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Partita, la.«troupe », 
di «Otto e mezzo » 

! < • < " * ; { • . ; J !t'-
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I I A Holly w 
Fellini cerca 
anche attori 

« 

f'%s » l*\T :>J 1 * , f T > - .*• 
L'Opera di Pechino» a Bologna 

Sandra Mi lo, Fellini e Albert i sulla scaletta 
dell'aereo 

uno spettacolo di 
pregio 

II pubblico ha accolto il complesso con una 
fervida manifestazione di enfusiasmo 

Dal noitro inviato 
BOLOGNA, 10. 

Preceduto da un cordialissi-
mo saluto del Sindaco agli ospi-
ti cinesi e da una conferenza-
stampa, simpatica per l'ansia 
schietta di una piu approfon-
dita, reciproca conoscenza, si e 
avviato questa sera nel Teatro 
Coniunale il primo, applaud!-
tissimo spettacolo della nuova 
tournie in Italia dell'Opera dl 
Pechino. La tournie e nuova. 
infatti, non soltanto perehe que
st! prestigiosi interpret! (balle-
rini, acrobati, attori, cantanti, 
strumentisti) debuttarono gia a 
Firenze nel lontano 1955. ma 
anche perehe nuovi o rinnova-
ti sono taluni numeri del loro 
entusiasmante spettacolo, arti-
colato in una ricca. stupefacen-
te gamma di - opere «. 

II termine — occorre precisa-
re — ha un signiflcato parti-
colare nella tradizione cultura-
le cinese (il complesso di Pe
chino ha sulle spalle duecento 
anni di tradizione e dietro le 
spalle una civilta millenaria): 
si tratta di «opere- , in quan-
to documenti ed espressioni di 
cultura nazionale. 

Molto semplicisticamente po-
tremmo dire che lo spettacolo 
sia una portentosa rassegna di 
Sketches ad altissimo livedo — 
coreografici, drammatici, musi
cal! — nei quali in una stringa-
ta essenzialita fluisce questa ci
vilta cinese, remotissima e nuo-

Non piu "Partono I basti-
menti...». Ormai le partenze, 
meno patetiche di quelle de
scribe da E. A. Mario ma pur 
sempre velate di nostalgia, 
avvengono dall'aeroporto. Qui, 
a Fiumicino, arrivano e por-
tono tuttt. Partiva ieri Fellini 
e sul mare voltegyiava Von. 
Saragat, in arrivo. Sempre qui, 
del resto, salutammo Fellini 
alia partenza per Mosca e con 
lui ci congratulammo al ritor-
no, dopo • la premiazione di 
Otto e mezzo. 

II congedo di ieri aveva lo 
stesso comun • denominatore: 
Otto e mezzo candidato a ben 
5 premi Oscar. Ma questa vol-
ta e'era un Fellini llevemente 
preoccupato. Preoccupato che 
la sua partenza venisse inter-
pretata come un atteggiamento 
di sicumera. Con lui, schie-
rati di fronte ai fotografi e alle 
cineprese, erano Giulietta Ma-
sina, Sandra Milo, Guido Al
berti, Brunello Rondi, Ennio 
Flajano e Tullio Pinelli; tutti, 
salvo Giulietta, • impllcatl» 
nella riuscita di Otto e mezzo. 
E tutti di ottimo umore. Sic-
che, alia fine, anche Fellini e 
stato preso dall'atmosfera gala 
e si e — come si dice — sciolto. 

* E' vero il suo film ha gia 
raggiunto la cifra di cinquan-
totto premi ricevuti? ». 

" A me pare un numero ec-
icessivo... Se lo dite voi. Vo-
\gllo comunque che sia chiara 
\una cosa: noi andiamo a Holly-
\wood perehe siamo stati invi-
\tati. Non ci facciamo illusio-
l«i e non fatevene neppure 

vol... O finirete per portare 
\jetla »• i 

(Lunga serie dl scongiuri da 
irte di tutti i presenti). 
* Vado a Hollywood — rf-

irende Fellini — anche perehe 
levo vedere Groucho Marx e 
Mae West per il mlo prossimo 
film...». Che sard, come e noto, 
Hulietta degli spirit!. inter-
^rete principale Giulietta Ma-
ina. 

