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LIBERTA PER 
I FESTIVAL 

DEL CINEMA 
Impressionante elenco di interventi censori nel-
I'autonomia delle mostre internazionali che si 

svolgono in italia — Proposte per Venezia 

Una ferma denuncia delle 
gravi interferenze censorie 
neU'autonomia e nella liberta 
dej Festival e nelle rassegne 
cinematografiche, a carattere 
internazionale, che si svolgono 
in Italia, e espressa in un docu
mento della Federazione ita-
liana dei circoli del cinema. 
c In diverse occasioni, que-
st'anno — esso dice — le mo
stre cinematografiche italiane 
hanno sofferto di gravj limi-
tazioni alia liberta d'informa-
zione e comunicazione >: ed 
elenca una serie di casi parti-
colarmente clamorosi: 

e n * ' Festival dei popoli " 
(Firenze) non e stato messo 
in grado di proiettare in pub-
blico l'annunciato Le del la 

Sara un 
bersaglio 
vivente 

PARIGI — Maria Grazia 
Buccella (nella foto) e stata 
seel t a dal regista Christian-
Jaque per un ruolo nel film 
c Chauds les secrets », accanto 
a Claude Geret ed Ira Fur-
sfenberg. L'attrlce llallana ha 
gift « girato » sotto la dlrezlo
ne di Chrlstian-Jaque in « Les 
gentleman de cocodyss >, in 
cui Interpretava il ruolo di 
una fidanzata esaltata che rin-
correva Jean Marais, minac-
ciandolo con una pistola. 

In m Chauds les secrets > la 
Buccella sara il bersaglio vi
vente di un lanciatore di col 
telll. 

terre di Joris Ivens; alia Mo-
stra internazionale del nuovo 
cinema (Pesaro) 6 stata inter-
detta al pubblico la visione del 
film americano Echoes of si
lence di Peter Fmanuel Gold 
man: identieo provvedimento 
ha colpito i film svedesi 491 di 
Vilgot Sjoman e Amore 65 di 
Bo Widerberg, che figuravano 
nel programma della Mostra 
internazionale del cinema libe-
ro CPorretta Terme): in se-
guito ad interferenze e pres-
sioni di vario genere, la Mo 
stra internazionale d'arte cine-
matografica di Venezia ha ri-
servato ai soli giornalisti la 
proiezione di Giochi di notte di 
Mai Z°tterling: infine. recen-
temente. al Festival internazio
nale doi film stilla Resistenza 
(Cuneol non solo La guerre 
est finie di Alain Resnais r> 
stato presentato in edizione 
mtitilnta dalla censura. ma la 
giuria, sempre a causa degli 
interventi censori. non ha po-
tuto assegnare il premio prin-
cipale in palio ». 

« Da questi episodi balza evi 
dente — prosegue il documen
to — che le mostre cinemato
grafiche. nonostante il loro ca
rattere strettamente culturale 
ed artistico. nella stragrande 
maggioranza dei casi rimango-
no soggette alia disciplina cen-
soria conctrnente gli spettacoli 
a impronta commerciale. Ne 
deriva uno stato di precarieta 
che. mentre consenfe e auto 
rizza interventi che ledono 
I'aufonomia delle mostre. in 
praticn impedi^ce che le mo
stre stesse divongano strumen-
ti di cultura alia pari di altre 
strutture quali le biblioteche. 
le gallerie d'arte figurativa. le 
pinacoteche. ecc. 

« La Federazione italiana dei 
circoli del cinema, rawisando 
nelle manifestazioni delle mo
stre cinematografiche italiane 
un valido apporto alia cono-
scenza e alia diffusione della 
cultura cinematografica. ri-
chiama 1'attenzione sulla neces
sity che alle varie mostre. di 
cui lo Stato gia riconosce l'uti-
lita pubhlica, si estenda la 
stessa franchigia censoria da 
un trentennio in vigore Der la 
Mostra di Venezia. onde sia 
garantito il nieno conseguimen-
to dei fini che i festival si pro-
pongono di raggiungere. 

