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In prima a 
Milano i l 

video-tape sul 
«Robespierre» 

di Manzoni 
MILANO. 23 

Lunedi 1* settembre, alle 19, 
nella Sala della Balla a Mila
no verrà presentato In ante
prima nazionale 11 video-tape 
Per Massimiliano Robespierre 
realizzato dall'Unltelefllm di 
Roma sull'opera omonima che 
venne data In prima esecu
zione assoluta al Teatro Co
munale di Bolosma. durante 
la stagione Urica 1974-75. Sa
rà presente l'autore Giacomo 
Manzoni, e con lui Interver
ranno Virginio Puecher, che 
a Bologna ne curò la restia, 
e 11 critico Rubens Tedeschi. 

Le tematiche del lavoro di 
Manzoni possono trovare un 
riscontro preciso nel momento 
storico in cui viviamo e Inve
stire auestlonl di scottante 
attualità. La possibilità offer
ta in quest'occasione di Incon
trare un pubblico vasto e di
verso consentirà un rapporto 
di confronto critico con la 
musica. Inserendo questo 
«prodotto» musicale In un 
contesto culturale più amolo 
si potrà rendere « problemati
co l'ascolto In modo da usci
re dalle tradizionali e limita
te categorie di beilo e di brut
to» 

Il Robespierre di Manzoni 
si colloca — com'è noto — 
In quella zona di teatro musi
cale che. superate le forme 
del melodramma, tenta 11 re
cupero di una teatralità più 
ampia In cui far convivere 
parola e canto, Immagine e 
suono, gesto e azione. Più pro
priamente, Robespierre po
trebbe essere definita una a-
zlone scenica, dove al «rac
conto» di un personaggio si 
sostituisce 11 «racconto» di 
un evento storico. Poiché ta
le evento è la Rivoluzione 
francese, si è ritenuto neces
sario restituirne 1 toni e le 
emozioni prescindendo da 
qualsiasi seduzione aneddoti
ca. L'opera si articola In un 
prologo, cinque percorsi e 
quattro scene, divisi e colle-

fiati da un Intermezzo critico 
n cui, a livello didascalico, 

verranno proposti materiali 
sonori e letterari d'epoca. 

Nella Sala della Balla sono 
In programma altri Incontri 
musicali di grande Interesse. 
Venerdì 29 agosto 11 pianista 
Bruno Canino eseguirà un 
programma di musiche che 
da Mozart arriveranno a 
Stravlnskl. Bartók, Qershwln. 
Il soprano Mary Llndsey can
terà martedì 2 settembre ac
compagnata dal maestro Lo-
renzini. Giovedì 4. settembre. 
recital di Vera Oelschlegel 
con l'Ensemble '68 con un pro
gramma di canti per 11 tren
tennale della Liberazione e 
per l'anno della donna. Saba
to 8 settembre, la classe spe
rimentale di musica d'Insie
me composta di 26 strumenti
sti, allievi della Scuola civi
ca di musica e del Conserva-
torto Verdi di Milano, diret
ti da Piero Santi, eseguiranno 
Serenata ver un satellite. Ad 
Anton Webern ». cinque pezzi 
per complesso da camera, e 
Schema di improvvisaxione 
n. 1 di Bruno Maderna. Verrà 
anche presentato 11 film a 
16 mm. Splendida Milan. re
gia di Silvano Cavatorta e 
e Daniele Maggtonl, con mu-
slcho della classe sperimenta
le della Scuola civica di mu
sica di Milano In collaborazio
ne con il civico Istituto pro
fessionale per il cinema di Mi
lano. Domenica 7 settembre, 
alle 21, Pierino e il lupo di 
Prokoftev, Histoire d'un sol-
dat di Stravlnskl e due lezioni 
di musica con 1 pupazzi di Ve
lia Mantegazza e 11 mimo Jo
landa Cappi. 

Si allarga il 

campo dei film 

latino-americani 

per Pesaro 
Un gruppo di film latino-

americani di recente produ
zione completerà — accanto 
alla rassegna del «cinema 
novo» brasiliano — 11 pro
gramma della XI Mostra in
ternazionale del nuovo cine
ma che si terra a Pesaro dal 
14 al 21 settembre prossimi, 
dedicata monograficamente 
al cinema dell'America La
tina. 

Ecco 1 film slnora perve
nuti: La raulito di Lautaro 
Murua. (Argentina) ; Que-
bracho di Rlcardo Wullcher, 
(Argentina): Et buho di Be
bé Kamln, (Argentina); Los 
puHos frente al canon di Ga-
ston Ancelovlci e Orlando 
Lubbert, (Cile): La batalla 
de> Chile di Patrlclo Guzman, 
(Cile): Los trasnlantados di 
Percy Matas, (Cile): La hi-
storia es nuestra di Alvaro 
Ramlrcz, (Cile): Et atro 
Francììco di Sergio Jlral. 
(Cuba); De cierta manera 
di Sara Gomez. (Cuba): 
Puerto Rico di Jesus Diaz e 
Fernando Perez, (Portorico): 
Le chémin vers la libertà di 
Arnold Antonln. (Haiti) ; 
Los que viven donde sopra 
el viento suave di Pelipe Ca-
zals. (Messico): Ustoria de 
un documento di Oscar Me-
nendez, (Messico) : Chiraa' e. 
batalla rihial di Luis Fisse
ro» (Perù) 

Oltre alle onere di produ
zione latlno-nmerirana — al
cuni del film dot cineasti ci
leni In esilio sono stati resi-
l'.iratl In EuroD.i — wra nre-
sente delln Crmanla demo
cratica- Ifh war i"h h/n Ich 
verde sein di Heynowsky e 
Scheumann. che 1 due docu
mentaristi di Berlino hanno 
tirato in Cile nel campi di 
•encentramento. 

