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Al nuovo cinema cubano II riso delle parole 
«La Calandria » del Bibbiena a Roma 

occorre solo 
piii fiducia 

I sei punti di Massip sul realismo - II fe-
nomeno dello slancio rivoluzionario delle 
masse deve rispecchiarsi anche nei film 

Dal nostro inviato 
L'AVANA. 21 

« Debbo conoscere tutto fino 
all'ultima fibra, altrimenti non 
sono capace di scrivere. Nel 
mio scudo e" inciso il motto: 
autenticita >. 

Questa citaziane di Isaac Ba
bel — Jatta da Jose Massip, 
autore delta premiatissima Sto-
ria di un balletto e dei lungo-
metraggi La decisione e Guan-
tanamo — esprime abbastanza 
fedelmente la serietd dei regi
sti cubani di fronte agli argo 
menti die trattano. 

Massip, dopo essersi autocri-
ticato per la prima edizione del 
suo film su Guantanamo e aver 
manifestato qualche soddisfa-
zione per le migliorie apporta-
le alia seconda (die mi. pe-
TO, non abbiamo ancor visto, 
mentre La decisione ct e sem-
brato un film interessante ma 
fallito), espone in sei punti il 
propria atteggiamenlo nei ri-
guardi del realismo in cinema. 
E siccome sono punti die do-
vrebbero trovare concordi mol-
ti suoi colleghi, ci pare utile 
riportarh, almeno in sintesi. 

Ollre all'autenlicitd (cioe la 
fedelta al reale propiziata da 
una sua attenta investigazione) 
e alia ricerca del tipico secon-
do la nota Jormulazione di bin-
gels (t il realismo suppone... 
la descrizione degna di fede di 
caratteri tipici in circostanze 
tipiche »), si pongono all'arlista 
problemi di forma e di conte
nuto. Nulla in contrario ad ar-
ricchire il linguaggio anche 
con I'incorporamento («incor-
poramento * e un termine lar-
gamente usato dai cubani, Vha 
ripetuto sovente anche Fidel 
nel suo ultimo discorso sulle 
donne) degli apporti formali 
dell'arte . non-realista. Quanta 
al contenuto, « un antischema-
tismo e un antimanicheismo mi-
Utanti, partendo dall'idea the 
lo schematico e il manicheo 
non sono attributi inerenti alia 
realta e alia tematica, bensi 
attributi imposti al contenuto 
dell'opera mediante la forma »: 
il die calza a pennello, tra 

I'altro, al film die i cineasli so-
vietici hanno realizzalo qui a 
Cuba, e che il pubblico cubano 
non ha per niente amato, come 
crediamo non I'abbia amato 
nemmeno il pubblico sovietico. 

I punti cinque e sei precisa-
no che il contenuto dev'essere 
« in accordo con il contenuto 
delta linea generate delta lli-
voluzione e con le sue necessita 
strategiche e tattiche >, e che 
nelle opere si deve trovare 
€ Vesposizione critica delle con-
traddizioni tra il presente e il 
passato e tra il presente e il 
futuro ». A questo proposito, e 
« quale imposizione tattica del
lo sviluppo storico *, tra le con-
traddizioni col nemico e le con-
tradd'uioni interne alia Rivolu 
zione. la priorita va data alle 
prime. E cid perche « la liberta 
assoluta e impossibile ora ^ e 
perche, come ha insegnalo an-
cora una volta Engels, « la li
berta non consiste in una indi-
pendenza immaginaria dalle 
leggi delta natura e delta so
cieta, bensi nella conoscenza di 
dette leggi e nella possibilita 
di utilizzarle nella vita pra-
tica >. 

Senonche — diciamo noi — e 
appunto nelfesame di queste 
possibilita pratiche e delle co-
siddette « imposizioni tattiche ». 
che ci si pud limitare senza au-
tentica necessita. Fidel Castro, 
per esempio, affermava alcune 
sere fa a Santa Clara: « Ora 
non resta che sburocralizzare 

il Comitato di lotta conlro la 
burocrazia*. Sul caso specifi-
eo. la nostra domanda e: il film 

Hedy Lamarr 

fa causa 

ad una casa 

di produzione 
HOLLYWOOD, 21 

Hedy Lamarr ha chiesto mezzo 
milione di dollan (per I'esattez-
sa 499.000) come indenmzzo al 
produttore Bert Gordon e alia 
oompagrua Berkeley Productions. 
accusandob di vtolazione di con
tralto e danni morali e materia
ls L'attnce aveva Armato con la 
casa e il produttore un contralto. 
nel gennaio 1966. per interpre-
tare. dopo una lunga assenza daU 
lo schermo. il film Picture mom
my dead, con una paga settima-
nale di 4000 dollari. Poco dopo 
pero Hedy Lamarr fa arrcstata 
per furto in un supermercato. e 
il produttore Gordon, pur manife-
stando grande comprensione per 
l'attnce. la sostitui immediata-
mente con Zsa Zsa Gabor. Hedy 
Lamarr. assolta dall'accusa di 
furto. c nassala ora al eontrat-
tacco. 