«Tnfine. auspicando che la 
Mostra di Venezia sia posta al 
piii presto in condizione di av-
viare i nreparativi della pros-
sima edizione e che lo statuto 
della Btennale venea sottopo-
sto a riforma. la FICC fa voti 
affinche alia presidenza della 
Riennale sia chiamata una 
chiara personnlita della cultu
ra. capace di salvaguardare 
I'indipendenza deH"importante 
istifuzione culturale. Demanda. 
inoltre. ai suoi rappresentanti 
in seno alia Commtssione cen-
trale per la cinematoerafia il 
compito di sollecitare il dibatti-
to attomo ai problemi qui sol-
levati e invita le associa/ioni 
di categoria a rendersi inter
pret! di una esigenza connessa 
alia difesa del buon cinema e 
all'accrescimento delle cono-
scenze in un campo contrasse-
gnato da una informazione 
tendenzialmente uniforme e 
scarsa *. 

Ieri a Cinecitta 

Ferreri ha cominciato 
agirare «L'harem» 

Nei tealri di Cinecitta si sono 
iniziate ieri le riprese del film 
di Marco Ferreri L'harem. che ha 
come protagonists Carrol Baker. 
Tra gli interpreti principal! sono 
Gastone Moschin nella parte di 
un industriale. ramericano John 
Philip Law die rappresenta un 
inconsueto personaggio denomina-
to < Mister X >. Renato Salvaton 
che sara un giovane awocato ag-

Lo sesta moglie 
di Rooney 

chiede il divorzio 
LOS ANGELES. 28. 

La sesta moghe di Mickey Roo
ney. Margaret, ha chiesto i] di-
vorzio daH'attore che aveva spo-
sato appena 3 mesi fa. La donna 
ha accusato Rooney. di averle m-
flitto «gravi sofferenze fisiche e 
mentali >. e. per di piu, di averla 
tenuta oompletamente aU'oscuro 
suU'amministrazione delle sue 
ricchezze, I due companranno 
per la prima volta davanti al 
giudice il 6 gennajo. Margaret 
e Mickey Rooney. ambedue di 
43 anm. si erano sposati a Las 
Vegas in settembre. e si erano 
separati il 20 dicembre, Lo scor-
so gennajo. come e noto. la 
quinta moglie di Rooney. Barba 
ra Ann Thomason. era stata uo 
cisa da un giovane attore jiigo-
aUvo, che poi si era suicidato. 

ganciato al mondo degli affari, 
laustnaco Bill Berger nei ruolo 
di un inquieto commerciante che 
va a cercare fortuna tn Africa e 
il franeese Michel Le Royer che 
appanra nell'cccentrico personag
gio di un disegnatore di arreda-
mento. 

c L'harem > d un film sulla con
dizione della donna — ha detto 
Ferreri — e il titolo vuole ap-
punto indicare che nonostante la 
esaltazione che si e fatta del 
ruolo di casahnga ed anche con 
1 ammissione della donna a vane 
professioni ed attivita e alia ca-
nca pubblica. fmo a compiti di 
rcttivi. non si ammeite che esi-
sta per la donna un bisogno piu 
alto di quello dell'amore: sostan-
zialmente il suo sviluppo e stato 
bloccato al Iivello ftsiotogico La 
protagonista dei film non e una 
suffragetta ne una fcmmmista: 
d una donna del nostra tempo, che 
esercita una professione. vive ad 
un alto Inello di benessere. e una 
donna moito bella. intelhgente, 
elegante- II film non e una corn-
media di costume tn chiave sa-
tinca. caricaturale o d'altro ge
nere. La vicenda che ha per per 
sonaggi principal! una donna e 
cinque uomini affronta un proble-
ma esi^tenziale. Puo anche darsi 
— ha concluso Marco Ferren — 
che in certi moment! faccia ride-
re: sappiamo tutti che davanti 
alia provocazione susatata dalla 
rappresentazione dt fatti che ci 
toccano nel vho. ia nsata c una 
reazione naturale. un supcramen. 
to di certi complcssi di colpa >. 