« Così fan tutte » a l Festival di Salisburgo 

Mozart sovrano in uno 
scoperto gioco teatrale 

L'opera presentata in una eccellente interpretazione da Karl 
Bòhm, coadiuvato da un ottimo « cast » di cantanti - Grande 
successo di pubblico delle serate dedicate ai « Lieder » 

Nostro servizio 
SALISBURGO, 23 

Delle cinque opere rappre
sentate al Festival di Sali
sburgo di quest'anno, tre so
no di Mozart: si tiene cosi 
fede ad una tradizione che 
risale alle origini stesse della 
manifestazione e che ne ha 
fatto un punto di riferimen
to essenziale per le esecuzio
ni mozartiane. 

I due numi tutelari del Fe
stival, Bohm e Karajan, di
rigono rispettivamente Cosi 
fan tutte e Le nozze di Fi
garo, mentre a Segerstam è 
affidato 11 ratto dal serra-
elio nell'ormal famoso alle
stimento di Strehler-Damlant. 
che risale a dieci anni fa ed 
è giunto anche a Milano alla 
Scala. 

Abbiamo visto Cosi /an tut
te, uno spettacolo già solida
mente sperimentato, che ri
prendeva l'edizione del 1972 
e che resta uno dei più richie
sti del Festival. A quanto si 
dice sarà incluso nella pros
sima stagione scaligera, e ciò 
è davvero auspicabile, per
ché questo capolavoro è as
sai meno rappresentato In 
Italia di quanto si dovrebbe, 
e per 11 significato che assu
me la presenza di Bohm. 

L'ottantunenne direttore au
striaco, che sembra posse
dere 11 segreto dell'eterna gio
vinezza, ha legato il proprio 
nome già ad altre fondamen
tali realizzazioni di quest'ope
ra, di cui può essere conside
rato non solo uno del mas
simi Interpreti, ma quasi un 
apostolo, nell'ambito della ri-

La XXXII edizione 

Domani il «via» 
della Settimana 
musicale senese 

Apertura nel nome di Luigi Dallapiccola - Il 
programma della manifestazione che corona 
un'intensa attività dell'Accademia Chigiana 

Dal nostro inviato 
SIENA, 23 

Quale traguardo e corona
mento di un'intonsa attività 
concertistica, avviata dall'Ac
cademia chigiana dalla metà 
dello scorso mese di luglio e 
punteggiata fino ad oggi da 
oltre trenta manifestazioni 
(hanno suonato In vari centri 
della Toscana allievi e docen
ti del corsi accademici, Ivi 
compresi Severino Gazzel-
Ioni, Salvatore Accardo, Bru
no Gluranna, Lothar Pier 
Narciso Masi, Ruggero Ger-
lin André Navarra, Ric
cardo Brengola, Guido A-
gostl, Giorgio Sacchetti), si 
apre dopodomani, lunedi, alle 
ore 18, In Palazzo Chigi Sa
racino la XXXII edizione del
la Settimana musicale senese. 

Glanandrea Gavazzenl, a 
testimoniare quanto l'arte del 
maestro recentemente scom
parso (l'anno scorso fu lui, 
Dallapiccola, a ricordare Fer
ruccio Busonl) abbia conqui
stato anche musicisti appa
rentemente attratti o distratti 
da altre vicende musicali, ter
rà un « ricordo » di Luigi Dal
lapiccola. 

In serata, presso l'Accade
mia del Rozzi, a documentare 
come 11 Settecento sia proprio 
riluttante ad arrendersi, sarà 
rappresentata La villanella 
rapita, opera - pastiche di va
ri autori (Palsiello, Gugliel
mi, Mozart, Sarti, Ferrari, 
Blanch! e Martini), rimessa 
In piedi da Sylvano Bussottl 
regista e anche costumista, 
Insieme con Tono Zancanaro. 

Qualcuno avrebbe potuto de
siderare la continuazione. In 
serata dell'omaggio a Dalia-
piccola, ma la presenza del 
compositore palpiterà, oltre 
che da una mostra a lui de
dicata (della quale Marcello 
De Angells ha già sul nostro 
giornale dato ampi raggua
gli), da un particolare concer
to di musiche In memoria del 
Maestro, dovute a Bruno Bar-
tolozzl, Arrigo Benvenuti, Va
lentino Bucchl. Sylvano Bus
sottl, Franco Donatonl, Gof
fredo Petrassl. Romano Pez
zati e Carlo Prosperi. 

