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Colloquio con Moisseiev 

sulballetto 

« Paolo Paoli» di Adamov a Milano 

mito 

L1 Mosca «capitale del balletto ». sara la sede di un Incontro 
mondial? sulla danza? K' quanto Igor Moisseiev. attual-
mente nel nostro Paese per un viaggio di studio sulle danze 

1 fcOcloriche e su altre manifestazioni della cultur-i po*^ a-
re. proporra al suo ritorno nell'Unlone Sovietica, adem-
piondo alle richieste. affettuosamente pressanti. dei • coreo-

5 grafi,. degH t>tudiosi e dei critici dell'arte coreutica. che 
. ha avuto occasions di incontrare nel corso dei suo soeginr-
' iiu in Itaiia e delle ~toiirnee3" nel mondo del eo»>u ewo 

coreico che dirige. La rlunione nella capitate sovietica si 
! porrebbe il fine di trattare i piii attuali problemi che ri-
• guardnno la danza nelle different! sue manifestazioni. • nei 
diversi suoi profili estetici. di uidagare le ragioni. in seguito 
alle quali, se si escludono- paes> come l'Unione Sovietica e 

) la Gran Bretagna. la danza. dal balletto alle espressioni 
folcloriche, trova scarsi cultori o addirittura I impooolarita. I 

^ ~ rj,.„r»n :r(t- g«;^u •_. ̂ jf,, upiopunia idfutitiiente in un incon-
• Mro svoltosi lerj nella nostra eitta presso !'«• Agenzin Snn»ta-
^H coJu Aiii--», n a Ivioisseiev cd un gruppo di studiosi e critici 

della danza e della musica 
* II coreografo sovietico ricordando le rappresentazioni 
j svolte 1'anno scorso in Italia dal suo complesso ha voluto 
! sottolineare il rlgore. i'interesse dei commenti critici italiani 
' pugli spettacoli. l'utile contributo offerto ai fin> della t>t&.-33 
• atte coreutica e dell'attivita da lui esercitata. 

n L'incontro ha dnto luogo ad un interessante dibattito 
, che ha passato in rassegna diversi temi inerenti la danza. 

le ragioni del suo diminuito interesso. ragioni che, come 
,' ha sottolmeato Moisseiev, denvano pure da diversi feno-

meni sociali, economici. fra cu! I'urbanismo. i> citatall:zzarsi 
del balletto. spesso in linguaggio arido e disumano. o in 
forme troppo ricorrenti. anche presso i piu apprezzati arti-
sti del nostro tempo, come Bejart. Robbins. Milloss; la ca-
renza di una adeguata letteratura trattatistica e di un appro-

, fondimento teorico da parte degli stessl autori La conver
sazione. a cm hanno preso parte Gino Tani. Sandro Sequi, 
Vittoria Ottolenghi si e pure soffermata sull'attuale espe-

Jnenza di Moisseiev in Italia 
II coreografo sovietico si propone infatti d\ visitare la 

Sardegna. con un programma ed un itinerariq coreutico che 
__ ha studiato insieme con Ernesto De Martino e Raffaello 

j'Marchi. Visitera vari centri del Nuorese 'Oliena, Dorgali, 
Ollolai, Lula. Orune. Torpe. Lode. Mamojada. Fonni. Orgo-
solo) e del Cagliaritano. Gin amministrazioni comunali, or-

i ganizzazioni dpmocratiche ed enti si preparano ad organiz-
zare le manifestazioni. che potranno offrire all'ospite un 

; ricco e vario materiale di studio come le danze «S'arciu 
antico». ~ Su denarru ••. « Salizera. n passo dei monthones *, 
il « Brincu» e il «Ballu anticu orgolesu» Moi-*e'ev "i Dro-
pone di recarsi pure in Sicilia. ove si incontrera con il prof. 
Cocchiara, noto studioso del folclore italiano. Come ha rife-
rite lo steseo Moisseiev. queato materiale servira per i <*uoi 
studi e per sue creazioni coreografiche e coreiche e si ag-
giungerh a quello che egli ha raccolto di recente in viaggi 
nol Medio Oriente. fra gli Indios del Peru, nel Nord Ame
rica e nella stessa URSS. 

Moisseiev non fa che seguire nel suo metodo quello che 
storicamente avvenne con il process© di nascita e sviluppo 
ielia danza teatrale o danza accademica (il Hnguagg o del 
balletto) che ebbe origini da matrici ritual; p folclori-^p 
L'arte popolare e il materiale stimolante per le sue crea
zioni sempre animate da caldo mordente vitale e sorgiva 
bellezza. 

Moisseiev. dando infine. qualche notizia suil'attivita fu-
| - tura del complesso che dirige. ha annunziato che l'anno 

prossimo la compagnia di danzatori e musici del «Teatro 
nazionale popolare dell'URSS >•. sara in Italia, partecipera 
il Festival di Edimburgo ed effettuera quindi una lunga 
»tournee » nel Nord America. 

borghesia 
umanitaria 

Degnissimo spellacoio realizzato da Paolo 

Poli con un impegno f in qui sconosciuto 

i 
Ermanno Gargani 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 27 

per Paolo foil , sia pure su 
un piano c ad un livello diver
se, vale quanto si e dett0 a 
propo.sito di Dario Fa e deile 
sue Caravelle. Anche Poli ha 
sentito quest'anno, certamente 
sotto la spinta dell'esempio. nel 
ciimo cultHrultnente piu eleua-
to ed ideologicamente piu vivo 
del nostro teuUo. il bisoyno di 
confrontarsi con qualeosa di 
piu impeonatiro dei $"ot soliu 
spcttacolini: di saggiare le pro-
prie possibility con un testo 
drammatico v?ro e proprio: di 
tentare. Insomma. una sua av-
ventura teatrale dopo le varie 
partecipazioni televisive e i va. 
ri ' canzonicri» da lui offertf 
per un suo compiaciuto diver
timento. 

