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Domani a Firenze 

Al « Comunale > 
s'alxa il sipario 
sporco di nafta 
« L'incoronazione di Poppea» di Monte
verdi sard eseguita in forma di oratorio 

PAG. il / spe t f faco l i 

Dalla nostra redazione 
FIKENZE. 25. 

11 Teatro Comunale riapre. 
Riapre domenica pomeriggio. 
con la rappresentazione. in for
ma di oratorio, della Incorona-
zione c/i Poppea, di Claudjo 
Monteverdi, la prima delle ope-
ro dclla stagione lirica inver-
nale 1900 '07. 

Non sara, quella di dome 
nica, una manifestazione mon-

I dana. bonsi una delle tante 
I prove della volonta dei fioren-

tini di far risorgcre la loro cit-
t;'i dalle rovinc dclla tremenda 
alluvione d ie 1'ha cosi dura-
mente e profondamente colpita. 

Riapre il « Comunale > men 
tre decine di operai di tutte le 
r>pecializzazioni. di tecnici e, 
.soprattutto, i suoi dipendenti. 
stanno ancora rimarginando le 
terribili ferite inferte dall 'ac 
qua, dal fango. dalla nafta del 
4 novembre. Negli scantinati 
immensi. negli spogliatoi dei 
professori di orchestra ci sono 
ancora 50 centimetri di ncqua: 
si sono infiltrati da una falda 
.sottostante e si sta cercando di 
pomparla per rendere agibili. 
al piu presto, tutti i locnli. 

Non sara un lavoro ne facile 
ne di breve durata. Ma se do 
menica si fara spettacolo con 
ancora l'acqua negli anfratti 
dei sottopalchi. per la prossima 
rappresentazione si spera di 
essere ritornati alia normalita. 
Una normalita che ha ancora 
1'acre sapore deU'emergenza. 
K non potrebbe essere altri-
menti. L'Arno. uscito dagli ar-
gini a poche decine di metri dal 
teatro. ha sconvolto in poche 
ore il volto del « Comunale »: 
sommersi la platea. il ridotto. 
il foyer. gli sconfinati magazzi-
ni. gli impianti di riscaldamen 
to e di condizionamento d'aria. 
il complesso e delicato appa-
rato delle luci: distrutti 55 dei 
56 apparati scenici. attrezzatu-
re costosissime (il grande si
pario rosso e inutilizzabile), gli 
slrumenti musicali di gran va-
lore. 

Da un primo accertamento, 
ai e potuto valutare che i danni 
superano il mezzo miliardo. 
Una cifra colossale. Si e dovu-
to ricominciare daccapo. come 
nel 1944. quando mezzo «Co
munale » fu inghiottito dalle 
fiamme degli spezzoni del bom-
bardnmento del 1 Maggio. 

Abbiamo compiuto. questa 
mattina. un giro per il teatro 
insieme al sovrintendente Re-
migio Paone. al direttore arti-
stico Alberti. al presidente del 
Comitato dell'Ente autonomo 
del « Comunale » Lagorio. e da-
vanti ai nostri occhi e passato 
uno spettacolo allucinante. Ma 
abbiamo potuto osservare da 
vicino anche altre cose: prima 
di tutto l'instancabile opera del 
personale del teatro. intento a 
ridare al teatro il suo volto di 
prima. Si deve in gran parte 
alio spirilo di sacrificio e di 
nbnegazione dei dipendenti del 
« Comunale ». nessuno escluso. 

se domenica notra avere inizio 
la stagione lirica invernale. 

