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Il film di Pasolini 
nella capitale francese 

Caoscritico 
aParigi per 
il «Vangelo» 

«Una citta che mi e ostile», dice il regista 

Due progetti di prossima realizzozione 

SUCCESSO DELL'OPERA Dl PROKOFIEV IN SCENA AL SAN CARLO 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 5 

'SiTana citta ' ha detto Pa
solini. lasclando Parlol, dopo 
trenlasei ore di soyyiorno, per 
la prima del Vangelo secondo 
Matteo al cinema Avenue 
- Chissa quando, c per quail 
ragioni vl tornerb*. Pariyi e ap-
parsa al rvylsta ancora una 
volta, una citta stramera, non 
intelligibile chlusa in «n du-
ro nocclolo di umori. di gusli 
e di irraiionulitd. L'opnosto di 
l.ondra, che ha. secondo Paso
lini, It proporzioni di una ca
pitale universale, profonda-
menle libera e anticou/ormi-
sta, che accorda spuzlo e sobrio 
rispetto a tutti, tantn a quclli 
che si aggirano nelle strode ub-
blyliali in favolosi costumi in-
dfuenti, quanto null arti.sli e 
alle opere. «Atirei bisoyno, per 
comprendere. di vivere a Pnrlyi 
un mese o due, e forse lo farb 
quando ne troverb il tempo -, 
afferma Pasolini. 

11 Vnngelo c stato accolto da 
una messe dl arlicoli. « Ma c un 
caos critlco • afferma il regi
sta commentando le recen-
sionl comparse ml giornali. E 
la vlolenza e altrettanto gran-
de, sia nel dire bene che net 
dire male del film. • La con/u-
sione mi *embra totale. Man-
cano punti di rlferlmento cri
tlco da parte loro e di conse-
guema ml sento anch'lo pre
set nel turbine e incapace di se-
gulrli e dl capirli -. 

Alcunl dl questi yiudizl Pa
solini ha esposto In una bella 

Dal 13 
marzo il 
Festival 

della prosa 
di Bologna 

BOLOGNA. 5 
II XV Festival nazionale del-

la prosa si svolgera al Teatro 
comunale di Bologna dal 13 
marzo al 28 aprlle, con la rap-
prcsentazione dl sei opere, per 
complesslve 17 recite, che sa-
ranno escguite dai seguenti 
complesst: Compagnia Oe Lul-
lo-Falk-Valll-Albani. Teatro -
Studio dl Palazz0 Durtnl. Thea
tre de l'Est parisien. Teatro 
stabile di Torino. Teatro sta 
bile di Genova. Teatro stabile 
di Bologna. 

II programma comprende: 
Tre sorelle, dl Cechov iregla 
di Giorgio De Lullo); L,a corn-
media deQll Zanni. da docu
ment! rinascimentali della Corn-
media dell'arte (Regia di Gio
vanni Poli); La lacandlera. di 
Goldoni (in lingua francese. re
gia di Guy Retore). Am-onita-
na e Bilora di Angelo Beolco. 
detto Ruzzante (regia di Gian-
franco De Bosio); La coscienza 
di Zeno, di Tullio Kezich. dal 
romanzo di Svevo (regia dl 
Luigi Squarzina); Andiamo a 
guardare Sonia di Franco Ve
nice! e Alberto Silvestri. Pre-
mio Riccione 1864. opera prima 
(regia di Aldo Trionfo). 

La qualificatn presenza di 
formazioni stabili nel cartello-
ne 1965, della mamfestazione 
bolognese sottolinea ancora una 
volta l'importanza che il Fe
stival nazionale della prosa at-
tribuisce alia (unzione eultura-
le di quest! tstitutl tcatrnli 
Vengono inoltre offerti al pub-
blico gli spettacoli di due fra 
le pin Importanti compagnie 
nazionali. Completa il cartel-
lone un eccezionale spettacolo 
presentato dal Theatre de l'E«t 
parisien. un complesso che go-
de di vasta nnomanza e conti-
oua in Francia 1'azione gia con-
dotta in questi anni dal famoso 
Theatre national populaire 

L'inaugurazione avra luogo 
in serata dl gala sabato 13 mar
zo. con 11 cecoviano Tre so
relle. nell'esecuzione della com
pagnia De Lullo-Falk-Valli-AI-
bani per la regia di Giorgio 
De Lullo. 