Chiassata 
di Mauriac 
in teatro 

PARIGI. 28. 
Francois Mauriac e stato ieri sera protagonista di un breve 

ma clamoroso incidente durante lo spettacolo nel principale 
music-hall parigino, l'« Olympia >. Mauriac aveva gia polariz-
zato ratten/ione di numerosi fotografi present! quandn. assiume 
ad un altro accademico di Francia. Armand Salacrou. era ina 
spettatamente giunto nella sala affollatissima per il recital 
di Salvatore Adamo. il giovane cantante di origine siciliana la 
cui carriera. cominciata in Belgio. ha rapidamente assunto un 
carattere internazionale. % 

L'incidente e avvenuto poco prima dell'entrata in scena 
di Adamo. Mauriac. il quale e notoriamente un fervente so-
stenitore di De Gaulle, non ha trovato di suo gusto una parodia 
fatta da Suzanne Gabriello sulla campagna presidenziale con-
dotta lo scorso anno dal Capo dello Stato e. all'unisono con 
Salacrou, ha zittito la canzonettista gridandole di andarsene. 
H pubblico.' dal canto suo, ha immediatamente reagito accla-
mando Suzanne Gabriello e coprendo con i suoi applausi le 
grida dei due accademici. 

Salvatore Adamo, che ha cantato quindici canzoni, quattro 
delle quali inedite, ha ottenuto un trionfale successo di pub
blico. 

Alia fine dello spettacolo, come dimostra la foto che pub-
blichiamo. Mauriac si & vivamente congratulate con Adamo. 

discoteca 
Le 32 sonate 
di Beethoven 

Non e'e forse altro nmsicista 
della storia (salvo Chopin e 
Liszt) nella cui produzione il 
pianoforte ahbia svolto una 
funzione rnsi impnrtanle. anzi 
cosi essenziale, come in Beplho-
ven. E non sono laiiln, o alme-
no non sono sollanto i cinque 
poderosi concerti con orchestra 
che pongono il macslro di Bonn 
tra i mnssimi compositori piani-
stici, ma soprattutlo la rostru-
zione monolitica delle 32 sona
te per pianoforte «<>Ic>, che ba-
elerebbero da sole, se per av\en-
lura dovessero di colpo scompa-
rirp dal mondo tulle le altre sue 
opere, a Irslimoniare linegua-
gliabile Iivello d'arte e 1'allez-
za di pensiero di uno dei prola-
gonisli della cultura moderna. 

In effetli, la forma della so
nata per pianoforte aceompa-
cna Beethoven dalla prima gio-
\inezza (la Sonala n. I e del 
1795: Bcelhoven aveva venli-
cinque anni e fmo allora a\eva 
scrillo ben poco, e comunque 
nulla di partirolare rilievo) fi-
no alia piena malurila, per ar-
reslarsi solo nel 1822. cinque 
anni prima della tnorte del mil-
sicisla. da^anli alle snnorila 
nun\e e mi*lcrin*n introdolle 
con «li ullimi quarlelti per ar-
rhi. Oua*i rome un diario inti-
mo. le Snnate per pianoforte ri-
flellono passo passn I'evolurio-
ne del pensiero musicale bee-

Nove opere di 
De Filippo nei 
teotri sovielici 

BRLANSK. 28. 
A Briansk. nella Russia cen-

trale. e stata messa in scena 
la commedia di Eduardo De Fi
lippo Mia famigha. Lo spetta
colo sta riscuotendo un grande 
successo di pubblico. 

«La commedia di Eduardo 
De Fib'ppo ispira una nobile 
fede neli'umamta >. scrive il 
gioma locale Bnanski Raboci. 

Attualmente. sono rappresen-
tate nei teatri so\ietici ben no
ve opere del famoso commedio-
grafo italicno. 

Condonnoto 
Torre Nilsson 

BUENOS AIRES. 28. 
Leopold Torre NUsson. U piu 

noto dei registi argentini. e sta 
to condannato a sei mesi di pri-
gione con la condizionaie. sot-
to 1'accusa di aver pubblicato 
un bbro osceno. in collaborazio-
ne con altre due persone, anche 
esse condannat*. 

thoveniano, attraverso le ebpe-
rienze piii svariale e percorren-
do tullo I'arco di una persona
lita che senza requie andava in 
cerca cli nuovi orizzonli «onnri 
ed espressivi. I periodi di una 
certa lunghezza nei quali Bee
thoven non pose mano a com-
porro sonale sono solo due. e an-
ilarono rispellivamenle dal 1801 
al 1809 e dal 1810 al '14: in so-
stanza noi siarno, dunque. cli 
fronte alParco ininlerrotto di 
una produzione unilaria tale da 
giuslifieare la nostra tesi seenn-
do cui le sonale sono di per se 
sufficienli a delineare esattamen-
le l'evnhcrsi dell'arte beelho-
\eniana. 

