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Il «Living» 
in azione 

nelle piazze 

di Venezia 
VENEZIA. 16 

Jullan Beck ed una quindi-
l d n a di attori del Living 

Theater hanno messo In sce
na, nel pomeriggio Ieri, a 

' Venezia, nell'ambito delle ma-
" nlfestazlonl teatrali della 

Biennale Sei atti pubblici 
' p r ima parte di una trilogia 

,» denominata L'eredità di Cai-
i no. Oli « atti » sono stati am-
* blentati tutti nel centro sto-
* rico di Venezia. 
' Dopo una introduzione in 
• Piazza San Marco, dove sono 
| stati Illustrati al pubblico, per 
* grandi linee. I contenuti del-
JMa messa in scena, Il Livln? 
f Theater si e spostato, con 
.̂ una marcia a strattoni scan-
"diti da una specie di gonc. 
* davanti- alla sede veneziana 
•X della Borsa. « casa della mor

te ». dove e stata messa In 
f scena la prima violenza, quel-
| la di Caino sul fratello Abele. 
1 DI qui. il corteo di attori 
'•>« pubblico, composto da al-
5 cune centinaia di persone. In 
^gran parte giovani, si è reca
s t e In Campo San Luca, da-
'- vanti ad un istituto bancario 

dove, sempre sulla scorta di 
reminiscenze bibliche. * sta

n a rilevata gestualmente l'ori-
>1glne della violenza del dena-
I ro. simboleggiato dalla banca. 

<* La terza tappa è stata al-
' lestita davanti alla sede di 
i-vm Istituto assicurativo, «ca
li; sa della proprietà»; subito 
* dopo, sempre In un lento cor-
' teo la cut marcia era scandita 
ì~ da ritmici colpi, l'azione si è 
'• spostata sotto 1 pennoni del-

l'alza-bandlera In piazza San 
ì • Marco, slmboleggiantl. secon

do 11 progetto del gruppo di 
Jullan Beck, la «casa dello 
Stato ». 

La penultima tappa, e sta
ta fatta davanti ni « posto 
Asso» di polizia, all'ex pala?-
zo reale di San Marco, iden
tificato nella «casa d"lU 
guerra ». L'azione scenici si 
è conclusa al molo delle gon
dole, davanti a Palazzo Du
cale, assunto per l'occasione 
a simbolo della «casa del
l'amore ». 

La messa In scena del Li
ving Theater ha Inteso, in de
finitiva, rappresentare lo 
sfruttamento dell'umanità, e-
samlnato nel vari modi con 
cui esso viene attuato, dopo 
la prima violenza subita da 
Abele da parte del fratello 

i* Caino che ha dato 11 « via » 
ad un mondo di sopraffazio
ne con padroni e schiavi. La 

'' Trilogìa del «Living Thea
t e r» sarà completata con al-

i tri due spettacoli: Sette me-
" dttazioni di sadomasochismo 
•• politico e La torre di denaro, 
f che saranno rappresentati. 
; nel prossimi giorni, nell'ex 
•f chiesa di San Lorenzo. 

« L'Incoronazione di Poppea » all'Autunno 

Monteverdi vivo e 
attuale a Treviso 

L'opera presentata in una pregevole ed equilibrata edizione con la direzione 
di Angelo Ephrikian, la regia di Sylvano Blusotti, le scene di Tono Zancanaro 

Dal nostro inviato 
TREVISO, 18 

L'Incoronazione di Pop
pea di Claudio Monteverdi. 
diretta da Angelo Ephrikian, 
allestita da Sylvano Bussot-
M e da Tono Zancanaro, ha 
Inaugurato Ieri sera con vi
vo successo 11 consueto Au
tunno musicale. Raramente, 
diciamolo subito, la realiz
zazione di un'opera antica 
è riuscita cosi viva e attua
le' operazione tutt 'al tro che 
facile per l'infinità di pro
blemi da risolvere musical
mente e visivamente. 

Monteverdi. si sa, e 11 pa
dre del melodramma. Il suo 
Orfeo, presentato nel 1607 
alla corte mantovana del 
Gonzaga, trac l'opera dallo 
stadio sperimentale, e 11 suc
cesso del nuovo genere è ta
le che trent 'annl dopo, a 
Venezia, si Inaugura 11 pri
mo teatro pubblico. Il «di
vertimento del principi » di
venta cosi In breve tempo 
11 divertimento delle classi 
ricche e del popolo e, di con
seguenza, cambia aspetto. 
Nato come curiosità cultura
le e aristocratica diventa 
spettacolo, affronta temi vi
vi e attuali passando dalla 
mitologia alla storia. 

L'incoronaiionc, presenta
ta nel 1642. appartiene già 
a questo nuovo corso. An
che se l'amore, la fortuna, 
gli dèi vi fanno ancora qual-

in breve 
Disegni animati e fantascienza a Conegliano 

\ T „. , , CONEGLIANO, 18 
>f- Si inaugurerà 11 19 ottobre a Conegliano la «Quadra-

gonarte», una galleria d'arte che funzionerà anche come 
centro di documentazione e promozione sul fumetto e sulla 
illustrazione attraverso proiezioni di corto e medlometraggl 

,• d'animazione, un mlnlfestlval sul cinema di fantascienza, 
fi mostre di fotografia ed altre attività collaterali. 