Una stella 
in ascesa 

iMorte di un burocrate. che si 
limita a una bonaria satira del-
la burocrazia cartacea, e « in 
linea » oppure e troppo indietro 
rispetto alia vera « linea gene-
rale delta Rivoluzione *? For-
mulando la domanda in altri 
termini: questo film fa sorri-
dere i burocrati o It irrita? Li 
solletica o li colpisce? Noi cre
diamo che Vonesta e simpatica 
commedia abbia soprattutlo di-
vertito i burocrati, non It ab
bia per nulla messi in allarme; 
e sappiamo die il regista To-
mas Gutierrez Alea — uno dei 
miglion, cerlo il piii esperto tra 
i giovani registi cubani che so
no tutti giovani — la pensa 
esattamente come noi. E al
tera? 

Allora il passo in avanti da 
compiere e un altro. Pur man-
tenendo la priorita nella lotta 
contra il nemico (e come si po 
trebbe non mantenerla, a Cu
ba continuamente minaccia-
ta?). ci sembra giunto il mo
menta di un <t salto di maturi-
ta» del cinema cubano. nel 
senso di una maggiore fiducia 
nei propri mezzi ollre che nella 
sensibilita del pubblico.. Guar-
dando, come noi abbiamo fatto, 
quattro o cinque film cubani 
al giorno per una settimana, 
ne abbiamo derivato un'impres-
sione di singolare timidezza ri
spetto a certi problemi dell'at-
tualitd, die ci si aspetterebbe 
di veder trattati da questo ci
nema. 

Ci si risponde che i registi so
no troppo seri e responsabili 
per affrontare male o .peg-
gio, superficialmente alcuni di 
tali problemi: I'educazione di 
massa, per esempio, I'incorpo
ramento delle donne nel lavo-
ro ad ogni livello. la battaglia 
agricola e cosi via. Sappiamo 
che c'e del vero nell'obiezione. 
Ma abbiamo anche noi un'obie-
zione da avanzare. 

Se si vuole che il cinema cu
bano sia all'altezza dei suoi 
compttt storici, non ci si deve 
troppo impaurire delta trasfor-
mazione rapida delta societa cu-
bona. Un solo film non la po-
tra certo riflettere interamen-
te: per nessuno dei giganteschi 
problemi che abbiamo citato, 
pud bastare un'opera sola. Tut-
tavia lo slancio rivoluzionario 
delle masse, come lo si vede e 
lo si sente oggi a Cuba, e un 
fenomeno che non pud andare 
perduto nella rappresentazione 
cinematografica. 

Non facciamo questione. & 
chiaro, di attualitd stretta, ma 
soprattutto di eontemporaneita. 
Non conosciamo una societa, 
per esempio. dove il tema par-
tigiano sia piu conlemporaneo 
che a Cuba. Vha dimostrato un 
film come Manuela, dove il gio-
vane regista al suo inizio si e 
buttato a testa bassa sul suo 
soggetto. penelrandoci dentro 
con rapidita e violenza. come 
vuole lo spirito d'oggi. scon-
volgendo ogni schema e nel 
contempo rimanendo fedele al-
Vessenza dei fatti di ieri. Nel 
cinema cubano una linea del 
genere era presente dai primi 
film, m Rcalengo 18. per esem
pio, su un episodio delta lotta 
di classe negli anni trenla. nel
le Storie della rivoluzione, che 
oggi potrebbero essere rifatte 
m modo altrettanto autenlico 
ma assai piii vigoroso. e nella 
maggior parte dei documentari 
di ieri e di oggi. 

Poi e subenlrato — come pos-
siamo dire? — lo studio del ne
mico. I'analisi delle contraddi-
zioni col passato, Vesame delle 
responsabdita, della mitologia 
e delle sopravvivenze borghesi. 
Tulle cose legittime e sacrosan-
te, s'inlende, tutte cose non tra-
scurabili. Ma. per parlare del
la donna, quale immagine di 
lei vien fuori della maggwran-
za det film cubani realuzali ne
gli ultimi anni? Non c'e via di 
mezzo: o la donna del passato. 
imbevula di caltolicesimo e di 
moralismo asfissiante. oppure la 
donna tulta d'un pezzo, tuxta 
moderna. lulta nvoluzionaria. e 
naturalmeme nessun uomo ac-
canto a lei che possa reggerc 
alia sua perfezione. Perche non 
vedere in modo pm dialetltco, 
e con maggiore coraggio anche 
autocritico, il rapporto tra luno 
e I'altro sesso. sullo sfondo d'un 
lavoro che non nmanga. pero, 
lelteralmenie « suUo sfondo », 
come nella maggioranza det ca
st, ma intervenga — come del 
resto accade nella realta — 
quale condizione spesso deter-
minante? 

