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SUGll SCHERMI «IL VANGELO » 

77 Cristo 
solitario 

di Pasolini 
Adesso che Jl Vangelo secon-

Matteo di Pier Paolo Paso-
giunge, dopo Venezia, su-

li schermi normal!, si rinnove-
ranno presumibilmente le di-
zussioni da esso suscitate ai suo 

ipparire; ma non vi saranno, 
rediamo e speriamo. polemiche 
roppo aspre: fatta eccezione per 
soliti quattro fascist!, e per la 

istrema destra clericale, nessu-
10 vorra contestare, con fon-
lato senno, la dignita e la mi-
pura dell'opera, i'altezza dcllo 

ipegno postovi, l'abbondanza 
lei risultati. Perc!6, il dlbattito 

stra forse articolarsi sulle que-
loni di fondo, su! motivi dei 
jnsensi e anche delle riserve 

fche, a proposito di tal Vangelo, 
sno stati manifestati sia dalla 
ltura piu awertita d'orlcnta-

lento cattolico, sia da quella di 
rfrazione marxista. 
II film di Pasolini, lo sappla-

10, non costituisce una storiciz-
izione della flgura e della tra-

fcedia dl Cristo, n6 una sua in-
pretazione palesemente attua. 
come (per citare ii primo 

sempio che ci viene a mente) 
jella esposta da Charlie Cha-

Jin in un suo colloquio con 
Itravinski: la Passione recitata 

11a pista da ballo d'un night-
lub, tra l'indifferenza, Postili-
. o il dileggio degll spettatori, 
ie continuano a trattare i loro 
.fari, a mangiare, a svagarsi; e 
16 al fine dl mostrare come fos-

diventato -c inico e conven-
lonale il mondo nella sua pro-

ssione del cristianesimo ». Per 
, regista-scrittore italiano l'o-
lettivo dichlarato era *< sempli-
tmente la visuallzzazione di 

Vangelo particolare, quello 
San Matteo,., rappresentato 

»sl come esso e»- Piu tardi 
ili avrebbe parlato d! un « rac-
^nto epico-lirlco in chiave na-
)nale-popolare ». 

Il/aderenza alia lettera del 
sto — considerate evidente-
ente come un fatto poettco. plft 

come un sacro messaggio — 
»n esclude tuttavia. di certo, 
atervento dell'autore. La sua 
luta dispo^izione * primitiva •» 

)i confronti dei personaggi e 
kgli episodi. stilistieamente 

aliflcata dalla ricerca di un 
esaggio e di un'utnanita ance-

H ma odierni. quelli della 
labria e Lucania. costituisce 

stessa una ccelta. Su un 
ino senza dubbio assai ele-
to. e intellettualmente consa-
role. questo Vanoclo pu6 

jentare ccrti spettacoll po-
Sari tuttora vivi. con maggiore 
_ilnore decoro. in alcune zone 
l l l ta l la (per non dire degli 

. pnesi cattolici). Ricordiamo 
[aver assistito. neH'ormai lon-

_ 1951. alia Passione di Sez-
, quando tutta la gente del 
>go si trovava impegnata in 
arduo ««sciopero a rovescio-: 
stessi contadini e operai che 
imente lottavano per dirit-

felementari — il pane, il la-
i — erano pol quelli che. in-
M durante poche ore gli in-

costuml della tradizione. 
ino vita alia storia del mar-

lo di Cristo. La saldatura o 
lunque la coabitazione tra la 
elenza politica (spesso note-

ltssima> di quegli uomini e la 
fede rellgiosa. nonostante 

entuato terrorismo eccle-
ico deU'epoca. era II trat-

piu imprcssionante della fe-
d! Pasqua. 

mondo subalterno — co-
knte fonte d'ispirazione d! Pa-
|lni — e Ie sue componenti re-
Jose sembrano esser dunque 

|ragione morale e sentimenta-
prima che ideologica. del 
jelo secondo Matteo, a suo 
tolo espressivo. Non e un 

forse. che i momenti piu 
e vfbranti della narrazio-

cmematograrlca fla strage 
| l i tnnocenti. la predicazio. 
di Giovanni Battista. I'm 

fcsso di Gesu e dei suoi se-
i d nel tempio profanato 

mercanti. il calvario e. 
irte, la crociflsslone) sia-

quelli nel quali la a folia 
[sebbene non protagonista, 

lone ed attrice nressan-
Le determinante. Ed e dal 
Ko di vista della folia, an 

nel senso strettamente 
co del termine. che son 

^rdati alcuni event! nodal! 
ie H processo di Cristo e 
jo incontro con Pilato. 
Vangelo secondo Matteo 
considerarsi, in questa 

