
JAZZ 

Parigi vai 
bene un 
quartetto 
ThelonlousMonk 
«Aprii In P«rln 
Mutatone HB 6137 
(doppio) 
Poni! Cetra 

• i Il (ilice ciottolo Rlvartl-
de ti «Mudivi presentando 
per | | prima volt* ntl qutrtel-
lo monkltno con Chirlie Roti-
te t i «w tenore chi avrebbe 
cmtitr iui lo («Ivo qualche 
eccezione orchestrale) i nu
merati anni ohi il piantata tri-
•corte poi con la Cbl, Cara 
ttata, in prteedtnii, u n l por-
Bone del concerto tilt Town 
Hall In cut Rome compare nel 

Xuirttno ma con Sem Jonei t 
n Ttylor, n o d i puraminti 

occulonill. La Rlvenlde, cui 
ti deva peraltro II merito di 
aver lancialo Monk, gli aveva 
preterito, ntl (ormalo quanti-
(Meo, Il p i n o l o Jenni* Orti-
(In, Rome penetrava tatti pio 
a (ondo natia mutici di Monk 
che non rinunciò, Infatti, più a 

> lui. Quatte splendidi quattro 
taccino con Monk, Routt, 

' Ora e Dunlop tono dunque le 
prime d'una nuova lunga iti-
"'—' i ratTlnttc 

I a Partii. 
Un quartetto di diverta «orla 

rMnrrj-

t 

europea al lati oggettlvlizaio 
di un Konlut, tua) più prossi
mo alla nostre orecchie della 
splgolota asprezza di un Par-
ken l'utopia del pop bluei; 
l'enfasi della cotlddella lm-
prowitulone creativa euro
pea dello scorto decennio, 
oggi aitai alllavollla, natural
mente (ma, ad ««aere (ranchi, 
lo è anche II lazi nero di que
lli anni). Le esagerazioni d'al
lóra non alterano certo, ma 
toto circoscrivono un reno-
meno che hi avuto autentiche 
motivazioni e vanta ancora 
qualche coda ragguardevoli»-
lima, £ Il etto di Mark Slo-
ckhiueen, dillo del celebre 
compotliore tedeKO, che 
tuoni trombi, incorno e 
aynth assecondato di Zoro 
Babai alle percussioni, plano 
acustico e lynlh In quell'ai-
bum ricco di «Imoll ed anche 
gustoso 

Q DANIEL* IONIO 

CHITARRA 

Duetti 
senza 
frontiera 
John Renboum & Stefan 
Grossman 
«TheThreeKIngdoms» 
SonetSntl298l 
Ricordi 

• i Vagabondo per perenne 
intoddlalailone, Stilino 
Crouman è davvero un tipo 
raro che ha saputo mettere Ito 
lutti I cllchei del musicisti 
pop per uni Incrollabile coe
renti con te stesso Prove
niente di uni ipprolondlti 

glène t tono nate militate. 
in concerto ntl 'di a Parigi. 
Un quartetto di diverta «orla 
qua|)o q«n John Coltrano 
(Jutland OM 90311} con tolo 
In llwlli II retto # (ratto da 
un'illra oecailone del 'M con 
Hawklni, ancora Coltrane ad 
aliri, 

O DANIELE IONIO 

SES&SSfiw 

L'Europa 
inventa 
ancora 
MarkuiSlocWiauten 
•Mig l i 
FonllCetrtAlp20l7 

m tonny Cktodman t 
Olimi Miller coli coma li hai 
ctillomlano dagli anni Cin

tanti erano etfmtf di Ideo-

model 
e t * " 
rate oecIfmiaTérìWetTorìè 

Ha, periodi-

anche Itnilllvì di rivalle cultu-

ì J 11 i u 
CLASSICI E RARI 

Aiuto! 
L'ispettore 
Clouseau 
• U pamltra r o t a colpi-

Re|la, Blake Edwards 
Interpreti! Pelar Sellerà, 
©ntalopher Plummer, Ca-
inerirle Setoli 
USA 19T4, Panrecord 