II cinema cubano deve osare 
di piu. Non esistono preclusio-
m sostamiali; nella realta ne 
esistono certo meno di quelle 
che i cineasli pongono a se sies-
si. Qualche volta si ha la sen-
sazione che prejeriscano anda
re sul sicuro. Invece noi siamo 
coTjpmti che essi valgano mot
to di piu di quanta essi per 
primi non credano. 

Ugo Casiraghi 

PARIGI — Grande serata di gala, marled!, al c Lido > di Parigi, 
per la prima dello spettacolo « Pourquoi pas? >: tra I present! 
Maurice Chevalier, Shirley Mac Laine e Geraldine Chaplin. 
Protagonista la nuova stella Nelida, qui fotografala al termine 
di un numero 

« Disneyland »: nuova 
serie in TV a Natale 
La televisione ricordera il 

c mago ^ dei cartoni animati. 
Walt Disney, scomparso nei 
giorni scorsi. con l'ultima se
rie di Disneyland da Iui pro-
dotta e acquistata dalla RAI. 
II primo numero della serie. Le 
disavventure di Paperino. an-
dra in onda la sera di Natale. 
sul secondo programma alle 
ore 21,15. 

La nuova serie. prodotta da 
Disney solo alcuni mesi fa, e 

introdotta come di consueto dal-
lo stesso Disney. Per rendere 
un omaggio al creatore di tan-
ti personaggi, tutte le sequenze 
che lo vedono «in campo * so
no state lasciate: cosi i tele-
spettatori potranno sentire la 
sua voce e rivedere il loro vec-
chio amico che. negli ultimi 
trenta anni. ha raccontato al 
mondo le favole di Topolino. di 
Paperino. di Bambi 

£ in vendita nelle librerle il n. 5l6 di 

Critica 
marxista 

Emilio Serezri. Antifaaclsmo democrazia aocialismo nella 
rivoluzione italiana: analisi strutturale e metodologia atorica 
NUde Jottl, H nostro incontro con 1 eattolid sul priocipi-base 
della Costituzione 
Luciano Barca, Per lo sviluppo deU'analM teorlca su capita-
lismo monopolistic© di 8tato 
Giorgio Amendola. La classe operaia nel rentennio repubbll-
cano 
Acostlno NoTdla, I/unita e l'autonomia del slndacato: lotte 
esperienze e problemi 
Roarer* Speao, Dinamica delle coagulate salariall prima e 
dopo la Repubblica 
Alro Foatanl. Dimenslonl aspettl ed effettl del xnovimento 
migratorio dai 1946 al 1965 
Eaao Madfca, Edoardo Perna. Pubblicl poteri e autonomic 
nella traaformazione democratica dello Stato 
Uf» SpagnoU. Cause e rimedl della crisi del Parlamento 
A U • • w i r e De Feo, La legislaztone agraria (1946-1966) 
« • La Torre, L'Autonomia akfllana nel .ventennale dello 
Statute 
Giorgio Binl. La scuola italiana tra il vecchio e il nuovo 

R*$iegne 
Giuseppe PresUptoo, La revisione speculativa. del marxismo 
e le ultlme ricerche sul Croce; Eztxo Santarelli. L'interpreta-
zkme del fasclsmo nenitalia posUasdsta; Mario Quattrucci, 
Un seminario sulla rivoluzione antifascista; Francesco Lo-
perfido. II Congresoo dl «Italia nostra* dopo Agrigento e 
dopo 1'alluvKme 
Libri ricevutl 

Abbonatevi per il 1967 
In omaggio. 
una grande litografia a colori, 
tratta da un'opera inedita 
di Giacomo Manxu 

Abh^nmmenti L. 4000 - versmmenti snl ccp. 1143461 
• emm mssegnm • vmglim fifU indirixxmti m: 
S. G. R. A. - Vim dtlU Z*c*tettt. 30 - Rem* 

si tramuta in lazzo 
Pregi e limiti dello spettacolo, nella co-
lorita messa in scena della Compagnia 

De Lullo-Falk-Valli-Albani 

Dal Festival veneziano della 
prosa. dove fu data agli inizi 
dell'ottobre scorso, passando 
per Milano e, brevemente. per 
Prato. La Calandria e appro-
data a Roma. aH"Eliseo: corn-
media festosa e disincantata, 
uscita dalla penna di Bernardo 
Dovizi da Bibbiena, che era 
diplomatico e politico insigne, 
uomo di Chiesa e di mondo, 
conversatore faceto. ridente e 
teorico del riso, secondo ce lo 
dipingono testimoni autorevoli 
dell'epoca, come il Castiglione 
e il Machiavelli. 