plici sentono e soffrono tut
tora la vicenda di Cristo: una 
illustrazione passata al vaglio 
della cultura flgurativa e let-
teraria del regista-scrittore, 
ma • emergente, con qualche 
eccezione (pensiamo alia mor-
te di Erode, o alia danza del
la figlia di Erodiade, effigia-
ta come una Candida perversa 
bambina) dall'onda, perigho-
sa del pastiche linguistico — 
e qui plttorico — dove Paso
lini s | avventura spesso per 
necessita inventiva e tensio-
ne problematic.-), talvolta per 
gusto del rischio. Nel quadro 
di una siffatta illustrazione, 
anche la lunga teoria dei ml-
racoli trova 11 suo posto; e 
trova il suo posto, soprattut-
to, il personaggio di questo 
Cristo piu spietato che pieto-
so, vindice piu che redentore, 
parco di sorrisi e forte nella 
denuncia del male, carico di 
una violenza rivoluzionaria 
che il sapore " enigmatico, 
sfuggente. implicito di molti 
dei suoi detti e parabole par. 
zialmente contraddice, m a 
pu6 per contrasto sottolinea-
re. E d e signiflcativo che pro-
prio tale suo aspetto abbia 
suscitato turbamento e per-
plessita nei critic! cattolici, i 
quali pure hanno ripctutamen-
te premiato Pasolini. 

A noi sembra invece che 
la collera di Gesu, il suo fer-
vore eversivo, la sua stessa 
disperazione apocalittica sia-
no elementi assai congcniali 
al temperamento poetico di 
Pasolini e alia sua comples-
sa, magmatica ideologia; ma 
e anche vero che la solitudi-
ne di questo Cristo, il rappor-
to rigidamente demiurgico o 
la misteriosa distanza che si 
creano fra lui e la plebe fini 
scono per incrinare o limi 
tare quel confronto tra l'in-
segnamento cristiano e la rea 
le dialettica del mondo, che 
e una delle grand! esigenze 
del nostro tempo; alia quale 
Pasolini & parso pur dare un 
suo autonomo contribute, al 
livello dell'arte. 

Aggeo Savroli 
(Nella foto: una scena del 

' Vangelo secondo Matteo - di 
Pasolini. 'Il pianto di Maria'. 
Ne e interprets la madre del 
regista). 

Bocciato anch« in appello «II finimondo» 
r? * ' * • » ' 

Abolizione della censura 
chiedono 
gli autori 

Un convegno sara indetto sul 
grave problema 

Una nuova, espliclta, ferma 
richiesta di abolizione della cen
sura cinematograjlca e stata 
avanzata dall'Associazione na-
zionale autori sul cinema, che 
annuncia anche un prossimo 
convegno per rilanciare la bat-
taglia contro i limitl amminl-
strativl posti, da una legge inl-
qua, alia Uberta di espressione. 
La presa di poslzione dell'AN AC 
e stata originata da un nuovo, 
grave atto censorio: la boccia-
tura in sede dl appello del film 
di Paolo Nuzzl U finimondo gid 
resplnto in prima istanza. Nella 
tarda serata dl icri, I'ANAC ha 
emesso il seguente comunicato: 

'11 regista Paolo Nuzzi ha 
informato VAssociazlone nazlo-
nale autori cinematograflcl 
(ANAC) che il suo film II fi
nimondo e stato bocciato dal
la censura anche in sede d'ap-
pello: Sezione censura prima 
e ottava", dice il telegramma 
inviato da Paolo Nuzzi, " Boc
ciato sede appello mio film con 
forte maggioranza et senza al-
ternativa tagli riformando in 
pegglo motlvazione prima istan
za. Costretto rimaneggiare film 
senza peraltro alcuna certezza 
dl soddisfare spirito censorio et 
offeso profondamente nel mio 
dlritto di Uberta espressiva ol-
tre che preoccupato danno pro-
fessionale in opera assoluta-
mente priva intento speculativo, 
chiedo vostra decisa urgente so-
lidarieta mio lavoro due annl 
contro cui ritengo attuato au-
tentico boicottaggio ideologico 
per contenuto anticonformista 
et critico verso aspetti socleta 
contemporanea ". 

