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Gran carnevale macabro 
vivo 

L'opera giovanile di Apollinaire messa in scena (non senza concessioni alia 
moda) dalla compagnia del Rideau di Bruxelles con la reg!a di Pierre Laroche 

Dal nostro inviato • 
SPOLETO. 23 

Un'po' dl muslca, un po' dl 
danza, molta gestuallta, gran 
oura nel costuml, e tante ma-
•cnere: con questl elementl 
In evldenza, lo spettacolo pre-
aentato lerl sera al Nuovo dal 
Rideau de Bruxelles • ha le 
carte In regola, anche se In-
serlto ufficlalmente nel set-
tore « prosa », per rlassumere 
In se 1 diversl aspettl del Fe
stival dl Spoleto. La compa
gnia belga, diretta da Claude 
Etlenne, propone L'enchan
teur pourrissant (alia lettera: 

« L'incantatore putrescent* »). 
opera giovanile di Oulllaume 
Apollinaire (18801918), certo 
assal meno nota, per restare 
al teatro, delle Mammelle di 
Tiresia dello steasq autore. 

L*« incantatore» e 11 Mago 
Merllno della leggenda me-
dioevale. Figlio di un dlavolo 
e di una donna, lo stregone si 
Innamora della Dama del La-

f;o e le confida 1 suol aegre-
1. Lei, valendosl di quelle ar-

ti demonlache, lo rinchlude 
in una tomba. Al sepolcro del 
mago, la cul agonia ha l'arla 
di durare un'eternlta, glungo-
no cavalier! errantl, sacerdo-

Oggi un concerto corale 
nella Piazza del Duomo 

Dal noitro corrispondente 
SPOLETO. 23. 

La compagnia spagnola dl 
prosa Els Joglars replica do-
mani sera al Teatro Caio Me-
llsso Mary d'Ous, lo spetta
colo presentato in « prima» 
questa sera. 

Novlta del Festival sara, 
aempre domani, un concerto 
in Piazza del Duomo, alle ore 
18, del Westminster Choir dl-
retto dal maestro Flummer-
felt, che avra cos) 11 prlvtleglo 
di esiblrsi nella piazza che si-
nora aveva ospltato soltanto 
11 concerto dl chlusura della 
annuale manifestazione spole-
tlna. 

Da segnalare, ancora nel set-
tore del concert!, 11 debutto 

del ventlduenne dlrettore d'orr 
chestra spoletino Lorenzo Mu 
ti, dlplomatosl alia Julliar< 
School di New York, gia allie 
vo dell'Accademla dl Santa 
Cecilia, nel «Concertl Maratc-
na» dedlcati a Mozart che sp 
svolgono sul sagrato della 
chiesa di Santa Eufemla. 

La giornata domenlcale sari 
anche rlcca di" repliche: Mi -
non Lescaut di Puccini all: 
ore 15 al Teatro Nuovo e. nell) 
stesso teatro. alle ore 20,31, 
L'enchanteur pourrissant c 1 
Apollinaire. In prograrnma a • 
le ore 12, al Teatro Caio M<-
llsso, com'e tradlzlone. 11 quo-
tidiano concerto da camera. 

g. t. 

II concerto in Vaticano 

Bach e Bernstein 
ieri per Paolo VI 
Si e svolto ieri, neU'lmmen-

sa sala delle udienze, costrul-
ta In vaticano dal Nervi, 11 
concerto alia presenza del Pa
pa, offerto dalla Ral-Tv. E' or-
mal una consuetudlne, ma dl 
volta in volta l'lnlzlatlva assu
me un partlcolare slgnlflcato, 
sottollneato dallo stesso Paolo 
VI, nell'augurio di fratellanza 
tra gl) uomlnl e dl pace nel 
mondo, travalicante l'ora dl 
a svago ». 

Una plu solenne rlsonanza 
ha avuto 11 concerto dl lerl, 
capltato non soltanto in coin-
cldenza deU'onomastico del 
Pontefice. ma anche del de-
cennale del suo pontlflcato. 
Giovanni Batttota Montlnl, ar-
civescovo di Mllano dal 1935. 
sail al trono pontlflclo 11 21 
giugno 1963, Su questo decen-
nio non facile e sulle prospetr 
tive di rinnovamento . della 
Chiesa, recentemente annun
ciate dallo stesso Pontefice (la 
Santa Sede afferma una sua 
volonta. di dialogo con tutte le 
forze che uniscono il progres 
so alia pace e che aanno acco-
gliere e valuUre «11 segno del 
tempi»). non poteva megllo 
inserirsi U concerto diretto da 
Leonard Bernstein II quale. 
appena il Papa ha preso posto 
nella sua poltrona ha attac-
cato il Magnificat di Bach. 
Ed e stato un eccogliere «il 
eegno dei tempi», l'esecuzio-
ne pressoche dimessa, sot-
tratta ai virtuosisml este-
nori e proiettata d'ammo-
nimento veniva anche da 

A Gabriele Lavia 
il premio featrole 
« Sandro De Feo » 

SPOLETO. 23 
II Comitate* promolore del 

Premio teatrale «Sandro De 
Feo* — composto da Nicola 
Adelfi, Alberto Blandi. Corra-
do Brancati, Giannantonlo 
Cibotto. Giorgio De Lullo. Ro 
berto De Monticelli. Carlo 
Laurenzl. Giovanni Mosca, Er-
cole Patti. Paolo Emilio Poe-
sio. Giorgio Prosper!, Raoul 
Radice. Aggeo Savioli. Paolo 
Stoppa, Renzo Tian. Romo-
10 Valli e di cul e segretano 
Mano Natale — si e nunito 
a Spoleto per raitribu2ione 
del premio 1973 II premio. 
dotato di un milione di lire, 
e rtaervato ad un glova-
ne aUore o ad una giovane 
attrice, che si sis distmto per 
talento o personalita, e stato 
asaegnato. per 11 1973, a Ga 
briete Lavia per il corapies-
ao delle sue recent! Interpre
tation] dalle quali — come e 
detto nella motivazlone — e-
merge una personalita ongi 
nale che unisce una preci-
pua modernita di stile ad un 
senso rigoroso della discipli-
na artlstica 

La scelta della giuria e 
ttduta su Lavia In coral de-
^tffini soprattutto della sua 
iceente lnterpretaxione dl un 
penanaggio dello shakespea-
riaao Jte Imr meaao In ice-
m da Okffflo Strehter par 
11 Plocolo Teatro dl aOlano. 