Inutile chiedere notlzle sul 
Urn, naturalmente. - Non e 
\er fare il misterioso • (ce I'a-
\eva gia detto al ritorno da 
tosca che non era per fare 

misterioso). "Possiamo sa-
»re almeno gli altri inter-

\reti? ». * Mia moglie, come sa-
zle, poi Sandra Milo, Valen-

\na Cortese, Totb.„ Ah, il film 
ira a colon ». Era noto anche 
lesto. 
- Ma questi attori come ver-

tnno utilizzati? Reciteranno 
stessl o avranno del perso-
jgi da interpretare? *. 
'Groucho Marx, si. Mat 

Test, questa vecchia attrlce 
%e desidero tanto conoscere, 

Totb ' saranno invece sul-
schermo come Mat West t 
te Totb. doe, rappresen-

ranno il mito del cinema, de-
attori e via dl seguito. E* 
iplicato da spieoare.„ •. Le 

prese s'inizieranno a ' meta 
iggio. Interni a Roma, ester-

a Fregene. Basta. impo«»-
te sapere di piu. £ del resto, 
\rche insistere? U film, dice 
fllini, vale per cib che sard 
1(0 schermo, non per quelle 

sono le mle intenzionl. 
gli altri? Gil altri vanno a 

illywood, chl. per la prima, 
per la ennesima volta, co
in vacanzo, senza troppi 
ieri. Giulietta: * / o sono 

Umlsta. Abbiamo gia preso 
| e Oscar. E siccome non e'e 
\e senza ire.- ». / due Oscar 
rono assegnati a La strada e 
rfe NottI d! Cabiria. Sandra 
lo: 'lo ci vado per la pri-

vo\ta„* (e glu la risattna 
signora Carla). Pinelli: * Ci 

gia stato due volte. Spt-
imo ». RondU * lo, dalVaereo, 
tro dl vedere il Gran Ca~ 

.Alberti: »E io arrivo 
lollywood per la prima vol-
curioso come un bambino •. 

neppure troppo, ci sem-
Alberti non si fa mal tra

it dall'tmozione. L'uomo di 
fari prende forst il soprav-
tfo sull'attore. E l'uomo di 

fari ha I nerri a posto. Alle 
circa, partenza, su dl un 

velivolo delVAlitalia. 

Interessante manifestazione 
cinematografica a Roma 

Iniziate 
le giornate 
ungheresi 

Proietlalo il film «La terra degli angeli» 
Le pellicole di successo nei cinema magiari 

u 

La delegazione della cinema-' 
tografia maglara, giunta a Ro
ma in occasione delle • Giorna
te del cinema ungherese», ha 
iniziato la sua attivita in un 
incontro con critici e giornalisti 
svoltosi ieri in un albergo cit-
tadino. Istvdn Kondor, vicedi-
rettore generale per la cinema-
tografia presso il ministero un
gherese della cultura; il regista 
Gybrgy Revesz; Istvdn Neme-
skiirty, critico e letterato, di-
rettore di uno dei Quattro studi 
cinematografici ungheresi: le 
attrici Klari Tolnay e Franci-

La terra 
degli 
angeli 

Felice inagurazione, ieri se
ra. delle « Giornate del cinema 
ungherese ». con La terra degli 
angeli di Gyorgy Revesz, Vin-
citore. lo seorso anno, del Fe
stival internazionale di Mar del 
Plata. E' una vicenda corale, 
situata negh anni precedent! la 
prima guerra europea. in un 
sobborgo operaio di Budapest; 
traversie private e dramma 
collettivo s'intrecciano nei per-
sonaggi: una madre egoistica-
mente gelosa dal flglio. un vec-
chio cantastorie che non di-
mentica la sua cultura classics. 
un combattente nvoiuzionario 
perseguitato per le sue idee po. 
litiche. un ferroviere ucc.so 
dali'alcool. dalla disperazione e 
dalla miseria. un giovanotto 
monco. sradicato dalla societa. 
che medita sangumose vendet-
te. Un ragazzo e una ragazza. 
uniti dall'amore e anche dalla 
passione civile, delineano \l filo 
principale dell'azione, che si 
accentra nella lotta degli abi-
tant' d'un gruppo di case, pro-
pneta d'una banca, contro i 
padroni esosi e ; sfruttator. 

Eventi • traglci costellano • H 
film: un delitto « d'onore - . una 
sc:agura sulle rotate, la morte 
di vn bimbo Eppure i'lntona* 
zione dell'opera di Revesz e 
delicata. pnva di forzature 
cniente. pervasa invece d: 
struggente patetismo, che a 
tratti indugia sui margini de!-
] ^ rctorica sentimentale, ma 
p'.b spesso si convalida nella 
estrosita di uno stile gia ma-
turo, frutto d'un notevole !n-
gegno di regista. La ricostm-
zione ambientale e perfetta. le 
scene di massa son dirette con 
mano ferma. e alcuni luoghi 
t-pici del cinema magiaro Oa 
Ciostra. ad esemn:o> vengono 
restitu'ti con freachezza inven-
tiv.i. FWcaci e pertinenti cli 
interpreti: tra quell! mageior-
mente in evidenza. Zoltan Ma-
klary. Tamas Vegvary. Fran-
cisca Gyory. Klirv Tolnay. Lc 
due attrici, presenti alia proie-
zione, sono state particolarmen-
te festeggiate. 

sea Gyori hanno preso la pa-
rola illustrando le finalita di 
queste * Giornate »• dedicate al 
cinema ungherese che debbono 
essere considerate non solo nel 
significato di un utile scambio 
culturale, ma pur come una 
manifestazione di fraterna ami-
cizia fra gli artisti italiani ed 
ungheresi ed ancor piu fra Ita
lia ed Ungheria. 