. -Di fronte a questo nuovo ves-
satorio intervento della censu
ra, il Consiglio direttivo del-
I'ANAC tiene anzitutto a far 
conoscere all'opinione pubblica 
i nomi dei componenti le due 
commissioni di revisione rtuni-
te che in sede d'appello hanno 
bocciato definitivamente il film. 
Essi sono: Prima sezione: Ugo 
Pioletti (Presidente di sezione 
della Corte di Cassaztone); Car
mine Punzi (Docente universi-
tario di Dlritto Penale); Lulgi 
Volpicelli (Docente tmiuersffa-
rio di Pedagogia); Claudio Bu-
snelli (Docente unlversitario di 
Psicologia); Arnaldo Genoino 
(Regista cinematografico); Fran
co Penotti (Rappresentante 
dell'Industria clnematografica); 
Renato Filizzola (Giornalista 
cinematografico); Franco Rago-
na (Segretario-Direttore dl Se
zione della Direzione Generate 
dello Spettacolo). Ottava Se
zione: Angelo De Mattia (Pre-
sidente-Consigliere della Corte 
di Cassazione); Rinaldo Orec-
chia (Docente universitarlo dl 
Filosofia e Diritto): Glovanna 
Abete (Docente . universitarla 
Pedagogia): Giuseppe Lepore 
(Docente universitarlo Psicolo
gia); Arturo Gemmitl (Regista 
cinematografico); Carmine Cian-
farani - (Rappresentante indu-
strla cinematografico); Ugo 
Chiarelli (Giornalista cinema
tografico); Vlncenzo Fratteone 
(Segretarlo-Conslgllere dl pri
ma classe della Direzione Ge
nerate dello Spettacolo). 

Dopo ' aver ricordato che 
I'ANAC si e sempre rlfiutata 
di designare propri rappresen-
tanti nelle commissioni dl cen
sura, il comunicato rileva che 
'nel caso dei signorl Ar
naldo Genoino e Arturo 
Gemmlti, la definlzione di re
gista appare per lo meno tm-
propria e pub soddisfare sola-

mente il Ministero del Turismo 
e dello Spettacolo. Non si co-
noscono, infattl, I film che il 
signor Genoino ayrebbe diret-
to ne dovrebbesl obbtettlva-
mente considerare regista il si
gnor Gemmiti, il quale in tut
ta la sua vita ha dlretto un 
film nel 1946, un altro nel 'SI 
in Sudamerica e, di recente, un 
terzo intitolato Urlo contro me-
lodia, che non e neppure certo 
sia stato mat protettato. 

* Dl fronte a questo stati di 
cose il Consiglio direttivo rl-
badisce ancora una vdlta al 
Parlamento e al Governo la ne
cessita dl abolire I'istltuto della 
Centura amminlstrattva preven-
tiva, tenendo fede all'tmpegno 
votato nell'atto stesso in cui la 
presente, iniqua legge venne 
approvata, con la espressa tn-
tenzione dl considerarla una so-
luzione transitorla. Tale neces
sita si rtvela in tanto piu ur
gente in quanto la vocaztone It-
berticida della censura preven-
tlva contlnua a dimostrarsi in-
sopprimibile, e, anzl, va esa-
spcrandosi, come testlmonia il 
caso, non isolato dl II finimon
do II Consfolio dire«ii7o an
nuncia. in piu, che su questo 
grave problema indlra quanto 
prima un convegno al quale 
sara chtamata a partecipare 
tutta la cultura italiana*. 

Successo a 
Perugia della 
«Condanna 
di Lucullo» 

PERUGIA, 2 -
La condanna di Lucullo, 

l'opera di Paul Dessau su 
teste di Bertolt Brecht messa 
in scena dal Teatro di Stato 
di Bratislava, e stata rappre-
sentata questa sera al teatro 
Morlaechi con vivo miccesso 
di pubblico. 

li'opera, in prima esecu-
zione in Italia, e stata <Ji~ 
retta da Gerhard Auer; 5a 
regia e stata curata da 

, Klaus Kahl. 
Daremo domani un s*r-

vizio del nostro critico 
musicale. 

Morto il 
musicista 
Ernst Toch 

LOS ANGELES. 2. ' 
Operate all'addome, e morto 

oggi il compositore Ernst Toch. 
Aveva 76 anni. Autodidatta, 
vinse nel 1909 il premio Mozart 
a Francoforte e nel 1913 gia 
insegnava musica a Mannheim. 
Dal 1929 al 1933 soggiornb a 
Berlino. da dove si trasfert al-
l'awento del nazismo, rifugian-
dosi a Parigi. Tappe successive 
del suo vol Ontario esilio furono 
Londra e Los Angeles. Qui in-
segnb alia University of Sou
thern California. 