M T erto film della serie e 
tetto colpa andato a segno 
per l'accoppiata Blake 
Sdwirdt-Peler Sellerà, che ha 
accumulalo una lotte rendila 
con La pantera roso e con 
Uno epura ne/ buio, tale che 
anche quell'ultima perfor
mance delletiiaranle Ispano-
re Clouwiu ha raggiunta rapi
damente, quasi per Iona d'I-

Al dire 
lel'antn 
che P( 'cler Sellerà 

qui non imenlisce il 
tuo enorme talento, ed eliol
i t e una notevole comicenta 
M tonici clanici del burle-
tmmMma II verta ad al-
cuni del più grandi comici del 
muta e disegnando un Clou-
«MU nifi Imbranalo, balbei-
tante Mtaitrato del tollto La 
«Oria .ruota Intorno al (urto 
del tollto preiioso gioiello e 
•la In piedi principalmente, te 
non ticluilyamente, per meri-

ventare di commedie brillanti 
• di tiwat|on*omedy esplosi. 
v* (Snl non ricorda mlty 
Vtsèd party « Victor-
wkwfOT sembra paco *on-

, v ìnà quali rallentata Una 
specie di muta nella tua or
mai hmgt filmografia. che tut-
Mia non Impef lice lo tette-

esperienza -in diretta* con II 
blues (ht studiato e appreso 
varie tecniche chllarristlche 
con 11 rev. Oaiy Davis), dalla 
pittoresca attività sonora della 
Even Down Jug Band, da Ire-
quentattonl di Hendrlt e Cla-
pton, Grottmin, che per qual
che anno ha vissuto anche a 
Roma, ha pubblicato libri e 
persino album didattici sulla 
chitarra: da qualche tempo si 
è messo In coppia con un al
tro geniale chllarrisia, John 
Renboum, ex Penttngle, e 
questo e II loro ultimissimo LP 
Definirlo un esemplo di lette
ratura per chitarra acustica sa
rebbe assai riduttivo, è piutto
sto una splendida creazione 
di universi chltarristicl dove 
l'Intrecciano e ti contendono 
con colllislma naturalezza 
momenti blues e folk, uni let
tura • due tutti tommetti del 
tempre più celebre Round MI-
dniiht di Monk e, unico «II-
venbtmentt, un iMInuetto. 
bachiano. 

O DANIELE IONIO 

PIANOFORTE 

Toccata 
con stile 
di Bunin 
Debussy 

•Suite bergamasques, 
Pour le plano, Estampes» 
Bunln, plano 
Dg « 3 066-2 

M II sovietico Sltnisliv Bu
nin, nato nel 1966, ha vinto 
nel 1985 II Premio Chopln di 
Vertevla: ori II Dg pubblica le 
tue prime Incisioni, due dischi 
dedicati a Chopln e a Debus
sy. Il primo è uni delle solile 
antologie concepite prevalen

temente in funzione dell'Inter
prete, l'altro è più coerente ed 
intelligente propone due mo
menti chiave della musica pia
nistica del giovane Debussy e 
culmina nella piena maturità 
delle tre «Estampes- (1903), 
giustamente famose. La «Suite 
Bergamasque» (del 1890. ma 
più volte riveduta e modificata 
prima della pubblicazione nel 
1905) evoca il mondo dei cla
viccmbalisti francesi e Verlai-
ne (da cui proviene il titolo), 
«Pour le piano» nel 1901 ne è 
una sorta di ideale prosegui
mento, che precede e prepara 
il pianismo della piena maturi
tà Bunln dimostra di avere 
tutte le carte in regola, non 
esibisce trovate gratuite come 
quelle che gli abbiamo sentilo 
tentare una volta dal vivo, suo
na con sicura scioltezza, con 
finezza e calibrata eleganza. 