Ampi ragguagli sono stati for-
niti sulla cinematografia magia-
ra, ancor giovane, si pub dire, 
se si tien conto che il suo for-
marsi con una nuova struttura 
e nuovi intenti stabiltti dalla 
nazlonallzzazione, data dal 1948. 
li meccanismo della sua attivita 
e costituito da quattro studi ci
nematografici indipendenti. che 
producono film a lunao metrag. 
gio: quindici o venti all'anno. 
numero considerevole se si tien 
conto che la popolazione un
gherese e di circa died milioni 
e dell'lngente importazione di 
opere stramere scelte in ogni 
paese del mondo e su cui si 
rwersa grande interesse da par
te del pubblico ungherese. 

Nemeskiirty. che par/a dtsin-
voltamente Vitaliano (ha tradot-
to in ungherese Carduccl e Leo-
pardi e opere di Pirandello) 
ha affermato che la cinemato
grafia magiara persegue avpas-
sionatamente fini di sviluppo 
tecnico e di rinnovamento este-
tico soprattutto Vacquisizione di 
uno stile che rispecchi il nostro 
tempo e guarda con interesse 
alle opere italiane. • quelle che. 
al giorno d'oggi, hanno piu cose 
da dire, ed alle discussloni che 
hanno sollevato •. La popolaritd 
dei film italiani e dei nostri 
attori e stata sottolineata pur 
dagh altn membrt della dele
gazione. Sono state cost ricor-
date le ripercussioni suscitate 
da opere come la Dolce vita. 
di Fellini: r8'£ rerrd presentato 
in maggio a Budapest); Rocco 
e ! suoi fraielli, di Visconti: 
La notte, di Antonioni; La clo-
ciara. di Oe Sica. 

Interessanti It notizie riguar-
danti la produzione dei corto-
metraggl che e curata da un 
quinto gruppo indipendente. lo 
studio B£la BalSzs. pur sov-
venzionato dallo Stato. In que-
sto organismo si cimentano le 
forze nuove del cinema unohe-
rese con risultati di tal qualita 
da superart gli autori dei lun-
gometraggi e da conquistare. 
fuorx d'Ungheria. sianificative 
alfermazioni: tale il caw di Ta 
di Szabd-Vrfmo.«. premiato al 
Festival di Cannes nel '63; di 
Concerto, ancora dello Szabd; 
di Gli zingari di Gadl-Sard. 
Perchi i nuori autori. (»H autori 
dei cortometraggi del * Baldzs • 
conseguono maggiori successi 
artistici? Perehe" stguono vie 
nuove e coragaiose. Questa la 
conclusione della conversazione 
che ha visto Intervenire non 
solo I membri della delegazio
ne ospite, ma pure oiornalisti 
e critici presenti. •» 

Come abbiamo dato noti*ia. 
il Droprarnma delle • Giornate 
del cinema unoherese • com-
prenderd la vresentazione dei 
films Terra degli mgeli f proW-
tato ieri sera). Come stal gio
vanotto di Revesz e Sciogliere 
e legare di Mlklos Jancso. 

va, favolosa e mitica ma nello 
stesso tempo concreta e reale 
II pregio inestimabile dello 
spettacolo e appunto. l'inseri-
mento aelia realta — profondo, 
intelligente e davvero geniale 
— nelle leggende del mito. Lad-
dove queste ultime permango-
no, appaiono tuttavia trasflgura-
te e penetrate dalla presenza di 
uomini veti. in came e ossa. 