Incontri del cinema a Reggio Calabria 
REGGIO CALABRIA. 16 

E" stato varato a Reggio Calabria 11 programma degli 
« Incontri reggini del cinema » sul tema « Lo Stato ed il 
cinema ». 

La manifestazione si svolgerà dal 20 al 23 ottobre a cura 
, della Federazione Italiana del circoli del clnoma. Nel pro

gramma, che prevede tra l'altro anche conferenze-dibattito 
* prevista la proiezione di film cileni, messicani, giappone
si, svizzeri di autori come Llttln, Dal Fra, Luis Bufluel, Ma-

i selli, Paolo e Vittorio Tavlanl, Oshlma. 
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che comparsa, 11 dramma è 
ancorato alle passioni uma
ne' l'amore, l'avidità, la ge
losia. Non solo, ma vedia
mo apparire tra 1 temi prin
cipali quel gioco di potere, 
quello scontro tra le ragio
ni della morale e la violen
za che Impegnano 11 melo
dramma sul terreno del pen
siero e della politica. Cosic
ché lutto acquista una pre
gnante corposità: l'amore di 
Nerone e Poppea scende dal
la sfera Ideale per nutrirsi 
di Intenso erotismo; lo scon
tro tra l'Imperatore e Sene
ca, concluso con l'Ingiusta 
condanna a morte del filo-
sofo, appartiene ad una du
ra realtà, mal t ramontata 
dal Seicento al giorni nostri. 
E, attorno al personaggi 
principali, tut ta una folla di 
figure secondarle In cui le 
passioni dei potenti, come 
accade nella vita, si riflet
tono, si rivestono di carica
tura. 

La realizzazione di un si
mile testo pone quindi im
mediatamente 11 problema 
arduo di equilibrare la pro
spettiva storica e l 'attualità 
morale e politica. Il proble
ma, cioè, di mostrarci l'o
pera nella realtà, del 1642, 
ma tuttora viva. Sul plano 
dello spettacolo questo e sta
to risolto In modo esempla
re dall'allestimento di Zan
canaro e di Bussotti. Il fa
moso pittore padovano ha 
popolato la scena di volti, 
di colonne, di edifici dise
gnati in punta di penna, e-
vocando una romanità che 
sta a mezza via tra 11 sogno 
e 11 Palladio, la favola e 11 
barocco. E' Il mondo di Mon
teverdi. quello di un rigo
glioso e lantasloso secenti
smo, iiiiv rivisto con occh. 
d'oggi, con una punta eli Iro
nia, di richiami initcllcttua-
II e nostalgici, con una le-
stosità coloristica e una ric
chezza di invenzione da la
sciare Incantati. 

In questo quadro la regia 
di Bussotti (che ha parteci
pato anche, e lo si vede, al
la creazione dei costumi) si 
muove con pari intelligenza. 
La discrezione, la morbidez
za del movimenti scenici fa 
si rhe 1 personaggi, senza 
perdere vitalità, stiano in u-
na classica compostezza. An
che qui 11 richiamo alla gran
de oittura barocca si fonde 
con un'esigenza drammatica 
che è reale senza essere rea
listica, affidando inrattl 11 
commento, la riflessione vi
siva alla danza di tre figure 
emblematiche: Fortuna, Vir
tù, Amore. E ciò, grazie an
che alla sobria coreografia di 
Flavio Bennati, con bella 
misura. Inserendo la danza 
tra i ritornelli che, anche In 
Monteverdi. costituiscono la 
cornice dell'azione principa
le 

Risolta cosi la parte visiva 
restano, non meno ardui. I 
problemi musicali. Problemi 
di realizzazione. In primo 
luogo, data l'Incompletezza 
del testo originale. Treviso 
ha voluto scegliere, come o-
maggio al "onclttadlno Gian 
Francesco Mallplero. la sua 
nota revisione che risente. 
ovviamente, del tempo e del 
gusto oarticolare del mae
stro Mallplero, nello sforzo 
di rendere vivo il testo mon-
teverdlano. vi interviene 
con tanta energia da lasciar 
perplessi: da un lato taglia 
personaggi e scene, e dall'al
tro arricchisce la parte or. 
chestrale sfiorando 11 ro
manticismo. Il risultato è 
un dramma concentrato e 
robusto in cui emergono 1 
momenti culminanti, perden
do perù buona parte delle 
complesse sfaccettature di 
Monteverdi. Se ne è accorto 
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Rinviato al 

18 dicembre 

il precesso per 

« Faccia di spia » 
MESSINA, 16 

SI 6 aperto oggi, davanti 
alla Prima sezione del Tri
bunale di Messina, il pro
cesso Intentato contro 11 re
gista Giuseppe Ferrara dal 
quotidiano romano di destra 
Il Tempo, che si è ritenuto 
diffamato da alcune scene 
del film Farcia di spia. Su 
richiesta della difesa, Il pro
seguimento del dibattito è 
stato rinviato al 18 dicem
bre. 