Il concerto, a suo modo, 
estende la portata culturale 
della presenza di Dallapicco
la. posto che 1 contributi ce
lebrativi vengono In gran par
te da musicisti operanti In 
tutt'altra direzione Può esse
re quindi una trovata questo 
procedere per contrasti, per 
cui Gavazzenl. ad esemplo, ce
lebra Dallapiccola e non Ma
scagni (ma qualcuno dovrà 
pure ricordarsene), mentre 
compositori di prestigio ono
rano, post mortem, un mae
stro che non sempre amarono 
in vita. 

n momento centrale della 
« Settimana » appare essere 
un ennesimo confronto tra 
Gluck e Plcclnni. L'antica 
auerelle. avviata nelln Parigi 
del secondo Settecento, spe
riamo che si risolva nella Sle
na del secondo Novecento DI 
Gluck e Plcclnni saranno pre
sentate — e cosi successe a 
Parigi nel 1781 — le rispettive 
onere dedicate aWIfiaenia in 
Tauride. Allora a soccombere 
fu Plcclnni. questa volta sarà 
10 stesso1 l'opera del nostro 
componitore verrà eseguita In 
veste concertistica e con qual
che buon «taglio» (11 30 ago
sto), mentre quella di Gluck, 
In allestimento scenico (clima 
plraneslano regia di Luciano 
Alberti, srene e costumi di 
Lorenzo Ghielia). "sarà rao-
Dresentata nel Tentro del 
Rinnovati 11 28 e 11 31 agosto 

UlliQi»nla di « serie A » e 
onella di « serie B » saranno 
ottimo pone per I denti bene 
arrotati del partecipanti ad 
un Convegno Internazionale 
sul tema « La cultura musi
cale e teatrale Italiana nella 
Parigi Illuministica », promos
so dalla «Settimana». 

Il Convegno si svolgerà tra 
11 28 e 11 30 

A noi viene talvolta rinfac

ciato 11 fatto che, pur aven
do sollecitato nello ambito 
delle «Settimane», Iniziative 
del genere, slamo poi sempre 
presi da un raptus polemico. 
Ma la polemica è soltanto 
contro la coincidenza del Con
vegni con altre manifestazio
ni della « Settimana». 

Che sarebbe successo di ter
ribile, se 11 Convegno si fosse 
inaugurato nel pomeriggio del 
23, ad esemplo, e fosse anda
to avanti nella giornata del 
24, per concludersi nella mat
tinata di lunedi? Non abbia
mo, però, alcuna tempra or
ganizzativa, per cui ci limi
tiamo a borbottare sulla op
portunità di svincolare conve
gni del genere dalle manife
stazioni della « Settimana » 
della quale, al contrarlo, po
trebbero costituire la premes
sa ideale. 

n programma è completato 
da un concerto del Quartetto 
Italiano (26 agosto: pagine di 
Mozart), da un recupero di 
musiche del Sammartlnl (do
potutto anche lui é morto da 
duecento anni), affidato a 
docenti chlglant, dal Commia
to di Dallapiccola, da una no
vità di Bussottl (Fragmenta-
tion) per due arpe e un solo 
esecutore (sempre più diffici
le!), nonché dal saggio fina
le degli allievi di Franco Do
natonl e da lezioni pubbliche 
(alle ore 11 di ogni giorno, 
dal 25 al 30 agosto), tenute 
da Sylvano Bussottl. 

Noi slamo qui: vedremo poi 
come si sbrogtlerà 11 nodo di 
tanta matassa. 

Erasmo Valente 

Cresce ma 
non si libera 
del diavolo 

HOLLYWOOD - Era inevita
bile: visto II successo di cai-
setta del prototipo si sta met
tendo in cantiere « L'esorcista 
- parie I I » Ne sarà ancora 
protagonista Linda Blair (nel
la foto), che essendo nel frat
tempo un po' cresciuta. Inter
preterà non più la parte di ima 
bambina, ma quella di una stu
dentessa diciassettenne: sem
pre posseduta dal diavolo, co
munque. 

valutazione che se ne è com
piuta negli ultimi decenni. 
Anche In tal senso Bohm rac
coglie una eredità straussla-
na, dato che proprio Strauss 
con un famoso articolo del 
1810 e con le sue Interpreta
zioni fu uno del primi arte
fici della rinnovata fortuna 
di Così fan tutte, la cui stra
ordinaria grandezza era ri
masta totalmente miscono
sciuta nel secolo scorso. 

La nitida leggerezza con cui 
Mozart e Da Ponte conduco
no 11 gioco di razionalistiche 
simmetrie che è alla base del
la vicenda fu oggetto di cen
sure moralistiche, e si accusò 
di inverosimiglianza il fatto 
che 1 meccanismi di quel gio
co teatrale sono lasciati volu
tamente scoperti. Né si potè 
Intendere la straordinaria mo
dernità della riduzione del 
personaggi a marionette, la 
cui Identità 6 messa conti
nuamente In discussione da 
una musica capace di incre
dibili sottigliezze e sfumatu
re, tra ironia, Indifferenza 
e adombrate partecipazioni 
emotive, In una molteplicità 
di allusioni e significati do
minata con tale sovrana si
curezza da far apparire tutto 
facile e trasparente. 

La direzione di Bohm lascia 
emergere questa facilità, que
sta trasparenza, e tutte le lo
ro implicazioni, con un equili
brio e Una naturalezza che 
paiono frutto di una Imme
desimazione spontanea, e so
no invece 11 risultato di una 
penetrazione de! testo stra
ordinariamente Intelligente e 
rispettosa, capace di coglier
ne lutti I risvolti, le ambi
guità, il continuo cangiare. 