Eccolo. dunque, alle prese con 
la famosa commedia dj .Arthur 
Adamov Paolo Paoli Famosa 
perche molto se n'e parlato. qui 
da not: per anni autori e reql-
sti ne sono stati tenufj alia lar-
ga dal timore della censura. 
ma ne hanno speiso auspicaro 
/a realizzazione. Ora. a censu
ra teatrale defunta (ma altri 
gravi pericoli incombono su chl 
si accinoe a sfidarne lo splrito), 
Paolo Poli affronta il rischlo 
della messa in scena e lo fa 
nel suo stile' diuertito. »chan-
sonnier-, con risi>olfi acri e po-
lemici. 

In che cosa « dunque consisti-
ta l'" ooerazione Adamov - per 
Paolo Poli? Nel fare. in un cer.\ 
to senso. quel che fa il protn-
gonista della commed'a. Paolo 
Paoli —• appunto — entomolo-
go. francese di orinine cdrsa. 
che colleziona splendjde farfa*-
le appuntandyne gli iridescenti 
corpicini e le ali poLcrome in 
piccole feche. Paolo Poli ha 
preso dunque il testo d' Ada
mov e lo ha fisiato nella sua 
teca. in una confezione musi-
cale . canora opportnnamente 
scelta nc\ vastissimo reperto-
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Un «originate»inglese 
su una coppia «felice» 
Firmato da Harold Pinter (autore del soggetto del « Servo » ) 
porta sul video un marito e una moglie che si f ingono amanti 

rio della 'belle Opaque». Ada-
:.~.ui. prem^tte. mi uynuno dei 
dodici quadri in cui la comme
dia e divisa, citazioni da gior-
nall dell'epoca che va dal 1900 
al 1914. da proicttare sul sipa-
rio Poli. dal canto suo, ha so-
itenuto le prciezwnl con I'esc-
cuzionp di r.uove canzoni di va
ri paett degli stessi anni: e nt 
ha introdotte molte anche nel 
corso dell'azione. Sul palcosce-
nico sta ami in vermanenza il 
compleiso femminile diretto da 
Lucia Panelatti — in buffi co-
stutnl da 'dame vienncsi». 

Cosi. quelfa che a< tempi dei
le • rappresentaztoni francai 
(Paolo Paoli fu messo in scena 
nel maggio 1957 da Roger Plan. 
chon) venue definita commedia 
quasi realista (il critico reazio-
nario Robert Kemp, scrisse ad
dirittura che si trattava di "vec. 
chio teatro"). Poli I'ha trasfor-
mata in una specie di comme
dia mitsicaic. molto piit - avan-
auardia -. in un certo senso, 
dell'opera oripmale; una corn-
media musicale in cui le can
zoni non hanno una funzione 
esornativa ma per cosl dire, di 
accompagnamento storico o. 
meglio. di mquadramento sto
rico della vicenda Che in tale 
modo rende ancor piu eloquen. 
ti le sue allusioni. i suoi ri'eri-
menti. la sua ironia O addirit
tura finitce col cartcarsi di uno 
soirito "versivo che il testo ce-
la neUe sue Dieghe un po' com-
oassate e rigide • . / 

La - belle dpoque»: u tnon-
fo della borghesia umanitaria e 
paciftsta, colta e gaudente II 
trionfo dell'- esprit bourgeois" 
Chi meglio pud mdicarlo. nelle 
sue raffinatezze. del collezio-
nista di farjalle Paolo Paoli. del 
suo amico libera pensatore 
mangiapreti Fiorenzo Hulot-
Vasseur, industriale (produce 
plume per la moda femminile); 
dell'altro suo amico, I'abate 
Saulnier, tutto dedito ad opere 
di carita? Ecco: e'e la capriccio-
sa e graziosa, civetta signora 
Paoli Stella. E' d'origine fran-
co-tedesca: in lei le eterne ne~ 
miche Francia e Germania si 
rappacificano a trent'anni da 
Sedan E poi e'e la signora Ce-\ 
cilia di Saint Sauveur, di no-j 
bile lignaggio. moglte di un u/_ 

le prime 
i> i 

Un buon prezzo 
. per morire 

Il prezzo 6 quello che paga 
11 giovane Rex. "dalle tenderize 
delinquents!!, il quale. gioea{o 
i*n tiro birbone ad una asenzia 

Cinema 
« i ' 

, Lo sciacallo 
Michel, ex paracadutista e pu-

sjile fallito, si arruola come se-
gretano del signor Ferchaux, 
anziano banchiere che deve di assicurazioni, viene a morire 
squagliarsi • dalla Francia per j per sfugglre a qtiella che egli 
evitare l'arresto. Ferchaux haicrede la resa dei conti. Rex e 
un sanguinoso passato di*colo-ila moglie architettano un piano 
nialista e un ambiguo presente per • riscuotere un premio as-
ftnanziario: quanto dovrebbejsicurativo. Lui, commerciante 
^ i t i ™ " '"r!o vivcrc trz..y^;i- .on auico pctVuiMie, cade con 
lo se non felice e invece cejd medesimo In mare aperto e 
riiaiiuu, chibsa perche, con lui.jta in modo che lo credano mor-
Ferchaux, cUmqupMugge nenlilto. La mOglid riscuote il premio 
Stati Uniti. mentre il fratello si!e raggiunge, il suo Rex in Spa-
salva dallo scandalo all'antica'gna. Pare flnalmente arrivata la 
manien, cioe uccidendosi. Tal-I felicita, ma purtroppo dura po-
lonato dallo FBI. in atte^a del- |co perche. guarda caso, piomba 
la prevedibile rich.esta d'estra-jn*lla stessa citta l*a?ente assj-
dizione. il vecchio uomo d'af-
fari compie un lungo viaggio, 
da New York sin nel profondo 
Sud. dove classicamente s'in-

curativo che aveva Uquidato la 
pratica. ' 