Uno spettacolo del genere 
presupporrebbe una laboriosa. 
specializzata acquisizlone delle 
suo inflnite e raffinate sotti-
gliezze espressive (basti pensa-
re alle numerose classiflcazio-
ni dei vari protagonisti. uomi
ni e clonnc, a seronda della lo
ro etii e della • loro funzione 
dranimaticn. come ai molteplici 
signiflcati d'un gesto a secon-
da della loro sfumatura espres-
siva), coiuvolgenti anche i va
lor! ritmici e timbrici degli an-
tichi strumenti (metallici. a fla-
to. a corda) e quell! emblema
tic! dei color!. Ma. per quanto 
sfuggente ad una misura euro-
pea, occidentale, rimangono 
densi di inedite emozioni il fa-
scino e il iniMero di uno spet
tacolo silt'jtto. Assistervi e co
me ascoltare un grandissimo 
pianista che nbbia superato tut
ti i possibili ostacoli della tecni-
ca ed esponga le piu spericola-
le acrobazic virtuosistiche in un 
clmia di pacata, interiore, vi-
brante uinanit') Tali sono la na-
turalezza. la spontaneita. la 
semplieita. I'eleganza che pun-
teggiano le imprese sceniche 
piu incredibili e imprevedibili. 

Bastera citare tra le numero
se « opere » della serata la Dan-
za dri naAtri rossi. movimenta-
ta in un g.'oco contrappuntisti-
co a dod;ei parti, vivo come 
dodici lingue di fuoco Baste-
rebbe citare !r delicatezza. tut-
ta iutima. fanii.'iare. della sce-
na II bra?ciatrtto di giada. pro-
tesa a eelebrare I'amore come 
trionfo di pregiudizi e supersti-
zioni, o anrhe La fenice di fuo
co (una storia di cicogne ca-
paci di sgominare rapacissimi 
avvoltoi). o ancora. come ver-
tice d'un replismo prezioso ma 
schictto. II fiume d autunno E* 
In piccola storia di un traghet-
to chiesto fcd un vecchlo pesca-
tore da una fanciulla impazien-
te di raggiungere il suo inna-
morato. e accordato dopo mil-
le espedienti * maliziosamente 
frapposti. La suggestione sce-
nica e tale che davvero il ben 
fermo palcoscenico sul quale 
i due fingono di scivolare e on-
deggiare in barca, sembra dav
vero trasformarsl nelle mobi-
lissime ecque di un flume. Una 
meraviglia. e bravisslmi 1 due 
protagocisti: Tu Chin-Fang e 
Sun Cheng-Yang. 

A tale sottilissima delicatezza 
scenica fa contrasto. ad es., la 
sconquassante, vorticosa dina-
micita dell'* opera» conclusi-
va dello spettacolo. La fortezza 
di Yentanshian. Viene qui rie-
vocata un'antica. vittoriosa in-
surrezione di contadini. anche 
essa celebrpta in un luminoso 
preziosismo spettacolare. Le 
forze co.itrapposte. ma piu an-
cor.i i due capi awers i si fron-
teggiano e combattono come 
macchine belliche essi stes«i. 
con la schiena irta di rostri. La 
lotta raggiunge vertiginose al-
tezze acrobatiche, pur senza ri-
nunziare di un punto ad una 
straordinarix lievissima flessuo-
sita di atteggiamenti. In combe 
il grido interiore di un'ebbrezza 
travolgente. nella quale incalza-
"o. si aw-ovigliano. si Hberano 
gli " assoli ». i duetti ». i -«con-
certati - acrobatici. Una prova 
di hmvurn che non soltanto la-
scia con il fiato sospeso. soprat
tutto quando — nessuno lo cre-
derpbbo — i contadini penetra-
no nella fortezza nemica. supe-
randola a forza di salti morta-
li alt! due iretri. incredibili. 

Un grande spettacolo. dun-
que. che ha decretato a! solisti 
di canto, di recitazione. di dan-
za. agli animator! degli anti-
chi strumenti e a tutta la com-
pagnia (la dirige Chin Chung-
Hun che. a quanto si e saputo. 
e anche sindaco di Sciangai) 
una proluneata. fervida mani
festazione di entusiasmo. 

Erasmo Valente 

•. g. 

Peter Sellers 
fuori pericolo 

HOLLYWOOD. 10 
Le condizioni di Peter Sellers 

continuano a mighorare. Un 
portavoce dell'ospedale Cedn 
del Libano. nei quale l'attore 
inglese e ricoverato. ha diehia-
rato che i medici hanno comin-
ciato a ridurre la somminUtra-
zione degli stimolanti e che que
sta riduzione. lenta e graduate. 
durera probabilmente alt re 24 
o 36 ore. a seconda delle rea-
zion! del paziente. " 

II portavoce ha aggiunto che 
l'attore e ormai considerato 
fuori pericolo ed ha tenuto a 
precisare che il cuore del pa
ziente ha reagito bene alia cura 
e funziona normalmente anche 
con dosi minor! del farmaco. 

La moglie dell'attore. I'attrlce 
svedese Britt Eklund. e sempre 
all'ospedale. al capezzale del 
marito. 