A un simile risultato hanno 
contribuito ottimamente per 
parte loro 1 sei interpreti vo
cali, tra i migliori cantanti 
oggi disponibili per le rispet
tive parti. Accomuniamo In 
un unico elogio Gundula Ja-
nowttz (Fiordlllgl), Brigitte 
Fassbaender (Dorabella), Her
mann Prey (Guglielmo), Pe
ter Schreler (Ferrando), Rerl 
Grlst (Desplna) e Rolando 
Panerai (Don Alfonso) per 
sottolineare l'Importanza che 
ha In un'opera come Cosi fan 
tutte 11 lavoro d'Insieme, 
l'equilibrio tra tutte le com
ponenti. 

Il difficile compito della re
gia é stato affrontato da 
GUnther Rennert con la con
sueta serietà professionale, 
quasi sempre con sufficiente 
discrezione, ma non sempre 
riuscendo ad evitare gli op
posti estremi dell'eccesso far
sesco e della pretenziosa 
astrazione intellettualistica. 
Quest'ultima era 11 maggior 
limite delle pur elegantemen
te stilizzate scene di Ita Maxi-
mowna 

BOhm 6 protagonista di un 
altro del più significativi 
spettacoli di quest'anno, La 
donna senz'ombra di Strauss. 
Ce ne occuperemo in un pros
simo articolo: intanto vor
remmo accennare ad un 
aspetto della vita musicale 
del Festival che ha meno va
sta risonanza delle opere e 
del concerti sinfonici (cui 
quest'anno partecipano, oltre 
a Karajan e a Bohm, Bern-
Stein, Abbado, Sawalllsch. 
Mehta, Ozawa, Levine, Muti 
e altri), ma che trova profon
da rispondenza nel pubblico 
di lingua tedesca, cioè le se
rate di Lieder. 

La dimensione del canto da 
camera, in Italia del tutto 
trascurata, deve proprio alla 
civiltà musicale austriaca e 
tedesca la sua tradizione più 
alta e trova qui gli Interpreti 
e il pubblico più pronti a co
glierne lo straordinario fa
scino Abbiamo ascoltato Wal
ter Berry (accompagnato In 
modo piuttosto scialbo da 
Erik Werba) eseguire Lieder 
di Schubert e Wolf: non ne 
è. a nostro giudizio, un inter
prete Ideale, ma è certo un 
cantante capace di penetrare 
11 senso di queste pagine e di 
stabilire la Intima comunica
zione con 11 pubblico che ri
chiedono, proponendole con 
finezza e con esatta misura 
stilistica. 

Paolo Petazzi 

le prime 

I ventiquattro 

pianisti in finale 

nel « Busoni » 
BOLZANO, 23 

Ventiquattro pianisti sono 
stati ammessi alle prove pub
bliche del Concorso interna
zionale Busoni, in corso a 
Bolzano. 

Ecco l'elenco del candidati 
ammessi Anda Anastascscu 
(Gran Bretagna), Vincenzo 
Balzani (Italia); Jovanka Ba-
njae (Jugoslavia), Tal Chang-
chen (Taiwan). Bogdan Cza-
piewskl (Polonia); Edson E-
llas (Brasile) ; Caroline Haff-
ner (Francia); Mary-Ann 
Heym (USA): Daniel Immel-
man (Gran Bretagna); Stefa
nia Jlenescu (Romania): Te-
rence Judd (Gran Breta
gna): Marina Capatzinskala 
(URSS); Maria Korccka-Sosz-
kowska (Polonia): Steven 
Mayer (USA); Brigitte Me-
yer (Svizzera): Mario Patuz-
zi (Italia); Althea Robinson 
(USA); Atsushi Dato (Giap
pone); Emml Schmidt (Au
stria): Staffan Sheta (Sve
zia): Laszlo Simon (Svezia): 
Nicholas Smith (USA); Ja-
roslava Vitova (URSS): Val-
demar Wojtal (Polonia). 

Cinema 

Gli innocenti 
dalle mani sporche 

Dopo l'inclampone di Ster
minate gruppo zero, quell'«ln-
domito» e forsennato superstite 
della nouvelle vagite che è 
Claude Chabrol ha tro
vato parziale riabilitazio
ne nel congeniale L'amico di 
famiglia per potersi lanciare 
oggi a capofitto in una nuo
va, estremamente rischiosa 
avventura cinematografica: 
ci vuole del fegato, indubbia
mente, per estrarre dall'lper-
convenzionale romanzo « ne
ro» di Richard Neely Oli in
nocenti dalle mani sporche 
uno spietato ritratto di pro
vincialismo e di grettezza cul
turale ambientato per di più 
fra gli animi borghesi noma
di, sofisticati e smaliziati che 
bivaccano a Saint Tropez. 