Bach, il luterano) in un am-
bito famillare e proprlo per 
questo piu schietto. Un'esecu-
alone — diremmo — non in-
qulnata dalla bravura del dlvi. 
che registra sempre un dlstac-
co dagll ascoltatorl. 

Pagandosi le spese dl tasca 
propria e con l'lntervento di 
mecenati, si e sistemato al 
centro, sopra l'orchestra della 
Radio di Roma — forse un 
tantino lmbarazzata — un coro 
dl ragazri — negri in preva
lent (il Newark Boys Cho
rus) — che ha cantato tutto a 
memoria. 

Al due latl e'erano 1 cantor! 
del coro maachile deU'Har-
work Glee Club. Inoltre, le 
parti che, nel Magnificat, sono 
affldate al soprano e al con
tralto, sono state disimpegna-
te da due ragaszl del coro, 
bravlsslml e anch'essl prlvi 
di legglo. La parte del mesxo-
soprano e state svolta dal con-
tratenore William Zukof. af-
fiancato dal tenore Eberhard 
Btlchner e dal basso Kurt 
Moll, che ha soatltulto 1'indi-
sposto Franz Crass. 

Una prospettiva dl supera-
mento delle angosce del mon
do non poteva piu pregnante-
mente essere dischiusa che da 
questi mirablli ragazzi. E poi-
che la stessa realta. porta a 
dover tener conto del segno 
dei tempi, ecco che, in luogo 
della - Sinfonut • di salmi, di 
Stravinski, la cul esecuzione 
avrebbe comportato un Inter-
vallo non consenUto dal pro-
tocollo. sono stati eseguiti da
gll stessi straordinari canton, 
cui si sono aggiunti il coro 
della Rai di Roma e un altro 
solista in erba (masplendido). 
1 Chichester Psalms, dello 
stesso Bernstein. 

Si tratta di muslche com pa
ste nel 1956 su testi ntrovali 
in antichissimi manoscnui e-
braici, conaervatt nell'Abbazia 
dl Chichester, neU'IngnUterra 
meridlonale, quasi sulla Ma 
nica. Sono pagine cne rlcbiar 
mano una fluidita melodic* 
alia Britten, ma propendono 
poi verso torn di awnpilcita 
popolaresca. Con un po' dl 
buona volonta, tutta rimmen-
sa platea avrebbe potuto unir-
sl al canto, avendo per mae
stri dei bambini negn. Qual-
che anno ta un conceno coal 
sareobe SUM lnconcepibiie, 
ora ha, mvece, ottenuto un 
enorme successo perche - il 
«segno dei tempi» si ta sen-
tire Del resto, non e solo un 
caso che Bernstein, mentre si 
solennlnva l'etesione del prc-
sidente con muslche frastor-
nanu (e piovevano ancora 
bombe sol Vietnam), abbla di
retto, in una chiesa non ionta-
na da quel frastuonL la Mtssa 
m tempore belli, dl Haydn. Ne 
e un caso che ora egli corra a 
Vienna, per la «prima* in 
Europe della sua Messa per la 
pace, cui partecipano un grup-
po pop. cantanti folk, apecia-
1UU di blues, nonche danza-
tori classic) e modemi. Un 
Bernstein, sguamlto dl dlvi-
smo, al • ben merltato gli ap-
plausi della folia e le benedl-
slonl dal Santo Padre. 

tl dl antiche rellgionl, santi 
e fllosofi, personaggl delle 
sacre scritture, della mltolo-
gia e della saplenza greca 
(Socrate e Salomone vanno 
in coppla), sflngl e mostrl, 
rettlll, Insettl e creature del-
l'lnferno. SI celebrano rlti 
esoterlcl, e 1 luoghl canonlci 
della Bibbta sono rovesciatl: 
Vecchio e Nuovo Testamento 
vengono contraffattl con una 
lntenzlone provocatorla che 
pu6 ben essere, come accade, 
una forma distorts dl mistlcl-
smo. e 11 Natale sara qui la 
festa non della nasclta. ma 
della morte. Al culmlne di 
questo grande carnevale ma
cabro attorno a un sepolto 
vivo (lrrlverenza per irrive-
renza, agli appasslonatl dl ci
nema potra tornare in men-
te L'asso nella manica di Bil
ly Wilder), in una sorta dl 
tregua fra loro, 11 Mago Mer
llno e la Dama del Lago pro-
clamano la dolorosa estranel-
ta reciproca del mondl ma-
schlle e femmlnlle. Ma, se 
amore e fede sono eterna-
mente frustratl, II poeta op-
pone alia triste realta la sua 
capaclta di sogno, la sua po-
tenza lmmaginarla. < 