Anche la Spaak 
a los Angeles 

per gli « Oscar» 
MEW YORK. 10 

Catherine Spaak e giunta a 
New York proveniente in aereo 
da Roma. L'attrice, che e alia 
sua prima visita negi; Stati Uni-
tit, interverra alia cerimonia 

S'T ' la consegna dei premi 
scar, in programma tra qual-

ch* giorno • Lot Angeles. 

leprime 
Musica 

Szeryng-Bagnoli 
alia Filarmonica 
Quasi fosse disposto secondo 

un didascalico disegno. una le-
zione sulle scuole viohnistiche. 
il programma del concerto di 
Henrik Szeryng e di Eusjenio 
Ba^noli proponeva un arco mu-
sicale che da Johannes Seba-
tian Bach (1685-1750) e Jean 

Marie Leclair (1697-1764) giun-
geva a Johannes Brahms (1833-
1897). a Maurice Rave! (1875-
1937) e Ser«hei Prokofiev (1891-
1953). autori che di osni epoca 
rappresentano momenti altissi-
mi della musica, ben tenendo 
conto che la disponibilita del 
tempo avrebbe in ogni caso 
escluso altri compositori impor
tant! (basterebbe citare Corelli 
e Vivaldi) 

Szerynq, esecutore sapiente e 
penetrante In espresso di oanu-
no i piu significativi ed auten-
tici aspetti. sorprendendo d'al-
tra parte ancora una volta l'udi-
torio, che pur conosce il suo ta-
lento, con nuovi luminosi aspet
ti della sua arte, che va da un 
purissimo virtuosismo ad una 
toccante e profonda espressione 
di accent!. 

Ricorderemo fra le interpre-
tazioni che piu ci hanno eolpito 
quella della Sonata in re di Le
clair, compositore noto per il 
contributo che ha dato all'arte 
musicale e per l'influenza su 
tutta la scuola violinistica fran-
cese dal Settecento all'Ottocen-
to. quanto per l'avventurosa sua 
vita finita tragicamente per ma
no di un assassino. L'arco di 
Szeryng ha offerto le doviziose 
e fini ejeganze del brano con 
non minore ricchezza esecutiva. 
E' indubbio che il violinista ha 
colto il momento culminante di 
questa serata musicale con la 
Ciaccona di Bach. II celebre 
movimento finale della Partita 
in re min., si e riproposto in 
una lucida e geometrica strut
tura potentemente riievato nel
le sue dimensioni. nei suoi ele-
menti chiaroscurali, complessa-
mente dlsposti. Szeryng e stato 
efficacemente •''affiancato dal 
pianista Bagnoli, particolarmen-
te apprezzato per nitore e sen-
sibilita di esecuzione nell'espo-
sizione della Sonata n 2 op. 94 
di Prokofiev e nel sorprendente 
Tzigane di Ravel. 

Gorini - Lorenzi 
alFAuditorio 

Tre capolavori in programma: 
la Sonata (1943-1944) e Concer
to " (1935) di ' Igor Stravinski 
(1882). Fantasia contrappunti-
stica di Ferruccio Busoni (1866-
1924) e la felicissima giornata 
del duo pianistico Gino Gorini 
e Sergio Lorenzi hanno dato lu
stra a questo concerto fra i piu 
interessanti della stagione. 

Il primo pezzo stravinskiano 
che s'offre con terse eleganze 
trasfiguranti in linee delicate 
ed espressive motivi di musica 
popolare. il Concerto, opera ee-
vera ed aspra. vibrata da dol-
cissimi motivi melodici ' nel 
Notturno. mirabilmente amplia. 
ta in solide costruzioni sonore 
nel Preludio e Fuga, si sono ri-
specchiate in versioni di dovi
ziose e preziose rese timbriche, 
e di forte resa espreesiva. La 
Fantasia del Busoni, e una me-
ravigliosa costruzione sonora 
che sorge dai fondamenti della 
Fuga a tre soggetti che Bach 
lascid incompiuta nella sua Ar
te della fuga. L'alto stile e la 
sapiente capacita interpretativa 
del duo hanno fatto echeggiare 
il complesso e vasto pezzo in 
una esposizione dalle potenti e 
suggestivamente severe linee. 