a MOLO pensa 

PIANOFORTE 

Arie nuove 
dalla 
Polonia 
Szymanowski 
«Masques, studi, mazurke» 
Rosenberg, piano 
DelosD/Cdl002(distr. 
Nowo) 

I H Credo che questo sia II 
primo compact con opere 
pianistiche di Karol Szymano
wski (1882-1937), Il padre 
della musica polacca moder
na. La scelti di Carol Rosen-
berger, interprete di Impecca
bile sicurezza, presenta quat-

ROCK 

Un nuovo 
sound: indio 
e gitano 
Moho Pack 
•Flash lo (he dream. 
Fun after ali 5 
Cgd 

M Èli secondo album di un 
•Ingoiare quartetto americano 
che si distacca dal moduli 
correnti del rock non solo par 
la molteplicità delle sorgenti 
(coti di per s* non nuovi) mi 
par II merglnallulmo rilievo 
eh* uni di quatte ha finora 
avuto non solltnio nel rock 
ma un po' In tutta la musica 
americana, E la componente 
sonora degli Indio» del Nord. 
Ciò lo ti deva i un'ascenden
t i India del canitnle-chllarri-
t u Race, chi ttranimenie ne 
assoda uni dal tutto diverta, 
quelli gitana. Altra caratteri-
stlcht tono la doppia perei»-
slonl a l'estrazione operistica 
dalle due voctllst aggiunta. La 
centrante di quatta musici a 
un rock abbastanza hard e In 
qualche petto, per la varili, la 
commistione retta superiteli-
le, mentre ben altra Iona han
no 1 pani In cui II nucleo e 
proprio (t musici rimali In
dia, talora tu uni base ritmica 
di bolero che viene curiosa
mente ad assumere una esoti
ca allenti. 

n DANIELE IONIO 

Una Lancia 
targata 
«boom» 
•Il t a r p a n o » 

Regia: Dino Risi 
Interpreti; Vittorio Gas-
«man, J. L Trlntlgnant, Ca
therine Spaak 
Italia 1062, RCA Columbio 

ara Negli anni in cui la co
siddetta commedia all'italiana 
Imperversa con film non prò 
prlamente di alto livello stili
stico, Dino Risi gira quelo che 
e Ione il capolavoro del gene-
re II sorpasso protagonisti 
Vittorio Qaasman, un bravissi
mo Jean-Louis TOntjgnant e 
una giovanissima Caiherlne 
Spaak A dire II vero c'è un 
quarto protagonista in questo 
film, non meno importante 
degli altri, ma non è un attore, 
e un'automobile, la famosa 
Lancia Aureli! Spyder guidata 
da Gatsman nelle sue claltro-
netche scorribande con 11 ti
mido «udente Trlntlgnant, 
And, « proprio la macchina 
che riassume in t i II vero nu
cleo significante di lutto II 
tllm Parche, te le esibizioni di 
alta furbizia italiota, messe In 
atto da uassman, sono un se-

tno perielio di certo clima e 
i ceni cultura di basso proli 

lo, Innescate dal cosiddetto 
•boom» degli anni Sessanta, 
l'auto, questo oggetto del de
siderio massificato, questo 
status-symbol da nazione 
post-depressa, diviene una 
mclalora del miti e del riti del 
neocapitalismo nascente, E a 
tutti noto come va a finire. In 
un sorpasso azzardato la Lan
cia va fuori «rada e II giovane 
Trini gnint perde la vita, 

* O ENRICO UmCHI 

Il film suona da solo 
E' rimmagine che aderisce alla musica, non viceversa 

Anche se talvolta c'è di mezzo Bob Dylan 

R. Saluunoto/D. Byrne 
•The Us t Emperor. 
Virgin V 2485 

Flone/B. Dylan/R, E v e n t i 
•Hearts of Pire» 
CBS 460001 • I 

T. Jonea/C. Pine 
•Ange. Heart» 
Anllllei AN8709 
(Ricordi) 

S I parla spesso di musica 
cìnemalogralica: ma è 
poi cosi vero che esister 
Certo, per esistere, eli-