La Calandria fu rappresenta-
ta nel febbraio del 1513, in Ur-
bino. poco prima che il Do 
vizi contribuisse potentemente 
— morto Giulio II — all'ele 
zione di Giovanni De" Medici 
a papa, col nome di Leone X, 
e ne fosse tosto ricompensato 
con la porpora cardinalizia. 
Ceito, protetti da quel santo 
colore. Giorgio De Lullo. e i 
suoi compagni d'un sodalizio 
che dura ormai da tredici sta 
gioni. « ci danno dentro ». come 
si suoi dire: tutti gli effetti co-
mici possibili sono cavati dai 
testo. che molti realmente ne 
suggerisce: e i poehi moment} 
di riflessione. se non di me-
lanconia. vengono piegati an-
ch'essi nella guisa di una smor-
fia ribalda. 

La trama. plautina e boc-
caccesca. s'intesse attorno a 
due gemelli. Lidio e Santilla, 
che. l"uno credendo morto 1'al-
tra, vivono in Roma ciascuno 
col proprio servo. Santilla. per 
sfuggire ai pericoli che puo 
correre una ragazza sola, ama 
vestirsi da giovanetto: Lidio. 
divenuto 1'amante d'una in-
fiammata Fulvia. le va in casa 
camuffato da donna. E accade 
cosi che il balordo Calandro, 
marito di Fulvia. s'invaghisca 
di Lidio. Poiche questi. nel frat-
tempo. si e raffreddato un tan-
tino verso Fulvia. ella mette 
di mezzo, oltre la propria fan-
tesca Samia, il negromante 
Ruffo: costoro. cercando Lidio. 
s'imbattono in Santilla abbi-
gliata da maschio. e la scam-
biano per il fratello. Di qui un 
doppio. intrecciato gioco di e-
quivoci. del quale e ordinatore 
e commentatore soprattutto il 
servo Fessenio, e che si sbro-
gliera alia fine con il previsto 
riconoscimento tra i due fra 
telli, mentre Calandro rimarra 
due volte burlato: per non es-
ser riuscito a tradire sua mo-
glie. e per non esser pervenuto 
a dimostrare il tradimento di 
lei (in buon punto. durante 
I'ultimo convegno con Fulvia. 
Santilla ha sostituito la sua 
innocente femminilita alia vi-
rilita mascherata di Lidio). 

Su quell'apparente mutarsi di 
un sesso nell'altro. 1'autore in-
siste con allegra spregiudicatez 
za. per tutto il corso dell'azio-
ne: anche Fulvia la vedremo 
indossare panni maschili per 
andare dietro a Lidio. E il ser
vo Fannio convincera il mago 
Ruffo che la sua padroncina 
Santilla e un ermafrodito. Ai 
nostri giorni. sottolineando 
troppo siffatti elementi. c'e il 
rischio di cambiar segno anche 
alia commedia: che. nella so-
stanza. e tutta una simpatica 
esaltazione dell'amore carnale. 
con accenti inconsueti di com-
prensione per lo stato di sud-
ditanza delle donne nella so 
cicta (scappando di casa sotto 
mentite spoglie. Fulvia dira: 
c ... Se quella era timida ser-
\itii. questa e generosa liber
ta >: e cnnrludera con una sen 
tenza quasi machiavellica: « e 
meglin fare e pentirsi che starsi 
e pentirsi »). 

Ci6 che la regia di De Lullo 

pone piu in rilievo e comun-
que il ritmo esterno della vi-
cenda. agevolato da qualche 
taglio e da qualche spostamen 
to di scene, ma anche dalla 
noncuranza. diremmo. con la 
quale e sbrigato quel po' di 
tontrocanto intellettuale e mo 
rale, che pure impedisce alia 
Calandria di risolversi in far 
sa e niente piu. Cosi la pre 
ponderante caratterizzazione 
mimica, gestuale dei personag 
gi. se da un lato scioglic quan-
to di troppo concettoso. e in 
defimtiva letterario, vi e nel 
la pagina scritta, dall'altro mi
naccia di degradare in lazzo e 
sberleffo un riso che e soprat
tutto fatto di parole. 