U inter pretazione 
di Kempff 

Ora. se per un pianisla esi-
sle un compito da far tremare i 
polsi qucsio compilo e di in-
lerprelare e incidere integral-
menle Yopera omnia sonatisti-
ea di Lmlnig van Beethoven. 
Per quel die ci ri-ulla, finora 
gli interpreli che si erano ci-
mentali in questa ben ardtia 
impresa erano slali solo Back-
haus, (rieseking e Schnabel. Ail 
essi si e aggiiinlo ili recenlc 
Wilhelm Kempff. che ha inciso 
mile le Sonale in undiri micro-
solco ilistribuili ora dalla Den-
Ische Grammophon Ge«ell«chaft 
(e«lizione in catena) . I'oco piii 
che seitantenne, questo pianiMa 
ha dediratn tulla la vita all'in-
lerpretazione di Beethoven e 
dei romantiri. e si puo dire che 
e dawero uno dei porhi che 
possano oggi affronlare un com
pito come quello che egli ha 
svolto per la ca«a di>rnzra(ica 
tedesca. 

Kempff dimoslra in quesle 
inci«ioni di sapersi a;«ai bene 
adecuare spirilualmenle di vol
ta in volla al rlima « Sturm und 
Drang » delle sonate giovanili. 
a quello veemente e prrroman-
lico delle sonate di mezzo (co
me l> Appassionala ». la jplen-
dida «f Tempesta», o anenra 
l'« Aurora i>. senile tra il 1802 
e il 1801), (inn alle grandi co-
•trurioni sinfnnisliche della ma
lurila, come la comple««a e af-
fascinante <t Kammerklavier» 
op. 106 o il n. 32 in do minore 
(la famosa « centonndici «• seel-
la da Thomas Mann nel Dottor 
Faust addirittnra a simbolo di 
lulla una <t Wollanjrhanung n 
musicale). In«omma. nn'impre-
sa ardua si ma rholta con pie-
no succes«o. tanlo da farci pen-
sare che questa mint a registra-
zione si collochera validamenle 
accanto alle pnrhr gia esistenti 
come nn mnmcnln impnrtanle 
della recenlc storia del disco. 

g. nn. 

Al Teatro del I'Opera il 7 gennaio 

sara a 
Roma per «ll naso»? 

Eduardo curerd la 
regia; le scene so

no di Maccari 

Eduardo De Filippo e Mino 
Maccari, rispettivamente regi
sta e scenografo del Naso, 
I'opera di Dimitri Sciustakovic 
die andra in scena al Teatro 
dell'Opera il 7 gennaio prossi-
mo, si sono incontrati stama-
ni, sul palcoscenico del teatro, 
con alcuni giornalisti. La riu-
nione si e* svolta davanti a uno 
dei numerosi bozzetti creati da 
Maccari: quello che raffigura 
I'mterno di una redazione di 
giornale dove d protagonista 
dell'opera di Sciostakovic si 
reca per chiedere ai redattori 
di turno i collaborare con hit 
nella ricerca del suo naso. Nel-
I'indicare le figure dipinte. 
Maccari ha spiegato che, d'ac-
cordo con Eduardo, egli ha 
creduto di interpretare II Naso 
in chiave umoristica po'whe 
< non vi $ opera piii satirica 
— ha detto — di questa che 
Sciostakovic scrisse intorno al 
1928 e che fu rappresentata 
nel 1930 a Leninijrado senza 
essere compresa *. i\'on fu com-
presa nemmeno a Diisseldorf 
nel 1934, quando fu messa t» 
scena contemporaneamente al-
all'allestimenlo dt una serie di 
mostre sull'impressionismo, e 
soltanto a Firenze, in occasio-
ne della sua terza rappresen
tazione, tenuta durante il Mag-
gio Musicale del 1964, II Naso 
ottenne i meritati consensi. 