Conferenza stampa del Teatro alia Scala 

Ghiringhelli butta acqua 

sulle focose polemiche 
Dalla Bottra redazieae 

MILANO, 2 
Tl corrispondente di ajcuni 

giornali di * informazione ~ e 
al tempo stesso press agent di 
una delle canfantt che in que-
sti giorni hanno provocato po
lemiche sulla toume« dello Sca
la in Unione Sovietica, ha ten-
tato questa sera, senza successo 
per la verita, di trasferire sul 
terreno dei pettegolezzi la con
ferenza stampa convocata dal 
sovrintendente Ghiringhelli per 
illustrare i successi realizzati 
a Mosca dal complesso del Tea
tro alia Scala. Ghiringhelli, pe-
rb, non e stato al gioco e dopo 
aver parlato dei successi di 
Mosca e dei programmi di scam-
bi cvlturali del complesso sca-
ligero con altri paesi, si e li-
mitato a leggere ai gtornalisti 
alcune ~ precUazioni del sovrin
tendente sulle interrlste Scotto-
Simionato-: dopo un lungo 
• diario' del rapporti intercor-
si tra la Scala e le cantanti 
Scotto'e Srmionato, Ghiringhelli 
ha precisato che la Scala ha fat
to ' tutto il possibile per evitare 
ognl ragione dl lagnanza da 

I
parte delle due artiste in que 
stione. I contrast* che esse han 
no segnalato non hanno aleun 

v— —»~ . v . . ^ m a - rapporto com il vimgaio dot com

plesso scaligero a Mosca. Le 
loro posizioni polemiche trag-
gono origine da loro precedenti 
rapporti con dtre artiste e la 
questione e conoschita da tutti 
nel mondo lirico -. La dichiara-
zione di Ghiringhelli fa inoltre 
opportunamente notare che *nel 
caso specifico. tentare di crea-
re un rapporto fra queste po
lemiche e la stagione a Mosca, 
e tentare di diminuire un risul-
tato eccezionalmente farorecole 
conseguito dal laroro dell'lntero 
complesso scaligero ». 

E su questo risultato Ghirin
ghelli si e soffermato a lungo, 
sottolineando come, invece del
le IS rappresentazioni previste 
dal programma, ne siano state 
realizzate a Mosca 28. Cib — 
tuttavia — * serdto ad aceon-
tentare soltanto 100.000 spetta
tori, mentre la richiesta di bi-
olirtti per Ie manifestazioni 
della Scala e stata ruperiore a 
due mtlioni. Sono cifre, que*te, 
che da sole dimostrano U suc
cesso realizzato dalla troupe m-i 
lanese. Ma GhiringheUi ha volu
te sottolinedre il colore con 0 
Quale e stato accolto nelTUnione 
Sovietica il complesso italiano, 
augurandosi che il pubblico ita
liano potsa dimostrare agll ar-
Usti sovietiH la stessa wtmpa-
ti*. . . . 

£* stato forse proprio Ven-
tusiasmo dimostrato da Ghirin
ghelli che ha provocato alcune 
domande malevolL * Con la 
crisi in cui versa il nostro tea
tro lirico era proprio necessa-
rio un nuoro allestimento del 
Trovatore solo per il pubblico 
di Mosca? -, ha domandato un 
giornalista. 

GHIRINGHELLI: »Solo lei 
pub pensare che si faccia un 
allestimento per una sola rap-
presentaztone ». 

GIORNALISTA- -.Va ce n'era 
uno bellissimo di due anni fa— - . 

GHIRINGHELLI: - La di 
scussione andrebbe lontano. Co-
munque e bene lei sappia che 
la Scala si paga gli allestimenti 
con i suoi quattrini -. 

GhiringheUi ha poi smentito 
di aver detto a Mosca che si 
sarebbe dimesso in seguito alle 
beghe degli artisti. 'In realta 
— ha precisato — quel che mi 
fa tante volte disperare e che 
sono 17 anni che si aspetta una 
legge sui teatri Unci. Nella si-
tuazione attuale non si pub la-
vorare seriamente ed il solo 
risultato e che lo Stato sciupa 
inutilmente quattrini che po. 
trebbero essere megllo tmpie 
gaftm. 

f.S. 

le prime 
Teatro 

«II Candelaio » 
di Giordano Bruno 

Giordano Bruno, costruendo il 
piii grande edificio della fdo-
sofia rinascimentale (e non 
scrisse solo di filosofia) che 
aprl un'era nuova alia stona 
del pensiero, ebbe pur tempo 
di creare un'opera teatrale m-
giustamente tenuta in oblio; 
questo Candelaio. Venne alia 
luce nel 1582 la commedia, nel-
I'esilio a cui fu costretto per le 
sue idee prima che la chiesa 
lo esillasse — condannandolo al 
rogo — addirittura dalla vita. 11 
proprio a pochl passi ove il 
rogo fu eretto, Campo de' fio-
ri, sulle scene del Teatro dei 
Satiri la *> Conipagnia umverbi-
taria del Teatro dei giovani di 
Narnl»» ne ha offerto una viva 
e pungente rappreseutazione 
Una riesumazione si pud dire: 
la commedia in questi ultimi 
sessantaquattro anni e stata rap-
presentata appena due volte: da 
Annibale Niuchi nei prlmi an
ni di questo secolo e nel '40 
all'Universita dl Roma 