Precursore del surreallsmo 
e dl altre moderne avanguar-
dle, Apollinaire lo e anche 
nell'Enc/wnfeur pourrissant, 
pur dlmostrandovi 11 suo deo 
blto verso le correntl slmboll-
stlche, e non solo quelle, allo-
ra imperantl. II regista Pierre 
Laroche, la coreografa Mo-
nette Loza, 1 muslclstl Fran
cis Bouchat e Calyer Dun
can, lo scenografo costumlsta 
Jean Marie Flevez, plO che 
tentare una verlfica crltlca 
del testo. lo hanno lllustrato 
e agghindato con tutte le ri-
sorse del gusto decoratlvo di 
cui essl sembrano In larga 
misura dotati. L'azlone si 
svolge all'esterno e all'lnter-
no dl una struttura cublca 
(un cubo plO grande e un cu-
bo assal piu piccolo al centro 
del primo, per slmulare la 
clausura dl Merllno); ma-
schere parzlall o complete co-
prono (non sempre) 1 volti 
e anche altre zone dei corpi 
degli attori, awolti In attllla-
te calzemaglle; parrucche, 
postlccl, trucchl vistosl au-
mentano 11 plttoresco delle fi
gure e delle situazloni; ac-
cennl dl Jazz e rltml afro-
amerlcanl danno il camblo a 
fraseggi arcaicl, acrobazla e 
glnnastlca si mescolano al 
ballo. Verde e azzurro pre-
valgono nel colori; ma, anche 
per via del gioco dl lucl. que-
ste tlnte non evocano tanto 
la freschezza della natura auanto un unlverso palustre, 

maccioso, In perenne de-
composlzlone. Tutto eld risul-
ta peraltro non inquletante, 
ma lnvece gradevole all'oc-
chio, come certl prodottl de
gli studl pubbllcltari. nel qua
li anche la stravaganza e ad-
domestlcata, posta al servizlo 
della vendlta di una merce (e, 
a proposlto, sui muri delle cit-
ta italiane si nota da alcunl 
giornl un manifesto propa
gandists delle spiagge ve-
nete, che pud dare un'idea 
della intonazione grafica e 
cromatica deWEnchanteur 
pourrissant). ~ -v 

Quel che e'e dl positive in 
questa rappresentazione piut-
tosto alia moda. lo troviamo 
comunque nell'impegno estro-
so e dlsciplinato di un nutrito 
gruppo di attori. esperti nel-
ruso del gesto e della parola, 
cantanti e ballerlni provetti, 
all'occasione. Non potendo ci-
tarli tutti, ricorderemo. in-
aieme col regista e la coreo
grafa (recitano anche loro. e 
anzi Monette Loza e l'altera 
Dama del Lago), Uliane Be
cker. Jules-Henri ' Marchant, 
Claudine Laroche, Marie-
France Colin, Bernard Da-
mien. Ronald Guttman. Yves 
Maheu, Vincent Grass Lo 
spettacolo, che dura poco piu 
di un'ora e mezza. senza in-
tervallo. e stato seguito dal 
numeroso pubblico con atten-
zione. e applaudlto con calo-
re. Domani e dopodomani le 
ultime repliche. 

le prime 

Aggeo Savioli 

C\\\,' Cintmti 

L'ultima casa 
a sinistra 

. II megllo che si possa dire 
del film a colori dl Wes Cra
ven, L'ultima casa a sinistra 
(con David Hess, Lucy Gran
tham, Sandra Cassel e Marc 
Sheffler), e d'essere un sotto-
prodotto dl Cane di paglia dl 
Sam Peckinpah. Dell'opera di 
Peckinpah L'ultima casa-a si
nistra rlpete puntigliosamen-
te la struttura ldeologico-nar-
rativa, e la conseguente dl-
menslone « naturaliitlca » de
gli effetti di «sconvodgente » 
violenza semlnatl lungo l'ltlne-
rario sangulnoso degli awe-
nlmenti. E come sottoprodot-
to, il film dl Craven tende a 
sottolineare l'orrore e la cm-
delta delle uccislonl, per cul 
emerge, ancor plCi che nel film 
di Peckinpah. la giustificasto-
ne fascista della violenza gra-
tuita. 

L'ultima casa a sinistra e, in 
ultima lstanza, la storla .di 
una vendetta (luogd pslcolo-
glco tlplco del «glallo» rea-
zionario, appagamento dl tutte 
le frustrazlonl e lmpotenze 
della borghesia repressa): do-
po che quattro tepplsti, di cul 
due evasl, « poroi in calore», 
hanno commesso le plu incre-
diblli sevlzie sul corpo dl due 
minorenni (dalla tortura con 
11 coltello alio stupro. e poi 
alia dlssezione). Craven cl mo-
stra « flnalmente» la strage 
gestlta dal genltorl delle sven-
turate, e dovra essere racca-

Jiricclante almeno quanto quel-
a compiuta dal manlacl ses-

suall. La vendetta si e compiu
ta, e la cosclenza dello spetta-
tore puo ormal tranqulllamen-
te adaglarsl sulla sua moralita 
rlstabllita. 

Ora, il film dl Craven e ben 
lontano dall'offrire un'lmma-
glne cruda della condizione so-
dale americana dominata dal
la violenza, e la mlstlflcazione 
ldeologlco-narratlva ha aollde 
basl nella presentazlone astrat-
ta delle forze « soclall» In gio
co: la violenza manlacale del 
teppistl (11 cui capo esprime-
ra persino la sua simDatia per 
la poverta e la sobrleta cine-
si!). 11 pacifismo «drogato» 
delle glovanl vittlme, il buon 
senso del sani genltorl bor-
ghesi, l'lnettltudlne e l'idiozla 
dello scerlffo e del suo alutan-
te, la res'stenza del « popolo » 
che rifiuta dl collaborare con 
la polizia. La falsa dialettica 
tra queste forze esprimera un 
« gioco dl massacrow, astratto 
quel tanto da offrire alio spet-
tatore la giustiflcazione socia-
le della violenza contro la vio
lenza, per la ricostituzione di 
una nuova efficlenza polizie-
sca e dell'ordfne morale e so-
ciale nel paese. 