Tormento del due che si s»n-
tono stretti nella morsa. In ef-

sabbia: e con lui e sempre lo'fetti la morsa sembra otnneei 
avventuroso Michel, cui i quat 
trini del suo padrone fanno go 
la piu delle ragazze nelle qua
li di volta in volta, s'imbatte. 

•»i inesorabilmente e, per allen-
tarla, la donna si concede al-
t'assicuratore, innamorato di lei. 
Lo scopo era di conoscere le sue 

Nell'animo del giovanottoj mtenzioni, ma quale liberazio 
tuttavia, permane un fondo d i j n e , , P e r l a donna, quando subi 
pulizia, e un senso di pena ver- l? d?P° l'incontro viene a saper 

riali, nei quali minaccia di far 
saltaru I suoi potenti nemici); 
e pur accentuando, nel contem-
po, le afflizioni dell'eta, si ri-
vela via via per quello che or-
mai realmente e: un triste, 5tan-
co animate braccato. E insom
ma, quando due tipacci del luo
go. penetrati nella casa di Fer
chaux, lo avranno ridotto in tin 
di vita per impossessarsi del 
mailoppo, Michel correra in 
suo aiuto. e sdegnera con un 
sorrisetto supenore l'eredita che 
quello vuol lasciargli. 

Jean-Pierre Melville, segna 

nnuncia. Nuova fuga de. due 
in auto verso Gibilterra, mse-
gulti dal rappresentante di ver-
nici. Equivoco di Rex, che igno-
ra. e pertanto fa precipitare l'm-
seguitore in un burrone E in
fine, per sfuggire alia polizia. 
monta su un aereo a Gibilterra 
e con quello flnisce a capofitto 
nel mare. Restandoci secco. Sen-
ia assicurazione. II venditore di 
vernici. invece, si salva, ma non 
vuole oiti. e giu3tamente< saper-
ne della vedova. 

Questa scombinata storia e 
firmata. ahilui!. da Carol Reed 

j e si avvale di _due enmpioni di 

ficiale di carriera leggittimista. magutrale me^tiere di Char 
Questi i gustost borghesi di\lcs Vanel se la ^ua ngura sta, 
Paolo Paoli. / proletari sono JajMto sommato. in piedi. Jean 

latosi eon Leon Aforin. prete.' ^p'resslVita": LaJrence'Harve"; 
ma soprattutto con Lo spione,\e L ^ e Remick. Colori. 
ha tratto Lo sciacallo da un ro-
manzo di Simenon (Il maggiore 
dei Ferchaux), che egli stesso 
ha nscritto per il cinema. II 
motivo d'interesse del film con-
siste nel curioso rapporto, im-
pastato di diffldenza. d'invidia, 
di paura. di noia. ma infine an
che di solidarieta »umana, tra i 
due strani compari. II raccon-
to. peraltro, e infiorato di ba-
nalita, e gli stessi personaggt 
tendono al convenzionale: Fer
chaux parla come un ipotetlco 

Jjreviario del cintco perfettO" 
(enunciando mirabili sentenze 
del genere: gli qomini si divi-
dono in pecore. leopardi e scia-
calli...). e si deve soltanto al 

In realta, i due, vivendo sem
pre ai limiti tra finzione e 
realta. cercano di sconfiggere 
le Ioro inibizioni scoprendosi 

, . . . _ . _ runo all'altra e studiandosi re-
lresentati oggi al Premio Ita-Jciprocamente. Nel gioco essi 

Dal nostro inviato 
' ' NAPOLI. 27. 
i L'- originate» di gran lun-

11 ;a piu interessante tra quelli 

ia. per il settore televisivo. i 
'elespettaton italiani non 

t vranno il bene di vederlo. E 
' ara chiaro il perche. quando 

ie avremo parlato. L'amantc, 
^ inesto e il titolo. e stato pro-

lotto dalla televisione indi-
icndente inglese- ne e autore 
larold Pinter, lo stesso che 

. ia srritto il soggetto del film 
> I strro, proiettato quest'anno 

Venezia. regista Losey Si 
ratta della radiografia di un 

K apporto coniugale- anzi dello 
• studio dj un matrimonio fe-

\ ice». come sembra lo abbia 
j 'efinito. con amara ironia, lo 
* tesso Pinter. 
*: Richard e Sara sono. in ap-
- iarenza. una tipica coppia bri-
f annica: si amano serenamente. 
r asciandosi al mattino con un 
\ asto bacio sulla guancia e ri-
; rovandosi. prima di cena. per j 
I, 'apentivo: conversano • de! 
i empo e di fiori nel loro sog-
r_ lorno arredato con gusto: si 

anno la buonanotte scivolan-
l o sotto le coperte in due letti 
eparati e infine si addormen-

- ano. la mano nella mano Un 
apporto -« civile ~. fin troppo: 
>cendo di casa, infatti. il ma-

• lto non disdegna di chiedere 
Iia moglie. con un sorriso. se 
el pomenggio verra I'amante 