Essa narra le crude disav-
venture del ricco ed avaro Bo-
nifazio che trascurando la bel-
la giovine e pulita moglie per-
de la testa per la cortigiana 
Vittoria. Potrebbe aver la don
na con denaro, ma la sua ava-
rizia lo spinge a chiedere l'atu-
to del negromante Scaramure 
al fine di ottenere con un piii 
economico sortilegio i favori 
della meretrice. Le arti dei ma-
ghi sono una soperchieria e 
chi ci crede ha la lezione che 
si merita. Nel caso di Bonifa-
zio si aggiun<jono le atroci belle 
di alcuni mariuoli che gli 
sbarrano la via che porta alia 
cortigiana: non solo lo spoglia-
no di un bel po* di denari, ma 
fanno si che la moglie scopra 
la sua avventura e che infine 
questa finisca nelle braccia di 
un altro. Nella commedia si 
intrecciano gustosissimi episodi 
collaterals i personaggi sono 
una folia, un quadro pittoresco 
alia apparenza, ma che vela una 
amarezza, una rivolta profonda 
suscitata da un mondo retto 
da costumi e principi falsi: un 
mondo che non va. Gli uomini 
che si dibattono nelle intricate 
storie del Candelaio, corrotti, 
ingenerosi. meschini, inseguono 
chlmere: Bonifacio crede nella 
magia e nel mestiere di una 
cortigiana piu che nell'amore 
della saggia moglie; Baltolomeo 
confida nell'alchiroia-per crea
re l'oro. per lul rimedio di 
ogni male; Carubina, moglie di 
Bonifacio, non gode dei piace-
ri dei sens! per essere fedele 
all'ignobile marito. < Manfurio 
crede in discipline morte e stec-
chite e si affanna a parlare un 
latino che nessuno piu compren-
de. Chi da tutto questo trae 
vantaggio sono i furfantl. 

Questa commedia che con un 
linguaggio audaclssimo ma non 
« sconcio » (l'aggettivo e del po-
vero Carducci) non risparmia 
e terra e cielo ha rispecchiato 
sue implicite idee e suoi cor-
rosivi umori nella rappresen-
tazione che con intelligenza e 
spirito penetrante Giuseppe Ma-
nini cd i suoi collaborator! han
no create. H testo bellissimo si 
e offerto con chiarezza attra-
verso una recitazione misura-
ta, ma colorita con personaggi 
in carne ed ossa e pur comici. 
Q Manini nei panni di Scara
mure si e messo in luce parti
colare. ma apprezzabile e sen
za dubbio la prestazione degll 
altri attori: Mearelli. France-
schini, la Cesarini. la Branchi-
nelli, Stopponi. Bussoletti, la 
Mirone, Curti Capparucci. Fa-
villi, Focianl. CredinL Belle pur 
le scene del Mearelli e Ie mu-
siche di Mauro Bortolotti 

Si replica. 

vice 

Cinema 

Estasi 
di un delitto 

La relativa popolarita rag-
giunta da Luis Bufiuel anche 
in Italia, grazie a Viridiana e 
al Diario d{ una cameriera, ha 
fatto si che i distributori no-
strani vadano frugando, ades
so, nella copiosa produzione 
dell'anziano maestro spagnolo, 
senza guardare troppo per il 
scttile. Estasi dl un delitto ap-
partiene al lungo periodo du
rante II quale Bufiuel & stato 
attivo in Messico, e reca la da
ta del 1935. Si tratta d'una spe
cie di farsa maeabra: Arcibal-
do (divenuto Alessandro nella 
versione italiana). rampollo di 
ricca e aristocratica famiglia, 
si convince, da bambino, di pos-
sedere un'occulta vocazione al 
criraine. La morte accidentale 
della sua istitutrice. ch'egli ri-
tiene legate al malefizio espres
so da un innocente carillon, ft 
solo il primo d'una serie dl 
decessi violenti. dal nostro per
sonaggio (divenuto ormai adul* 
to> immaginati e, in qualche 
occasions preparati, ma con-
dotti a termine dal caso bef-
fardo. II culmine del grottesco 
e toccato quando la moglie di 
Ardbaldo-Alessandro, destinata 
al sacrificio per non essere ar-
rivata pura sulle soglie del ma-
strimonio, viene uccisa proprio 
dall'ex amante. anziche dal fan 
tasioso consorte. Costui, dopo 
aver confessato inutilmente t 
suoi ipotetici delitti a un giu-
dice. si deciders infine a di-
sfarst del pestifero carillon, e 
s! consolera presumibilmente 
con Tunica superstite fra la 
sue «vi t t ime- . 