Lavoravano tutti con accani-
mento negli scantinati e nel ri
dotto. mentre dalla sala giun-
gevano Ic note dell'orchestra e 
gli indecifrabili gorgheggi dei 
cantanti che stavano provando 
l'incoronazione. E la musica di 
Monteverdi ha fatto da sotto-
fondo anche alia breve confe-
renza stampa. nel corso della 
quale 1'avvocato Lagorio ha 
tracciato un quadro della situa-
zione del Teatro e dei suoi pro-
grammi futuri. dopo l'alluvio-
ne. Lagorio ha detto innanzitut-
to che il * Comunale > riapre 
per decisione unanime del co 
mitato amministratore dell'En-
to, che ha voluto che il Teatro 
riprendesse la sua attivita se-
condo il cartellone prestabilito: 
inaugurazione con I'/ncororwi-
zione di Poppea, poi la flfanon, 
qtiindi il Rigoletto, realizzato 
in collabora/ione con l'Opera 
di Roma. Seguira la seconda 
parte della stagione sinfonica 
per arrivare, infine. i) 25 mar 
zo alia prima manifestazione 
del « Maggio »: un concerto per 
celebrare il centenario della 
nascita di Arturo Toscanini. 

Lagorio ha rilevato come la 
riapertura del «Comunale» 
rappresenti un momento impor-
tante della grande opera che 
gli enti locali fiorentini e gli 
altri organismi cultural! e sin-
dacali cittadini stanno portan-
do avanti per la ricostruzione 
delle strutture culturali di Fi
renze. E il « Comunale » e sen-
za dubbio uno dei capisaldi 
della cultura fiorentina. ma ol-
tre a questo 6 anche una 
« azienda » che produce lavoro 
direttamente e assicura la vita 
a tante altre imprese. piccole. 
grandi. che operano nei piu di-
sparati settori del nostro tes-
suto economico. II perdurare 
della inattivita del «Comuna
le » avrebbe causato gravi dan
ni anche a questi complessi, 
che impiegano mano d'opera al-
tamente specializzata. Sono sta-
ti gli operai di queste ditte — 
come si 6 detto — che insieme 
con i dipendenti del «Comu-

ina le t hanno permesso la ria
pertura a tempo di record del 
Teatro. Al loro lavoro e alia 
solidarieta dimostrata dagli al
tri enti teatrali (la Pergola ha 
fornito le poltrone. la Scala ha 
messo a disposizione costumi. 
gli altri teatri italiani i loro 
scenari) fiorentini e italiani va 
il merito di quanto avverra do
menica. Vedrcmo Ylncoronazio-
ne senza scenari (lo spettacolo 
e stato ripensato da cima a 
fondo e costruito con austeri
ty ) : un palcoscenico delimitato 
da un fondale e la pedana del 
coro. Su questo si aprira dome
nica il grigio sipario del « Co
munale » su cui e ancora evi-
denfe la striscia brunastra la-
sciata dalla nafta. Un sipario 
che tanto sarebbe piaciuto a 
Brecht. 

Carlo Degl'lnnocenti 

NEL N. 47 DI 

Rinascita 
da oggi nclle edicole 

La nostra Italia (editoriale d i A ldo Natoli) 
Nell'acqua dell'alluvione si specchia una so-
cieta (di Mario Alicata) 
II Piano di Forte (di Gerardo Chiaromonte) 
Le forme dell'unita del movimento operaio al 
Congresso di Sofia (di Alessandro Natta) 
Molto coraggio per un sindacato nuovo (di 
V i t lono Foa) 
Marinotti: un capitano di ventura (di Antonio 
Pesenti) 
Pastori, forza della Sardegna (di Ignazio Pi-
rastu) 
L'olivo italiano di fronte al MEC (di Pasquale 
Poerio) 
Elezioni in Baviera: lo spettro del 1933 (di Ser
g io Segre) 
I sudditi della NATO (di Ar r igo Boldrini) 
Picasso: settant'anni di pittura (di Antonio 
Del Guercio) 
Piero Jahier, uno che « portava » la vita (di 
Roberto Roversi) 
Noie. commenti e critiche di Paolo Alatri, Mino 
Argentieri, Ivano Cipriani, Giancarlo Ferretti 
e Giorgio Frasca Polara. 