In questi limiti, e con que
ste riserve, sono da ammirare 
lo spettacolo nel suo insieme 
e i singoli attori. Giorgio De 
Lullo dice con eleganza il pro 
logo: Romolo Valli e un Ca
landro gaglioffo e abietto a 
dovere; Rossella Falk una Ful
via vigorosamente assatanata*. 
Marzio Margine e Ottavia Pic
colo sono, rispettivamente con 
agilita e con grazia, Lidio e 
Santilla. Incisiva presenza han 
no Elsa Albani, Salvatore Pun-
tillo e specialmente Ugo Maria 
Morosi, nelle figure dei servi. 
Carlo Giuffre fa di Ruffo una 
godibile macchietta napoletana. 
alia maniera di Eduardo (gia. 
ma Valli, in qualche tratto. so-
miglia a Peppino). Sono da ri 
cordare ancora Patrizia De 
Clara, Giorgio Trestini. Bruno 
Cirino. I costumi — una sorta 
di scala cromatica. in funzione 
psicologica — e la solida. clas-
sica scena in grigio sono di 
Pier Luigi Pizzi. Pubblico di-
vertito e plaudente, varie chia-
mate. Si replica. 

Aggeo Savioli 

PARLA 
CON LA 
MAMMA 

nai \!/ 
controcanale 

PARIGI - Brigitte Bardot 
(nella foto) instr.llera un altro 
telefono nel suo appartamen-
to, e il numero sara segreto a 
tutti eccetto che alia madre. 
Questa infalti, lamentando di 
non poter mai parlare alia fi-
glia perche il telefono era 
sempre occupato, e riuscita a 
otlenere un numero esclusivo 
per se 

Spiegazioni . ' 
sulla Cina 

Ormai giunto alle ultime bat-
tute (si concluderd la prossima 
settimana). il < aiallo » di Fran
cis Durbridge Melissa tnten-
sifica la suspense e i colpi di 
scena, anche se non lascia an
cora alcuno spiraglio per ipo-
tesi valide. Jl pubblico. credia
mo numeroso. che ormai lo se
gue di settimana in settimana 
sara cosi preso nella trama da 
trascurarne i difetti: che. tut-
tavia. a noi continuano ad ap-
parire parecchi. Melissa c un 
* giallo* misto, potremmo dire: 
per meld c basato sul lento 
dipanarsi delle indagini attor
no a un delitto: e basato, cioc. 
soprattutto sulla raccolta di fat 
ti, sulla penetrazione dei per
sonaggi e delle loro psicologie. 
sul ragionamento. insomma. 
Per Valtra metd e basato sul-
Vazione. sulle scene madri. sul
le improvvise e brusdie svolte 
della vicenda. 

L'equilibria tra i due elementi 
non riesce sempre a stabilirsi 
nell'economia del racconto: 
mentre il telespettatore c por-
tato verso Vesame dei fatti che 
ha a disposizione, ecco che 
nuovi avvenimenti venqono a 
disfrarlo e n confonderlo Pun 
essere un sistema per rendere 
il « giallo * piii « gialla »: ma. 
nella realta. questo fmisce per 
turbare il ritmo del tpleroman-
zo, per rendernc lo srolnb*'»-
to framnientario e un po' asmn-
tico. Secondo noi. la re
gia avrebbe doruto cercare 
di individuare un ritmo e di 
mantenerla. soprattutto otte-
nendo dagli attori uno stile di 
recitazione unitario e adatto a 
ralnrizzare di piii la parte ra 
gionata e a smorzare le scene 
ad effetto. 11 regista D'Anza 
non ha perseguito qupsti scopi. 
ci spmbra: in realta Melissa 
procede a scene staccate. con 
lunghi momenti di tentezza che 
si allemano a brani precipitn-
si. D'altra parte, la recitazio
ne degli attori e mnlto dise-
guale: nelle scene madri e trop
po caricata. melodrammatica. 
esagitata (si ricordino. nella 
puntata di ieri sera, I'alterco 
tra Brazzi e la Bnni o 1'irru-
zione finale di Tieri nella stan
za del commissario): nelle al-
tre appare. all'opposto. grigia 

e distratta (si ricordi la scena 
nella quale il commissario ac-
certa die Guy Foster non pud 
essere stato I'aggressore di Jo
yce Dean). In generate, poi, gli 
attori caratterizzano i loro per
sonaggi e t rispettivi stati d'a-
nimo con scoperta ingenuitd 
(pensiamo al primo piano di 
Volpi, anche troppo tnarcafa-
mente addolorato per le dimis-
.siom' della segretaria). mentre 
Turi Ferro. solo tra tutti, ap
pare modesto e umano. Comun-
que, ormai, importa solo sa-
pere chi d J'assnssino: e lo sa-
premo mercoledi prossimo. 