Ora, il 7 gennaio, I'opera 
sara riproposta al pubblico ro-
mano, nella stessa edizione fio-
rentina. risultato di « un anno 
intero di lavoro minuzioso 
compiuto sia da De Filippo. 
sia da Maccari», t quali. per 
dodici mesi. non hanno fatto 
che vedersi e parlare del Naso. 

Dopo avere ricordato che 
scene e costumi dell'opera si 
sono miracolosamente salvati 
durante le alluvioni di Firen
ze in quanto erano stati im-
ballati per essere spediti dal 
Teatro Comunale al Teatro del
l'Opera di Roma, regista e 
scenografo hanno affermato 
che I'opera di Sciostakovic e 
un € omaggio a Gogol», auto-
re della novella omonima. 

Maccari ha precisato che lo 
€ spirito graffiante > dello scrit-
tore e del musicista russi — 
quest'ultimo autore, egli stes-
so, del libretto — si sono ri-
velati congeniali alio spirito di 
tm napoletano e a quello di 
un toscano. 

«L'umorismo napoletano e 
quello toscano — ha spiegato 
De Filippo — pur apparendo 
diversi in superficie, sono so-
stanzialmente identici». 

Ai termine dell'incontro si £ 
appreso che Sciostakovic, il 
quale vive a Mosca dove in-
segna nel Conservatorio di 
Stato, ha telegrafato al so-
printendente Polmitessa che 
spera di poter venire a Roma 
per essere presente alia < pri
ma >, compatibilmente con le 
sue condizioni di salute (co
me e noto il compositore e* 
stato colpito, pochi mesi or so
no, da un serio attacco cardia-
co). II maestro Bruno Barto-
letti, il quale dirigera I'opera. 
ha detto di avere una portico-
lore sensibilita per la musica 
di Sciostakovic: egli stesso, in-
sieme con Roman Vlad pro
pose la messa in scena del 
Naso. tre anni fa, a Firenze. 

Tra gli interpreti principali 
saranno Jolanda Meneguzzer, 
Cesy BroggM. Renato Cesa-
ri, Maria Teresa Mandalari, 
Italo Tajo. 

Nella foto: Eduardo, Mino 
Maccari e il maestro Barto-
letti durante una pausa delle 
prove. 

Dina Merrill 

e Cliff Robertson 
si sono sposati 

WASHINGTON. 28. 
L'attrice americana Dina Mer

rill. che dopo 22 anni di matri-
monio ha divorziato pochi gior-
m fa dal marito. erede della ca-
sa industriale <Colgate>. ha spo-
sato l'attore Cliff Robertson, col 
quale ha spesso lavorato insieme. 
Hanno ambedue 41 anni. e anche 
Robertson e stato in precedenza 
sposato una volta. 

raai \!7 

Mosca 

Dibattito aperto 
sul nuovo Kutziev 

Ieri sposi 
il maestro Benzi 
e Jane Rhodes 

PARIGI. 28. 
Il direttore d'orchestra Ro

berto Benzi e la cantante 
Jane Rhodes si sono sposati 
ieri a Neuilly. nei sobborghi 
di Parigj. La cenmonia e sta 

ui ce<ebrata nella piu stretta 
intinuta. Roberto Benzi che e 
un ex «bambjK) prodigio >. 
(aveva d:eci anni quando di-

resse il suo primo concerto al 
Ia € Salle Pleyel >) ha attua! 
mente ventinove anni. Jane 
Rhodes, considerata uno dei 
miglion mezzosoprano del moa 
do. ha trentacinque anni. Ben
zi e la Rhodes si conobbero 
otto anni or sono, durante le 
prove di Carmen. 

Come «Ho vent'anni», 
anche «Pioggia di lu-
glio» e dedicate) alia 

vita dei giovani 

MOSCA. 28. 
II nuovo film di Marlen Kut

ziev, Pioggia di luglio, che era 
atteso con grande interesse, ha 
suscitato opinioni divergent! tra 
gli uomini di cinema. 

Alcuni hanno positivamente 
apprezzato il film per I'impor-
tanza del soggetto. la sottigliez-
za deH'analisi psicologica e la 
compiutezza formale. II regista 
Mikhail Schweitzer, ad esem-
pio. ha dichiarato che il tema 
dell'atteggiamento onesto. in-
transigente nei propri confront! 
e di tutto quanto ci circonda. e 
riflesso convincentemente nel 
film. 