L'assassino 
arriva 

sempre alle 10 
Rltornato In" Europa nef 

1956, dopo aver reallzzato in 
America Morte di - un com
messo viaggiatore (1951) e tl 
selvaggio (1954), Laszlo Be-
nedeck non riuscl a « girare » 
che film di scarso rillevo, 
tanto che qualcne mallgno ha 
potuto affermare che la fari
na del Selvaggio non era tut-
ta del suo sacco. Certo, se un 
giorno dovesslmo giudlcare 
Laszlo Benedeck soltanto dal 
«giallo» a colori intitolato 
L'assassino arriva sempre al
le 10 non resterebbe dl lul 
che II fuggevole e triste ri-
cordo dl un regista d'lntrat-
tenimenti, amato dalle vec-
chlette in cerca dl sensazionL 

La circostanza piu patetlca 
e tutta nell'impegno, quasi 

I danzatori 
di Paxton 
all'Attico 

Domani sera, martedl e glo-
vedl Steve Paxton e 11 suo 
gruppo di danzatori presen-
teranno Contact Improvisa
tion alia Galleria «L'Attico» 
in via Cesare Beccaria, 22. 

Steve Paxton ha studiato 
con Merce Cunningham e, 
dopo aver collaborate con 
John Cage e Robert Rauschen-
berg, insegna ora allTJniversi-
ta del Vermont. Lo spettacolo, 
che si articola in tre perfor
mances, permettera di fare il 
punto sulle rlcerche nel cam-
po del balletto moderno e 
confrontare 1 rlsultati sul-
l'improvvisazione negli Stati 
Unitl con quelli ottenuti in 
Italia. 

Documentario realizzato nell'URSS 

Storici brani d'arcbivio 
in un film su Kalinin 

Dalla nostra redaxione ; 

MOSCA, 23 
' Un documentario cinemato-

grafico di grande valore sto-
rico. dedicate alia vita del ri-
voluzionarto Mikhail Kalinin. 
ch? fu presidente del Soviet 
Supremo dellTJRSS. e sUto 
realizzato a Lenmgrado dal re
gista L. Cernzov II film e ba-
sato au tutta una aerie di 
documenn di archlvio e dl 
pellicole girate nei primi an-
nl del potere sovietlca SI os-
servano oosl le scene riprese 
nel 1919 nel corso di una rlu-
nlone che Kalinin tenne nel 
governatorate dl Tver (l'at. 
tuale Kaliningrad) e - cioe 
nella sons dove era nate. 11 
19 novembre 1875, da una fa-
migiia di contadlni. Flgunv 
no Inoltre quelle — ecceslo-
nali dal punto di vista ste-
rico — del comlzlo da lul 
tenuto al aoldatl della prima 
armata dl cavalleria impegna-
ta nella lotta contro WrangeL 

Nel documentario Kalinin 
parla dall'alto dl una carrot-
at vlclno a Budionmj e Vo-
roaclloT. Altrl fmmmentl dl 
film dell'epoca rlguardatio: 

una manifestazione del 1920 
dove Kalinin e ripreso men
tre consegna una handlers 
alia prima armata a caval. 
Io; una vislta da lul effet 
tuata nel 1920 alia flotta di 
Odessa; un comizio ai co-
struttori di una centmle elet-
trica nel 1924; un discorso 
pronunclate nel 1929 e dedi
cate ai problem! dell'indu-
strlalitzazione e dello svilup-
po agricolo; un vlaggio ef-
fettuato nel 193S nel Kazakh
stan e, Inline, le ultime im. 
maglnl del periodo del do-
poguerra, fino al giorno della 
sua morte, awenuta nel 1946 
all'eta di 71 anni. 

II film - al quale ha atti-
vamente lavorato lo sceneg-
giatore A. Nogomolov — lllu-
stra amplamente la grande 
attlvita svolta da Kalinin e 
mette soprattutto In evldenza 
le sue doll umane, confer-
mando, nel com men to, la va-
lidita delle parole del poeta 
Isakovski: «S1 bussava alia 
sua porta, sla di notte, aia 
dl giorno, e per tuttl Kalinin 
era una fonte viva». . 

Carlo BeiMcfotti 

nella devozione che Benedeck 
«consuma» nello sforzo dl 
tendere reallstlcamente credl-
pllc un «giallo» che, man 
jnano che procede nella nar-
razione, appare sempre piu 
assurdo e inverosimlle. 81 ve-
da l'amore per 1 partlcolarl, 
per il colore, per ramblenta-
zlone (una zona nevosa, qua
si desertlca, sovrastata da un 
cupo manlcomlo) e per la re-
citazione. (sono stati scomo-
datl attori dl fama mondiale 
quali Trevor Howard, Liv Ull-
mann e Max Von Sydowl). 
Quantl silenzl per nulla... 
Quanta cellulolde sprecata per 
narrare 1'lndagine su un as-
sasslnlo commesso da un me
dico per elimlnare l'unico te-
stlmone del suo tenta,tivo dl 
bruciere la casa a&slcurata 
per una grossa somma. E e'e 
persino un flnto pazzo sma-
scherato da un pappagallo... 

Da Bangkok: 
con ordine 
di uccidere 

Precede 11 film, prodotto e 
diretto da Jimmy Shaw, un in-
teressante documentario ecolo-
glco sulla dlstruzlone del lite
rate tlrreno a sud di Fiumi-
clno, sul deserto. cloe, pro
dotto dalla speculazlone edili-
zla che florlsce Intorno al Clr-
ceo. Se la vegetazlone muore 
mentre avanza la colata di ce-
mento, il documentario face-
va pensare anche al deser
to provocate progresslvamente 
dal cinema dl consumo in quel
ls foresta Ideate dl slmboli e 
dl metafore che dovrebbe es
sere la comunicazlone cinema-
tograflca. 