Il processo si celebra a 
Taormina in quanto — co
m'è noto — Il film di Ferra
ra fu presentato in prima 
nazionale al Festival di Taor
mina. 

I 
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AGRICOOP 
il marchio che garantisce e tutela 
tipicità e genuinità 
delle produzioni alimentari 
di oltre 600 cooperative contadine 

HA QUALCOSA 
DA DIRTI 
QUESTA SERA IN TV 
alle ore 19,58 
AGRICOOP GARANTISCE 
per origine e qual i tà 
Carni fresche, salumi - Pasta, riso, farine 
Vini tipici regionali - La t te , bu r ro , formaggi 
F r u t t a e succhi di f rut ta - Olio d'oliva 
Ortaggi freschi e conservat i 

PRODOTTI AGRICOOP 
questa sera in Arcobaleno 
e domanL.in tavola 
Chiedili nel tuo negozio 

i X 5 

il maestro Ephrikian e, con 
attenta sensibilità, ha alleg
gerito qualche pesanteiza e 
ristabilito alcune pagine pre
ziose (11 prologo, 1 due dèi). 

In tal modo, anche sul ter-
iene musicale, si è afferma
ta la eccezionale vitalità del
l'opera Ephrikian, ben noto 
esperto In questo campo, ha 
trat to il meglio dall'Orche
stra dell'Emilia-Romagna, 
dal piccolo coro e dà una 
compagnia di canto scelta 
con grande cura. Anche qui 
I problemi del come Intona
re Monteverdi sono Infiniti. 
Gli artisti della compagnia 
trevigiana 11 hanno risolti 
ponendosi a mezza via tra 
filologia e pratica. Ne è u-
sclto un compromesso accet
tabile. In questa dimensio
ne è apparsa eccellente, por 
generosità e nitore, la Pop
pea di Margherita Rinaldi al 
pari dell'Ottavia di Ileana 
Slnnone. Nel campo maschi
le hanno dominato l'impec
cabile Claudio Desderi (Ot
tavio) e Giancarlo Luccar-
di (un Seneca di ecceziona
le prestigio). William Me 
Klnney è stato un Nerone 
chiaro e stilisticamente pre
gevole, nonostante qualche 
Incertezza. Ancora, nelle par
ti minori, che tali non sono: 
Silvana Mazzieri (Arnalta), 
Oslavio DI Credlco, Pier 
Francesco Poli, Alln» Fer-
rarlnl e Rita Lantlerl, tutti 
ammirevoli. Né dimentichia
mo 11 trio danzante: Elisa 
De Fanti. Luisa Clccognanl 
e Rocco. 

n successo è stato vivo, 
in particolare dopo 11 secon
do atto con numerosissime 
chiamate agli Interpreti, al 
direttore e ai realizzatori. 
V'è quindi soltanto da augu
rarsi che questa edizione 
non si esaurisca nelle solite 
tre recite Essa dovrebbe ve
nir ripresa, l'anno prossimo, 
da'l'ATER In Emilia: un ot
timo inizio che vorremmo ve
der allargato anche in que
sto Veneto slnora cosi restio 
alle collaborazioni 

Rubens Tedeschi 

le prime 
Musica 

Esther alla 
Filarmonica 

L'occasione dell'Anno San
to offre all'Accademia filar
monica Indugi tutt 'altro che 
opportunistici. Il primo (poi 
verranno i Monaci tibetani) 
si ha In questi giorni, con 
«Esther» (1687). di Jean Ra-
cine (1639 1699), poeta, lette
rato, drammaturgo e storico 
francese, cresciuto alla corte 
di Luigi XIV alla cui gloria 
dedicò 11 suo ingegno. 

«Esther», rhe si ispira all' 
omonimo « libro » delle Sa
cre Scritture, rievoca, in ver
si, il trionfo della bellezza, 
dell'Innocenza e della fede 
anche nel prossimo. Tant'è, 
la giovane e bella Israelita, 
t rapiantata In Persia, dove 
vive nella reggia del terribi
le Assuero, riesce non solo a 
mandare a monte un decreto 
di sterminio degli ebrei, ma 
anche a mandare a morte il 
ministro — Amati — che lo 
aveva predisposto. 

Non si tratta, come a tut
ta prima sembrerebbe (anche 
perché la tragedia fu scritta 
per le educande di Saint-Cyr), 
d'un lavoro esclusivamente e-
dincante, In quanto « Esther » 
riflette, pur nell'ariosa mu
sicalità del versi e delle rime 
preziose, quel momento piut
tosto difficile nelle questioni 
religiose, determinato dal 
Giansenismo (e una propen
sione a quella che fu ritenu
ta un'eresia, forse 11 Raclne 
riusci a non frenare). 