La commedia e graffiante In 
molti particolari: il ferJclsmo • 
11 sadlimo del protagonista, lo 
aspetto jettatorio che aasumo la 
MM docantata rl^ettaWUta, lo 

squallore deH'amblente borghe-
se che lo circonda sono ben sl-
gnificatlvi del mondo sempre 
flagellate da Bufiuel. E v'e un 
dialogo a tre, fra un poliziotto, 
un prete e un mllitare, che e 
una vera delizia, per auarchl-
ca irrivereuza. Ma l'allegoria 
proposta dal racconto e un tan-
tino sommaria, e appesantita da 
un tono di regla piu sbngativo 
che perentorio, piu sciatto che 
spoglio. Mediocri. in generate, 
gli attori, tra i quali sono Er
nesto Alonso e la bella Miro-
slava. Per i numerosi estimato-
ri di Bufiuel e anche questo, 
comunque, un documento in-
teressante, da non perdere. 

ag. sa. 

Capitan Newman 
Capitaii Newman (Gregory 

Peckj e un bravo psichiatra, 
che dinge con criten persona-
lissiuu il reparto di neurologia 
d'un graude campo-ospedale 
dell'aviazione amencana, du
rante l'ultima guerra. I suoi pa-
zienti sono molti, d'ogni ongino 
e grado, alcuni inguaribili, la 
maggior parte recuperabili. Aiu-
tano il capitano, disinteressata-
mente, un sottufficiale (Tony 
Curtis) e, affettuosamente, la 
piu bella infermiera del luogo 
(Angle Dickinson). 

Abbiamo cosl occasione di 
penetrare nei contorti meandri 
cerebrali di tre o quattro mi-
litan, i quali danno vita ogni 
dieci minuti, con precisione 
cronometrica, a vere e proprie 
« scene madn»». Negli intervalli, 
qualche « caso » minore ma non 
meno plateale, approcci amo-
rosi verso l'infermiera e grat-
tacapi del nostro dottore, alle 
prese con un branco di pecore 
(destinate agli esperimenti) 
sempre in fuga, e con gli scoppi 
d'ira del comandaute. Di scor-
ci'o, s'intuisce nel protagonista 
un piu nobile rovello: perche 
tanta fatica se quegli uomini, 
rimessi in buona salute, saran
no poi spediti di nuovo al mas-
sacro? Sebbene non inedito, 
questo spunto poteva rendere 
interessante una trama tutta te-
sa all'effettaccio. Ma si tratta 
di un timido accenno; il tema 
era certo piu sviluppato nel ro-
manzo di Leo Rosten (pubbli-
cato anche in Italia) dal quale 
il film e desunto. 

David Miller ha diretto senza 
infamia, puntando sul mestiere 
dei divi a sua disposizione (ol-
tre i gia citati, Eddie Albert e 
lo scomposto Bobby Darin), tra 
i quali Tony Curtis sembra il 
piu in gamba. Ridicola l'appa-
rizione d'un inverosimile grup-
po di prigionieri Italian! Colore. 

La settima alba 
Questo film di Lewis Gilbert 

che tra gli sviluppi di un ug-
gioso quanto vano romanzo 
sentimentale. sentenzia su que-
stioni politiche e si appella mi-
sticamente e retoricamente al 
cielo. propone la favolctta del 
buon colonialista, costretto ad 
essere duro dalla necessita del
le cose e pea il bene di tutti. 
La favoletta e piuttosto stram-
palata. Essa b ambientata in 
Malesia. In questa terra si in-
voca l'indipendenza e gli in-
vasori britannici la prometto-
no senz'altro fcome e semplice 
e facile la storia!). II popolo 
«ama» gli inglesi ma ci sono 
i «< fanatici» i - rossi«- che vo-
gliono che questa indipenden-
za nasca nel sangue e scatena-
no la guerriglia I ribelli sub-
dolamente vogliono creare la 
loro eroina in una maestra ma-
lese educata all'occidentale, 
Dhana. Inconsapevolmente essa 
cade nelle reti dl una loro 
macchinazione e per non tra-
dire il suo popolo per quanto 
innocente finisce sul patibolo 
Intrecciate a questa storia sono 
Ie solite imprese del superuomo 
bianco Perris (William Holden) 
amante di Dhana che da una 
«lezione» di umanita. di ci-
vilta. di coraggio e di pugila-
to ai malesi ribelli. 

Nell'impresa di Gilbert sono 
coinvolti pur le attrici Susanna 
York e Capucine. paludata 
stranamente come la Giovan-
na D'Arco di Dreyer. 