IL CONTEMPORANEO N. 11 
Alluvioni e cartiva coscienza 
Informazioni e commenti di Michele 
Rago, Adriano Seroni, Giovanni Previtaii, 
Clara Valenziano. Girolamo Federici, Gior
g io Di Genova e Mart ino Verdesi 
II Congresso di « Italia nostra » (di Otta-
vio Cecchi) 
Grandi musicisti e industria culturale (di 
Luigi Pestalozza) 
Dal «Marat-Sade» (di Peter Weiss) 
Un ampio saggio di Galvano Della Volpe 
sulle teorie elaborate dai formalist! russi 

II romanzo di Camus sullo schermo 

Visconti affronta 
«Lo straniero» 

Perche ha scelto Mastroianni e la Karina - II film sara a 
colori - Alia riscoperta di Meursault 

TRIONFI 
A PARIGI 

PAR1GI. 25. 
Claudia Cardinale mostra con un radioso sorriso la targa 

d'oro del premio « Triomphe > che le e stata assegnata, nel corso 
della « XXI NotU- del cinema », come attrice straniera popolare 
ipjfjancia. 
'? Ecco'come scaio stati assegrfati i premi: 

Trionjo per \'a popolarila (stranieri): Shirley Mac Laine, 
Vittorio De Sica, Claudia Cardinale; 

Trionjo per la popolarita (francesi): Mireille Dare, Bourvil 
e Louis de Funes; 

Trionfo per H disegno animato: Walt Disney; 
Trionjo per in film di balletto: Roland Petit per il suo film 

L'elogue de la folie; 
Trionjo per il film Jrancese: Le tonnere de Dieu di Denys de 

la Patelliere, intcrpretato da Michele Mercier; 
Trionjo per il film straniero: Operazione tuono (Gran Bre-

tagna); 
Trionjo per ta migliore canzone in un film Jrancese: ad 

Anouk Aimee, Pierre Barouh. Nicole Croisille e Francis Lai per 
Un uomo una donna. 

Altri trionfi stono stati assegnati a personality della televisio-
ne, della musica deggera. del varieta e del'umorismo. 

Teatro dei Dioscuri 

Contessa 
«liberty» 

Una dignitosa messa in sce-
na della commedia di Druon 

Rammodernato e ribattezzato 
col nome bene aiugurante dei 
Dioscuri (le cui tstatue. com'e 
noto. spiccano neCa vicma piaz
za del Quirinale). iil piccolo tea
tro d: via Piacenw si e aperto 
o5p:tando quella « Compagnia dei 
commedianti >. ch« per qualche 
anno soprawisse JI Roma in un 
periferico edificio di lenno. fin-
che la memorabil< neve del "56 
lo schianto. Opera scelta per la 
serata inaugurale (resa sma 
gliante dalla presrnza di molte 
ilIuMri persone della $e?na e del 
lo schermo): La contessa. o la 
roluttd di essere di Maurice 
Druon. nella trarfjzione e nel-
1'adattamento di GianfHippo Car-
cano. direttore e animatore del
ta Compagnia. 

Piu conosciuto came romanzie-
re (Le grandi famialie). che co
me drammaturgo. Druon ha in-
tessuto la vicenda dclla Contessa 
attomo alia Hgura d'una anziana 
nobildonna. un dl eefebre per t 
suoi molti. famosi amanti (prtn-
cipl. grandi finanrieri. artisti. 
nonche rimmancabile D'Annun-
zio). e ridottasi ftttfi a nutrire 
la sua solitudine con t ricordi 
della eloria. dei piaceri. delle 
stravatranze di qiwirepoca delta. 
fra tutte. la bella \eU"aDparta 
mento di un alberKO romano. in-
dossando vestitl rum meno incre-
dibili dei suoi modi, la < Con
tessa t abita ornui nn mondo 
di fantasmi. resistendo caparbia-
mente alia vecchia'ia e alia mor-
te. Una ragazza eemplice. Car-
mela. entra per fieth ft per af-
fetto nel gioco de!la sitfnora. con-
tribuendo ad anintire i suoi so-
gni e vaneggiamenti. da cui re-
steri come contaaiata: ma con 
lieto esito. infine. poich£. men
tre quella va spegn^ndosi la 
gimTane avra n si*>ces*o (da ca-
meriera divenenAo attrice') e 
ramore. 