Per Tattrice. I'attore. il re
gista e lo scenografo a! quali 
una giuria di spettatori indi-
rizzera la prcferenza. anrhc 
quest'anno il Comune di Bolo
gna offfira 1 tradizionali NTet-
runo d'Oro. 

intervlsta accordata al Nouvel 
Observateur e die il seltima-
nale ha riprodotto, facendola 
precedere, con »dubbio gusto-
da un attacco che solo Freud 
pofrebbe splegare, contro il film 
c il sua autore, tcritto dal cri
tlco ci«p ma toy ra/ico del periodi
c a Coumot • II film e una 
patacca — scrlve Cournot —. Vl 
ho trovato, uedendolo, I'unto 
delle sottane e I'obliquita deyll 
syuardl del confessorl dalla vo
ce turbafa, che da rayazzo mi 
davano. nell'ombra del confes-
sionale. appuntamentl al ouali 
mi guardavo bene dall'andare 
Esso e pieno di tutto quello che 
odio: la confusione, I'irretponsa. 
billta, le jcimmiottature, it ma-
nterlsmo. Taudatura danzante 
e sculettante. la clvetleria in-
yiustiflcata, le leziosayyini su-
perflue -. 

- II film e /alio di una grande 
e severa probita -. afferma. plaz-
zandosl su posizioni opposte. il 
critico dell'Aurore. K mentre 
Cournot yridava alio scandalo 
perche - ottocenio pretl soiw an-
dati ud applaudirlo ». per Com
bat. 1'ini'erso. I'opera non ha 
nulla a che vedere con il ripo-
re del Vangelo, - e si tiripeana 
in senso laico. come ha t'oluto 
il suo autore -. - Quello che Pa
solini ha uoluto mettere In sce-
na e il fa&clno che prova il po-
polo — conttnua Combat — da-
vanti al crislianesimo; reazione 
che non nasconde la sua natu-
ra payana, e che solo i padri 
proyressisti della Chlesa hanno 
interpretato come una mano tesn 
dayli atei verso i credent! Ma 
il mistero che Pasolini ci am-
mannisce, e appena dPono dl 
una favola del Medloevo, di-
spensala ad un popolaccio il-
letterato -. 

E vroprio su questo piudi-
zlo entra in conflltto il critlco dl 
France Soir, scrivendo: • La 
prima parte di questo film e di 
una vera grandezza. Questo Dlo. 
questi santl cl sono presentati 
come fratelli, compagni di tutti 
i giorni. Lo spettatore si lascia 
prendere dal sortilegio e vln-
cere da una vera emozlone -. 

E veniamo al • Marxismo del 
Cristo •• Esso non existe per 
L'Aurore. - Si dice di Pasoli
ni che egli aveva interpretato 
il Cristo con spirito marxista 
Se impletosirsl sut pooeri. se 
reclamare pin giustlzia soclale. 
se rifiutare I'oppressione dello 
inuasore denota uno spirito 
marxista. allora quale uomo di 
buona volontd non lo e» 

Ma ecco. sul Figaro. I'altra 
faccia della medaglia. II Cristo 
e marxista. non vl e dubblo al-
cuno. " Pasolini, le cut conce-
zioni politlche non sono un mi
stero per nessuno. trasforma le 
parole del Cristo in discorso da 
comizio. con perflde sfumature 
di tono. Non e piii il Vangelo 
secondo San Matteo. e II Van
gelo secondo Carlo Marx». 

A quesla anelante altalena di 
contrappostl giudlzi sfugge for
se sollanto Le Monde la cut 
critica riesce a copliere alcune 
componenti vere del film. • Pa
solini ha respinto in lui lo sto-
rico. il critico. il filosofo. forse 
il miscredente. per non lasciare 
posto che al testimone Testimo-
ne prtvilegiato che vuole atte-
stare insieme della realta e del 
mao. dell'avventura vera e di 
quella che essa e diuentata at-
frorer.^o i secoll Ma tl testimo
ne e freddo, come il Cristo, c 
il film lascia I'lmpresstone di 
un'opera glaciate * 

Ho avuto la sensazione. salu-
tando Pasolini in partenza, che 
il Vangelo sia pia alle sue spal-
le, una esperienza concluia Tut-
tavia il carattere trugico del 
racconlo di Matteo, e tl tono di 
• traaedia greca che alcunl crt-
.stiani TimpToverano al film -. 
conttnua tnvece a stringere 
dappresso Pasolini, e a doml-
nnrlo. piit di quello che epli non 
credo Son a caso il suo prossi-
mo film sara forse I'Orestiade. 
rome egh mi dice 

Ma i proyeiti sono anche al-
rrt Pasolini. da anni. va prepa-
rando un film sull'Africa, capa-
ce di affcrrare * la r««a'fa che e 
di due terzi deU'umanita. quella 
che dartre ha compreso, la n-
rolta e I'flrrento sulla scena 
della storia del Terzo mondo. 
che condiziona il progresso e il 
futuro stesso deU'umanita - Ma 
il propetto si imbatte ancora 
contro difficolta finanziarte. 
quasi insormontabilt Pasolini 

£ ' *i v, i} ! . • ' 

In «Semion Kotko> il 
«Girera» 

' 5 K 

nel Sud 

Quasi alia chctlchella, 
Peter Sellers e la giovanis-
sima moglle Britt Eklund 
sono arrivati a Roma, vltl-
tando la citta e prendendo 
contattl con I'ambiente del 
cinema italiano. Sellers do-
vra infatti interpretare un 
film scritto da Cesare 2a-

vattinl e che sara dlretto 
da Vittorlo De Sica. II tl* 
tolo: « After the fox » ov-
vero, • Dopo la volpe >. 
Partner di Sellers sara Pao
lo Stoppa. II film sara am-
bientato nel Sud (Nella fo-
to: Sellers con la moglle In 
via Veneto). 