• _ _ sterni l imo di quel casi 
In cui tilt retiti delle 

praasl non riesce t ita/ dietro una 
reali teorittatlone. Oggi umbri ad
dirittura più ve,0 || contrario: d o t 
che ila piuttosto rimmagine In movi
mento a dimensionarsi sul tuono, e 
ne*provilallumtntdlcllpi,Elnve-

DAMILI 
ce problemsllco Individuare suoni 
che nano gli dentro se tiessi tanto 
visivi da subire evirazione una volta 
sotlrsttl all'Immagine. Anche se, In
dubbiamente, d tono alcuni esempi 
di musiche rate e sviluppile con fi
ntini clnematograllca: il potrebbe 
citare Philip Ciati, mi ci si ritrove
rebbe pur tempre a dover prendere 
atto che tali musiche non perdono 
assolutamente nulli sena Immagini. 
D'altro canto, come ti apiegherebbe 
tanto anche Ignobile abuso di musi
che barocche In Morie cinematogra
fiche ambientate dopo, o prima, Il 
Settecento? Come ti spiegherebbe 
te non con II singolare permeabilità 
del tuoni nel confronti di parole e di 
Immagini? Come Moby Dick e come 
Don Giovanni, la mutici hi un'Incre
dibile polivalenti simbolica,,, 

Poco Importa, alla m a dal conti, 
che una colonna sonora ala origini
le, do* nata In (unzione d'un film, o 
situiti materiale eitrtneo; In entram
bi 1 casi la si atcolteri tempre in un 
modo un po' diverto, con una tigni-
licirnt Inevitabilmente •adottata». 

Al primo caso, di colonna origina-

IONIO 
le, appartiene la tononzzazione di 
Tht tasi £rnpen>r(«L'uliimo impera
tore» di Bernardo Bertolucci) Disco-
graficamente tale colonna sonora 
appartiene t due sezioni differenti. 
una è di Ryuichl Sakamolo, l'altra a 
David Byrne. Forse la prima è più 
strettamente funzionale ed è per 
quello che, Isolata dal contesto, ri
sulta la più debole, d'un effettismo 
alquanto di maniera, salvo qualche 
episodio di più convincente «fee
ling» onentale. Al contrario, Byrne 
non ha ceduto allatto al cerimoniale, 
questi suol microcosmi non scadono 
mai nella circostanza ma la sfruttano 
con Ironia quasi certosina, mesco
lando codici fra loro totalmente lon
tani, Ancora una volta, va detto, Byr
ne non e venuto meno alla sua vena 
geniale, 

«eorrs ofFirti Invece l'esempio 
di colonna sonora (atta di singole 
canzoni. E l'album ne risulta abba
stanza ghiotto per la presenza so
prattutto di Bob Dylan, anche se pur
troppo * uni w|a l'occasione In cui 
Dylan ha tolto la gonfia chitarra di 

Eric Clapton Delle tre canzoni in cui 
s'ascolta Dylan, Night alter Night, 
Had a Dream about Coir, Baby e 
77ie Usuai, quest'ultima reca la firma 
di John Hlatt, e ti lentel La pane del 
leone, anzi delle leenessi, l i fi no
na, mentre Rupen Eventi non rie
sce, In una delle cantoni a lui affida
te, a far dimenticare la versione ori
ginale del Soft Geli di Almond. 