La tragedia si avvale di 
musiche di scena (corali, a 
quel che si sapeva, ma si so
no ascoltati anche passi stru
mentali) composte da Jean-
Baptlste Moreau (16S8-1733), 
musicista operante anche lui 
alla corte di Luigi XIV (ma 
poi finito In miseria). I mo
menti corali, solistici e stru
mentali — governati da Ber
nard Thomas — si inserisco
no nello spettacolo, qualifi
candolo, con Ispirata fre
schezza di accenti. Lo spetta
colo, poi, di buon livello pur 
c>so, Ideato da Dominique 
Delouchc i aveva la respon
sabilità delia regia, delle sce-

1 ne e dei postumi>, ha trasfor
mato il palcoscenico del Tea-
tio Olimpico in un opulento 
scorcio rinase'mentale, t i a le 
cui architetture si sono mos
si, come In un sogno, 1 per
sonaggi biblici protetti da un 
angelo «chiacchierone» (l'ec
cellente Jean-Pierre Leroux). 

LUlane Nataf ha dato ca-

Novità assoluta per l'Italia 

Una «trilogia 
domestica» 

per Teatro Uno 
La compagnia diretta da Filippo Crivelli metterà 
in scena «Norman ai tuoi ginocchi» dell'in
glese Alan Ayckbourn - Il debutto in Lombardia 

Dopo 11 successo di pubbli
co ottenuto lo scorso anno con 
Il ritorno a casa di Harold 
Pinler, l'Impresario teatrale 
Franco Fontana ha conside
revolmente rafforzato la com
pagnia « Teatro Uno », alme
no sul plano de! « prestigio », 
e si appresta a varare un nuo
vo, ambizioso progetto per la 
stagione '75-'76. 

Il regista Filippo Crivelli e 
gli attori Valeria Valeri, Ma
rina Malfatti, Paola Pitagora, 
Ferruccio De Ceresa, Corrado 
Pani e Umberto Orsini (que
sti ultimi tre apparivano già 
nel cast del Ritorno a casa) 
si sono Impegnati a mettere 
In scena una novità assoluta 
per l'Italia: si t rat ta della 
trilogia di Alan Ayckbourn 
— un autore da alcuni con
siderato il più grande talento 
della scena teatrale britan
nica dopo Pinter — intitolata 
The Norman Conquests, tra-

Tre spettacoli 

di Teatrodanza 

a Spoleto 
A conclusione della sua sta

gione teatrale '75 la Coopera
tiva Teatrodanza contempora
nea di Roma presenterà og
gi, domani e domenica al 
Teatro Nuovo di Spoleto tre 
spettacoli, di cui il primo de
dicato al soli studenti. 

Nel corso della stagione, ini
ziata con uno spettacolo a 
San Giovanni Valdarno. 

dotta da Franca Valeri come 
Norman ai tuoi ginocchi. 

L'opera di Ayckbourn — 
rappresentata da più di un 
anno a Londra, mentre II de
butto a Broadway é fissato 
tra breve — è una trilogia 
« domestica » che ha per pro
tagonisti tre fratelli e 1 rispet
tivi consorti, uniti in un tra
gicomico menage in occasio
ne di un week-end In cam
pagna. Composta di tre com
medie distinte e autonome, 
legate ad altrettanti momen
ti della vicenda — A tavola, 
In salotto e In giardino: que
sti 1 titoli e gli ambienti — 
Norman ai tuoi ginocchi si 
propone come una minuziosa 
analisi comportamentale di 
sei tipici esemplari della co
siddetta middle class. Intenti 
a dilaniarsi con crudele af
fetto In tre diverse situazioni 
che sono 1 punti-chiave di 
un'esperienza comune solo a 
prima vista casuale e con
sueta. Dopo esasperanti con
flitti, al lunedi I sei prota
gonisti torneranno quelli di 
prima, trincerati dietro le 
rispettive nevrosi senza esi
to: della loro singolare paren
tesi resterà una scia esilaran
te, l'argomento principale che 
ha fatto presa su Franca Va
leri e Filippo Crivelli, a loro 
volta convinti che 11 mes
saggio sociologico-umoristico 
di Ayckbourn troverà una 
platea entusiasta anche In 
Italia. 

Dopo un breve giro di « ro
daggio» In Lombardia, Nor
man ai tuoi ginocchi cono-
scera la sua « prima » ufficia
le Il 18 novembre a Milano, 
dove resterà fino al 6 gen
naio, per poi trasferirsi a 
Trieste, Torino. Genova, Ro
ma (al Teatro Quirino dai' 

ocraslone di un Incontro or- J primi di marzo al 19 aprile» 
e, infine, Bologna. A Milano, 
le tre commedie saranno rap
presentate l'una dopo l'altra, 
per due settimane ciascuna. 
Quando la compagnia arri
verà nella capitale dovrebbe 
essere In grado di metterle In 
scena, sera dopo sera, alter
nativamente, e si Ipotizza per
sino una giornata piuttosto 
« clamorosa » al Quirino con 
A tavola, In salotto e In giar
dino tutte Insieme In cartel
lone, In un four de force 
dalle 18 a tarda ora. Va 
precisato che non si preve. 
dono sconti né formule di ab
bonamento al tre spettacoli, 
quindi agli estimatori di Avck-
bourn la trilogia potrà risul
tare salata Senza pensare al
la maxi-recita, per la quale 
vprrà Istituito forse un bi
glietto-cambiale. 

ganizzato dall'Associazione !• 
talla-Cllle, la cooperativa 
Teatrodanza si è esibita per 
due settimane al Teatro Cen
trale di Roma ed ha parteci
pato alle manifestazioni di 
«Settembre al borgo» tenu
tesi a Caserta Vecchia. 