Ritorna » L'isola delle capre » 

Strano incontro 
fra Modugno 

e Ugo Betti 
Ritornn di Domenico Modu

gno al teatro. dopo la orinai 
Inntana prova nella Rosa di 
zolfo del sicihano Aniante_ al 
Festival di Venezta. Dai palco-
scenici. pur se fuon dell'am 
bito della - pro>a - in senso 
stretto. il popolare - Mimmo -
non e stato troppo distante. 
peraltro. nommeno in questi 
ultimi anni. Personnlmente. ad 
esempio. noi seguitiamo a con-
siderare il suo Tommaso 
d'Amalfi. su te^to di Eduardo 
come un evento teatrale assa. 
psii ragguard^vole di tanti uf-
fic.almente consacrati (e sov-
venz.onatO. 

Abbiamo piu di un dubb o. 
:nvece, sulla scelta che Modu-
eno ha fatto stavolta. riesuman-
do al'.e Arti d: Roma, tre lu-
itr; dopo la - pr ma - nello 
>!e^so teatro. e qti3v. quattro 
Jopo la compos.z.one. il dram-! 
ma d: I'so Bett. Delitto all'isola 
delle capre Ol cui titolo. con 
I'a^en-o della vedova dell'au-
tore. »' diventato. ad ev,ta
rt? eqir.voc. poli7ie«ch: L't.-ola 

mente imposta dall'alto: da chi 
credeva di trovare in Betti un 
portabandiera non solo dello 
- spintualismo -. ma anche. in 
qualche caso. del piu volgare an-
ticomunismo: si pensi a La re-
gma e pli insorti o a L'aiuola 
bruciatu 

L'isola delle capre. in moao 
specifico, aggiunge poco o nien-
te alia fama di Bettr e la storia 
di Angelo. un reduce da'.la pn-
gtonia. il quale giunge nella 
localith appartata che :1 titolo 
nd.ca (ma e una slrana iso-

'<B~ ci si arriva a piedi o in 
into, anzich* .n barchetta) od 
ntreccia un complesso rapporto 

erotico-st^ntimentale con tre 
donne" Acata mogl:e d'un uo
mo che di Angelo e stato com-
psgno in campo di cencentra 
mento <e cho e morto>. la 
fimia di lei Silv.a. la so-
rella del defunto Pia Lo 
<c og'.mento del torb.do g:oco 

âr.'i l'atroce fine del plunmo 
*oncub.no. contro il quale si 
icater.erarmo come fur.e le tre 
amant.. dopt> moiti d.!an:amen 

it: rec.proc. L'interesse — p:ut 

presagio di 
unatragedia 
Imperniata sull'invasione tedesca del '14-18 venne 
presentata a Mosca nel 1940 - L'altissimo livello 

dell'esecuzione del Teatro Nazionale di Sofia 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 5. 

£' andato questa sera in scena 
al San. Carlo, e per la prima 
volta in Italia, Semion Kotko. 
di Sergei Prokofiev, I'opera 
composta nel 193!) e rappresen-
tnta a Mosra 11 23 gtugno 19-10. 
Se si consideruno per un mo-
mento le date, non puft non ap-
parire impressionante la coin-
cidenza secondo la quale Semion 
Kotko rappresenta una antici-
pazione dei tragicl avvenimen-
ti. che di 11 a qualche anno si 
sarebbero svoltl sul suolo rus-
so. sconvolto dalla guerra na-
zista. anche se il conflltto chp 
fa da sfondo ngli eventl narra-
ti nell'opera 6 quello del "14-'18. 
sfociato pol nella Rlvoluzione. 