Sid primo canale Almnnucco 
si e aperto con la puntata con-
clusiva della breve storia della 
Cina modprna, curata da Ser
gio BoreNi e Amleto Fattori. 
Nell'introdurla, Nando Gazzolo 
ha dichiarato testualmente. con 
evidente immodestia: « stasera 
vi spieghiamo le cause del con
trast tra Cina e URSS*. Ab
biamo atteso a bocca aperta la 
rivelazionc: ma. francamente, 
dalla puntata abbiamo ricavato 
ben poco. 

L'unica ipotesi chiara si ba-
sava sulla esistenza di una 
componente TiazionalisltVa nel
la politico cine.se: rna. marican-
do una autentica annlisi die la 
sostenesse e, in particolare, 
mancando qualsiasi cenno al 
ruolo fondamentale dell'impe-
rialismo americano in Asia, 
questa stessa ipotesi c scaduta 
nl ruolo di gratuita affermazia-
ne. In compenso, puntando de-
cisamente ed esclusivamente 
sui ravporti mtcrnazionali del
ta Repubblica popolare eniese, 
gli autori del documentarin han
no trascurato del tutto una sia 
pur fuggevole esposizione delle 
vicendc interne e delle conqui-
ste di quel Paese durante vvn-
t'anni circa di regime .sociali
sm. Di pin, essi non ci tian 
no risparmiato le consuete pun-
fate propagandistiche. alcune 
delle quali (come quella che 
pretendera di attribuire a Sta
lin la responsabilita del mac-
cartismo!) apparivann decisa-
menie assurde. e oltre. come 
quella che attribu'wa Vorigine 
della guerra nel Vietnam alia 
« inten2ione di estendere il re
gime comunista al sud », apva-
rivano semplicemente reroo-
puo.se. 

le prime 

Ira Furstenberg 
non interpreter^ 

il film 
di Hossein 

PARIGI. 21. 
L'attore-regista Robert Hossein 

dovra girare il suo film dai titolo 
Ho ucciso Rasputin, senza la par-
tecipazione di Ira Furstenberjj. 
che doveva interpretare il per-
sonaggio della pnncipessa Yussu-
pova. Ira Furstenberg ha infatti 
annunciato di a\ere nnunciato 
alia parte, per motivi di ordine 
contrattuale. avendo il produttore 
Dino De Laurentiis deciso di an
ticipate l'inizio della lavorazkme 
di Capriccio itabano. il film di 
cui Mauro Bolognim sara il re 
gista. 

Dopo aver partecipato alia la-
vorarone di Capn'ceio italiano. 
Ira Furstenberg tomera a Pa-
ngi per far parte del < cast» 
di Chaudx les secrets, di Chri-
stian-Jaque. 

« Ottobre » al 
Circolo Chaplin 
Questa sera 22 dicembre. alle 

ore 21J0. nel Teatro della Casa 
intemazjonale dello studente 
(viale ministero degli Esten O. 
sara pre'entato dai Circolo di 
cukura cinematografica «Char
lie Cbaplm» Ottobre di S M. 
Ei«ens:e-n. Quota di abbonamen-
to: L. 2 000. 

Musica 

Dixon - Delli Ponti 
alPAuditorio 

Fu scritta nel 1«96 — e rima-
se incompiuta per la morte del 
suo autore — la Nona Sinfoma 
in re minore di Anton Bruckner. 
ma solo ieri e giunta per la pri
ma volta al pubblico romano — a 
70 anni di distanza! — per meri-
to del direttore americano Dean 
Dixon che l'ha inclusa nel pro
gramma del suo concerto. E se 
quella anno'.azione — settant'an-
m dopo — testimonia di quanto 
si sia indietro in Italia nella co-
nasccn/a di certi autori anche 
non contemporanei — e al nome 
di Bruckner fa immediatamen-
te riscontro quello di Mahler — 
il fatto che la Snfonia bruckne-
riaiia sia stata im messa nel 
programma • di im concerto fe-
ria'.e — e quiiidi con IMI pubbli
co assai meno namero^o di quan-
to sarebbe stato desiderabile — 
non testimonia a favore di chi 
elaborando il cartellone non ha 
saputo scegliere per questa ri-
tardatissima ma importante « pri
ma > in "occasione piu acconcia 
o tradizionalmente piu affolla-
ta. E' accaduto. insomma che 
questa Nona Sinfonia — ciuesta 
specie di « summa > dell'arte di 
Bruckner e quindi an<x>r piu del
le precedenti imiwrtante jx?r 
comprendere non solo il suo au
tore ma. quel che piu conta. la 
sua pos i zione nel com pies so pe-
riodo di stona a cavallo dei due 
secoli — sia stata eseguita per 
troppo poehi intimi. anziche per 
i moitissimi che avrebbero volu-
to e dovuto ascoltarla. 