Clausola conso'iinte per una 
storia patetica. che si affida 
tutta alia fadlita (V- contract! tra 
due periodi del costume, saldati 
peraltro fra loro dal ritorno r*-
ccnte del gusto liberty fla « pri

ma > parigina della Contessa 6 
de! '62). al ricatto sentimentale 
che inevitabilmente si esprime 
dalla visione dello sfacelo seni
le. al forbito sapore di un dia-
logo epidermico. ma ben conge-
gnato. 

Lo spettacoio e. comunque. as-
sai dignitoso. e non privo di ele-
ganza. pur nei suoi bmiti. Agile 
la regia di Leonardo Bragagha. 
precisa e funzionale la scena di 
Salvatore Venditteili (che ha fir-
mato anche i costumi). di buon 
livello l'interpreiazrone. Mana 
Teresa Albani ha dato alia pro-
tagonista uno spicco vivace ed 
insolito. ora pienamente partcci-
pe ora sottilmente ironico. Gli 
altri. dall'efficace Antonio Ven 
turi al versatile Mario Bussolino. 
da Ermanno Roveri a Corrado 
Sonni. da Vittorio Duse a Lu
ciano Mariana, ad Anna Goel. 
hanno conferito giusto risalto ai 
numeroii persona ?gi. Ma soprat
tutto ci ha gradevolmente sor-
preso Isabella Guidotti. che nel
la parte di Carmela (sfuggendo 
a molte tentazioni e percoli) ci 
ha offerto una orova e?emp!are 
per misura ce^tuale e vocale. 
per freschezz.1 e per crazia: una 
piccola, ma a-.itentica rivelario-
ne. quale da tempo non ci acca-
deva di recistrare in teatro. 

Con^ensi mo!to caldi e schict'i. 
per tutti. Si replica. 

ag. sa. 

Condannafo 

Chef Baker 
LOS ANGELES. 25 

n musiasta di jazz Chet Baker 
e stato condannato a 2oG dollari 
di multa e a restare per tre anni 
in liberta vigilata. perche rico-
nosciuto colpevole di aver fal-
siflcato una ricetta tnedica per 
poter disporre di stupefacenti. 

I Lo straniero — i! romanzo del 
Premio Sobel Albert Camus — 
ha finalmente trovato la slraria 
dello schermo. tlrano anni che 
se ne parlava. come di uno dei 
proneMi piu cart a Luchino Vi
sconti. Ma, per tanti motivi, la 
realizzazione del film era stata 
rinvtata e Visconti aveva nel 
frattempo t/irato Vaghe stelle dej 
TOrsa, per il quale flli era an
che toccato il massimo riconosci-
mento della Mostra veneziana 
(quella dello scorso anno). Neuli 
ultimi tempi, Lo straniero 6 tur-
uato insistentemente nei piani 
di Visconti, che ieri — di ritor
no da un recente sopralluona in 
terra d'Alneria — ha comunicato 
ulficialmente, nel vorao di una 
affollata conferenza stampa. Vim-
Zio del film, protaaonisti del qua
le saranno Marcello Mastroianni, 
Anna Karina. Bernard Blier c 
Georges Wilson. 