La vicenda di ^emion Kotko 
e quella d'un soldaio che fa ri-
torno alia sua casa in Ucraina 
dopo quattro anni di guerra. 
Uomo fatto. temprato dalle av-
versith. egli ritrovn. insieme al-
l'affetto della madre. la cnlda 
amicizia di tutta la gente del 
villaggio dove ha sempre vis-
suto. Ad accoglierlo e anche So
fia, la sua promessa. nonostante 
11 divieto del padre Tkocenko 
che gia da tempo le aveva proi-
bilo di pensare a Semion. Infat
ti Tkacenko apprende con vivo 
disappunto il ritorno del glova-
ne soldato; e quando Semion af-
fida agli amiei Remeniuk. pre-
sidente del Consigiio popolare. 
ed il marinaio Vassili Tzariov il 
compito di chiedergli la mano 
di Sofia, Tkacenko tenta in ogni 
modo di distogllere la figlia da!-
1'idea del matrimonio Nella ca
sa di Tkacenko frattanto arriva-
no gli amici di Semion. che in-
tonano canti nuziali. ma la fe-
sta viene bruscamente interrotta 
dall'irruzione dei tedeschi che 
impongono al villaggio il paga-
mento di un tributo. Tkacenko 
e raggiante. Egli spera nella 
controrivoluzione, e brinda con 
il flello dell'ex terriero Klem-
bovski che egli protegge tenen-
dolo nascosto in casa II tradi-
mento di Tkacenko si manifesta 
in pieno quando egli fornisce ai 
tedeschi un elenco di persone 
« sosperte -. nel quale ha inseri-
to anche il nome di Semion 
Kotko. Circondato il paese. i te
deschi passano per le armi il 
marinaio Vassili Tzariov. ed il 
vecchio Ivassenko Avvertito da 
Sofia, Semion riesce a fuggire 
raggiungendo i partigiani sovie-
tici. I tedeschi frattanto incen-
diano il villaggio. In primo pia
no. tra la folia dei contadini 
inorriditi per la strage. e la fi-
gura di Liubka impazzita che 
piange il suo fidanzato Vassili 
NeH'accampamento partigiano si 
giura di vendieare I compagni 
uccisi. Al racconto delle atro
city commesse dai tedeschi si 
aggiunge per Semion anche la 
notizia che Tkacenk0 ha obbli-
gato sua figlia a sposare Klem-
bovski. i cui diritti sono stati 
npnstinati Semion raggiunge il 
villaggio abbandonato ed insie
me al compagno M:kola riesce 
ad impedire le nozze. 

II trionfo di Tkacenko sembra 
tuttavia definitivo quando i due 
partigiani vengono catturati: ma 
incalzati dai rivoluzionari. vit-
torio=ii su tutto il fronte. i tede
schi sono eostretti a ritirarsi. 
Semion e Mikola sono salvi. In
sieme al battasjlione dei parti
giani essi partono per liberare 
altri paesi della Ucraina 

La vicenda di .S'emion Kotko. 
della quale abbiamo voluto for-
nire un nassunto abba^tanza 
particnlaregeiato. fu ricavatn da 
Prokofiev dal romanzo di Va
lentin tfataiev Co«l ribollente 
di drammaticissimi avvenimen-
ti. permeato da una fervida pas-
<:ione civile, e^so offriva ampia 
materia per una trasposizion? 
melodrammatica E" riuscito 
Prokofiev a infondere artistica 
vita ai personaggi. e alle situa-
7ioni a lui offerto da! romanzo. 

tigiani sono adunat! intorno ai 
loro compagni uccisi. L'episodio 
corale e potentisslmo, certamen-
te uno dei piu intensi dl Proko
fiev. 

Di altisslmo livello l'esecuzlo-
ne che di Semion Kotko hanno 
dato g!i artlsti del teatro nazio
nale dl Sofia. Fervidissimo ani-
matore dello spettueolo e stato 
il giovane direttore d'orchestra 
Michail Anghelev. Di primissi-
nio ordine. per efficacia dl ca-
ratterizzazione. ed al contempo 
iiunu7iosa cura d'ogni tlettaglio, 
In regia di Nikolai Nikolov. 
Molto ben fuso il cast dei can-
ttuiti comprendente il tenore 
Snamenov. (protagonista) Boi-
ka Kosseva (Frossiai. Pavel 
Ghergikov efficacissinio nelle 
vesti dl Tkacenko. Katia Popova 
(.Sofia). Liliana Bareva (Liub
ka). Nikola Vassiliev (Tzariov). 
Alexei Milkovski (un ufficiale 
dell'esercito tedesco). Le scene 
ed i costumi di Konstantin Ra-
dev hanno reso possibile un'am-
bientazione del dramma in al-
cuni momenti d'un impreslonan-
te realismo. 