Da Bangkok: con ordine di 
uccidere al presents come la 
prima produzione ufflclale oc-
cldentale dl un film « clnese »; 
il « genere » comincla a dlven-
tare internazionale, e presto 
avremo film « clnesi» Italia-
nl, francesl e tedeschl. II film 
di Shaw narra la storla pa
tetlca di un killer (ex istrut-
tore di artl marzlali In una 
scuola di polizia) assoldato da 
un boss ambizloso e declso 
a tutto pur dl elimlnare i suol 
concorrenti. II nome del cec-
chlno (11 killer, infatti, usa 
un fuclle dl preclslone con 
cannocchiale) e Chang, men
tre quello della sua amante 
e Mel Fel, ricattata da un 
Iosco figuro che le ha prestato 
una forte somma di denaro. 
C'e da aggiungere che Chang 
6, senza dubbio, un maniaco 
omlclda che spesso commette 
efferatl delitti. L'accento « mo
rale)) del film a colori dl 
Shaw (interpretato da Pal 
Ying, Paul Cheng Pai, Lee 
Seung) cade sulla tentata 
« redenzione » del killer, quan-
do la dolce Mei Fei rivela la 
sua futura maternlta. 

r. a. 
Una donna in 

attesa di divorzio 
Lei 11 divorzio non lo vor-

rebbe, perche ama ancora il 
marito. Quindi, si comporta in 
modo ineccepibile. lavorando 
come ' bagnina, conversando 
con un vecchio ortolano anche 
lul innamorato della mogJie 
(morta) e respingendo le prof-
ferte di un simpatico corteg-
giatore. Pero, quando scopre 
che 11 marito ae la faceva da 
tempo con una ragazza, si la-
scla andare anche lei con l'uo-
mo, che poi si rivela sposato. 
Altera decide di essere catti-
vissima in tribunate. 

Ma una vislta all'obitorio 
(per cercare l'ortolano che in-
vece era in vacanza) le resti-
tuisce 11 senso della relativlta 
della vita e il gusto della 11-
berta. 81 tuffa, infatti, da un 
trampollno che prima la faceva 
paura. Nessuna casa come la 
Metro Goldwyn Mayer, che ha 
una lunga tradlzlone In pro
poslto, rlesce a confezionare, 
quando vuole, l'owlo e lo stan-
tlo. La protagonlsta di que
sto « prodotto » di Mel Stuart 
(con Trish Van Devere. Mel-
vyn Douglas, Janet Leigh) e 
una attrice dagll occhl luml-
nosi, che plange mallssirao, 
oppure sorride allusivamente. 
Colore delle circostanze. 

Senza ragione 
Mai titolo e apparso tanto 

appropriate: il film (a colo
ri) di Silvio Narlzzano. infaUl. 
non posslede alcuna ragione 
di essere, e la trama racconta 
una serle di misfatti che non 
harmo alcun peso ai fini della 
storla. Vogliamo dire che. do
po il primo quarto d'ora dl 
proiezione. i personaggl (inter-
pretati da Telly Savalas, Fran
co Nero, Mark Lester e Ely 
Galleani) di questa coprodu-
zione itakvingtese sono gia 
dasaificati, e quello che acca
de loro non cambia di un ette 
11 loro destino. ne tanto meno 
chiarisce 1 caratteri. 

L'oriundo Narlzzano, dopo 
un it discretes apprendistato 
fQeorgy, svegliati e Due occhi 
di ghtaccio), falllsce misera-
mente proprlo nella rlmpa-
triata: la vicenda, infatti. si 
svolge In Italia e narra di un 
colpo ad una gioielleria perpe
trate da uno psioopatlco, un 
magnaccla imbranato e una 
delle sue sgualdrinelle. Natu-
ralmente, ogni cosa va storta 
fin daU'inlzlo: ci scappa 11 
morte e nella fuga 1 tre si im-
possessano di un'auto con a 
bordo il nglio tredicenne del 
proprietark) del • velcolo. Da 
qui inizia una sequela di as-
surde violenze che conducono, 
a ragione, all'annientamento 
del gruppetto. 

Rai yj7 

controcanale 

Crollano a Vienna 
It Kene delle 
«Boccanti» di 
Euripide-Ronconi 

• • VIENNA. 23. 
Decisamente sfortunate lo 

spettacolo allestito da Luca 
Ronocni a Vienna, Le baccanti 
di Euripide, che, come e note, 
ha avuto giudizi negativi da 
parte della crltlca. Per gtun-
ta, durante una prova nel 
Burgtheater, • lraprovrisamen-
te crollata una parte dello 
scenario, e slccom* non e poa-
slblle una rlpamlom 

GIALLO MUSIOALE — For
se trascinati dalla nuova mo
da televisiva che tende a sop-
primere, al sabato sera, il tra-
dizionale appuntamento del 
variety musicale e tuttavia 
non ancora decisi a compiere 
il passo in via deflnitiva. i pro-
grammatori televisivi hanno 
generato I'idea della Serata al 
«Gatto nero», il giallo semi-
musicale presentato al posto 
d'onore del sabato e della do. 
menica. Se il varieta musica
le, oltre tutto, era una anti-
ca carta . fissa della RAI, il 
giallo e — da qualche anno 
ed in forma crescente — il 
nuovo spettacolo cui vanno 
tutte le stmpatie (e spesso 
grossi mezzi fttianziari) della 
direzione della RAI: cosa di 
meglto, dunaue, che segnare 
i mesi del trapasso con una 
formula mista. dove la narra
tions si arresta per dar luogo 
— con i pretesti plu vari — 
ad una canzone, un balletto, 
un numero di varieta? Ma 
se questa e statu I'idea por-
tante di • «8erata al Gatto 
nero», ci sembra che sin dal
la prima puntata essa abbia 
mostrato tutta la sua pro-
fonda poverta e il suo sostan-
zlale fallimento. Formule 
analoghe, del resto, non sono 
una novita nel mondo dello 
spettacolo per immagini: e 
nascono — come insegna la 
storia di certo cinema holli-
woodiano del dopoguerra — 
proprio nei momenti di crisi 
delle idee, come tentativi di. 
sperati, ma inutili, di ristabi-
lire un rapporto con un pub
blico ormai esausto del vec
chio, ma al quale non si ha 
coraggio e voglia di offrire 
del nuovo. 