, tro\arIa: la moglie. da parte 
i ua. non ignora che il marito 

i ~ scapriccia - di tanto in 
[ ^nto von una prostituta. In 

ucst; • interezzi extra-co-
, iugali. Mudiando le rispettive 

ens-iziom e reazioni e teonz-
ando la felicita di chl. come 
5ro. non soffre di gelosia po-
rebbe quasi sembrare I'illu-
trazionc delle teorie di quel 

t essuologi cne propugnano la 
l1 nfedelta come valvola di si-

urezza. anzi lievito del rap-
orto matnmoniale: sc non vi 
î ^e un particolare scorcer-
^nte- in realta. l'amantc- rice-
uto da Sara in cas3 non e che 

; J stesso marito che ves'e pan-
\ • divers.: Ia prostituta fre-
f uent-ita - da Ric!.ard. daltra 

scatenano i loro sensi repress! 
i loro desideri di nuove -espe-
rienze-. e si confessano cose 
che non avrebbero maj il co-
raggio di dirsi altrimenti, con 
un linguaggio di brutale rea-
lismo Si giunge, poco a poco. 
ad una pericolosa confusione 
di piani: sembra, ad un. tratto. 
che tutto stia per saltare in 
aria, perche Richard diviene 
geloso del personaggio da lui 
stesso creato. Ma e un momen. 
to: quando stanno per toccare 
•1 fondo e affrontare davvero 
se stessi. la recita ricomincia: 
Sara riprende la sua parte di 
seduttrice e Richard non sa 
resisterle. 

Nella storia non mancano 
alcune forzature intellettuali-
stiche: a momenti. l'autore 
sembra compiacersi eccessiva-
mente della sua illuminante 
- trovata -. Ma I'amante rima-
ne ugualmente uno - studio -
di penetrante efficacia sul vuo-
to che alberga sotto la patina 
di tanti matrimoni - felici -
del nostro tempo: una spietata 
radiognfia della distorta ri-
cerca di un reale rapporto che 
tanti uomini e tante donne per-
corrono. contintiando a fugfiire 
da se stessi -

Lavorando sul dialogo mnr-
hellante di Pinter e sui suoi 
lung|b^silenzi. il regista J 
KernW - Welch e riuscito a 
sfrut^re il \ ideo con notevole 
maeytria. si e servito conti-
nuamente de; primissimi piani. 
ha scavato nel particolare. ha 
usato i rumori come solo com-
mento alle immagini I due 
protagonisti. Alan Badel e Vi
vien Merchant, l'hanno va!ida-
mente afsecondato. sopportan-
do con rara bravura I] fuoco 
contmuo delle telecamere pun-

[t?te a cosliere cgni sfumatura 
delle loro espressioni Alcune 
inquadrature mute spngiona-
vano intlera un:i carica di sen-
sualita e di cr .dele ambiguita 
che lasciava .ntuire Ie possi-
bilita che il video possiede 

-̂ arte non c che la moglie ade- anche nel campo drammatico. 
uatamente inguainata in un 
bito aderentissimo 
Si sviluppa cosl una forma 

i pirandelLano gioco delle 
•arti: i di.e vivono si Ie loro 
vventure extra-coniugali ma 
olq recitandole Non si tratta 
ero di uno scherzo, anche se 

volte, la loro fantasia giun-
)e fino ad inventare una re. 
'ita nella recita (Richard si 
rasforma nel riluttante guar-
iano di un parco o in un bru-

o: Sara in una povera donna 
ptvratata o in una signora 
n cerca ds facile a^-enture). 

in prospettiva 
Purtroppo. - l'onginale - di 

Pinter e rimasto una eccezio-
ne Le altre opere. presentate 
dall' Australia, dalla Francia 
dall'Inghilterra (BBC), dall.i 
Irlanda. dalla Svizzera e dagli 
Stati Uniti. hanno ccntinuatu 
ad oscillare tra cinema e tea
tro. narrandoci per di piu sto
n e iredioeri o del tutto prive 
di intercsse. Non sono mancatl 
i tentativi come quello del 
irestern australiano (la storia 
del famoso bandito Ned Kelly). 
di percorrere strade inconsue-

te: ma non basta usare alcuni 
fondali di netto sapore surrea-
listico in contrasto con il rea-
lismo delle situazionj (come 
appunto avviene in questa 
Ballata per un fucile) per 
creare un'opera originale. 

Piu interessante. semmai. lo 
« originale - americano. • della 
serie gia vista in Italia con 11 
titolo Ai con/i'nf deila realta: 
una breve allegoria su cinque 
personaggi. quattro uomini e 
una donna, che cercano di 
uscire da una specie di pozzo. 
senza riuscirvi I cinque non 
sanno ne chi sono ne perche 
sono li: solo alia fine, quando 
uno di loro riuscira a raggiun-
gere I'orlo del pozzo e a ca-
larsi all'esterno. si scoprira 
che essi sono semplicemente 
cinque pupazz! chiusi in uno 
scatolone da una donna che 
cerca di venderli aj passantf. 
su Un marciapiedi. in una not-
te di festa 

Nella serata sono statr proiet-
fati ancora due altri - origina-
Ii -: uno polacco. l'altro sve-
dese. Il tour de force di que-
sto - Premio Italia - ci ha im-
pedito di assistrrv: Domani. 
firalmente. entreranno in sce
na i documertari: si andra 
cioe al cuore della televisione 

Giovanni Cesareo 

Interrogazione 
sul « maestro 
d i Vigevano » . 