Vivi consensi fra il pubblico 
purtroppo assai scarso. Due bis. 

vice 

Cinema 

L'incubo 
di Janet Lind 

Janet, una ragazza nevroti-
ca. sulla quale pesa I'ombra 
della tragedia che ha distrutto 
la sua famiglia (sua madre. 
preda della follia, ha ucciso suo 
padre, e consuma il resto della 
propria vita in manicomio) fe
me di diventare pazza anche 
lei: incubi notturni la tormen-
tano, e allucinazioni troppo 
concrete la turbano. successi-
vamente. perfino alia luce del 
giorno. Spinta dal terrore a 
darsi la morte. e salvata all*ul-
timo momento. la povera fan
ciulla arriva a commettere un 
delitto in apparenza assurdo: 
le porte della clinica psichia-
trica si aprono di fronte a lei. 
come gia alia sventurata ge-
nitrice. Ma. a questo punto. Io 
spettatore — pure messo sul 
1'awiso da diversi segni 
sara edotto appieno della infer-
nale maccbinazione ordita da 
una diabolica coppia, che ha 
spinto al parossismo della de-
menza Janet, armandone la 
majo con duplice, Iosco inten-
dimento. Senonche.5 contro i 
due subdoli criminal! si scate-
na la legge del contrappasso, 
ed essi giungeranno a pagare. 
in vario modo. il prezzo della 
loro perfidia. Mentre. per la 
vittima innocente. si schiudera 
una pronta speranza di guari-
gione. 

Prodotto di tipica confezione 
corrente inglese. che fa uso ed 
abuso dei tradizionali motivi 
dell'orrore. e che non si salva 
da una certa puerilita di svol-

t 

gimento. soprattutto nella se
conda parte, L'incubo di Ja
net Lind e interpretato da Jen
nie Linden, David Knight, 
Moira Redmond. Brenda Bru
ce; la regla e di Freddie 
Francis. 

Dottore nei guai 
Doffore nei guai 6 i'ultimo 

esemplare (per ora) della se
rie gia lunghetta che prese 
l'avvio. anni or sono. con 
Quattro in medicina. Lo spirito 
satirico iniziale s'e andato man 
mano annacquando. e non ne 
resta piu, qui. che una serie 
di stanche battute. di barzel-
lette sceneggiate. d'invenzion-
celle d'un umorismo talvolta 
grassoccio. Dirk Bogarde. gio
vane sanitario. divide il suo 
tempo tra la professione e le 
grazie di un'aspirante attricet-
ta, non senza subire. per un 
breve periodo. l'interessamento 
d'un forzuto duetto di gemelle 
ginnaste: James Robertson Ju
stice. clinico illustre quanto 
scorbutico. si ammansisce al 
cospetto della simpatica fisio-
terapista che lo ha curato, ma 
recalcitra poi dinanzi alia pro-
spettiva del matrimonio: anche 
perehe la sua fiamma gli ha 
prefento un altro paziente, 
barbuto come lui ma d'eta for-
se piu verde. 

Lo scioglimento della vicen
da, d'altronde, e soltanto prov-
visorio. e lascia intravvedere 
un interminabile seguito di 
analoghe storielle. Gli attori 
principal! (Bogarde special-
mente) recitano contro voglia. 
Le attrici — Samantha Eggar. 
Barbara Murray e la francese 
Mylene Demongeot, camuffa-
ta da slava — sono gradevoli 
alia vista. Ha diretto. come al 
solito, Ralph Thomas. Colore. 

ag. sa. 

Cinema 
Sei donne per 

Tassassino 
: Scempio di bellissime e gio-

vani donne per un diario rive-
iante fatti che compromettono 
diverse persone. Un misterioso 
assassino mascherato, inafferra-
bile ed omnipreeente sevizia or-
rendamente le avvenenti sue 
vittime, prima di dar loro la 
morte. Al centro della vicenda e 
una casa di haute couture son-
tuosa e sinistra al contempo e 
circondata dalla densa flora di 
uno sterminato parco. Spettrali 
manichini; pesanti e vermigli 
tendaggi che misteriose mani 
agitano nel silenzio della notte: 
specchiere profonde e livide 
fanno cornice all'azione. che 
propone orrori su orrori finche 
non si svela 1'assassinio: da que
sto momento la storia assume 
le mediocri tinte di un giallo. 
Mario Bava che dirige con abi-
le mestiere gli interpreti. non 
riesce a creare che un esteriore 
e pulito lavoro di carattere ar-
tigianale. Fra gli attori sono 
Eva Bartok, Cameron Mitchell. 
Claude Dantes e Dante Di 
Paolo. 

Chiamami buana 
Bob Hope, notissimo scrit-

tore americano di cose africa-
ne, viene incaricato dal proprio 
governo di recuperare una 
capsula spaziaie caduta acci-
dentalmente nel bel mezzo del 
continente nero. II difficile 
compito e per6 ostacolato da 
due fattori: primo. Bob non e 
mai stato in Africa, i suoi li-
bri sono tratti da un diario 
dello zio morto fra i selvaggi; 
secondo: i sovietici si • appre-
stano alia ricerca della capsu
la. mettendo in azione il loro 
piu esperto africanologo. cioe 
Anita Ekberg. 