La mescolanza dei due ge-
neri — salvo rare eccezioni, 
che comunque non sono certo 

H caso della Serata al «Gatto 
nero» — ha I'effetto di rai-
lentare inutilmente e fastidio-
samente la narrazione centra-
le (effetto ancora piu delete-
rio se si tratta di un poli. 
ziesco), senza dare agio alia 
parte musicale di assumere 
alcun ruolo decoroso. In que
sto dtfetto pressoche inevita
ble, il nuovo giallo musicale 
televisivo e caduto in pieno, 
e ci sembra con assai poche 
attenuanti. 

• • • 
I PROBLEMI DELLA SCUO

LA ' — Cogliendo occasione 
dalla fine dell'anno scolastico 
AZ un fatto come e perche, 
ha tentato una carrellata sui 

• „ •" -. • • . < * ' • ' • ' ' 

problemi < della "• scuola, cot\ 
come possono emergere met-
tendo al centro dell'analisi il 
gravissimo fenomeno dell'eva-
stone dall'obbligo scolastico. 
La trasmissione, nel suo com-
plesso, ha centrato piu di un 
bersaglio critico, ma ha man-
cato — nella sostanza — quel
lo principale. Ci spieghiamo 
meglio. Muovendo nella sua 
analisi con una buona volon
ta e una angolazione critica 
che hanno ricordato a tratti 
le mtgliori ambizioni del re-
cente Diarlo di un maestro di 
De Seta (si veda I'esemplifl-
cazione sulla scuola Integra-

J a di Catania), il servizio ha 
"fornito una serie di cifre suf-
flcientemente chiare e dram-
matiche. Per di piu, racco-
gliendo indicazioni di meto-
do che provengono da altre 
buone fonti documentarie te-
levisive, ha portato in primo 

'piano una serie di tesiimo. 
nianze dirette di ragazzi, in-
segnanti, genitori che dimo-
strano il fondamentale di-
stacco che esiste fra scuola 
italiana e societa. In molti 
casi, la critica si 6 fatta ab-
bastanza serrata e pungente 
nella sua estrema semplicita 
fsi badi alia lettura di alcu-
ne scempiaggini tratte da It-
bri di testo della terza me
dia). E' mancato tuttavia il 
bersaglio finale: e doe, per
che questo distacco fra scuo. 
la e societa? Perchi la sele-
zione scolastica e I'evasione 
colpiscono in una sola dire
zione, cioe quelia dei ceti so-
ciali piu poveri? Quali gover-
ni, quali forze politiche e 
culturali sono responsabili di 
questa situazione? Erano in
terrogate dai quali soltanto 
poteva emergere una rispo-
sta che fosse, al contempo, 
indicazione degli impegnt — 
politici e culturali — da as
sumere per superare la realta 
descritta e criticata da AZ. 
Ma su questo, appunto, la 
trasmissione ha taciuto ri-
schiando di lasciare alia cri
tica soltanto la funzione di 
uno sfogo che libera la pro-
testa ma senza indirizzarla 
costruttivamente da nessuna 
parte. 

vice 

oggi vedremo 
SERATA AL GATTO NERO 
(1°, ore 21) 

Va In onda questa sera la seconda ed ultima puntata di 
Serata al gatto new, il glallo-mustcal Ideato da Mario Casacci 
e Alberto Ciambricco. L'originale televisivo narra delle Inda-
gini che portano 11 placldo commissario Roche sulle tracce dl 
un famoso raplnatore transalplno, su cul si appuntono 1 so-
spettl per un sangulnoso hold up consumato a Cannes. Le 
tracce del fantomatico Miroir (e questo il nome del malvivente) 
si fermano al a Gatto nero», un night club di Montecarlo 
frequentato dalla malavlta della Costa azzurra, e la soluikme 
del giallo arriva dopo un'intera serata trascorsa nel locale, 
0 animate.» da tutti i personaggl che hanno avuto una parte 
piccola o grande nella vicenda. 

Fra gli interpret! dello sceneggiato televisivo spiccano Pino 
Colizsi, Paolo Ferrari, Laura Tavantl, Franco SUva, Gala 
Germanl, Armando Francloll, Gianni Musy, Elsa Ghlbertl, 
Wanda Vismara e il duo jazzistico Basso-Valdambrini. La regie 
e dl Mario Landi. • . • 

IERI E OGGI (2°, ore 21,20) 
II prograrnma di oggi, gia annunciate la settimana scorsa 

(ma non andato in onda all'ultlmo momenta) vede ospite del 
varieta a richiesta di Leone Manchinl e Lino Procacci una 
coppla del mondo dello spettacolo. 81 tratta dl Johnny Dorelli 
e Catherine Spaak, 1 quali rievocherenno alcunl momenti 
della loro camera, prima individuate poi comune. 

A PROPOSITO DI ESP (2°, ore 22,30) 
Questa trasmissione curata da Giulio Macchl propone 

stasera un dibattito sulla parapsicologia, al quale lnterverranno 
1 personaggl real! cui si e ispirato lo sceneggiato televisivo ESP. 

programmi 

TV nazionale 
11.00 Messa 
1240 Domenica ore 12 
12,30 Colazlone alio Stu

dio 7 
13.30 Telegiomale 
14.00 A come agricoltura 
17,00 La TV del ragazzi 
18.00 Telegiomale 
18,10 Gli uitimi cento se

cond! 
1945 Prossimamente 
19.20 Paicoscentco 

« La vipera ». 
20.10 Telegiomale sport 
20.30 Telegiomale 

2140 Serata al Gatto Nero 
Seconda ed ultima 
puntata 

22,20 La domenica spor-
tiva 

2340 Telegiomale 

TV secondo 
19,30 Sport 

Cronaca registrata 
di un awenimento 
agomstico. 