Forse un raro esempio di mutici 
cinematografica viene invece lomito 
da Angui Heart 01 film dt Alan Par
ker) per merito di Trevor Jones: è 
una musica sciupate dalla versione 
Lp perchè va a pallino tulle l'avvol
gente ambientanti del dolby stereo 
per cui è nata con elegante maestria. 
La lascinosi!* tecnologica riesce a 
porre in secondo pieno un certo nar
cisismo del suoni ed anche la non 
travolgente personalità del saxofoni-
sta Courtney Pine. Certo anche qui la 
musica riesce a cavartela abbastan
za fuori dalle immagini per il sapien
te missaggio, la permanenza di alcu
ni dialoghi e le Improvvise •appari. 
zioni» vocali di Bestie Smith, Bro-
wnle McOhee e Uveme Baker 

tro momenti non tulli ugual
mente significativi della sua 
difficile, talvolta contradditto
ria ricerca. Si possono con
frontare i giovanili Studi op.4 
(1902), indebitati con Cho
pln, Rachmaninov, Skrjabln e 
quelli op33 (1916), pagine 
caratterizzate da una ricerca 
nell'ambito del ciclo di peni 
brevi. Il trittico «Matquet» 
porta anch'esso la data 1916, 
ma e posteriore all'op.33 nel 
caratteri stilistici, che rivelano 
I incontro di Szymanowski 
con Debussy e Ravel ed anche 
con lo Stravinsky dei primi 
balletti. Una più compiuti au
tonomia. tendala lui ripentì-
mento di tradizioni nazionali e 
popolari, presentano le ma
zurke opSO (1925, qui pur
troppo limitate a unl scelta di 
sette) e op 62 (1933-34), mo
menti culminanti di un disco 
tutto di grande Interesse 

OPA0LOPETA2ZI 

CAMERISTICA 

Arcinoto 
noto 
e inedito 
Brahms 

«Tri!» 
TrioBeauxArts 

2 Cd Philips 416 838-2 

mi II Trio Beau» Aris sta In
cidendo per la seconda volta 
Il suo repertorio in compact, a 
questa bella registrazione non 
offre sorprese rispetto alla 
precedente, mantenendoti su 
un ottimo livello e ripropo
nendo come quella una pagi
na di ascollo assai raro. Ac
canto al tre Tri! per violino, 
violoncello e pianoforte pub
blicali da Brahms, quelli op.8 
(1854, eseguito nella revisio
ne del 1889). op.87 (1882) e 
op.101 (1886) c'è Intatti un 
Trio In la maggiore che ti 
ascolla asta! raramente. Una 
copia manoscritta di questo 
pezzo, tenia alcuna indica
zione di autore, fu trovala da 
Ernst BQcken nel 1924: l'attri
buzione al giovane Brahms si 
basa su motivi stillatici, tenta 
alcuna certezza documenta
rla. E comunque un lavoro In
teressante, tùllstlcamente vi
cino al giovane Brahms anco
ra influenzato da Schema™. 
Oltre all'Interesse di questa ra
rità va sottolineata la queliti 
intelligente, muslcallnlma e 
tecnicamente impeccabile 
delle classiche interpretazioni 
del Trio Beaux Aris, 

aPAOLOPETAW 

CAMERISTICA 

Il mondo 
in sei 
capitoli M 

, M 
Bartok t 
•I6quartettl» •* 
Quartetto Alban Berg <, 
3 Cd Emi Cd» 7 47720 8 ',' 

i in IH 

mi I tei quartetti di Bartok 
tono quia! una lintnei dal ano 
mondo poetico e rietmwèM 