Sandro Rossi 

le _prime 
Musica 

Rudolf Serkin 
a Santa Cecilia 
Un viaggio nell'ottoeento pin-

nistico. ieri sera alia sala del-
l'Accadcmia. In programma la 
«Sona'a •• opera 14 di Schu
mann, la « Sonata - op 101 di 
Beethoven, le -Variations se-
rieuses» e il «Rondo capric-
cioso - di Mendelsshon, la - Bar-
carola op GO - e il «Bolero 
op. 19 - di Chopin E per il 
viaggio una guida d'eccezione. 
il pianista Rudolf Serkin che 
gia avevamo ascoltato e am-
mirato nel concerto di nierco-
ledl all'Auditono. Ancora gio
vane — ha da poco varcato i 
GO anni — Serkin guarda alia 
musica d-iU'alto di una camera 
Cbemplare in cui fa spicco la 
lunga collaborazione con Adolf 
Busch. il grande violmista e 
direttore d'orchestra, indimen-
ticabile soprattutto per il suo 
nfiuto ad ogni virtuosismo e 
per la ricerca di uno perfezio-
ne interpretativa di cui la tec-
nica fos5e sempre e >oIo al ser-
vizio. Ci sembra di dare a 
Serkin tutto il grande merito 
che gli spctta riconoscendogli 
di aver saputo trasportare sul
la tastiera la stessa ansia di 
una perfezione che, facendo di-
menticare ogni difficolta di ese-
cuzione. porti 1'ascoltatore a ca-
pire daU'intemo i testi in pro
gramma Di quest'ansia e il sin-
tomo piu evidente il modo forye 
troppo nor\-oso di Serkin di 
accostarsi al pianoforte ora 
quasi aggredendolo. ora distae-
cando«;ene di colpo. ora a c n -
rezzandolo quasi fo^se una cosa 
viva. Ma che quest'ansia esiMa 
ci se ne accorge soprattutto 
ascoltandolo. e a^coltando quei 
suonl di ogni accento e di r-gni 
forza — dai dolcksimi - piano -
ai travolgenti - forti ~ — che 
egli riesce a tirar fuori dal ruo 
strumento. ?enza avtr mai 
l'aria di strafare ma riuscendo 
anzi a far dimenticare la luei-
dissima tecnica che gli rende 
possibile ogni sfumatura. 

II programma di ieri era fatto 
apposta perche Serkin potes^e 
far valere questa «ua straordi-
naria capacity di comunicativa 
musicale. particolarniente ap-
prezzata nella romantica sonata 
«chumanniana. e in quella di 
Beethoven. do\e Serkin e nu-
<:cito a realiz?are cio che disse 
Schnabe! — tin grande pia
nista cui per piii versi Serkin 
comiglia —: - Malgrado 1'inten-

npresentandoci il dramma nel- «ita.*la liberth la varieta e la 
la nuova v«ste? Soltanto :n par
te. a no: sembra L'opera man-
ca d'un vero protaeoni^ta Se
mion Kotko e tra-rinatn dagli 
eventi suo malRrado I suoi m-
teressi. i suoi affetti pr.vati non 
coll-mano con gli avveniment:. 
di cui non sembra comprende-

delle cavre) I*go Bet:, e morto; : o s ! o , m : t a f o _ d e ; d r a m r n a r e ,, s e n s o e ] a ^ ^ ^ j ) i v e n t a 

•1a qua*' dod.c. ann;. e si puo ,. nt,; pro! i£on:s!a- person^ggio partig'.ano per una falale con-
prepara inoltre. in qu«ti pior- %c*verare .>rmai. con tutta s.n-1 c0tt le e capzioso. :magin;fic(, e catenazione di fatts. non certo 

Per una pr^sa di coscienza S. ni. la storia dt un suicidio da 
mcludere in un film a episodi. 
prodeito da Ponti 11 regista. 
per essa. si e ispirato ad un 
fatto dt cronaca. arrenuro ad 
Amsterdam 
imptcca 
da donna La macabra masehe 

dam: un profr^ore si \corruzione al palazzo di piu-,r.<mo acreste. 
. dopo csiersi traresfito' „ . , a 0 j , e n a avuto n-li attua e\ Ma il I.ngna 

rata mole rappresentare :I gesto^n renip notturno e poch-*s me; •_>! p ranlel.y J. Lio.'a: e'e 
di sfida finale contro una inte-
ra rifa spesa nel conjormismo 

Maria A. Macciocchi 

3:tre optrrei da quanto fu. in-
vece. f r j f o caduco d'una ri
cerca "=o' t i r a e •ormenti-a, ma 
snche d'uni »moda - parzia'-

Di nuovo sulle scene 
«Le cocu magnifique» 

Ventinove giovani. di nazionnlita dive^e. 
e provenienti da diverse scuole (Accadcmia 
d'arte drammatica. Scuola di recitazione 
- L'Aquilone -.. Contro spenmentale di rine-
matograiia. Actor's Studio. Comedie frans-ai-
se) hanno costitmto a Roma una nuova com
pagnia teatrale. Teatro C'.ruppo. che ilcno-
minatas! MKS si e presentata alia stampa 
len pumenggio. e che esordiri la prossima 
settimana al Ridotto dell'FJijeo con un clas
sic© contemporaneo- Le cocu mapnifique 
(-11 magnifico cornuto-) di Ferdinand 
Cioinmelynck. Seconda opera m programma 