2140 Telegiomale 
21,20 Ieri e oggi - -

Varieta a richiesta 
22,30 A proposito di ESP 
23,30 Prossimamente 

Radio 1° 
ClOftMALI BAOIO Oras • . 
I S . I S . tO • 2»| 6,05: M*K 
tatino mssical*; 6 .51: Alma-
IMCCO; 7.20: Vanna • f l i ao-
ten; »,30: Vita a * camps; 
9- Matte* p«r arcHi; 9.30? M«a-
Mt 10,15: Caarau aotte fvmt-
•WHOM! 10,45: folk KK*«T? 
1 1 , M t Qrcofo *«i flwutorii 
12: V « cat Cisco-, 12,22: Hit 
* * r » * t , 12,44: flMMts arni
ca; 13,20: Un dftco par l***t»-
Ml 14: CarOMll* 41 4isckl; 
16; Pomtriaaio con Mina; 
17,20: iat te oaattro; 10,15: 
Cwtarta M i a i i m i U i ) 
19,15: tntcrvallo mwiical*; 
19,30: Com* a ««rla «oc«t« 
•HMtea l i | | a n 20,25. •Mlia-
M con Oaincy I O I M * • fwnt 
• M O ; 21,30: **lco 41 pro-
•cmto; 21.35: Concarto; 22,05: 
f iowiammata; 22,20; Aa4a-
ta a i Homo. 

Radio 2° 
G l O t N A L I RADIO O m 7,30, 
0,30. 9.30, 10.30, 11,30, 
1 3 J 0 . 1 7 ^ 0 , 10,30, 1 9 ^ 0 , 
12,0 m I 4 f f t I I wanlwlwn 
7.40* •aaapliniot 0,14c Totfo 

M t i II 

9.14i Oairitalia e a « _ 9 ^ 5 : 
Graa varieta; l i t Urn alacoaar 
faotata; 12: La caato cOilarra 
* Las Foali 12,15: 
* > tra a aota; 12,30: A 
ta nbara; 13: I l 
13,35: Alto a r a d l i f to, 14: 

Ooonolorno coma ata?; 15: La 
corriOaj 15,35: 
17: Oaaaao M 
17JO: M»*ica a aaart; 19.40: 
I MaiaHmaa, 1 9 ^ 5 : La via 
Oct aacctwo: 20,10: A»4ata a 
ritorao; 20,50: l i i aa<o 4aV 
Poacra; 21,40: La taOora * 
aamata atlaaia, 22,10: I I «V 
raaketcltaai 23,05: •aaaaootta 
Europa. 

Radio 3° 
Ora 10: Coatarto; 1 1 : Maat-
cho oar oriaaa^ 11,90: Maal 
cba 4i 4aant 12,29: IHnararl 
opaff iaticl, 19: ralcaarai 12>3)0i 
latanaaaw; 14.25, ~ 
15 J O : 
t a » ; 17^45: roaf) 
19; Cltll lattararti 1 9 J 0 i 
to aratorlawai I M * I I 
coaoilot 19,19. ~ 
raw; 20,15: 
taj 20,45, *«aaia nal 
2 1 . ClamaH M Taraai 9.1 , M i 
Oak - - " 
•) «al 
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1873-1973 

Cento anni al servizio della cultura 
UDRI Dl QIUQNO 

G. GENTILE 
Glno Capponl 
o la cultura toscana 
nel secolo XIX 

TH. MOMMSEN 
Storla dl Roma 
antlca 
vol V 2. Ulullo C t u r , da 
Rubicon* nlla Monorchia 

' ' ' • < * ' ' 

l'opera completa, 8 vo'"-' h 
cottnetto, L 10?VO 

N. NICOLINI 
Croce, Gentile 
e altrl studl — 

- SANSONI UNiVFP^ITA . 

J. Friedrlch 
DECIFRAZIONE 
DELLE SCRITTURE 
SCOMPARSE / i,6oo 

ANTROPOLOGIA 
CULTURALE 2.000 

J. Joyaux 
LA LINGUISTICA 
L. 2000 

- SBS-SUPERBIBI.IOTE^A 
SANSONI -

R. Davldsohn 
STORIA 
Dl FIRENZE 
vol. V I prlmordl dalla cMlta 
floronUna. • f'v XV/6.r>ft-( on 43 
tmvv L 3 500 

IL ROMANZO 
ANTICO 
GRECO 
E LATINO 
prolamine di Q Cataudellg 
pp XLIV-1424, rileg. -LE VOCI 
DEL MONDO . L. 6 500 

Accanto ai famosissimi Salyricon 
e Motamortosi, gli awincenti 
intrecci di avvenimonti e 
awenture dalle Meravighe di la 
da Tula, dei Racconli etesn 
dello Storie babilonesi, di Lucin. 
di Chert)* o Calliroe, di Leucippe 
e Clitoionle, di Dalni a Cloe, 
di Apollonio ro di Tiro opure e 
porsonaggi sui quali il tenipo 
ha addirittura steso una patina 

•di rnodernitA, e cho il dibattito 
sulla « crisi - del romanzo rende 
piu cho mai attuali 

CAMOES 
I Lusiadi 
varsione n euro di f Di Poppa 
Vblture. pp XXIV-446. m tela 
- I GRANDI CLASSICI 
STHANIEDl - L 5 MO 

II viapglo di Va*co de Gamn allp 
Indie e le speranze del poprlo 
lusitano nella lantastica visione 
dol poeta nazionale poMoghose. 

