l lon; 
13,25: Voci paral le le: 14- Mu
s ica da camera: 14.30- D o m e -
nica Insieme; 16.15: Tut to il 
ca lc io minuto per muiuto ; 
18: Concer to s infonico . 19.15: 
La g'.ornata sport iva; 19.45: 
Motivi in giostra: 19.53 Una 
c a n z o n e al g iorno; 20.20: 
Applaus i a..; 20 25 I v e c c h i 
e i g iovani ; 21: Caccia al t i
tolo: 22: II naso dt C l e o p a 
tra: 22.15: Musica da c a m e 
ra; 23: Questo campionato dl 
ca lc io . 

Radio - secondo 
Giorna le radio , ore: 8.30, 

9.30. 10.30. 11,30, 13.30. 18,30. 
19.30. 20.30, 21,30, 22.30: ore 
7: Voc i d'italiani al l 'estero 
7.45: Musiche del mat t ino: 
8.40: Inter ludio mus ica le : 9: 
Il g iornale d e l l e d o n n e ; 9.35: 
Motivi della domenica; 10: 
Disco vo lante ; 10,35: Musica 
per u n g iorno di festa; 11.35: 
Voci al'.a nba l ta ; 12: A n t e -
prima sport; 12,10: I dischi 

del la se t t imana; 13- A p p u n t a -
m e n t o a l le 13; 13.40 D o m e 
nica expres s ; 14.30- Voci da i 
m o n d o ; 15- Concer to d: m u 
s ica l eggera; 15.45: V e t n n a 
de l la canzone napoletana; 
16,15: II c lacson: 17. Musica 
e sport: 18,35- I v-o=tr; pre fe -
riti: 19.50: I n c o n t n sul pen-
tagramma: 20.35: T u t t a m u s l -
ca: 21: Domen'.ca sport . 'J1.35: 
Musica l eggera in Europa: 

Radio - terzo 
Ore 16.30: L e Canta te dl 

J S. B a c h : 17.10: La • pace 
coniugale . di G. d e Maupas 
sant; 19: Mus iche dl Klebe : 
19.15: La Rassegna; 19.30: 

C o n c e r t o di ogni sera; 20 30: 
Rivis ta de l l e riviste: 20 40 
M u s i c h e di B o c c h e n n i . 21: 
II Giorna le del T e r j o . 21.20: 
F ide l io . di L. van B e e t h o v e n . 

BRACCIO Dl FERRO di Bud Sagendorf 
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