II divieto opposto dal provve-
ditore agli studi di Vigevano 
alia ripresa. in up istituto della 
cittadina lombarda, d; alcune 
scene del dim U maestro di 
Vigevano — tratto dal romanzo 
di Lucio Mastronardi — e s;ato 
oggetto di una interrogaz.one 
comun'Sta al Senato. 

II compagno Perna. vicepre-
sidente del gruppo dei sen i-
tori del PCI. si e difatti nvoito 
al m.nistro deila pubblica is'.ru-
zione per sapere se e stato :n-
formato dell'inopinata decis.o-
ne del funzionar.o. che st e 
opposto a che il regista El.o 
Petri effettuasse le riprese del 
;uo film ali'interno della seuola 
- Regina Marghenta • di Vige
vano; c per conoscere anche 
- s e il ministro sia intervenuto 
per la revoca del l ' inaudito 
prowedimento. che testimoma 
un atteggiamento verso la ri-
cerca della vcrita e l'espres-
<?ione dell'arte incompatlb.le 
con le funziom di prowcditore 
agh studi». 

cameriera tuttofare Rosa e suo 
marito Roberto, ex deportato 
della Guiana. • \. 

Paolo Poli (che e anche re
gista dello spettacolo) ha chiu-
so tl suo Paolo Paoli con un fi
nale di una quasi macabra. esa-
sperata condanna: condanna di 

? \uel mondo di piume. di far-
alle, di can can. di giochi in 

borsa e con gli armenti. di 
' missioni colonizzatrici *, e av-
venture di capita".i d'industria 
Il primo conflitto mondiale e 
scoppiato. sui palcoscenico i 
oroflttatori di esso. industriali. 
preti. dame aristocratiche fan-
no la marcetta al canto di ~ It 
is a long way to Tipperary». 
passandosi via via Vun l'altro 
dei bimbi in fasce. che danno 
loro. dal sottopalco. i popola-
m Rosa e Roberto I bimbi cen. 
gono poi rapidamente gettati 
nella fornace della guerra: un 
finale che rafforza, nel suo vi-
gure espressivo. il tono prote-
statario -. dcll'intero spettacolo. 

Ad esso, come aspetto in parte 
almeno negativo — la protesta 
c spesso troppo scoperta. sotto-
lineata nel testo e messa in eci-
denza nel gioco scenico e nelle 
canzoni -- fa rtscontro anche 
un certo compiacimento di gu
sto nella rievocazione del'.c 
'belle tpoque~ canora. Poli ha 
giustamente evitato (con I'in-
trodu^one persmo di due nuo-
vi personaggi che jcantano: il 
progrcsso e la reazione) che lo 
spettacolo si limitasse a essere 
una specie di cavalcata attra-
verso il costume borghese 900-
914; non altrettanto. forse. e 
riuscito a Uberarlo da certe pa-
stoie di tipo intellettualistico, 
di un certo divertimento distac, 
cato e goduto - in familia »v lui. 
i suoi compagm, il suo pubolico 
— il che rischia di far diccntare 
la sua grande. sincera protesta 
una ' protesta da camera ~. Non 
sempre raggiunge la fusione tra 
il testo di Adamov e la parte 
musicale canora — che non rie-
sce ad arere una funzione epica 
di straniamento (ma probabil-
mente non ruole nemmeno 
averla: esso comunque.ci pare 
"n fenfatiro injeressanfe di ri-
cerca di una utilizzazione nuova 
del canto e della musica) — e, 
talvolta viene meno al suo com- \ 
pito di chiarificazione -

• Il complesso di interpret! ra-
dunato da Poli nel suo spetta
colo e senz'altro buono. certa
mente migliore - nella - parte 
musirale-canora fLia Oriaoni. 
Claudia Lawrence. Grariclia 
Porta. Jole Silcani e Armando 
Celso). bravo nell'interpretazio-
ne del personaggio dell'indu 

Paul Belmondo. invece, e flacco 
c monocorde. Tre le labili im
magini femminili. si captano 
quelle di Michele Mercier e di 
Stefania Sandrelli. Discreta la 
fotografla a colori (schermo 
largo) di Henri Decae. anche se 
le visioni dell'America che ci 
mostra non sono davvero ine-
dite. 

International 
Hotel 

Come anticipo su Cleopatra, 
ci viene offerto questo prodotto 
di data successive, che punta 
tutto le sue carte sulla uresenza 
di Elizabeth k Taylor e di. Ri
chard Burton, qui nelle vesti di 
marito e moglie. Lui e un vero 
magnate, talmente occupato nei 
far soldi che trascura un po-
ehino lei: vale a dire che, per 
esempio, le regala snlendidi gio-
ielli. ma li fa comperare dal suo 
segretario (uomo di -flnissimo 
gusto, d'altronde). e magari di-
mentica se si tratti di rubini, 
o di brillanti, o di che altro vo-
lete. Lei. allora, dopo tredici 
anni d'mtegerrimo matrimonio, 
decide di scappare con un tipo 
di vagheggino. fortunato ' m 
amore non meno che al gioco. 
Ma un be] nebbione londinese 
(siamo in Inghilterra, infatti) 
inipedLsce la . partenza dello 
aereo; e. durante l'attesa che 
«i protrae nelle lussuose stan-
ze - dell'albergo internazionale 
vicino alio scalo, ma tura il 
dramma: Paul (cioe Richard 
Burton) si dispera cosi forte-
mente per l'abbandono da par
te di Frances (.cioe di Elisabeth 
Tayior), che lei, aila fine, tor-
na sotto il tetto coniugale. E 
sia ben chiaro che, con il candi-
dato amanie, non e'era stato an
cora nulla di nulla • 