Da 077: criminali 
a Hong Kong 

In una potente banda di traf-
ficanti di stupefacenti operante 
a Hong Kong, sotto 1'insegna 
di una ditta, e'e un caponone 
(Perkins) che fa il doppio gioco 
e nascostamente, ncorrendo, 
senza esitazicne, aH'assassinio. 
si appropna dei proventi del 
traffico. Nelle sue mani finisce 
una bionda e bella inglese 
Questa viene a scoprire il traf
fico e la sua centrale, ma quan
do sta per rivolgersi alLi poh-
zia, vien rnpita. dai banditi del 
gruppo diretto da Perkins, mal-
menata e persino sottoposta ad 
una atroce tortura. In suo aiuto 
giungono due atletici poliziotti 
inglesi giunti freschi da Lon
dra. Esst ingaggiano. rischiando 
piii volte Ie vita, una awentu-
rosa lotta con il traditore della 
gang, maggiore responsabile dei 
guai dell'lnglesina e con gli al
tri accoliti delTorganizzazione 
Anche un racconto che vuol es
sere del tutto fantastieo deve 
proporsi con certe verosimi-
glianze e coerenze. Questo non 
ne ha alcuna: a tal punto che 
sembra si cerchi ogni occasione 
per sottolineare che quanto sfila 
sullo schermo e pura finzione. 
Oltre a cib il film (il regista e 
Helmut Ashley) si propone con 
un tono abbastanza truculento. 

Fra gli attori sono Horst 
Frank, Brad Harris. Philippe 
Lemaire e Maria Perschy. Co
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Ra?v!7 
^n^te Programmi 

, West 

fradizionale 

T V - primo 
18,00 la TV dei ragaui' a) Album TV 

b) « l o e 11 Billabarlo* 

' La conquista dell'West e 
una fase della loro storia 
che gli americani hanno 
provveduto a popolarizzure 
in tutti i modi, mrtizzan- . 
dola largamente. Non ili-

•remmo che a tutto cid che 
di questo periodo gid si era 
saputo, < in particolare at-
trnverso il cinema, la se
condo puntata della Storia 
degli Stati Unit i , curata da 
Gwliano Tomei su testo di 
Fabrizio Dentice abbia ag-
giunto alcunchi di essen-
ziale. Certo. in soli quaran-
tacinque minuti era di / / t-
c«le che questo avvemsse. 
Forse, pero, era possibile 
dare al pubblico una vt-
sione piii articolata delle 
forze che gid si andavano 
stabilendo negli Stati Uni
ti e che furono poi il sup-
porto reale della guerra 
civile. Nel complesso, in
vece, la puntata si e" man-
tenuta nel solco della tra
dizione, senza accreditare 
tl mito ma anche senza 
spmgere la ricerca nel cro- , 
uiuolo economico e politico 
della nazione appena natu, 
Due esempi. L'argumento 
degli indiani (sul quale, 
crediamo, questa storia tor-
nera e molto pi A a lungo) 
H stato affrontato con equi
libria, senza accenti raz-
zisti ma anche con una 
sorta di singolare reticen-
za: quasi che si esitasse a 
dare una maggiore messc ' 
di informazioni sui costu
mi, le tradizioni, le jarmc 
di vita di questa razza di-
strutta e ormai ridotta nel
le < riserve > istituite dai 
bianchi. Eppure, queste in
formazioni avrebbero rap
presentato un inedito per 
molti telespettatori. In se
condo luogo, la Costituzio-
ne degli Stati Uniti e\ sta
ta presentata in una luce 
mitica, soprattutto per la 
prospettiva di assoluta at-
tualita che ad essa si e" va
luta dare: si ricordi, tanto 
per citare un solo fatto, che 
recentemente negli Stati 
Uniti si e discusso a lun
go (giungendo poi ad al
cune modifiche) sulla vali-
dita e sul contenuto de-
mocratico del sistema bica-
merale, ieri sera esaltato 
senza riserve. Migliore ci 
e parso, almeno .nella se-
conda parte di questa pun-

1 tata, il ' materiale icono-
• grafico. - : -

Sul primo canale, Vit-
torto Cottafavi ha diretto 
con mano assai felice e 
con intelligenza la caustl-
ca commedia di Victor Hu
go Mi l le franchi di r icom-
pensa. Sottolineando cri-
ticamente, quasi in chiave 
di farsa, la macchtnosa 
struttura del lavoro nei 
suoi momenti piu ottocen-
teschi (come nell'incontro-
rwelazione tra il barone dt 
Puencarral e la figlia), 
Cottafavi ne ha tratto tut
to tl succo polemtco, tra-
sformando decisamente i 
monologhi del protagoni
sta, Glapieu, in conversa
zioni con il pubblico. Que
sto, grazie anche alia f^-
zeccata interpretazione che 
di Glapieu ha dato Ntno 
Besozzi, ha conferito al la
voro una dimensione assai 
congeniale al video, met-
tendone altresi in risalto i 
molti umori attuali. Pen
siamo, tra Valtro, al mor-
dente disegno che del per
sonaggio di Roussehne ha 
dato Ennio Balbo. Acuta-
mente scelto il motivo in-
troduttivo: una nelabora-
zione della famosa Carma
gnole. 