Altri, al contrario. rimprove-
rano al regista. che e anche 
autore della sceneggiatura in
sieme al commediografo Ana
toli Grebnev. il lento svojgi-
mento dei fatti e I'isolamento 
della vita privata dei perso-
naggi dagli awenimenti piu im-
portanti del nostro tempo. Una 
opinione del genere 6 stata 
espressa.. tra gli altri. dal re 
gista Konstantin Voinov. 

H nuovo film dj Kutziev (egli 
ha realizzato inoltre Primavera 
in via Zarechnaya, 1 due Fiodor 
e il ben noto Ho vent'anni) e 
anch'esso dedicate) alia gioven-
tu. E' la storia di alcuni mesi 
della esistenza di un giovane 
scienziato e di una operaia di 
una tipografia moscovita. « Sono 
stato attratto non tan to dalla 
storia d'amore dei miei perso-
naggi. quanto dalle loro rifles-
sicni sulla vita, dalle loro idee 
sul reale valore dell'uomo nella 
societa odiema >, ha sottolinea-
to il regista. 

Gli interpreti di Pioggia di 
luglio sono Evgheni Iralov ed 
Alexandra Belyatski. La fota 
grafta e di Gherman Lavrov, 
che per il film iVot-e m'orni di 
un anno (diretto da Mikhail 
Romm) ha conquistato recente-
mente il premio della Federa
zione russa. 

le prime 
Musica 

Charles Munch 
all'Auditorio 

Ecco; quando si ptesenta sul 
podio un direttore come Charles 
Munch — // anm di cui cinquanta 
di professione musicale ed oltre 
trenta di espenenza direttona'e. 
ma una giovinezza interiore che 
sprizza da ogni gesto scattante 
ed incisivo come dall'espressio-
ne di un vi^o profondo ed argu 
to insieme — quando si present a 
sul podio uno come lui. diceva-
mo. si finisce JK.T accettare 
tutto Anche di nascoltare per 
1'ennesima volta la " Quarta Sin-
fonia " di Brahms, com'e acca-
duto ieri sera all'Auditorio 

E' la \o!ta. infatti. che una 
pagina coir.e que-ta " Quarta " 
nprende tutti i colon che cento 
e cento esecuzioni hanno sbiadt 
to. cessando di semlirare una 
c cosa J unbalsamata e ritornan-
do ad es>ere — con la ricostru 
zione dall'mterno che ne fa un 
direttore come Munch — quel 
l'lmportante tappa del'm storia 
musica'e che in effetti e. Si ag 
giunga che quando e'e Munch 
si puo ascoltare anche questa 
pagina da un'orchestra — quel 
la dell'Accademia — che sotto 
il gesto del direttore sembra sve 
gliarsi d'impro-.viso ntrovando 
come d'mcanto «onorita. smalto 
e \igore Ed e tutto — c.oe 
molto — sal concerto di ieri 
Ma perche non aggiungere che 
la c routine > era lontana anche 
dal programma che offnva pri
ma della smfonia brahmsiana 
due pag'ne non ccrto facih a 
tro%-arsi nei programmi dei no-
stn concerti e cioe gli " Flstrat 
ti dal Dardanus" di Ha mean e 
la straordmanamente \ i \ a "Ter 
za Smfonia " di Albert Roussel? 

Iasomma Munch s, c confer-
mato dawero non so!o bravissi 
mo ma anche esemp'o di vi\a 
cita intellettua!e e di desideno 
di c nuovo ». E il tnonfo che ha 
fatto segurto al concerto ha dot 
to che anche il pubblico a\e-> a 
compre*o questa \crita. 

vice 

Radio Praga 
Dalle ore 13 alle 13.45 «u 

onde cort* di metrl « . 
dalle ore 18 alle 1&30 «u 

onde enrte 01 metrl « 
dalle ore 19JO alle 20 au 

onde medie d! metrl 233J 

controcanale 
Le spalle al muro 

Felix Hepburn, antiquario. 45 
anni, trafjicante di opere d'ar
te 6 dunque I'assassino. Felix 
che alle prime punt ate sem-
brava un sempliciotto, tutto 
preso dalle sue ingenue occu-
pazioni e commerci di orologi 
a cucit, Felix cosi svanito e 
simpalico, Felix marito vittimn 
di una moglie ricca, e I'assas
sino senza scrupoli di Melissa 
Foster, il mandante dell'assas-
sino di Mary Antrobus, un fo-
sco criminate che. secondo « 
termini della legge del taglw-
ne, ha pagato occhio per oc-
vfuo. dente per dente, finendo 
a pezzettmi su una ptsta, in-
vesitto in pieno dalla « Lotus » 
di Don Page impegnato a bat-
tere un primato di velocita. 