Nelle sue tournee Teatro-
danza ha Inoltre presentato 
con successo spettacoli al Fe
stival na/lona,'c dcW'Unttà di 
Firenze, a quello regionale di 
Catania, a quello dedicato al
la donna a Roma, e a tanti 
altri di zona e nella regione 
Lazio ». 

La cooperativa è stata fon
data nel 1972 da Elsa Piperno 
ed e oggi da lei diretta insie
me con Joseph Fontano, che 
é anche titolare del corso di 
danza che si tiene all'Istituto 
musicale Onofrl organizzato 
annualmente dal Comune di 

Spoleto. d. g. 

lore e fervore alla figura di 
Esther contrastata a meravi
glia dal «catt ivo» Aman (Si
mon Eine, un «Soclétaire do 
la Comédie Francaisc»), fini
ta però tra le braccia di Mi-
rhel Favory (un Assuérus di 
regale nobiltà). Negli altri 
ruoli si sono disimpegnati 
brillantemente Fanny Ar-
dant, Nadine Basile, Philippe 
Gauguet, Gii de LeBparda, 
Gerard Melki. Il pubblico, at
tratto dall'eleganza della rea
lizzazione scenica e musica
le, ha applaudito lungamen
te. C'è ancora una replica, 
stasera. 

e. v. 

Cinema 
Divina creatura 
Nella Roma degli anni (o 

mesi) che precedono l'avven
to di Mussolini, un giovane 
au toc ra t i co gaudente. Da
niele, s'incapriccia e poi si 
innamora di Manuela, una 
ragazza borghese. Con la pas
sione s'accende la gelosia, 
che investe sia 11 passato sia 
11 presente: Manuela, per sua 
confessione, é stata sedotta 
ancora adolescente da un at
tempato signore, che Daniele 
scopre essere il proprio cugi
no Michele; ma scopre an
che, Daniele, che la donna si 
prostituisce spesso In una 
casa d'appuntamenti. 

Ritenendo Michele il re
sponsabile maggiore della de
gradazione di Manuela. Da
niele spinge costei a titillare 
11 suo primo amante, a ci
mentarlo con mezze promes
se, a circuirlo in vari modi, 
per poi lasciarlo a bocca 
asciutta. Ma la complicata 
macchinazione si ritorce con
tro il suo ideatore; che, tra
dito e quindi abbandonato 
da Manuela, si dà alla de-
boscla e Infine alla morte. 

Divina creatura deriva dal 
romanzo La divina fanciulla 
(1920) di Luciano Zuccoll: 
dove la giovanissima età del
la protagonista motivava for
se meglio, seppure nel limiti 
d'una letteratura di consu
mo, un certo suo fascino per
verso, e 11 conseguente deli
rio del personaggi maschili. 
Trasferendo la vicenda sullo 
srhermo 11 regista Giuseppe 
Patroni Grilli ritrae questo 
piccolo mondo di parassiti e 
slucccndatl con una freddez
za ora sprezzante ora ironi
ca, peraltro in parte contrad
detta dalle ricorrenti dida
scalie, nel gusto dell'epoca 
del «muto», dove le citazio
ni risibili del libro di Bucco
li si affiancano a frasi ben 
diversamente significative di 
Pusckln o di Stendhal, di 
Baudelaire o di Proust: le 
quali rischiano di avere una 
funzione più sublimante che 
critica. 

Inoltre, 11 racconto cinema
tografico è stato gravato, ri
spetto nlla pagina, di accen
tuati e talvolta meccanici ri
ferimenti alla montante ca
nea fascista, cui gli amici di 
Daniele, e soprattutto il suo 
rivale, paiono accodarsi, ma
gari con qualche nausea este
tica E suscita amaro piace
re, si capisce, vedere un bran
co di O7losl e corrotti Intrup
parsi con I nemici della li
bertà; ma non è che gente 
slmile fosse davvero rappre
sentativa delle forze econo
miche e sociali da cui 11 fa
scismo venne sostenuto, fi
nanziato armato 

Resta dunque lo stlllrz'ito 
balletto di spettri, che Pa
troni Griffi evoca con qual
che eleganza, tramite la fo
tografia a colori di Giuseppe 
Rotunno. le scenografie li
berti! di Fiorenzo Senese, 1 
costumi di Gabriella Pescuc-
cl .e molto appoggiandosi sul 
serio contributo dell'attore 
Terence Stampi ma Laura 
Antonelll. .con la sua recita
zione penosamente filodram
matica, abbassa il livello del
l'Insieme Nel contorno. Mar
cello Mastrolannl che è Mi
chele, Duilio Del Prete, Etto
re Mnnnl e altri, fra i quali 
un autentico reperto archeo
logico- Doris Duranti. 

ag. sa. 