Tanto piu deludente questa 
mancanza del pubblico delle 
grandi occaskmi in quanto Dean 
Dixon, pur nei limiti di una let-
tura un po* troppo castamente 
accademica. ha da to della pagi
na bmckneriana i«a esecuz.one 
di tutto rispetto. Come I prescn-
ti hanno compreso decretando un 
grande successo al direttore 
americano. II quale m preceden-
za s\e\a diretto con estrema 
puntualita VOureriure dai Car-
nerole romano di Berlioz ed 
aveva accompagnato il pianista 
Ma no Delh Ponti nel Concerto 
n. 4 per piano e orchestra di 
Rachmaninoff: una pagxia non 
certo trascetxkntale ma che ha 
permesso a Delli Ponti di met-
tere in evidenza le sue del re
sto note ottime doti. Ed anche 
per Delli Ponti non e mancato 
i'applaiiso. 

g. c. 

Cinema 

The Eddie 
Chapman Story 
Mentre lex scas.sinatore spia. 

oggi commerciante 'ii mobih di 
antiquanato inglese. Eddie 

Chapman trascorre un penodo 
di vacanze a Roma miziate in 
Grecia :n un aniico castello del-
l'lsola Famese. il film sulla 
sua vita, censumata qualche an 
no durante la seconda guerra 
mond'ale nei panni di iwia su-
perspia. areola o;Jgi a colon 
.sugli schenni lomani diretta dai 
regista bondiano. Terence Young. 

I-ii p-ima lmprcssione sul film. 
che segue pe<le.->tremente le vi-
cissitud'ini de! Chapman (dalla 
sua attivita di scassinatore al 
p!a.>tico al penodo carcerano. 
e agli o-dini. come spia del ser-
vi/.io segre'o. del Fuhrer e di 
Sua Mae.-,ta la Reg na d'lnghil-
terra) con uno stile cinemato-
grafico che sa d'antiquariaio. e 
the Terence Yo'mg abb a fatto 
proprio una scelta niente affatto 
congeniale al suo moJo di far 
del cinema gastrononuco. Innanzi 
tutto. la personalita di Chapman 
finisee per avommliare molto a 
quella del R ngo di Tessan. nei 
senso che la superapia si defini-
sce un uomo « realistico >. attac-
cato al denaro come !a perla 
allo<trica, e che fmisce per par-
teggiare sempre p-*r chi \ince 
la auerra. 

Ma. tralascando queste compo-
nenti insuperabili. si avverte be-
nissimo come Youn? abbia cer-
cato di afTrontare un genere a 
lui nuovo anche con uno stile 
duerso. c.oe piii cnflessivo* e 
compassato: ne e nata una confe-
z.one monotona fino alio spasimo 
(per colpa anche dell'adattatore 
Rene Hardy) per la semplice ra-
g.one che la \:ta di Edde Chap
man non con: tone proprio nalla 
di tra\o'.gen'e che possa stimo-
lare della suspense. Era neces 
sana una regia. quindi. che 
o esprimesse m modo gemale 
e oommcente la semplicifd na-
turale della storia o ne ri 
creai>se m senv) avventuroso il 
clima. II film, al contrano. e let-
tera'.mente la banale ilIustraz.o-
ne di una storia t banale ». Tra 
gli attori, il migliore ci e parso 
Yul Bryrmer; Christopher Plum 
mer e del tutto nesp-essno sui-
lo schermo nella parte di Eddie 
Chapman. 
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programmi 
TELEVISIONE V 

IELESCUOLA 
IL TUO DOMANI. Inloimuziuni e suggeruueiiii ai giovani 
TELEGIORNALE del pomenggio 
LA TV DEI RAGAZZI: c Teleset ». cinegiornale dei ragazzi 
NON E' MAI TROPPO TARDI. Lezione natahzia (1. e 2.) 
QUATTROSTAGIONI. Settimanale dei produttori agricoli 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnaie orario - Mes-
saggio natalizio di Paolo VI - Arcobaleno . Previsioni del 
tempo 
TELEGIORNALE della sera • Carosello 
IL SIGNORE HA SUONATO? Spettacolo musicale con tin 
rico Simonetti e Isabella Btagini Kegia di Carta Ragionien 
IL PONTE SULL'ASIA: « Dove passano le cicogne ^ 
INCONTRO CON MARIA PARIS E MARIO ABBATE 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2* 
SEGNALE ORARIO TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 
ZOOM. Settimanale di attualita cullurale 
IL GENERALE CAMILLO (racconto sceneggiato) 