Un incontro con I'iscoiili e sem-
pre una occasione stimolante. den-
sa di illuminazioni. Parlare dello 
Straniero insieme con Visconti 
signiJica « rileggere •» Camus, pe-
netrare pin profondamente nelle 
sue panine, capirne i personamii 
sotto anqolaziom nuave. allinuere 
alia temperie culturale e politica 
che sta alia base del romanzo 
come della vita stessa dello scrit-
tore jrancese. Visconti tiene a 
sottolineare come Lo straniero 
sin del 1941 degh stessi anni di 
Ossessione. il primo film italiano 
che. ancora in pieno fascismo. ne 
laceraca dallo schermo la patina 
di falso ottimismo e oeltava il 
seme di una nuova pianta che 
piii tardi sarebbe cresciuta riyn-
uliosa. E quasi a sottolineare il 
parallelismo di due esperienze. 
simili se pur sviluppatesi in pae-
si e circostanze diverse (ma Vi
sconti non era a Parigi all'inizin 
degli anni '40?), ha r'tcordato che 
poco dopo Camus pubblicava i 
saggi detl'Uomo in rivolta, nel 
quale, dunque, anche il regisla 
italiano si poteva identificare. 

Al centro della vicenda dello 
Straniero e Meursault (e Ma. 
stroianni dtra. nel corso della 
conferenza stampa. che Meursault 
dimostrerd ai giovani — « anche 
a inia figlia. perdiana J> — che git 
atteggiamenti ribellistici, prote-
statari: che lo stesso odio verso 
una societa sorda e insensibile 
che essi mostrano di avere oggi 
era gia stato c scoperto», fatto 
propria da quella generazione 
€ che i la nostra, di noi "matu-
sa" »), un impiegalo che vive e 
lavora ad Algeri. Si sa come an-
drd a finire: con la condanna a 
morte di Meursault, per I'ucci-
sione di uno sconosciuto < per cau
se che non lo riguardano. in se-
guito a una provocazione die 
forse non eststeva neppure >. Sa
rd la conclusione di una esistenza 
nella quale nulla sentbra essere 
stato importante per Meursault 
all'injuori della morte. < come se 
tutta la vita uressi aspettato que
sto istante e questa piccola alba 
per essere giustificato... ». c La 
morte e I'unica realta >. aveva 
scritto Camus nel Mito di Sisifo. 

Adesso. Visconti dovrd restituir-
ci Meursault sullo schermo, con 
tl volto di Marcello Mastroianni. 
Non si tratterd. certo. di una tra-
sposizione pura e semplice della 
vicenda. quanto di un lavoro sul 
protagonista e sui personaggi cir-
coslanti. Come nelle altre sue ope-
re (quasi tutte tratte da romanzi 
o racconti), i personaggi origi-
nali saranno per Visconti uno 
stimolo. un punto di partenza dal 
quale muoversi per una loro ri
scoperta e attualizzazione (ed e 
questo che fa di Visconti un re-
gista e insieme un autore). 

< La signora Camus ha posto, 
come unica condizione alia tra-
sposizione cincmatografica dello 
Stran;ero. quella che to ne fossi 
il regisla ». ha detto Visconti. Ed 
ha dovuto afjrontare subito le do-
mande relative agli interpreti. 

« Perche ha scelto Mastroianni? 
Non £ troppo tecchio? ». 

*Se un attore di 42 anni non 
pud fare la parte di un uomo di 
37 anni, £ finita. Son eststereb-
hero piu attori, non es'isterebbe 
piu lotoorajia. E poi, nel corso 
del film, il personaggio si tra-
sformerd. conquisterd quella ve 
ritd che gli appare al processa; 
e si irasformerd anche fisicamen 
te. Avrvo pensalo a Delon — ha 
prosegmto rispondendo ad altre 
domande — perche e Jrancese e 
voteco che il film tf>sse tutto Jran
cese. Ma anche Mastroianni par-
lerd direttamente m Jrancese > 

« E perche ha scelto la Karina. 
che e danese? ». 

« La Karina e francese. ormai. 
E credo corrisponda al pers& 
naggw, in pieno, p:it di quanto 
avrebbe potuto corrtspondergU 
la Cardinale, ad esempw. che 
£ U tipo mediterraneo-sicilicno. 
ma non pied-noir. E poi sapete 
che i pied-ooir sono diversi da
gli arabi, ed erano chiamati 
cosi perche, quando daUa Spagna 
e dagli altri paesi *i trasjeri-
rono in Africa, lavoravano una 
terra nera. Aveto pensalo alia 
Hardy e sarei stato contento di 
aterla. Ma la Karina va molto 
bene ». 