Yakuza 
Dopo esservi sbarcato mi

tra alla mano per gli ultimi 
luochl della guerra, Harry 
Kilmcr visse e amo in Giap
pone per lungo tempo pri
ma di tornare a San Franci
sco ove ricominciò a « tirare 
a campare » tacendo 11 poli
ziotto, il detective privato o 
l'agente immobiliare. Oggi il 
nostro protagonista torna a 
Tokio chiamato da un amico 
armatore californiano che è 
nei guai perchè un'antica 
setta maliosa locale, la « Ya
kuza », ha rapito sua figlia: 
Harry t rarrà d'impaccio l'ex 
commilitone In un baleno, 
giovandosi dell'aiuto di Ken 
Tanaka, fratello della cua 
geisha d'un tempo, che già 
fu adepto della yakuza. Ma 
è proprio qui che prende 11 
via l'Intreccio, poiché Harry 
ha Involontariamente combi
nato un vero pasticcio: è sta
to raggirato dal vecchio com
pagno d'armi che in realtà è 
complice della Yakuza con la 
quale era entrato in diver
bio; ha attirato le Ire del 
gangster nipponici sul pove
ro Ken con il quale essi vo
gliono ora saldare II conto. 
Affascinato e suo malgrado 
coinvolto nelle «questioni di 
onore » del sopravvissuti sa
murai, Harry invece di bat
tersela beve al calice del vio
lento rituale Yakuza fino al
l'ultimo sorse oltre 11 disgu
sto e gli enigmi, ci sono però 
sensazionali scoperte 

Come a taluni spesso acca
de, 11 cineasta statunitense 
Sydney Pollack, disorientato 
e privo di mordente In occa
sione de) recente Perché un 
assassinio, sembra ritrovale 
se stesso in un nuovo « pia
neta ». Dopo aver messo a 
confronto II codice esisten
ziale del pellerossa con l'ar
rogante Ignoranza del bian
chi colonialisti in Corvo Ros
so non avrai il mio scalpo', 
Il regista ripete oul — con 
la collaborazione di uno sce
neggiatore di tutto rispetto 
come Robert Towne — l'ope
razione con ragguardevole 
esito riferendosi stavolta ad 
una singolare, agghiacciante 
ma rigorosa etica dura a mo
rire in un GlaDpone sinistra
mente futuribile. Pollack ac
centua 1 disagi di un tipico 

viUaxn hollywoodiano, qual è 
Kilmer, sgomento di fronte 
alla fermezza di uomini di 
pietra che possiedono del va
lori, rispettano tacite regole, 
conoscono l'autocritica- tra 
di essi, vi sono 1 « buoni » e 
1 « cattivi », ma ciò che 11 se
para è una semplice scelta, 
non 1 caratteri antropologici 
Yakuza è una stirpe prodot
ta da una cultura, il delin
quente o 11 benpensante mi
lle in USA sono spesso (so
prattutto sullo schermo) Im
magini di consumo, che trag
gono linfa e credibilità solo 
attraverso connotazioni for
zate e marcate, diametral
mente opposte. La graduale 
presa di coscienza di Kilmer, 
se cosi la si può chiamare, 
finisce per essere 11 vero e 
proprio esame di coscienza 
di un autore cinematografico 
americano che osserva con ri
spetto e sensibilità 11 nemico 
di Ieri barbaramente e ottu
samente reso domo: Il com
plesso di colpa è pesante ed 
evidente, e rischia di porta
re talvolta Pollack fuori stra
da sulla via di un «senti
mento» che è pur sempre 
nlent'affatto retorico, forte 
di delicatezza e dignità tipi
camente orientali Nel panni 
di Kilmer, Il buon vecchio 
Mltchum continua a superar
si, ma 11 divo nipponico Ken 
Takakura gli tiene testa va
lidamente. 

d. g. 
Buona fortuna 
« Maggiore » 

Bradbury 
Kolchi, ubbidiente bambi

no giapponese, aglio di un 
ambasciatore, ha per mae
stro 11 « maggiore » Bradbury 
che lo educa alla onestà e al 
coraggio raccontandogli le 
sue avventure di guerra. Ma 
in verità si t rat ta di puri 
parti di fantasia perche 11 
nostro è uno che vive di so
gni. SI troverà, comunque, a 
dover fare l'eroe davvero, 
spintovi dal giovanissimo al
lievo, quando ambedue ver
ranno rapiti da un gruppo 
di guerriglieri, allo scopo di 
ottenere la liberazione di de
cine di compagni arrestuti, 
Un flnallno edificante ri
metterà tutto a posto e re
stituirà al ragazzino 11 suo 
estroso maestro. 

Questo film di modesta fat
tura, diretto da Ken Anna-
kin e destinato soprattutto 
al pubblico dei più piccini, si 
avvale di due attori di vaglia, 
Toshiro Mifune e David NI-
ven, che rendono credibile 
qualunque assurdità; accanto 
a loro 11 piccolo Ando recita 
la parte del primo ' della 
classe. 

m. ac. 
Il medaglione 
insanguinato 

Perché 11 demonio deve 
averla sempre vinta? E' que
sto l'interrogativo posto dal 
Medaglione insanguinato, 
(già distribuito In altre cit
tà italiane con 11 titolo Per
chè) al quale iltardlvo epi
gono dell'Esorcista si guarda 
bene dal rispondere, limitan
dosi ad affermare, abbastan
za empiricamente, che 11 dia
volo esiste Con tanto me-
stieracclo, 11 regista Massi
mo Dallamano ci dà dentro 
di brutto. 