II soggettista Terence Ratti-
gan, adottando lo schema del
ta sua commedia Tavole sepa
rate, (ma ncordandosi anche de] 
vecchio Grand Hotel di Vicky 
Baum), ha condito questa sto-
riella con aitre non meno sce-
me: quelia del piccolo industria
le australiano, che Tamorosa se-
gretaria salva dalla rovina chie-
dendo in prestito una somma 
enorme al potente Paul e co-
stui ghela da); o l'altra del re
gista di origme slava. che sposa 
un'attncetta idioia per non pa-
gare Ie tasse. II peggiore degli 
scampoli della cinematografia 

_.. amencana di trent'anni or sono 
striale in piume Donato Castel-''aveva piu spinto. ed era me 
lante (ha evitato di fame una 
macchietta posc.adistica); al sue 
abate Soulier ha dato una bella 
dose di antioatw Edoardo Bo-
rioli. Vex forzato era Sandro 
Pizzorro. Corcografie (come 
sempre strepitose) di Claudia 
Lawrence: austoia la scena di 
Anna Anni Cittamo infine. con 
Paolo Poli (di cui abbiamo ap-
plandito. oltre tutto. un acqul-
*to di magg.or misnra nel 'dar. 
*i • al pubblico. sia come at-
tore che come ' chansonnier •). 
il maestro Aldo Rossi, autore 
dell'eiaborazione della musica 
- Agli tpettatorL assiepati nella 
piccola sala del Teatro Ger la-
mo. il Paolo Paoli di Paolo . tli 
e piaciuto moltissimo. 

Arturo Laxzari 

glio recitato. certo, di questo 
International Hotel, H cui tito
lo originale suonava pressap-
poco Lc persone molto impor-
lanti, ma che di importante non 
ha proprio nulla: ne la regia di 
Anthony Asquith, ne l'interpre-
taztone di R.ch e di Liz e degli 
altri: Rod Taylor. Louis Jour-
dan. Maggie Smith, Eisa Martt-
nelli e perfino Orson Welles, in 
una depr.mente caricatura di 
se medesimo. Per dirla tutta, 
la fotografla a colori (schermo 
largo) e scadente: e Ia musica 
e insipidi; e la signora Taylor 
farebbe bene a cambiare par-
rucchiere nonche sarto; anche 
se quest'ultimo si chiama Gi-
venchy. 

•9- *•. 

Colpo grosso 
al Casino 

• Charles e un anziano delin-
quente. cui non piace — sconta-
ta l'ultima condanna — ritirarsi 
in pensione Del resto, ha gia 
pronto un piano per svaligiare 
il Casin6 di Cannes dei miliardi 
perduU dalla stagionale colo-
nia. blasonata che vi si da con-
vegno. Trova una « spalla » in 
un giovane scippatore. gia pas
sato per le patrie galere e an-
sioso di ammucchiar grana II 
colpo, preparato con precisione 
cronometrica. riesce alia perfe. 
zione e senza neppure troppi 
lmprevisti. Piu difficile e la fu
ga, resa impossibile da una se
rie di circostanze (banali. co
me sempre). II finale, secondo 
la tecnica del miglior giallo. e 
assdlutamente a sorpresa e sa-
rebbe un peccato. oltreche una 
lngiustizia. rivelarlo. 

Henri Verneuil ha diretto il 
film (tratto dall'omonimo ro
manzo di John Trinian) do-
tandolo della necessaria "su
spense" ma badando. al tempo 
stesso, a far divertire. U bril-
iante dialogo di Michael Au-
diard. le situazioni paradossali 
e la beffa finale (che assume 
toni grotteschi) - ricordano in 
parte situazioni care al miglior 
Hitchcock. Ma i due personaggi 
principali, malgrado un tenta-
tivo di caratterizzazione trop
po epidermico, finiscono pre
sto per diventare due congegni 
di un meccanismo; quasi privi 
di umanita. .-

Sul finale, Verneuil accentua 
il suo divertimento, gioca al 
gatto col topo. prende gusto 
ai risvolti -piu paradossali ma 
anche piu scontati. L'ultima se-
quenza e ' senza < dubbio una 
doccia fredda che da sola vale 
buona parte del film. Con essa 
il regista si libera perd, senza 
troppo impegno. dalla neces
sity di dover risolvere il dis-
sidio - legge-fuorilegge ». 

Charleg e un Jean Gabin 
misurato e. nonostante i panm 
del - gangster, bonario come 
sempre alle prese con una parte 
ne lunga difficile mentre Alain 
Delon impersona credibilmente 
i] ruolo del nullatenente. pater-
nita NN. giacca di cuoio e ei-
garetta facile: oltre ad una ci
catrice gulla guancia che deve 
essere prerogativa indispema-
bile di un bluson-noire. 

vice 

26 attori per i 
« discolibri» 

dello letteratura 
Ventisei attori * (Aibertazzi, 

Buazzelli. Calindri, Carraro, Va-
ientina Cortese, De Carmine. 
Giovampietro. Anna Maria 
Guarnieri, Lionello. Eva Magni. 
Montemurri. • Carlo Nmchi. 
Franco Parenti. Anna Procle-
mer. Randone, Ricci, Santuccio. 
ecc.) • interpretano i 30 -Di
scolibri ' della letteratura ita-
liana, diretti da Carlo Bo. editi 
dalla Nuova Accademia Editrice 
e i cui primi sei titoli vengono 
d iff us; in questi' giorni. 