.'ent.1 cnt.ca. c.b che d; lui ri-j nte..ettua..5t.co (non per nu.la 
mane, come arP"11"-0 P " ° menoi ; pnmo .nterprjte ne fu Salvo 
jjraturo al teatro .tal.ano con |RanJone>. che Modugno. con-
'emrniraneo (metteremmo neiu.-.o de: propr. A versi mezzi. 

tconto Frana alio scalo .Vord.-ha r.ba'.tato su! panu d'un ve-
solare 

ass; o d. Betl. non 
tag one una notevo'e r.pre^aj-* que.'.o — tanto per d.re — 

» .nve-
ce jn e>so, un p'.umbeo grava-
mj- d. prov.nr a..smo letterar.o 
"he un .nterpretaz one di t.po 
nature. :̂ ̂ .» coni^ que.!a d. 
Modugno e de. reg.sta Alberto 
Rusc.ero (nonch-* dello sceno
grafo Titus Vos-berg) rende 
v.epp.ii fasT.d.oso Ma b.sogna 
l .re che '.'attore. sottoposto a 
un duro c.mento anche fts:co. 
se 1 e cavata br.llantemente 
Delle attr.c. nettamente la mi-
el.ore ci e parsa Adr.ana Asti. 
che a.!a rigura d. S.lv.a ha con
fer.to (e non era facl.e dav-
veroi una certa coacretezza 
umana Meno a .oro ag o Edda 
Albert.n: nei panm d. Agata 
e Lu.sa Ross: sn qu^.h di Pia 
I! pubblico ha app'.audito tutti 
con calore. ed ha mostrato di 
grad.re anche le due caozon. 
.nser.te nello spettacolo la se
conda, Tempo d'estate, risale al 
pnmo penodo del cantante e au
tore. ed e anche piuttosto bella 
Si repl.ca 

profonditii dell'espresMone il 
<uono dc \e c e r e quaM impal
pable - Xaturalmente la se
rata si e trasformata in un 
trionfo 

vice 
Cinema 

Soldati e caporali 
Franco Franchi e Ciccio In-

potra nbb.ettare che Prokof.ev grassia due - pa^tori prote-tan 

reai\!7 
contro pr<ygramihi 
canale 
Un bel racconto'.,', 
E" avvenuto ieri sera sul ' 

primo canale, in apertura ,'' 
di serata. un fatto pint- . 
foafo singolare. Alfonso ' 
Gatto ha presentato, con •' 
un discorso critico • assai 
impegnalo, imeressante an-

• che se a momenti un po' » 
arduo, il primo racconto 
della nuova serie Kaccon- . 
ti italiani del novecento; -

• L'isola dcll'angclo, di Giu- ' 
• seppe Dessi. Nel corso del-
' la sua introduzione, Gatto 
' ha criticato che il finale del 

racconto fosse stata < atte-
? nuato », afjermando che ta-
i le < attenuazione * aveva,. 
> probabilmente, snuturato, 

almeno in parte, lo spirito ' , 
dell'opcra. 11 fatto c singo- • 
lare perchi $ proprio Gatto . 
a curare hi serie e perche 
la riduzione televisiva era 
firmata dallo stesso Dcssl 

i e da Carlo Romano. Dob-
• bin mo. dunqm', pensare a 
uno dri soliti intcrventi * 
censori, operato d'autorita: 

, o si fa cost o il racconto 
non arriva sul video? Non 
lo sappiamo: mu, purtrop-
po. con Ui nostra TV tutto 
e possibile. 

Direnio comunque efic a 
noi e sembrato c\\e, pur con 
il nuovo finale ««ttemiu-
to >, f/ rncconfo dt Dessi 
conservasse una sua carica 
amara, di aspra protesta 
contro le * regole ». E que
sto grazic non solo alia fra. 
se finale del protagonista, 
ma anche a tutta la con-
dot t a della vicenda, che il 
regista Giuliano Montaldo 
ha tonuto su un ftlo quasi 
documentario. con grande 
rispetto. ci e parso, del 
mondo dell'autore, del suo 
modo di guardare ai suoi 
personaggi c alia loro rvul-
ta Fin dall'intzio. da quel
la breve svquenza nel « trc-
no del sn>, punteggiata di 
volti di contadini, U tele
film si c dipanato senza 
lungaggini, senza compiaci-
menti. senza sbavature. 
Montaldo ha ccrcato anclie 
di renderc, con uno sforzo 
intelligente. il giuoco della 
metn/yria sul jilo dell'atte-
sa, durante U viaggio del 
protagonista verso la sua 
isola, mettevdo la teleca-
mera al posto del reduce e 
tentando cost di trasmctte-
re direfffimenfe al pubbli
co le sue interne emo-
zioni. 