In Inghilterra, un docu
mentarista da poco rimasto 
vedovo (la bella consorte è 
precipitata In fiamme dalla 
finestra di casa In circostan
ze poco chiare) si accinge a 
realizzare un cortometraggio 
sulla presenza del demonia
co In certa pittura dell'anti
chità. Le opere In questione 
si trovano, per lo più, a Pe
rugia, e l'Ignaro cineasta, ac
compagnato dalla figlia do
dicenne e da una placente 
governante, capita proprio 
nel regno di Belzebù. Con ur
la, lampi, coltelli, e anziane 
contesse dedite all'occultismo 
si giunge al crudelissimo epi
logo. 

Se l'autore — assistito co
me merita dal rudimentali 
Interpreti Richard Johnson, 
Joanna Cassldy e Evelyn 
Stewart — avesse tenuto con
to del tutt 'altro che diaboli
co complesso di Edipo, avreb
be certamente evitato tante 
orrende morti. Ma la legge 
della pagnotta esige di non 
conoscere Freud e rende an
cor più oscura la parapsico
logia. 

R a i y<7 

ULTIM'ORA 

E' morto 
il maestro 

Vittorio Gui 
FIRENZE. 17 

Il maestro di musica e di
rettore di orchestra Vittorio 
Gul è morto Ieri sera alle 23 
nella sua. abitazione di San 
Domenico. Aveva novant'annl. 

Il 4 ottobre scorso aveva 
inaugurato al Teatro Comu
nale la stagione sinfonica di 
autunno, dirigendo musiche 
di Mozart e Brahms eseguite 
dall'orchestra del Maggio Mu
sicale Fiorentino. 

« Trash » ha vinto 
la Targa Aiace 

SI sono concluse in questi 
giorni le operazioni di spoglio 
delle schede votate dal pub
blico del cinema d'essai per 
rassegnazione della XII Tar
ga Aiace, premio cinema d'es
sai 1273 

E' risultato vincitore il film 
di Paul Morrlsey: Trash che 
Insieme con Lancillotto e Gi
nevra di Robert Bresson, Al-
lonsan/àn di Paolo e Vittorio 
Tavlanl, L'Invito di Iolanda 
Goretta. La cerimonia di Na-
gisa Oshlma. Lacombe Lucien 
di Louis Malie. Family lite di 
Kenneth Loach, era stato se-
lezlonato da una commissio
ne della quale facevano parte 
Alberti. Andreottl. Argentieri, 
Autera, Blandi, Bruno, Ca
stello. Cosullch, Fioravanti. 
Gambetti. Grazzlnl, Guglie!-
mino. Patti. Pestelli, Polacco, 
Savlane, Savloll e Scagnettl. 

°ggi vedremo 
UN PATRIMONIO DA SALVARE 
(2°, ore 20) 

La crisi di lunzional.Tà de, muse ]t„' in — pir-.coiarmcnte 
evidente nei rapporti col pubbi.cn p con gì. stud.os. — e un 
altro elemento caratteristico de ' l i si'uaz.one di cr.s. de' beni 
culturali che viene preso :n esame ques'.i sera dal progi aro
ma-inchiesta cura'o da Alberto C a;:ln., giunto e'ia qu-.iva 
puntata. 

SERVIZI SPECIALI DEL 
TELEGIORNALE (1°, ore 20.40) 

L'inch.esta Come caribi': la scuola ldeva e ìcahzznTa da. 
Nino Criscenti mostra ogg,. nei qiud'.o delia rassegna intito
lata a «Esperienze europee ,. due esemp. di scuola seconda-la 
unificata, a Wc.nhe.m (RFT) e al Countesthorpe Collere, vi
cino a Leicester, m Inghilterra La formula <*. una scuola 
secondarla articolata m corsi detti «pa-alleìl» (• oggi, jn Eu
ropa da p,u par»1 messa in discussione poirhé appare discri
minatoria e didatt.camente sorpassata di qui. l'esigenza del'a 
scuola secondarla unifica'a. 

LA COMMEDIA INGLESE DEL 700 
(2°, ore 21) 

Lo siiatagrmma ria bellimbusti d. George F.r"quha*. con
siderato tra 1 prodotti plu slgn.licst.v. del «Teatro .ngleee 
della Restaurazione » è ta commedia che inaugura questo 
cielo teìm.s.vo curato di Agostino Lombardo Adattata per 1 
teleschermi dal regista Mar.o Missnoli. Lo stratagemma dei 
bellimbusti si avvale dell'Interpretazione di Gianni Agus Ora
no Brogi Michele Placido. Anna Maria Guam.erl, Carn i : Ca
villa. Mano Erpichini, Luciana Negrinl. 