In una villa a picco sul 
mare, convivono ipocritamen
te o furiosamente, secondo I 
frangenti, l'Industriale a ri
poso Louis Warner e la gio
vane, affascinante moglie Ju-
He. Alla, coppia, dilaniata da 
antichi conflitti giunti al cul
mine delle esasperazioni (lui 
è un alcolizzato, lamenta di
sturbi cardiaci, si astie
ne spontaneamente e vittimi
sticamente dalle pratiche ses
suali, accusa la consorte di 
ostentare cinismo e indiffe
renza nel suol confronti; lei 
è inquieta, prova al contem
po tenerezza e disprezzo per 
11 marito, si è adeguata con 
rabbia al ruolo di «bambola 
di lusso») fa spesso visita 
Jeff Marie, romanziere da 
strapazzo di vocazione «stal
lone». La tresca fra Jeff e 
Julle non si fa attendere e 
1 due amanti decidono presto 
di togliere di mezzo 11 tradi
zionale terzo incomodo. Il pro
getto viene attuato, e 1 due 
uomini (chi per un motivo, 
chi per l'altro), scompaiono 
repentinamente dalla vita di 
Julle per far posto ad un'or 
da di investigatori e Inquiren
ti d'ogni risma, sconcertati 
dalle singolari sparizioni. Ben 
presto, Julle si renderà conto 
che parecchie cose nel piano 
criminoso sono andate a rotoli 
e si vedrà costretta a rasse
gnarsi ad un'Improvvisa po
vertà e alla perdita del « suol 
uomini », ambedue evasi nel 
più fitto mistero. In una ca
tena di colpi di scena, riap
pariranno entrambi, con 11 lo
ro bagaglio di drammi veri 
e falsi, per uscire poi di sce
na nuovamente e definitiva
mente, lasciando Julle preda 
di se stessa, a tu per tu 
con una condizione di donna 
ormai sepolta sotto un cumulo 
di colpe, di angherie subite, 
di ferali ambiguità. 

Claude Chabrol, uno del mi
sogini più femministi che si 
conoscano, suggerisce al coro 
da tragedia greca formato dal 
suoi personaggi che «dietro 
l'odio si nasconde forse la 
felicità»: lo stolto motto oela, 
in effetti, 11 nocciolo del film, 
volto a descrivere 11 dispera
to, delirante «estro» — se 
cosi lo si può chiamare — di 
un crepuscolare e nefasto vi
vere borghese, sviscerato at
traverso gli stereotipi più re
trivi di un malconcio perbe
nismo, sagacemente manipo
lati. In una sottile dimensione 
ironica, mal esplicitamente 
tradotta In satira, Cha
brol ama trastullarsi come 
al 60llto con un fittizio rompi
capo poliziesco di timbro hit-
chococklano lasciando che l'In
treccio degeneri per meglio 
burlarsi del suoi protagonisti-
feticci dal quali, nei momen
ti di maggiore tensione, spriz
za impetuosa una tronfia re
torica, sull'onda dello «strug
gente» sadomasochismo: co
me si vede, la materia è vi
schiosa, e spesso la danza 
frenetica del racconto accusa 
lievi cedimenti e intoppi ma, 
proprio negli attimi più criti
ci, è puntuale 11 risveglio del 
cineasta lucido e scaltro, che 
responsabilizza 11 suo stru
mento (e con esso lo spetta
tore più accorto) mescolando 
ad arte realtà, finzione, 
«realtà della finzione» e si
mulazione provocatoria. 

Autore cinematografico pro
lifico quanto discontinuo, Cha
brol sembra qui idealmente 
proseguire lo scabroso discor
so intrapreso dall'amico e col
lega Truffaut con l'esempla
re Le due inglesi: si tratta 
di una svolta, per 11 regista 
e per la cinematografia tran
salpina in assoluto, oggi alla 
ricerca di nuove, cospicue 
tendenze, ma slamo pur sem
pre su un terreno Impervio 
ed Insidioso, poiché la deri
sione astuta ed astrusa delle 
convenzioni borghesi e delle 
loro proverbiali, Incongrue o-
sclllazloni potrà risultare In
decifrabile per molti, cosi da 
relegare impietosamente Gii 
innocenti dalle mani sporche 
nel ghetto delle sterili eserci
tazioni Intellettualistiche. Ma 
si potrebbe dire lo stesso di 
tanto cinema Inequivocabil
mente significativo, eppol 
Chabrol ha saputo cautelarsi 
Invitando ciascuno a trovare 
la chiave1 di lettura preferi
ta. Per quanto riguarda 1 due 
interpreti principali — Romy 
Schnelder e Rod Steiger — 
non si riesce a capire quale 
sia 11 loro grado di consape
volezza nella complicata fac
cenda, mentre Jean Roche-
fort, «caratterista a vita», 
sfoggia geniali intuizioni. 

1/2 litro di 
rosso per il 

Conte Dracula 
Una noblldonna che vive in 

un castello fuori mano con 11 
suo spasimante è costretta a 
subire le macabre burle di 
una sosia « formato vampi
ro », la quale ha già catechiz
zato a forza di morsi tutti 
gli abitanti della zona, ove 
ormai pullulano le schiere de
gli «immortl»- si tratta di 
spettri sanguinari e buontem
poni, dediti a vita mondana 

Lo specialista britannico 
Freddie Francis ha avuto la 
malaugurata idea di dimo
strare con ostinazione che 11 
recente e mediocre II buio 
macchiato di rosso non era 
un infortunio, poiché egli si 
vanta stavolta di poter fare 

anche di peggio Imitazione 
ai limiti del plagio, di Per 
favore non mordermi sul collo 
di Polanski, questo 1/2 litro 
di rosso per il Conte Dracula 
non è confortato dalla più 
piccola Invenzione ed è dun
que il peggiore dei naufragi, 
poiché la parodia dell'horror 
— che è «scherzo», già di 
per sé. considerando l'auda
cia delle ipotesi, non sempre 
metaforiche purtroppo, che 
esso espone — è quantomal 
sciocca e immotlvata. Tra gli 
Interpreti Pia Degermak e 
Ferdle Mayne coinvolti in 
una esperienza da dimenti
care. 