E cosi dunque, yiustizia <* 
fatta. 

Nella bella casa di Mayfair 
resta Guy Foster col rtcordo 
di Melissa, uccisa in una sera 
di nebb'm a Regent's Park. 

E' finita la febbre di curio-
sita che in queste settimane 
aveva preso i telespetiatori: si 
pagano le scommessc dnmettt 
che e i premi mesti m palio fra 
i snlutari del giallo 

A noi resta la cronaca di que 
sto romanzo a puntate che ha 
rinverdito i passati successi 
de * La sciarpa». dei rari 
« Maigret » e, ancora prima, 
delle avventure casalmghe 
spacciate per nuovayorchesi, 
del tenente Nieridan. Bisogna 
dire che d regtsta Daniele 
D'Anza. presente ieri sera sul
la scena nelle vesti di un invo-
lontario testimane dell'alterco 
tra Swanson e Page al Victoria 
Club, dopo certi rilassamenti 
delle prime puntate in cui il 
desiderio di chiarire le varie 
trame della vicenda, di seguire 
i legami tra i vari personaggi 
aveva giocato a sfavore della 
suspense, dopo questi rilassa
menti si diceva, ha ritrovato. 

soprattutto in quest'ultima pun-
tata. un taglio di racconto po-
Uziesco classico, con momentl 
veramente ottimi. 

La suspense D'Anza I'ha rag-
giunta soprattutto con una se-
quenza classica del racconto 
giallo per immagini, come quel-
la dell'aeroporto dove appaio-
no per alcuni lunghi minutl 
le valige con le'iniziali di Me
lissa, il biglietto con il name 
della morta, il passaporto con 
la foto coperta e alia fine si 
scopre che Melissa e un'altra 
persona, la famigerata Joyce 
Dean. 

Ma non s'e trattato soltanto 
di mestiere, di bravura tecni-
ca, di sfruttamento delle pos-
sibilita artigianali. Per buona 
parte della puntata e apparso 
evidente lo sforzo del regista 
a concludere il suo studio ap-
profondito sui personaggi: pen-
siamo per esempio a Rassano 
Brazzi cosi vera, finalmente 
senza la sua maschera di latin 
lover, alia sua faccia derastata 
dalla sofferenza e dalla stan-
chezza in cui si ritrova una ve-
rita umana del tutto nuova per 
quest'attore. E assieme a Braz
zi Turi Ferro che, pur con cer-
te caratteristiche tipiche del 
duri buoni della polizin, da 
Maigret a Nero Wolfe, e stato 
abhastanza convincente nel 
panni dell'i'ipettore Cameron di 
Scotland Yard 

A parte la Adani le donne del 
giallo hanno dato prove nnn 
eccetsivamente conrincenti La 
Boni c vera che aveva da fare 
i ennti con un personagqio 
enigmatico e misterioso. tutta 
via e rimasta fin troppo lega
to. a volte tmpacciata 

In conclusione uno spettacolo 
piacevole, anche affascinant*. 
con tutti gli elementi necessart 
per un buon successo e gradl-
mento. 

vice 

programmi 
T E L E V I S I O N E 1 

17,30 TELEGIORNALE clei pomeiiggic 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI: « Teleset >. cinegiornaie dei ragazzi 
18,45 CANZONI DI UN ANNO N. 1 a cura di Gianni Isidon e 

Lino Procacci 
19,15 QUATTROSTAGIONI. Settimanale dei produttori agncoli 
19,45 TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orario - Cro-

nache italiane Arcobaleno - Previsioni del tempo 
20,30 TELEGIORNALE della sera 
21,00 IL SIGNORE HA SUONATO? Spettacolo musicale di Chiosso 

e Marchesi con Enrico Simonetti e Isabella Biagini 
22,00 IL PONTE DELL'ASIA: « Dove era Bisanzio? > 
22,45 QUINDICI MINUTI CON L'EQUIPE '84 
23,00 TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
18,00 SCARAMOUCHE. Kimwn/o musicale di Corbticci e Gnmakli. 