CANTO POPOLARE (1°. ore 21,45) 
Alla seconda puntata delia rubrica musicale a cura di li-

llan Terrl prendono parte Maria Matilde Esplnosa, il «Coro 
del Monte Cesen » e il gruppo folk cileno degli Inti immani. 

programmi 
TV nazionale 
12,30 
12,55 
13,30 
14,00 
17,00 
17,15 
17,45 

18.15 

18,45 

19.15 
19,45 
20.00 

Sapere 
L'uomo 9 la natura 
Telegiornale 
Oggi al Parlamonto 
Telegiornale 
E' successo che .. 
La TV dei ragazzi 
« Avventura sul fiu
me selvaggio » 
Ritratto d autore 
«Poeti italiani con
temporanei: Giorgio 
Caproni » 
Sapere 
Terza puntata di 
«Il mondo Iraniano» 
Cronache Italiane 
Oggi al Parlamento 
Telegiornale 

20,40 Servizi speciali del 
Telegiornale 

21,45 Canto popolare 
Seconda puntata 

22,45 Telegiornale 

TV secondo 
17.00 Sport 
18,45 Telegiornale spr-t 
19,00 II pianeta dei dino

sauri 
19,35 Napo. orso capo 
20,00 Un patrimonio da 

salvare 
20,30 Telegiornale 
21,00 La commedia Ingle

se del '700 
«Lo stratagemma del 
bellimbusti» di Geor
ge Farquhar. 

Radio 1° 
GIORNALE RADIO - Or* 7, 
8, 12 . 13 , 14 , 15 , 1 7 , 19, 
2 1 , 23 ; 6i Mattutino muti* 
cale» 6,25i Almanacco! 7,1 Oi 
It lavoro oggi; 7,23t Secondo 
ma; 7,45: Ieri al parlamen
to; 8,30t Le canzoni del 
mattino; 9: Voi ed io; 10: 
Speciale GRj 11t 11 meglio 
del meglio; 12,30i Concerto 
per un autore: N. Rote; 
13,20: Uno commedia In tren
ta mlnutli « Tra veitltl che 
ballnno » di R. di San Se
condo, con C, Merlin); 14,OS; 
B. Jimet a Venezia; 14,45t 
Incontri con la «cienre; 
15,1 Oi I «uccelli di C. Se-
caud; 15,30; Per voi giovo-
ni - dischi; 1 G,30i Program
ma per I ragazzi; 17,05: I l 
cadetto di casa Splnalba ( 5 ) ; 
17,25i PHortiMlmo; 18 : Mu
sica In; 19,20t Sul nostri mer-
ceti; 19 ,30: I l girasole; 20,20i 

Andata e ritorno; 21,15t Con
certo del premiali al concorso 
« Premio internazionale di vio
lino N. Paganini 1975 » 

Radio 2" 
GIORNALE RADIO - Ore: 
0 ,30 , 7 .30, 8 ,30, 9 ,30 , 
10 ,30 , 11 ,30 , 12 ,30 , 13 ,30 , 
15 ,30 , 16 ,30 , 18 ,30 , 19 ,30 , 

22 ,30 ; 6t I I mattiniere; 7 ,40i 
Buongiorno] 8,40t Come • 
perché; 8,55i Galleria del 
melodramma; 9,35: I l cadet
to di casa Splnalba ( 5 ) : 9,SSi 
Canzoni par tutti; 10 .24: Uno 
poesia al giorno; 10,35: Tut
ti Insieme alla radio; 12,10: 
Trasmissioni regionali; 12 ,40 : 
Alto gradimento; 13: Hit pa
rade; 13,30: Due brava per
sone; 14: Su di girl; 14 ,30: 
Trasmissioni regionali; 15: 
Punto interrogativo; 15,40: 
Caratai; 17.30 Speciale GR; 
17,50i Allo gradimento; 18,43: 
Rndiodlseoteca, 19,55: Super-
*on!c, 21 ,19 : Due bravo per
sone 

Radio 3" 
ORE 8.30i Concerto di aper
tura; 9,30: Paglno clavicem
balistiche; 10: La viola da Rol
la al contemporanei; 10,30: La 
settimana di Strevinsk.lt 11,40: 
Concerto del Ino Istomln-
Slorn-Rose; 12,20 ' Musicisti 
Italiani d'oggii 13: Lo musica 
nel tempo) 14,30t A. Tosca-
nini: riascoltiamolo; 15,30: 
Ritratto d'autore, P. Martini 
10,30: Discografia: 17,10: 
Fogli d'album; 17 .25: Classa 
unica; 17,40: Musiche di G. 
P. Haendel; 18: L'arto del di
rigere; 18,45) Musica legge-
rat 18 ,55: Discoteca aerai 
19,15: Concerto dalla sera; 

RENAULT 6. 
E'più 

competitiva 
anche 

nel prezzo. 

Renault 6 modello 1976 è pronta, 
fresca di fabbrica. Più solida per 
durare di più, Renault 6 ha il com
fort e la sicurezza della trazione 
anteriore. In due modelli (850 e 
1100 ce) da oggi anche senza cambiali. 

Provatela alla Conces
sionaria Renault più vicina 
(Pagine Gialle, voce Auto
mobili). v RENAULT 
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