Doc Savage 
Soprannominato l'« uomo di 

bronzo», Doc Savage è Clark 
Savage junior, « scienziato 
mirabile, atleta prodigioso, 
autore di geniali trattati di 
chirurgia» cosi come lo de
scrive 11 suo creatore, 11 ro
manziere statunitense Ken
neth Robeson, che conobbe 
insieme con 11 suo pupillo 
l'onore e la gloria di tanti 
best sellers durante gli «an
ni ruggenti» In America. 

All'esordio sugli schermi In 

una sua tipica avventura ai 
limiti del soprannaturale — 
lo troviamo qui nell'America 
Centrale, sulle tracce del pa 
dre morto In misteriose clr 
costanze, inviato « dal destino 
e dalla patria » a debellare un 
gangster senza scrupoli — 
Doc Savage è stato il pre
cursore dei vari superman 
senza macchia e senza paura 
Imposti alla letteratura per 
ragazzi e al COTTI ics, negli 
USA, prima dallo sfrenato ot
timismo rooseveltlano poi dal
la bieca retorica maccartista. 
Equivalente «epico» del co
mico Harold Lloyd, Savage 
approda al cinema per inizia
tiva di Michael Anderson, 
onesto e modesto artigiano 
(di lui ricordiamo, senza lode 
né Infamia, La papessa Gio
vanna) che ha tentato di co
struire su misura per lui uno 
spettacolo di sapore dlsneva-
no. In questa chiave, la rivi
sitazione, sebbene garbata e 
fitta di annotazioni umoristi
che talvolta apprezzabili, è 
fondamentalmente priva di 
scopo e di Interesse, polche si 
poteva fare ben altro in una 
prospettiva « dissacratoria » 
purtroppo, però, l'« occasione 

in breve 
Film di Ford, Preminger, Zinnemann a Milano 

MILANO, 23 
Lunedi prossimo il Teatro Uomo di Milano aprirà la stagio

ne 1975-76 con la rassegna cinematografica- « Primo piano: 11 
regista ». Saranno proiettati film di John Ford, Otto Premin
ger e Fred Zinnemann. 

La scelta del tre autori è nata da uno stretto rapporto con 
11 pubblico, il quale, nella passata stagione, alle rassegne dedi
cate a Felllnl e Lester, aveva espresso 11 desiderio — attra
verso un questionario — di poter vedere, e In certi casi rive
dere, monografie di registi quali appunto, Ford, Preminger, 
Zinnemann. „ , '., s 

Jane Fonda a Mosca 
MOSCA. 23 

L'attrice americana Jane Fonda è tornata a Mosca per ri
fare alcune scene di Bluebird, il primo film di coproduzione 
americano-sovietica. 

A quanto ha affermato un portavoce della produzione, 11 
ritorno della Fonda a Mosca è stato reso necessario per 11 rifa
cimento di scene In cui appariva l'attore James Coco, ora 
malato. 

W 
oggi vedremo 

LA PANCHINA DELLA SOLITUDINE 
(1°, ore 20,55) 

Il secondo racconto di Henry James portato sui telescher
mi da Roger Grenler (a cui dobbiamo la sceneggiatura e 1 
dialoghi) e dal regista Claude Chabrol, al suo esordio dietro 
le telecamere, si intitola La panchina della solitudine e narra 
la storia di Kate e Herbert, dal momento del loro fidanza
mento bruscamente interrotto, fino al loro nuovo Incontro 
In tarda età, con 11 peso delle intere, rispettive esistenze «ul
te spalle 

Tra gli Interpreti dell'adattamento televisivo della Pan
china della solitudine, realizzato in coproduzione dalla RAI 
e dalla ORTF francese, figurano Catherine Samle, Thalie 
Fruges, Michel Duchassoy, Roger Lumont. 

PROTAGONISTI DI IERI E DI OGGI 
(2°, ore 21) 

71 braco ragazzo di New Orleans, protagonista della quar
ta puntata del programma curato da Nicola Cattedra e Pino 
Adriano é 11 celebre trombettista afroamericano scomparso 
Louis Armstrong, certo la figura più leggendaria del jazz 
dalla nascita. Lo spettacolo è stato registrato dal regista 
britannico Finley Hunt: si tratta di un resoconto dell'ultima 
tournée europea di «Satchmo». nel 1971, nove mesi prima 
di morire. 

SETTIMO GIORNO (2°, ore 22) 
La rubrica di attualità culturali a cura di Enzo Sicilia

no e Francesca Sanvitale. in occasione della recente pub
blicazione di un volume di scritti critici di Niccolò Gallo 
che raccoglie quasi tutti i suol lavori letterari, dedica allo 
studioso scomparso la trasmissione di stasera. 