' IH dalli tu» 
evoluzione. Il primo, nel 
1908-9, ne ricapitoli le mm 
nenie giovanili, daga attilli 
tilt scoparla di Debutty f 
dell'ultimo Beethoven; Il t e 
condo(lglS-ir) taglia ad un 
complesso periodo di ricer
che e vede promani inerte la 
definizione di un linguaggio 
gli In parte Improntato ella ai-
-Jmllizlone (origlntlrnenie ri-
pentita) di aipetd metodW e 
ritmici del canto popolare. Il 
terzo, del 1927, * torte II p*) 
dento, • suo modo II più M . 
contabile il vWeMito Unitati 
alo dcli'&tptiMlctMiniQ, Hi|l% 
me con II Quarto (1918) e K 
Quinto (1*34) dennlsce I m 
reiteri della (tea centrala detta 
piena maturili di Bartok, n Sa
lto (1939) propone Infinti». 
netmentt del lardo itila, con 
un linguaggio Incline HrMM-
nuulone di certe Mpreot In 
nome di uni elfutlone lirica di 
Intenststlmt timUlta. Il Cjutt-
tetto Alban Berg, che (Inoriti 
i fatto ippretwt toprtnuM 
nella grande tradizione vien
nese e tedetea, olire anche in 
Bartok una prova* alio livel
lo, di mituraiicuraiai e di In-
renitenza musicale, MI a m 
bre 

paro che le Interpretazioni pM 
f ™ i ^ W e ) a * l ' ^ WfSeW" ^ig'lrWtBJ TafJVf 

primi due quartetti « danXiMti 
rito, perche II radicalismo del-
la ricerca Umbrica e dalltapto 
rimanlaalent bartokttna nei 
quartetti centrali potrebbe 
trovile una definizione, pfq 
aspra e tesa, più tntlitictmen-
te scavata 

LJ NOVITÀ' 

AVVENTURA "JP»W»"l4J^"«^RW»™W.''w 

Cinema, mon amour 
ENRICO UVRAOHI 

Mon o n d e d'Amcrique. Regia. 
Alain Resnais. Interpreti: Gerard 
Depardieu, Nicole Garda, Henri 
Uborit. Francia 1980; GVR 

Mèlo. Regia. Alain Resnais. Inter
preti; Sabine Azema, André Dus-
soller, Pierre Arditi. Francia 1986; 
Stardust 

La vita i u n romanzo . Regia; 
Alain Retnals. Interpreti: Ruggero 
Raimondi, Fanny Ardant, Vittorio 
Gassman, Francia 1983; GVR 

F orse perché II suo primo 
lungometraggio, Hiroshi
ma mon amour, * del 
1958, come Ascensore per 

mmm, ti palìtxtla di Malie, e pre
cede di un anno A Pour de 

gouffledl Godard e lavattroeento col' 
pi di Trulliut, per lungo tempo Alain 
Remali I « i to considerato un cinea
sta di punta della mitica e ormai antica 

Nouvelle Vague francese Solita pigri
zia della critica, che ha impiegalo anni 
per capire che la Nouvelle Vague non 
era una scuola o una corrente stilisti
ca, che Resnais aveva ben pochi rap
porti con essa, e che solo una lunga 
carriera di brillante documentarista 
aveva ritardato il suo approccio al 
grande cinema. Aveva cominciato nel 
'47, Resnais, come aluto regista e 
montatore di Nicole Vedrei per Parts 
1900, e aveva poi Ormalo piccoli capo. 
lavori del documentario - come Vari 
Oogh, premio Oscar per II documenta
rlo, come Cuernica, o come lo scon
volgente None e nebbia, cruda testi 
monlanza sulle atrocità naziste nel 
campi di sterminio - prima di guada
gnare Il premio della Crllica Intema
zionale a Cannes con il delicato e 
amaro Hiroshima mon amour 