Poi, sempre con un ritmo 
scarno, il racconto ha pro-
ceduto verso la sua conclu-
sione, tutto giuocato sugli 
intensi primi piani del-
Vuomo e della donna e sul 
paesaggio che per la prima 
volta, a nostro parere, e 
riuscito ad acquistare sul 
video una sua carica emo-
zionale. Frank Wolf e Gra-
zia Marescalchi hanno pre-
stato ai protagonisti i loro 
volti < autentici * e la loro 
recitazione misurata e vi-
brante. E a loro hanno fat
to corona i volti della sem-
plice gente di Sardegna 
(ricordiamo, in particolare, 
la madre e la sorella del 
reduce). Un gran bell'ini-
zio. insomma. per questa 
serie. 

/Ul'Isola delPangelo ha 
fatto seguito una inchiesta 
sulla indennita dei parla-
mentari. diretta a smenti-
re una serie di * t?oci » 
qualunqnistiche sull'argo-
mento. In complesso. Vin-
chiesta ci d sembrata effi-
cace, anche se, qua • e la, 
Vintenzione di essere < di-
sinvolti » ha portato gli 
autori ad assumere essi 
stessi un tono leggermente 
qualunquistico. 

g. c. 

i ' i . TV -primo 
8,30 Telescuola ' ' 

15,30 Giro della Sardegna Arrlvo della t*pp» Ori-
»tano-C»gllarl 

17,30 La TV dei ragazzi a) Flnestra tuirunlvera* 
b) Braccobaldo show ••• ' 

18,30 Corso dl lstruzlone popolare 

19,00 Telegiornale della sera (1. edition*) *d 
estrazlone del lot\o 

19,15 Selte giorni al Parlamento 

19,40 Rubrica religiose * » 

19,55 Telegiornale sport • 
Cronache del lavoro 

20.30 Telegiornale della aera (3. edlilona) 

21,00 Studio uno 
Varleta musicale con le 
KeMler. Lelio Luttanl, 
Mllly. Mlna. Paolo Panel-
II. Luciano Solce 

22,15 Cronache del 
. . XX secolo 

« Paura In Guiana >. In
chiesta dl Antonio Clfa-
rlello 

23,00 Telegiornale della none 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e seenale orarlo 

21,15 Concerto 
operlRtlco Muslche dl 
Verdi, Cllea. Gounod, 
Thomas, Wagner. Dlrlfa 
Murlo Rossi. 

21,55 Vecchia America della aerie «L'asatiitente 
snclale» con George C. 
Scott 

22,45: USA: Colorado 
Notte sport 

Springs: camplonato del 
mondo dl pattlnogglo ru 
Khlnrrlo 

'lit*. i&}. 

a^aV * ~*V< <Zr£s2i 

Luciano Sake , o w e r o la satira dl «Studio Uno» 
(primo, ore 21) , 

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

15. 17, 20, 23: 6.35: Corso dl 
lingua tedesca; 8.30: II no
stro buongiorno: 10,30: La 
Radio per ie Scuole: 11: Pas. 
seggiate nel tempo; 11,15: 
Ana di casa nostra; 11.30: 
Leo Delibes; 11,45: Musica 
per archi; 12: Gli amicl delle 
12; 12.20: Arlecchino; 12.55: 
Chi vuol esser Lieto...: 13,15: 
Carillon: 13.25: Motivi di 
sempre; 13.55-14: Giorno per 
giorno; 14-14,55: Trasmissio-
ni regionali; 15,15: La ronda 

delle arti; 15,30: Le manif*> 
stnzioni sportive di domanU 
15.50: Sorella radio: 16.30: 
Cornere del disco: musica 
lirica; 17,25: Estrazioni dal 
Lotto: 17,30: Concert! per la 
gioventu; 19,10: II settima-
nale delfindustria; 19.30: Mo. 
tivi in giostra: 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...: 20.25: Portava una 
valigia; 21.40: Canzoni e me. 
lodie italiane; 22: Due chiae-
chiere; 22.30: Musica da 
ballo. 