I singoli dischi sono accompa-
gnati e mtegrati da un volume 
che ordma. In un discorso cri-
tico-informativo, non soltanto le 
letture incise, ma tutta una va-
sta e compiuta antologia di te-
sti, che completano e documen-
tano il profilo dello scrittore 
considerato e dei movimenti 
culturali. ' 

I pnmi sei discolibri presen-
tati al pubblico sono: Da San 
Francesco a Cecco Angiolieri. 
Petrarca, Boscaccio. Leopardi, 
I! Ruorgimento. D'Annunzio. 
Gli altri discclibri seguiranne 
col ntmo di uno al mes*. 

^ ' i t loritirocahale 
: v*. 

La Fiera del vecchiume 
Lc automobili si rinnovuno di anno in anno, 

'la canzone brucia le sue formule nello spazio di 
pochi mesi, « iutto scorre », diceva un filosofo greco 
ma la TV rimane, imperturbabile, Juori del tempo. 
Scopre, in mancanza di meglio, un Bramieri e lo 
sfrutta ogni anno nei suoi show; ha un presenta-
tore, Mike Bdngiorno, e tanti quiz; tl video non 
pud neppure essere da noi immaginato senza Vuno 
e gli altri. Ma tutto cidriusciamo ancora a capirlo 
e a sopportarlo. Quello che si sjugge e il motivo 
del ritorno di fiamma della TV per Mariannini. Due 
sere fa, Vocchialuto dalla voce fessa e riapparso 
sid » nazionale » per ano sketch in Gran Proi.'.iu; 

- icri bis sul secondo per la Fiera dei sogni. La cosa 
e preoccupante; preoccupante che la TV credo an
cora nei suoi pseudo personaggi o pseudo fenomeni 
di tanti anni fa, e non si accorga che cid che un 
tempo faceva magari colore oggi puzza di stantio 
e non fa piu, inesorabilmente, presa. 

~ •* 1J~\ vecchiume uilu'giuulnezza, unzi ull'infan-
zia. Con Albertino la Fiera dei sogni nnrehho cer
tamente trovato il suo personaggio: Albertino e 
un bambino fresco, spontanea, intelligente, sa com-
muovcrsi e divertirsi davanti alia trlccamera come 
se fosse in casa sua, nonostante I'atteggiamento 
paternamente professorale di Bongiorgno; e ins'om-
ma tu-tto I'opposto dell'antipatico bambino prodi-
gio. Utilizzato in altro modo e in ultra trasmission'e, 
in modo intelligente, fresco e disinteressato,, senza 
falsi pietismi da dama della San Vincenzo, Alber
tino avrebbe potuto essere quello c/je e; ma la 
Fiera dei sogni lo costringe a ricevere batterie in 
regulo, a disperarsi per trovare la risposta oi quiz. 
C'e la TV a pagargh il viaggio;*ma Albertino paghi 
lo scotto. 

• Anche stavolta invece il gruppo di sartine, in 
una apparizione troppo breve, e riuscito ad annid-
larc, con la sua autetica freschezza e il suo brio, 
I'atmosfera falsa e dolciastra che e il pane della 
trasmissione. 

II taxista pittore, accompagnato ieri dal figlio 
che ci e parso prestarsi di malavoglia a questa 
farsa, accetta invece in maniera disarmata il gioco, 
credendogli con una certa esaltazione. II resto dello 
spettacolo e sfato animato dalla solita ridda di can-
tanti ospiti d'onore, dal trio di Peter-Paid-Mary, 
uno di quel gruppi vocali che s'impongono ogni 
anno in America con le loro canzoncine in stile 
folcloristico che costitniscono un antidoto al Twist 
ed ai rumori ritmici, a tin Claudio Villa tutto orgo-
glioso della sua fortuna internazionale, e ad una 
Cocki Mazzetti troppo truccata e poco espressiva. 

Quanto a Kramer piit grasso del solito ci ha 
ripetuto per la centesima volta il giochetto di tre 
melodie, basate sugli stessi accordi, cantate simul-

. taneamente. Anche per lui evidentemente il tempo 
non passa mai. i 

E' andato successivamente in onda, sempre sul 
secondo canale, un dignitoso e franco documentario 
sulla cittadina di Boves, che pago dolorosamente e 

>per prima, coi suoi 64 morti, il riscatto dell'Italia 
dal nazifascismo. 
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vedremo 
- r 

Cantanti alia « PEP » 
Va in onda stasera la eo-

conda puntata di «PEP», 
ovvero la - Piccola enciclo-
pedia Panelli». Ormai 1 t#-
lespettatori hanno visto qual 
6 il meccanismo della tra
smissione ed hanno ritrova-
to. assieme a Panelll e alia 
Valorl molti volti conosciu-
ti. - tra i quali quello di 
Magali Noel, una attrice 
alia quale piace la nostra 
TV. 

Ogni numero, ogni pun- , 
tata avra il euo bravo can-
tante ospite. La scorsa set-
tiniana e'erano Tony Renis 
c la cuiUcUiitr-pianistu Hazel 
Scott. Questa sera sara in
vece la volta "di Peppino 
Di Capri e dell'intramonta-
bilo. terzetto delle Peter Si
ster. Per i proseimi numeri. 
parteciperanno LeHo Lut. 
tazzi, Gianni Meccia, Sa-
cha Distel. Francoise Har
dy. il quartetto jugoslavo 
"dei « Quattro M » e Jacques 

. Brel, il cantautore belga il 
quale, dopo lo splendido 
euccesso di «Non andare 
via» ha ora- lanciato un 
altro piccolo capolavoro: « D. 
paese* piatto »i 

Anne Baxter 
in « Scaccomatto » 

Anne Baxter e la prota-
gonista di Testimone a ca-
rico, l'episodio della serie 
Scaccomatto che andra in 
onda stasera alle ore 21.15 
sul secondo canale. 