Protagonista della cultura letteraria italiana dal '45 al 
'60 Gallo non è tuttavia un nome noto, a causa della sua con
cezione distaccata e schiva del mestiere di critico- lo. rlcor-
da in studio il collega Cesare Garboll. che è stato fra 1 cu
ratori di quel volume di scritti postumi di Gallo. 

programmi 

TV nazionale 
11,00 
12,00 
12,15 
18,15 

19,15 
1935 
20,00 
2030 

Messa 
Rubrica religiosa 
A come agricoltura 
La TV de) ragazzi 
«Alla ricerca di un 
campione » 
Telefilm. 
«Bozo 11 clown: 
asso per forza» 
Un cartone anima
to di Larry Harmon 
Prossimamente 
Telegiornale sport 
Telegiornale 
Braccobaldo show 

2035 La panchina della so
litudine 

21,50 La domenica spor
tiva 

2245 Telegiornale 

TV secondo 
15,00 Sport 
20,30 Telegiornale 
21,00 Protagonisti di Ieri e 

di oggi 
« li bravo ragazzo 
di New Orleans» 

22,00 Settimo giorno 
22^5 Prossimamente 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Or* S, 
13, 19, 23) 8i Mattutino mu
sicele! 6,25r Almanacco) 8,30: 
Vita nal campii 9,30i Maaaat 
10,1Si Una vita par la mu-
•Icai R, Tabaldl) 11,13] In di-
ratta da...f 12i Diachl caldi) 
13,20: Klticb: 14,30: Tutto-
Folki 15: Vatrlna di Hit Pa-
rada) 13,23: Di a da In con 
tu par tra tra: 18,30: Vatrlna 
d! un dicco par l'astata: 17,10: 
Batto quattro) 18: Concarto 
dalla domameli 19,20: Ipeclal-
oggli A. Nlnchl) 20,43: Con
certo di A. Baldovino a M. 
Jonai) 21,15: Canzoni a mu-
•Ica dal vecchio Wall: 22,20: 
Andata a ritorno. 

Radio 2° 
GIORNALE RADIO - Ora: 6,30, 
7,30, 8,30, 10,30, 12,30, 
13,30, 15,30, 16,30, 18,30, 
19,30 a 22,30: 8: Il mattlnle-
ra) 7,30: Buon vlanloi 7,40: 
Buongiorno coni 8,40i II man
giadischi) 9,33: Gian variata) 
111 Alto gradimento! 12: Va
trlna di un dlaco par l'aatataj 
12,33t GII attori cantano) 13: 

Il gambaroi 13,39i Film loekeyi 
14,30i lu di Blrii I I I (a cor
rida: 15.35: Lo nuova * W M • 
Italiane) 16: La vedova è som-
pra allegra?: 16,35: Afphaoa-
ta: 17,30: Music* * sporti 
18,40i Supersonici 19,851 Con- , 
certo operistico] 20,55j Inter
vallo musicale] 21,05: Il gl-
rasketches) 21,40i Musica nel
la aera. 

Radio 3° 
ORE 8,30: Concorto alntonlco, 
direttore P. Boules) 10,10] Il 
mondo coatruttlvo doU'uomoi 
10,40: Pagine scalta da « I pu
ritani ») 11,10: Musiche di B. 
Smetanai 11,30: Pagine orga
nistiche: 12,20) Musiche di den
ta a di scanai 13i Intarmeizo, 
14i Canti di casa nostra 
14,30: Itinerari operistici 
13,30] C'ara una verde col 
linei 16,35t Concarto sintonico 
direttore E. Credei) 17,40: Mu 
sica fuori schema; 18) L'operr 
pianistica di C. Debussy) 18,30 
Bngllsh Chamber orchestra 
19,13) Concarto dalla aera; 
20,13) Fogli d'album) 20,30: 
Festival di Salisburgo 1975: 
Nell'Intervallo ora 22,20) Il 
giornale dal forzo. 

mancata » era ne) fermi pro
positi di Anderson 

Dopo essere stato l'ultimo 
(e 11 più scialbo) Tarzan ci
nematografico, l'ex fusto au
straliano Ron Elv h.i nscr 
% uto anche a Doc Sai une una 
interpretazione di caitapesta 

d. g. 

La ragazza con 
gli stivali rossi 
Il duello è tra 11 potere fi

nanziarlo, arido catalogo di 
cifre e tll speculazioni In bor-, 
sa, e 1! potere dell'Immagina
zione, che resiste all'Incasella-
mento e al suicidio dell'ar
te Il primo potere è Imper
sonato dall'anziano nababbo 
Perù, che compra gli artisti 
per vincerli a scacchi e di
struggerli Insieme con le lo
ro opere; 11 secondo, dalla 
ragazza del titolo, scrittrice 
dotata di forza occulta, e dal 
suol due uomini- un pittore 
surrealista, 11 quale vive con 
lei, e un intenditore d'arte per 
11 quale ella è presa da pas
sione romantica. 