La etilica, sebbene un po' confusa, 
avevi drizzato subilo le orecchie In 
seguito Vanno scorso a Mamnoad, e 
poi Murre! e La guerra i Unita, confer
mavano In pochi anni la tempra di 
elisie di questo aolistlcalo costruttore 

di trame della memoria 
Oggi Rcsnais ha sessantacinque an

ni e molti film dietro le spaile, ma non 
sembra aver perso la voglia di lare ci
ntine, né tantomeno la sua mano feti 
ce. Sono ora edilati In cassetta Mon 
anele d'Amenque, del 1980, La iuta è 
un romanzo, del 1984, Melo, del 
1986 Sono tre segmenti di una lunga 
storia scritta con la macchina da presa 
da un cineasta di gran rango Mon on
de d'Amenque è un'irruzione nel 
campo della biologia compiuta con 
entusiasmo da neofita e con la colla
borazione dello scienziato Henri U-
borlt È un entusiasmo, tuttavia che 
confluisce quasi subito in una intrigan
te operazione di assemblaRsi" <l> ma
teriali filmici disparati Puouijgi in 
campo lungo, Inquadrature di animali, 
brandelli di vecchie immagini di Jean 
Gabin e Jean Marais irrompono spesso 
nelle vicende di un piccolo Industria
le, di un politico d'assalto e di una ex 
attrice grintosa, La cornice scientìfica 
si rivela ben presto un prelesto proto-
filosofico per una molatore dell'uomo 

moderno chiara e già adombrata nel 
titolo lo zio d'Amenca in fondo non 
esiste e ognuno deve lare da sé 

Quanto a chiavi metaforiche in La 
una è un romanzo ve ne sono molte 
lorme di una non-narrazione, anzi, di 
una nflessìone sulla slera esistenziale 
che Resnais pratica da sempre Qui si 
tratta dell'educazione, della moralità, 
dell'immaginarlo, del senso del tem
po Il regista si diverte infila nel film 
un convegno sul gioco e sulle favole. 
con lunghe discussioni e con qualche 
evasione romantica dei partecipanti, 
poi una casa simbolo, come luogo 
dell etema felicita, un filtro magico 
ccc, o ogni cosa prende il verso giu
sto Resnais si diverte vistosamente 
anche In Milo, tratto da una pièce tea
trale di Henry Bernstein Stona di 
amori, passioni, tradimenti e morte 
Amori adultenni, amicizie tradite, av
velenamenti, Innamoramenti segreti, 
suicidio e riscatto finale Commedia, 
pochade e dramma. Proprio un mèlo, 
ma giocalo con tocco lieve, giostrato 
come un minuetto, cesellato come un 
monile 

Regia: Cedi B, De Mille 
Interpreti: Charlton Hetton, 
Yul Brynner, Edward 0 Ro
binson 
Usa I9S6, Clc Video 

AVVENTURA 

Grand Prti 
Regia John Frankenheimer 
Interpreti. James Camer, Eva 
Mane Saint, Yves Montand 
Usa 1966; Mgm 

THRILLER 

CiprteoraOae 
Regia Peter Hyems 
Interpreti Ellìot Oould, James 
Brolin, Brenda Vaccino 
Usa 1978, Cbs 

Cadeteti eatjaRtMl , \ 
Regia; Francesco Roit -
Interpreti: Uno Venture. TV» 
Carrtro, Marcel Bottuffl 
Itali. 1976: Ricordi De Uu-
rcntils Video 

DRAMMATICO 

Regia; Costa Gavras 
Interpreti: Jack Lemmon, Sis-
sySpactk, Melante Mayron 
Usa 1988; Cic Video 

THRILLER 

PtycoS 
Regia Anthony Perklns 
Interpreti Anthony Perklns, 
Diana Scarwld, Jess Fthey 
Usa 1985, Clc Video 

Regia Jlm Abraham», Dtvtde 
JerryZucker 
Interpreti- Robert Stac*. Uoyd 
Bridges, Robert Hays 
Usa 1980, Clc Video •*,,. 

" " ' ' ' Ì W W H I N , 

'dl"U 

pezwewsm sa e 
Regit: Ettore Scota ',' 
Interpreti: Marcella « e -
stroiannl, Monica Vitti, QUt> 
cario Giannini A 

Halli 1969; Creazioni Hoate 
Video », 

lllllilllllllll! 16 l'Unità 
Mercoledì 
30 dicembre 1987 