Beatrice Kipp, una vedo
va proprietaria di un ranch. 
si rivolge agli investigatori 
dell'organizzazione * Scac
comatto" per chiedere pro-
tezione contro un misterioso 
attentatoie. Jed Sills e il 
dottor Hyatt si recano sul 

• luogo dell'attentato e 6C0-
, prono. infitto nel tronco di 

un albero. il bossolo di un 
vecchio modello di pistola 
che la vedova dice essere 
appartenuta al suo defunto 
marito La pistola. infatti, 
e sparita dalla casa. 

Il mistero sembra sempre 
piu ineplicabile, ma i due 
detectives, ai quali si ag-

' giunge piu tardi Don Co-
1 rey, escogitano un ingegno-
so piano che li portera a 
far piena luce sul caso. 

raaiv!/ 
programmi 

radio 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 7. 8, 
13. 15. 17. 20. 23; ore 6.35: 
Corso dt lingua portoghese; 
8.20: I] nostro buongiomo; 
10.30: La realta della fanta
sia: 11: Passeggiate nel tem
po: 11,15: Due temi per can
zoni: 11.30: II concerto; , 
12.15: Arlecchino: 12.55* Chi 
vuol esser lieto : 13.15: Zig-
Zag: 13 25-14- Motivj di mo
da: 14-14,55: Trasmissioni 
regional!; < 15.15: La ronda 
delle arti: 15.30: Aria di ca
sa nostra: 15.45- Le manife
stazioni sportive di domani; 

i 16- Sorella Radio: 16.30: Na
poli: IV Giochi del Mediter-
raneo; 16.45: Valzer di ieri 
e di oggi: 17.25- Estrazioni 
dei Lotto: 17.30: Concert] di 
musiche italiane per la gio-

.ventu: 18.55: Cerimonia del 
Kippun 19.10: II settimanale 
dell'industria: 19.30: Motivi 
in giostra: 19.53: Una canzo
ne a] giorno: 20,20- Applausi 
a..: 20.25- La' vela: Radio-
compo«izione di Raffaello 
Brignetti: 21.30: Canzoni e 
melodie italiane: 22- Sedute 
storiche del Parlamento Ita
liano: 22.30: Concilio Ecu-
menico "Vaticano Secondo. 

SECONDO 
Giornale radio ore: 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: ore 
7.35: Vacanze in Italia: 8: 
Musiche del mattino: 8 35; 
Canta Armando Romeo; 
8.50: Uno stnimento a] gior
no: 9: Pentagramma Italia
no: 9.15: Ritmo-fantaMa: 
9.35- .Con stile e fantasia; 
1035: Le nuove canzoni ita
liane: 11: Buonumore in mu
sica: 13- n Signore delle 13 
presenta: 14: Voci alia ri-
balta: 14.45* Angolo musica
le: 15: Locanda delle sette 
note: 15.15- Recentissime in 
microsolco: 15.35: Concerto 
in miniatura: 16: Rapsodia; 
16.25- Mister auto: 16.35- Ri-
balta di successi: 16.50- Mu-
sica da ballo: 17.35- E-tra-

,, zioni del Lotto: 17.40- Napo
li: IV Giochi del Mediterra-
neo: 18.35: I vostn preferi-
ti: 19.50- Buonasera: 20 35: 
Cavalleria rusticana di Pie-
tro Mascagni: - 21 35- XX 
Conferenza del traffico e del
la circolazione: 

TERZO 
Ore 18.30: Cifre alia ma

no: 18,40: Libri ricevuti: 19: 
Johann Christian Bach; 
19.15: La Rassegna* Cultura 
tedesca: 19 30: Concerto di 
ognj sera: Karl Ditters von 
Dirtersdorf. J o h a n n e s 
Brahms, Strawinski: • 20 30: 
Rivista delle riviste: 20.40-
Antonio Vivaldi. Arcangelo 
Corelli: 21: II Giornale de] 
Terzo: 21.20: Piccola antolo-
gin poelica: 2130* Inaugu-
razione della XVIII Sagra 
musicale umbra: Concerto 
sinfonico diretto da Benja
min Britten 

primo canale 
10,30 Film per la sola zona di To

rino 

15,00 Napoli In Eurovisione; IV Gio
chi del Mediterraneo 

18,00 La TV dei ragazzi Campo scouts 

19,00 Teiegiomale della sera (U ediz.) cd 
estrazioni del Lotto 

19,20 Una ragazza per la domentca (tele
film) 

19,45 Sette giorni a] Parlamento (a cura di 
J. Jacobelli) 

20,10 Teiegiomale sport 

20,30 Teiegiomale delta sera 

21,05 Piccola enciclopedia 
Panelli 

22,10 L'Approdo 

22,55 Rubrica religiosa 

23,10 Teiegiomale della nott* 

secondo canale 
21,05 Teiegiomale e segnale oraito 

21,15 Scaccomatto «Testimone a carieoa 

22,10 II barbiere 
di Siviglia Musica dl G. Rosalnl 

23,15 Napoli 
Notfe sport 

con P Panelli, Magali 
Noel, Bice Valori, Lui-
sella Bonl. Carlo Giui-
fre. Gianni Bonagura. 
Regis di Daniele D'Anza. 

Settimanale di letter* e 
arti. 

In Eurovisione: IV Gl«-
chl del Mediterraneo 

Anne Baxter protagonist a del l'episodio di 
questa sera (primo canale, ore 21,15) di 
« Scaccomatto » 
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