Robert A. Hall Jr. 
BIBLIOGRAFIA 
ESSENZIALE 
DELLA 
LINGUISTICA 
ITALIANA 
E ROMANZA 
pp. 2SZ - URIENTAMENII -

I. 5.500 

I GRANDI 
DIZIONARI 
a cur.i dal Contro Les-ncografipo 
S'lnso-ti a.'ctio da V Macchi 

DIZIONARIO DELLE 
LINGUE ITALIANA 
E TEDESCA 
2 voll. rilsg, in palla & tela. 
350 000 lammi L. 86 000 

Fmalmanta conclusa la piu 
tionumentale opera 
lessieografica dei nostn tempi 

DIZIONARIO DELLE 
LINGUE ITALIANA 
E INGLESE 
Italiano-lnglese 

7 50.000 lemmi L U 000 

E ancora I SANTI EVANGELI 
tradotti da N. Tommaseo a 
cura di Ft C'at ip '" i pp yffi. 
2 voll. L. 20000, MICHELAN
GELO, II Cartagglo voluma III. 
Pilog spec in pelie L 30000. 
in teJa L. 25 000, POUZIANO, 
La Commadla antlca • IAn-
dria dl JffuSo L 3$OD, IL 
MATRIARCATO SLAVO. An-
tropologla cultural* dal pro 
toalavl di E- Gasparini L,rg 
32000 

A. Anlante 
MEMORIE 
Dl FRANCIA 
Edizmna numeral? L. 1 500 

IL TESORO 
Dl LORENZO 
IL MAGNLFICO 
CATALOGO DELLA MOSTRA 
PALAZZO MEDICI RICCARDI 
RRENZE. ESTATE 1f72 
A. Glullano, U. Pannutl, 
N. Dacot 
vol. I. L£ GEMUE 

pp 200 7£ ,' a zn'o" e> 'CO ir 
ne'Q in SO tarv ft. L. 4 X>; 

:•••£&#**• 

VASARI 
Le opere 

G.CORA 
Storia della 
maiolica di Flrenze 
e del contado. 
Secoli XIV e XV 
2 roll <n tela CO" corjnarfo 
/ testo pp StO - (/ rtavoie! 
pp 437 2 •., V- a zo>o'i, '09' II 

•-Cor, L 'KOOC 

' -'cig :a « i- : :a c; _,- . - a p t o o 
'a-tr, e^-s^^.j «'« ^i,a — 
- - cft-ioar „ ' • -ie a ? ' y « 3e"o 

. . . . . ^ . , . s - J ^ J , ^ „ n o . 

M. BARBI 
La nuova fllologla 
i. 200C 

W. BINNI 
La protests 
dl Leopardl 

Con nuova annotation! e com-
rnento di G Milanesl. Rlstampa 
unastatica della edizicme 190€ 
Huova prosentanone di P S« 
'Occhi. 0 voll di complotsive 
pp. 6.000 
In librena i priml 4 volumi 
I 3 500 eiascuno 

l'i edi.*'f'p(> ot":on<mnt~a il Vas^^ 
Milanev im t.inss'ci che 
era tppc.Dilr" ormai «;olo tn>\ 
merc^to dell arit iqun'i" 'o 

N. Georgescu-
Roegen 
ANALISI 
ECONOMICA 
E PROCESSO 
ECONOMICO i sao 
I processi economici non sonc 
fatti ngidamente mecraiiK"1 

non possono essere capiti sen/T 
fare nferimento al concp'tt lii 
- ricerca dol pacers • 

M. Jacqmaln 
IL LINGUAGGIO 
DELLA 
PUBBLICITA' / 3ooo 
Un nuovo q^pitolo della =tc ir> 
de"a I'naua 

B, Bettelhelm 
FERITE 
SIMBOLICHE < -
L'uomo prfiva my-d'S "'"• 
conf'ont- d^ql' -'Q ••• r ^K' -aii 
e delle * i J I U c . *J • T,, P , e>- "• 
d; rtsolvern '• ' " 1 . 1 " *•» " 

• JSTIT'lTO Tpn ! * r '< TIA 
DFl MCViWFN" ' I ;Ocr-^ • c 

L. T. Hobhouse 
L I B E R A L I S M O , 150c 

Nrtie - IF ' TFRAT'JRF 
MONDO - Satnon* Mandnl 
Guazzain Wurtinsngo, LA I ET 
TERATURA SPAGNOLA DEI 
SECOU D'ORO s. ? 4O0 
Vf • CA^OL *.:?>?>• SANSO 
M - DE COSTER. Thy* U\+n-
tpl«ga4 L 9X STEVEN
SON. Llaola dal ta«<sro ,' -> 
600 ZOLA. La conqutaU d! 
Ptaaaaoa L ' oon DUMAS. 
Varrfannl dopo ." i -i ~r- s; 

^ t OCX) GAY. L op«r« r«»t 
Jo atraceJona . «O0 

IL MONDO 
IN CUCINA 
Sansom Time Life 
12 volumi Ogrw vol riccame^re 
Mustrato a '-'egatc, L 7 000 

X. I dolcl 
XI. Golatl a pastJeearla 

II bar 
XII. I vlnl 

Nafta • FSCiCl OPFD'F pRA-
TiCHF • ENIGUI E GIOCMI 
MATEMATICI II ; f non LA 
NOSTRA SALUTE . .' ?OC 
L ANIMALE EL UOUO ' 000 
(VA ( - OCT CENTO RICET-
TE PER LA TOLA7IONE SUL 
L ERBA . ' nnc CENTO Rl-
C n T E PFP CENAP* CON 
OU AMICI Tm 