Spinto dal suo gioco crude
le, Il mecenate — a sua vol
ta assistito da un autista, che 
tenta invano di frenare la 

corsa verso l'abisso, e da una 
corrucciata governante nero-
vestita — raduna i tre nella 
sua villi di campagna per go
dere della loro rivalità e del 
proprio trionfo ma la ragaz
za gli tiene testa e lo sconfig
ge dandogli perfino material
mente fuoco, aiutata dal due 
suoi amanti riconciliati, an
che se uno di essi dovrà alla 
fine lasciare 11 campo al
l'altro 

Il regista Juan Bunuel è fi
glio del grande Luis, e tenta 
di ricalcarne le orme serven
dosi, tra 1 altro, di Catherine 
Deneuve e Fernando Rey. due 
•degliiUttori preferiti del pa-
cìiax.-^.insieme.-jrt» protago
nisti di Tristana. Ma 11 com
pito sarebbe gravoso per 
chiunque e lo è anche ' per 
lui, che si limita ad affastel
lare sogni e scherzi surreali
sti, che senza la logica e la 
misura del suo modello, ca
dono nel vuoto e suonano 
irrimediabilmente datati. 

Debole dov'è fortissimo 11 
genitore, e cioè nella sceneg
giatura, Juan è però regista 
scorrevole e arguto e 11 suo 
film, come 1 precedenti, in
genuamente insensato, si può 
anche vedere con un qual
che piacere. 

Tra gli attori, Laura Betti, 
Adalberto Maria Merli e Jac
ques Weber. 

EDITORI RIUNITI 
CAMPAGNA 
PER LA LETTURA 
In occas ione de l la campagna per la s tampa comu
nista L Uni ta e Rinasci ta , in col laborazione con gl i 
Editori Riuniti promuovono una campagna per la 
Ia t tura m e t t e n d o a d isposiz ione , d a i l 'attori 7 p a o 
c h M I b r o degl i Editori Hiun,u.^ita~pt^fr<i'M t u t t a 
eccez iona le . ' - - «• ,-)"«••-*• -

II partito ha I esigenza di conquistare sempre nuov 
alleati per la suo lotta politica, 
il compito di educare i suoi militanti per la crea-

•Lione di un movimento che non può avere, oqqi. 
altro osse ideologico che non sia il marxismo 

Togliatt i 

1. STORIA DEL PCI 

Togliatti II partito comunista Italiano 
Sprlano e altri Problemi di storia del PCI 
Lepre-Levrero La lormojlone del PC d Italia 
LI C « » l II lungo cammino 
De Lazzari Storia del Fronte della gioventù 

Per I lettori dell'Uniti e Rinascita 

800 
1.200 
3 000 
1 800 
2 000 

8800 

1500 

2, LOTTA ANTIFASCISTA E RESISTENZA 

Rosada Serrati nell'emigrazione 
Quaderni di critica II 1943 Le origini della rivolli-
marxteta 

Dorigo " 

Degli Espino» 
Togliatti 

1.800 

2.500 zlpne^entlfascts^ . ,, 
Sulla via delfilnsurraaionen nudo— -r 
naie 3 000 
Il regno del Sud 2.000 
Lezioni sul fascismo 1.500 

10.800 

SODO Per I lettori dell'Uniti e Rinascita 

3. LA DONNA E LA SOCIETÀ' 

Lenin L'emancipazione della donna 
Togliatti L'emancipazione femminile 
Riva L'emancipazione difficile 
Parca 'Voci dal carcere femminile 
Bufatlnl II divorzio in Italia 

Per I lettori dell'Uniti e Rinascita 

4. PROBLEMI ITALIANI 

700 
1200 
2 000 
1.S00 

900 

8300 

3.500 

Carivlnl Crisi economica e ristrutturazio
ne Industriale 

Chiarente-
Napolitano La democrazia nella scuola 
D'Agostini Condizione operala e consigli di 

fabbrica 
Boldrlnl-D'Aleaalo Esercito e politica In Italia 
Autori vari Informatico, economia, demo

crazia 

Per 1 lettori dell'Uniti e Rinascita 

5. L'ANTIFASCISMO NEL MONDO 

Thaodorakla Diario del carcere 
Autori vari Dalle carceri di Franco 
Fischer Ricordi e riflessioni 
Merla Attacco al Moncada -
Neruda Incitamento a! nlxonicldlo 

. 
Per .1 lettori dell'Uniti e Rinascita 

6. IL VIETNAM HA VINTO 

800 

1.000 

2.500 
2.500 

1-200 

8000 

4 500 

1.800 
1.400 
2.800 
1.800 
1.000 

8.800 

4 500 

Ho Chi Mlnh L.i grande lotta 
Chesneaux Storia del Vietnam 
Autori vari II Vietnam 
Molsy L'America «-otto le armi 

Per I lettori dell'Uniti e Rinascita 

7 IL PENSIERO MARXISTA 

1.500 
1.500 
1 800 
1 800 

fi.600 

3500 

Cenoni 
Gruppi 
Lenin 

Gramsci 

Il pensiero di Marx 
Il pensiero di Lenin.. . ' ; 
Che fare • L'Imperialismo • Stalo " 
e rivolutone - L estremismo *w 
(4 volumi! - - -
Scritti politici (3 volumi) 

Per I lettori dell'Uniti e Rinascita 

2.000 
2.500 

2000 
2.500 

9.000 

5.500 
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Ritagliare, compilare In stampatello. Incollare su cartoline 
postalo • Indirizzare a EDITORI RIUNITI, viale Regina Mar
gherita, 290 • 00198 Roma. Sposo postali a carico della casa 
editrice. 

L'OFFERTA SPECIALE E' VALIDA DAL 10 GIUGNO AL 30 
SETTEMBRE 1978. 