A malapena. il regista Gor
don Douglas riesce a cucire in-
sieme le sciocche avventure che 
accadono nello strano safari. 
dove la verve comica di Bob 
Hope non trova molto terreno 
adatto per suscitare il riso. 
Anitona. invece. incanta age-
volmente il babbeo. ma finisce 
poi per innamorarsene. rove-
sciando cosl le sorti dell'impre-
sa. Tra gli altri interpreti. Lio
nel Jeffries e Edie Adams. Me
diocre fl colore. 

vice 

Lunedi altro 
riunione 

per il cinema 
La Commissione di studio 

per la legge sui cinema si riu-
nira nuovamente (per la setti-
ma volta) lunedi prossimo. E 
dovrebbe essere, quests, la ?e-
duta conclusiva. Quella di. mer-
coledl pomeriggio, infatti. non 
ha esaurito, contrariamente al 
previsto. 1'esame degli argo-
menti in discussione. Restaoo 
da trattare. infatti. secondo 
quanto ha dichiarato lo stesso 
ministro dello Spettacolo.. on 
Corona, alcuni problemi con-
oernent! i cortometraggi e do
cumentary I'eserclzio cinema-
tografico e la questione del 
credito bancario: due punti, gli 
ultimi, d'importanza decisive 
per U vlUlita della cinemato
grafia. 

v,„ r vt* 

contro 
canale 

Seneca 
ammodernato 

«Repetita iUvant»? cosl 
asserifaiio t romani antichi. 
Allora, perb, non e'era certo 
la TV a confutare questa 
masstma. Probabilmente, il 
ripetersi finisce piu spesso 
con I'annoiare. Ci spiace 
quindi rischiare di parlare al 
vento, visto che la TV non ha 
orecchie per le critiche, e di 
annoiare il lettore, ma siamo 
vostretti a ripeterc quanto 
gia deito piu volte in pas-
sato a proposito dei classici 
del teatro sul video. Anche il 
* classico • di ieri, infatti, c 
cioe I giochi per Claudio di 
Seneca, non si capisce bene 
che cosa ci stiano a fare in 
un ciclo che ha accolto Sofo-
clc accanto a dimenticati e 
dubbl commediografl inglesi; 
inafferrabile rtsulta il crite-
rio che informa una siffatta 
antologia. Non solo, come ap
punto avevamo gia tiofato , 
con dispiacere in passato, non 
.solo non esisfe il minimo bar-
lume di organicita nel ciclo 
in se stesso, ma non si av-
verte neppure una qualsiasi 
intenzione nella scelta delle 
vurie opere. Vediamo ad 
esempio Seneca. Era davvero 
il caso di proporre al pub
blico dei telespettatori que
sto luvoro di un autore che 
non pud neppure considcrarsi 
uno scrittorc di teatro, nel 
senso vero e proprio del ter
mine, dato che le sue opere 
anche se non prive di grande 
valore letterario non erano 
destinate allora e sono desti-
nabili difficilmente oggi alia 
prova del palcoscenico? 

Occorreva, perlomeno, far 
precedere lo spettacolo da 
una introduzione che inqua-
d'rasse storicamente Seneca, 
il suo teatro e I giochi per 
Claudio, anziche ripetere uni-
camente la storia del povero 
filosofo perseguitato e infine 
indotto al suicidio dal suo 
ex allievo Nerone, con gli 
immancabili aneddoti di Mes-
salina e Agrippina. Se la tra-
smissione dunque e* risultata 
sostanzialmente sbugliata e 
come spettacolo e come ini-
ziativa culturale, la realizza-
ztone artistica dei Giochi per 
Claudio, e stata, dal canto 
suo, protesa nello sforzo di -

,porre Vaccento sul carattere 
' farsesco del testo. Da un la

ta si e cercato di avvlctnar-
lo al gusto di oggi, dall'altro, 
perb, si e scivolati in un su-
perficiale e vacuo modemi-
smo. Tino Carrara e Laura 
Adani, fra i principali pro-
tagonisti, hanno recitato su 
poli diametralmente opposti: 
mentre il primo, pur confe-
rendo a Claudio tratti e ca-
denze di oggi, non ha perso 
il contatto con il personaggio 
storico immaginato da Sene
ca: la Adani, invece, ha usato 
toni che avrebbe imptegato 
in qualsiasi commedia legge-
ra d'ambiente piccolo bor-
ghese, nei quali Vabbiamo 
spesso incontrata in TV. 

La seconda puntata del-
I'Eta del cemento armato, vi
sta sul secondo, canale, ha 
avuto un ritmo piu continuo 
e serrato delta precedente, 
con felici inquadrature e con 
un'informazione panoramica 
piuttosto ampia, anche se, tal
volta, il commento si e man-
tenuto un po' troppo sulle 
generali, specie per quanto 
riguarda I'aspetto sociale del-
Varchitettura. 
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raai\!7 
programmi 

8,30 
TV - primo 

Telescuola , . 