RADIO 
NAZIONALE 

G.orna.e ra.l.o. 7. 8, 10, 12. 13, 
15, 17, 20. 23; 6,35: Corso di 
lingua francese; 7: Almanacco, 
Musiche del mattino. Serie 
d'oro '61 66. Ieri in Parlamento: 
8,30: 11 nostro buongiorno: 8,45: 
Musiche tzigane; 9: Motivi da 
operette e commedie musicali; 
9,15: La storia entra in cucina; 
9^0: Fogh dalbum: 9.35: Di-
\ertimento per orchestra; 9,55: 
Vi parla un medico; 10,05: An-
tologia openstica; 10,30: L'An-
tenna; 11: Canzoni. canzoni; 
11,25: Una poesia per voi; 
11,45: Canzoni alia moda; 12,05: 
Gh amici delle 12: 12,20: Ar-
lecchmo; 13.15: Carillon; 13.18: 
Punto e virgola; 13^0: Appun-
tamento con Modugno: 13,55: 
Giorno per giorno; 14: Trasmis-
sioni regional!; 15,10: Canzoni 
nuove. 15,30: I nostn success!; 
15,45: Complesso Castellina • 
Pasi; 16: Programma per i ra
gazzi; 16,30: II topo in discote 
ca- 17,10: Vi piace il jazz?; 
17,35: Radiotelefortuna 1967; 
17^8: Orchestra di Percy Faith; 
18: La comunita umana: 18,10: 
Gallena del melodramma; 
18,45: Sui nostn mercati; 18^0: 
Ribalta doltreoceano: 19^0: 
Italia che lavora; 19^0: Motivi 
in giostra. 20: In collegamento 
con la Radio Vaticana: Mes-
saggio Natalazio di Paolo VI; 
20,35: Applausi •»... 20.40: Can
zoni nuove: 21,20: Concerto 
del pianista Wilhelm Backhaus; 
22.05: Musica da ballo 

SECONDO 
Giornale radio: 7,30, 8,30, 

9^0, 10^0. 11^0, 12,15. 13^0, 
14^0, 15^0. 16^0. 17,30, 18^0. 
19^0, 21^0, 22^0; 6,35: Diver
timento musicale: 7,15: L'hobby 

del giorno; 7,18: Di\ertimento 
musicale. 8,35: Buon viaggio; 
8,40: Folco Quihci; 8,45: Canta 
Ornella Vanoni; 9: Donne di 
ieri e di oggi; 9,10: Peter Nero 
al pianoforte; 9,20: Due voci, 
due still: 9,35: II mondo di iei; 
9,40: Canzoni nuove; 9,55: Buo-
numore in musica; 10,07: Con
versazione; 10,15: II bnllante; 
10,20: Complesso I Fratelhni; 
10,35: Radiotelefortuna 1967; 
10,38: Voci. interviste e perso
naggi; 11,35: Un motivo con 
dedica: 11,40: Per sola orche 
stra; 11,50: Il libro piu bello 
del mondo; 12: Itinerano ro-
mantico- 12,20: Trasmissioni re 
gionali; 13: L'Appuntamento 
delle 13; 13.45: La chia\e del 
successo: 13,50: II disco del 
giorno; 14: Scala Reale; 14,05: 
Voci alia nballa. 14.45: No\iti 
discografiche; 15: Canzoni nuo 
\ e : 15.15: Ruote e moton: 15,35: 
Concerto in miniatura; 16: Rap-
sodia; 16̂ 35: Tre mmuti per te; 
16^8: Piccola fantasia mu«i-
cale: 17: Complessi morierni; 
17^5: Non tutto ma di tutto: 
17,45: « II circolo Pickwick »; 
18,10: Dora Mu^umeci al pia
noforte. 18,2S: Sui noMn mer
cati; 18.35: Clas=e Unica; 18^0: 
I vo*;tri preferiti; 19^0: Punto 
e virgola: 20: Ciak: 21: Novita 
discografiche tede«che. 21.40: 
Incontro con I'opera. 

TERZO 
18J0: Musiche di M. Ha>dn; 

18,45: Pagina aperta; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 20,30: 
Rivista delle mnste; 20,40: Mu
siche di G. B Bassam: 21: 
II giornale del Tcrzo; 21,25: Mi
riam Makeba; 22,15: Panorami 
sdentifici; 22,45: La musica 
oggi. 

BRftCCIO DI FERRO di lorn Sims e B. Zaboly 
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