Musiche di Domenico Modugno Seconda puntata 
21,00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
21.10 INTERMEZZO 
21,15 ZOOM Settimanale di attuahta culturale 
22,15 IL OUINTO PASSEGGERO (racconto sceneggiato) 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7 8 10 12 13 
14 15 17 20 23; 6,35: Corso di 
lingua francese; 7,10: Alma-
nacco - Musiche del mattino; 
8,10: Rassegna stampa italiana; 
8,30: il nostro buongiorno; 
8,45: Musiche tzigane; 9: Mo-
tivi da operette e commedie 
musicali; 9,20: Fogh d'album; 
9,35: Divertimento per orche
stra; 10,05: Antologia opensti-
ca: 10,30: Colonna sonora; 11: 
Canzoni. canzoni; 11,30: Jazz 
tr;idizionale; 11,45: Canzoni alia 
moda; 12,05: Gli amict delle 12; 
12,20: Arlecchino; 13,15: Caril
lon: 13,18: Punto e virgola; 
13,30: Appuntamento con Mo-
dugno; 15,10: Canzoni nuo\e; 
15,30: I nostri successi; 15,45: 
La chitarra Hamenea di Gino 
D'Aun: 16,30: II topo in disco
teca: 17,10: Vi piace il jazz?; 
17,38: Orchestra diretta da G. 
Melachnno; 18: La comumta 
umana; 18,10: Gallena del me-
lodramma; 18,45: Sui nostri 
mercati; 18,50: RibaJta d'oltre-
oceano; 19,20: Italia che lavo-
ra: 19,30: Motivi in giostra; 
19,53: Una canzone al giorno; 
20,20: Canzoni nuove: 21: Con
certo da camera diretto da Re
nato Fasano. 

SECONDO 
Giornale radio: 6,30 7,30.8,30 

9,30 10,30 11^0 12,15 13,30 14^0 
15,30 16,30 17^0 18,30 19^0 21,30 
22^0; 6,35: Voci di itaham al-
I'estero: 7,15: L'hobby del gior
no: 7,18: Divertimento musica
le- 7,35: Musiche del mattino: 

8,25: Buon viaggio; 8,45: Canta 
W. Romanelli; 9,10: E. Eglund 
alia tromba; 9,20: Due voci. 
due still; 9,40: Canzoni nuove; 
9,55: Buonumore in musica; 
10,20: Complesso The Atlantics; 
10,38: Voci, interviste e pers-o-
naggi: 11,35: Un motivo con de-
dicd; 11,40: Per sola orchestra; 
11,50: II libro piu bello del 
mondo; 12: Itinerano roman-
tico; 13: L'appuntamcnto del
le 13; 13,45: La chiave del suc
cesso; 13,50: II disco del giorno; 
14,05: Voci alia nbalta; 14,45: 
Novita discografiche; 15: Can
zoni nuo\e; 15,15: Ruote e mo-
tori; 15,35: Concerto in minia-
tura; 16: Rapsodia; 16,38: Pic-
cola fantasia musicale; 17: 
Complessi moderni; 17,35: Non 
tutto ma di tutto; 17,45: < II 
circolo Picwick >. romanzo di 
C Dickens; 18,15: Herb Alpcrt 
e c The Tijuana Brass »; 18,25: 
Sui nostri mercati; 18,35: Canta 
Donatella Moretti; 1830: I vo-
stn prefenti; 19^0: Punto e 
\irgoIa; 20: Ciak; 20,30: Meri-
diano di Roma; 21: Novita di
scografiche tedesche; 21,40: In-
contro con I'opera. 

TERZO 
18.30: Musiche di A. Sacchi-

m; 18,45: Pagina a pert a; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 20,30: 
Rivista delle nviste; 20,40: Mu
siche di R. Schumann: 21: II 
giornale del terzo; 21.25: May-
sa (a cura di Walter Mauro): 
22,15: Pensiero politico e \ita 
cultural?; 22,40: La musica. 
oegi 
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