16,25 Ifalia-Cecoslovacchia 

18,15 Ofello Profazio , 

dl calclo da • Firenze, 
esclusu la cltta e le zone 
llmltrofe (in sostltuzlone 
andra in onda un film). 

e le sue canzonl. 
Presenta Brunella Toccl 

18,30 Corso dl Istruzione popolare 

19,00 Telegiornale della sera (l* edlzlone) 

19,20 Tempo libero trasmlssione per I lavora-
tori 

19,50 Sefie giorni al Parlamento 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale delta sera (2* edlzlone) 

21,00 Al Grand Hotel 

per - Blhllnteca dl stu
dio uno •. Con II Quar-
tetto Cetra. Glno Bra-
mierl, Carlo Croccolo, 
Glustino Durano. Itena-
tn Muuro. Millv. Emilio 
Perlcoli. 

22,10 Primo piano Dedicato al gen Mac Ar
thur. 

22,45 Rubrics rellglosa 

23,00 delta notte Telegiornale 

TV - secondo 
21,00 Telegiornale e Begnale orarlo 

21,15 La grande barriera 
Unmlnl, plante, ontmnll 
lungo la Bcogllera au-
strallana 

22,15 
(Per Firenze e zone II-

La parola alia ditesa s7rarta edi "tSfa-cecosio-
vacchla) 

23,05 Nolle sport 

Un programma di canzoni di Otello Profazio va in 
in onda alle 18,15 sul primo canale 

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

15. 17. 20. 23; 6.35: Corso di 
lingua tedesca; 8,30: il no
stro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11: 
Passeggiate nel tempo; 11 
e 15: Aria di casa nostra: 
11,30: Musica sinfonica: 12: 
Gli amici delle 12; 12.15: 
Arlecchino: 12.55: Chl vuol 
esser lieto ..; 13.15: Zig-Zag; 
13.25-14: Motivi di sempre; 
14-14,55: Trasmissioni regio
nal!; 15.15: La ronda delle 
arti; 15.35: Le manifesta-

zioni sportive di domani; 
15.50: Sorella Radio; 16.25: 
Incontro di calcio Italia-
Cecoslovacchia: 18.15: Estra-
zion! del Lotto; 18.20: Mu
sica da ballo; 19.10: Motivi 
in giostra; 19.53: Una can
zone al giorno: 20.20: Ap-
plausi a...; 20,25: La tomba 
del tessitore. Radiodramma 
di Micheal O'hAodha. dal 
racconto di Seamus O'Kel-
ly; 21.25: Canzoni e melodie 
italiane; 22: Storia d'ltalia 
dal 1915 al 1943. 

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; 
7.35: Musiehe del mattino; 
8.40: Canta Jenny Luna; 
8.50: Uno strumento al gior
no; 9: Pentagramma italia-
no; 9.15: Ritmo-fantasia: 9 
e 35: La fabbnea delle op'-
nioni; 10.35: Le nuove can
zoni italiane: 11: Buonumo-
re in musica; 11.35- Picco-
lissimo; 11.40: II portacan-
zoni; 12-12.20: Orchestre alia 
ribalta; 12.20-13: Trasmis-

sioni regional!; 13: Appun-
tamento alle 13: 14: Voci alia 
ribalta; 14.45: Angolo mu
sicale; 15: Momento musi
cale: 15.15: Recentissime in 
microsolco: 15.35: Concerto 
in miniatura: 16: Rapsodia; 
16.35: Rassegna degli spet
tacoii; 16.50: Ribalta di suc
cessi; 17.05: Musica da bal
lo: 17.35: Estrazioni del Lot
to: 17.40: Musica da ballo; 

50: Brevi incontri; 20.35: 
Sansone e Dalila. di Camille 
Saint-Saens; 21.35: Io rido, 
tu ridi. 

Radio - terzo 
18.30: La Rassegna. Sto

ria antica; 18.45: Guillaume 
Landr£: 19: Libri ricevuti; 
19.20 Rivoluzione industria-
le e sport; 19.30: Concerto 
di ogni sera: Franz Schu

bert; Johannes Brahms; 
20.40: J o h a n n Sebastian 
Bach: 21: H Giornale del 
Terzo; 21.20: Piccola anto
logia poetica: 21.30: Concer, 
to. diretto da Boris Blacher: 

BRACCIO D l FERRO di Bud Sagendorf 

rOPOUNO di Wad Disney 

OSCAR di Jem Let 
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