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: Musiche 
del mattino; 8.40: Concerto 
per fantasia e orchestra: 9.35: 
Adele. cameriera fedele: 10.35 
Le nuove canzoni Italiane; 
11: II mondo di lei; 11.05: 
Buonumore in musica: 11.35: 
II Jolly: 11.40: II portacanzo-
ni: 12-12.20: Orchestre alia 
ribaltn: 12 20-13- Trasmissio-
ni regionali: 13- L'appunta-
mento delle 13: 14: Voci alia 
ribaita: 14.45: Angolo musi

cale; 15: Momento musical*; 
15.15: Recentissime In mlcro-
solco: 15.35: Giro clclistico 
della Sardegna: 15.50: Melo-
die e ritmi; 16: Rapsodla; 
16.50: Musica da ballo; 17.35: 
Madesimo - Campionati ita
liani di sci: Prove alpine; 
17.50: Estrazione del Lotto; 
17.55: Musica da ballo: 18.35: 
I vostri preferitl: 19.50: Z!g-
Zag: 20: Musica e stelle; I I : 
Canzoni alia sbarra: 21,40: 
II giornale delle scienze: 22: 
Nunzio Rotondo e il suo com
plesso. 

Radio - terzo 
18 30: La Rassegna; 18.45: Philippe Rameau; 21: II GiOT-

Oliver Messiaen: 19: Orien- naje del Terzo; 21.20: Piccola 
tamenti critici; 19.30: Con
certo di ogni sera: 20.30: Ri-
vista delle riviste: 20.40 Jean- Concerto 

antologia poetica. Poeti jugo-
slavj del dopoguerra: 21.30: 

B R A C C I 0 D l FERR0 di Bud Saoendori 

abbia volulo darci la ;mm3g.n<-
d'un uomo che difende il suo 
mondo di affe!t:. la sua aspra-
7.one a una dome^tca tranqu.J-

ti - Sicilian] '51 IeRCa pecorai 
prote.-tatan>. si presentano a un 
Centro adde^tramento reclutcj 
per e--ere arniolati ne'.l'p^er-j 

HENRY di Carl Anderson 

Ma. ma tu::o c.o non ci <^mbra' c i , ° l - o r o malgrado -1 r h e b n o 
che T p^r^.inass: o r.esca ad' immediatamente - obbietton di 
espr;meno D'altra parte i! cl. 

sara . Ma la ocnte cominci^ a capire di 
Durga, - evocazione scenica di peraonaggi 
— cost dicon0 Rh an.maton dell MKS — 
rhe fanno ormai parte della *tona. anche 
di quella piii recente. come Papa Giovanni 
e John Kennedy •. Seguiranno la nduzionc 
italiana di un'opera del teatro cinese. ma: 
rappresentata in Italia, e una noviti di au
tore italiano 

Regista del Cocu maanlfique. che vcrri 
proposto in un elima di - cstrcma llbcrta 
sccnlca -, sara M T. Magno, le scene saranno 
dl Enzo Amati. ag. sa. 

m.a ed .: N.nnif.cato d.-Ka vicen 
da sono tali da r:ch edere un 
p^rionagg o a tutto tondo 

Se real.smo vuol dire ricer
ca dei t.p co. di qualco^a e di 
rpialcuno capace di rappresen
tare comp.utamente la rea'.ta. fi. 
no ad ergersi ad ideale modeKo 
dun determinato asp^tto del
la vita, ebbene Sem.on Kotko 
non e certo l'eroe che la vicen
da nella «ua concatenazione dia-
lettica avrebbe logicamente r.-
chiesto Manca a!l'opera di con-
-eguenza 1'e'iemento che avreb
be dato agli awenimenti. s:n-
golarmente considerati spesso d. 
^traord.nana potenza dramma
tica. coesione e cont.nuita d. 
sviluppo 

II hmite contenutistico si ri-
flette, dunque, in senso nega-
tivo sull'efficacia dell'opera di 
arte II dramma ci tocca per la 
intensita. la cruda potenza di 
alcuni suoi tratti. non si so'.le-
va pero sul piano dell'eptca 

Momento culminante dell'ope
ra e la scena nella quale 1 par-

co'Citn/a - «» - obbietton di .n-
coscienza -. come .-i preferi^ce 
A nulla valgono i tentative le 
prove p^icotecmche. del coman-
dante del CAR Rigamonti. atte 
H r.^vesliare listinto patnottico 
delle due burbnoce I no^tri due 
lavativi. che in realta. da l>or-
ghesi. «ono due tasliagole pro-
fes'ionisti. si dimo^trano del 
tutto ailergici al -emplice odore 
delle armi da fuoco 

Ma ben presto perdiamo di 
vista i no?tn due eroi fsono 
finiti in prig.one. e li rivedre-
mo .-olo alia fine), e Mario 
Amendola. regista del film, pun-
ta il suo obbiettivo sfocato e 
spuntato su alcuni soldati e oa-J 
porah <Gabnrle Antonini. Vit-
torio Cong.a. Stelvio Ro*i> che 
amorcggiano con le figlie di un 
ufficiale del Centro A dare -.1 
colpo di grazia definitivo al . 
film, prowede una nuova re-
cluta canora (uno stucchevole 
e inespressivo Tony Renis) che 
ci addormenta con le sue sdol-
cinate idioz.e melodiche. 
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