Q. C. 

19,00 Telegiornale della sera (l. edlzlono) 
Ettrazione del Lotto 

19,20 Gli anfenati 1 «I1 pianoforte » 

19,45 Sette giorni 
. .al Parlamento 

. T 

I . I 

20,15 Teiegiornale sport 

20,30 Teiegiornale della sera (S. edizione) 

21,00 Teatro 10 Presents Lelto Luttazzl. 
Coreogratie dl Don Lurlo. 

22,10 La strada del Sole , Regia m Giuuano xomci 

23,00 Rubrica rellgiosa 

23,10 Teiegiornale della nott* 

TV - secondo 
21,00 Teiegiornale e scgnale orarlo 

21,15 Disneyland « L'ereralta dt Punta Ca-
mino» i 

22,05 llndicesima ora Un eccentrico mlllonarlo 

22,55 XVI Premio 
Chianciano 

Assegnazlone: telecroniata 
Luciano Luisl 

23,25 Notte sport 

Michele, Kelly. Don Lurio, Salce, Rita Pavone, Llrt-
tazzi, Milva, Donaggio, Didi Balboni e di Bari parte-
cipano a c Teatro 10 > (primo canale, ore 21) 

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

15, 17, 20, 23; 6,35: Corso 
di lingua tedesca; 8,30: II 
nostro buongiorno; 10,30: Ri-
balta internazionale; 11: Pas-
seggiate nel tempo; 11,15: 
Aria di casa nostra; 11.30: 
Georges Bizet; 11,45: Musica 
per archi; 12: Gil amici delle 
12; 12,20: Arlecchino; 12,55: 
Chi vuol esser Heto...; 13,15: 
Zig-Zag; 13.25-14: Motivi di 
sempre; 14-14,55: Trasmis-
sioni regionali; 15,15: La 
ronda delle arti; 15,30: Le 
manifestazioni sportive di 

domani; 15,50: Sorella radio; 
16,30: Corriere del disco: 
musica lirica; 17,25: Estra-
zioni del Lotto; 17,30: Cerl-
monia del Transito di San 
Francesco; 18,15: Concerti di 
musiche italiane per la gio-
ventu; 19,10: II scttimanale 
dell'industria; 19.30: Motivi 
in giostra; 19,53: Una can
zone al giorno; 20,20: Ap-
plausi a...; 20,25: Giornali-
smo americanb; 21: Concerto 
dei premiati al - XXVI Con-
corso di Ginevra 1964 ». 

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

10,30, 11,30, 13.30, 14,30, 
15.30, 16,30. 17,30. 18,30, 
19.30, 20.30, 21,30, 22,30; 
7,30: Benvenuto in Italia; 8: 
Musiche del mattino; 8.40: 
Canta Katina Ranieri; 8,50: 
L'orchestra del giorno; 9: 
Pentagramma italiano; 9,15: 
Ritmo-fantasia: 9,35: Estate 
in citta; 10,35: Le nuove can-
zoni italiane; 11: Buonumo-
re in musica; 11,35: Picco-
lissimo; 11,40: II portacan-
zoni; 12-12^0: Orchestra alia 
ribalta; 12,20-13: Trasmis-
sioni regionali; 13: Appun-

tamento alle 13: 14: Voci 
alia ribalta; 14.45: Angolo 
musicale; 15: Momento rau-
sicale; 15,15: Recentissinie 
in microsolco; 15.35: Concer
to in miniatura; 16: Rapsu-
dia; 16.35: Ribalta di suc
cessi; 16,50: Musica da ballo; 
17,35: Estrazioni del Lotto; 
17.40: Rassegna degli spet-
tacoli; 17,55: Musica da bal
lo; 18,35: I vostri preferitl; 
19,50: Zig-Zag; 20: Fantasia; 
21: H mondo deU'operetta; 
21,40: II giornale deile scien-
ze; 22: Musica da ballo. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Cul

tura francese; 18.45: Arrigo 
Benvenuti; 19: Libri rice-
vuti; 19^0: Realta e allego-
ria di Katherine Porter; 19 
e 30: Concerto di ogni sera: 
Johannes Brahms; Maurice 
Ravel; 20,30: Rivista dello 

riviste; 20.40: Wolfgang A-
zmadeus Mozart; 21: II Gior
nale del Terzo; 21.20: Piccol* 
antologia poetica. Poeti to-
deschi degll anni '60; 21,30: 
II mondo senza gamberi. Tro 
atti di Gino Rocca. 
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