«Come e stata accolla, m 
Algeria. I'tdea del film dal
lo Straniero? ». 

c Camus e consideralo tn Al
geria quasi una gloria naz.o-
nale.~ Tornando a Mastrmanm, 
debbo dire che secondo me Ma 
stroianni e Meursault sono Jalti 
luno per Valtro. Meursault ha 
un caraltere mediterraneo, una 
pigrizia mediterranean come Ma 
stroianni >. 

Ed a Mastroianni e stato 
chtesto come si dovesse mten-
dere questo < ritorno a Visconti ». 

c Per anni ho lavorato con Vi
sconti. in teatro. in cinema, Cer
to. aUora ft teatro era un'altra 
cosa. era piu eceitaMe come 
esperienza ed anche. credo, piu 
valido come mezzo ». 

II film sard prodolto dallo 
stesso Mastroianni (e dal copra-
duttore Sotarianni) e da De Lau 
rentiis. Sard girato a colori e 
il direttore della fotografia sard 
Giuseppe Rotunno. lo stesso 
del Gatiopardo. 

I.S. 

le prime 
Cinema 

Operazione 
San Gennaro 

Ci vengono dall'Anierica. |KT 
tentare il colpo al « tesoro » di 
San Gennaro (doni votivi d'ogni 
tempo e d'ogni paese: valore 
presumibile. trenta miliardi di 
lire), racchiuso nel Duomo. Ma 
Jack. Maggie e Frank, lestofanti 
doltre oceano. hanno bisogno 
della collaborazione dei c loca
li >: ed eccoli mettersi in con-
tatto con Dudu. mariuolo d'una 
certa levatura. I napoletani. pe-
i6. si sa come sono (o come ap-
paiono nella letteratura e nel ei-
nematografo): tropin) cordiali 
per esser capaci di tenere un se-
liieto. festaioli. religiosi. Cosi il 
•i piano ^. scientificamente pre-
parato. va avanti alia carlona: e 
fallisee. una prima volta. perche 
ci si piaz?a in i<nv.zo un ricevi-
mento nuziale. r Frank ci lascin 
la pelle. facendu indigestione di 
cozze. Poi Dudu si sente rimor-
dere la coscienza. non vuol re-
caie o!T(«;a al Santo, c si decide 
all'azione solo quando credo di oi-
tenere l'assenso del Pationo: i 
soldi della sua parte, infatti. ogli 
e intenzinnaio a usarli per co 
struire un quartiere modfllo. do 
\e alloggiare la gt-nte dei ^ has-
si •». 

Superate varie dillicolta, e com
plice il Festival della can/one. 
che calvnita davanti ai televi 
sori anche le foivo di poli/ia. il 
fui to e infiiio poitato a termine. 
Ma i due americani scaricano 
Dudu e i suoi amici fun paio dei 
(liiali sono stati gia arrestati). 
duindi Maggie fa fuori .Jack, e 
cerca di soappare da sola col 
mallopixt: Dudu e il suo luouote-
nente riescono a bloccaiia all'ae-
roporlo: la conclusione della vi
cenda. tuttnvia. li vedra trasfor-
mursi involontariainente. da la-
dn . in recuperatori del « teso 
ro ». 

E cosi e salva anche la morale 
di questa Operazione San Genna
ro. che Dino Risi ha diretto con 
la sciollezza e l'abilita a lui con-
suete. Certo. i precedent!" del film 
sono ormai troppi. piu o meno il-
lustri (da Giunga d'asfalto a Ri-
fifi. dai Soliti ignoti a Topkapi). 
ma questa variazione facilmente 
« partenopea » si raccomanda per 
gli effetti comici che derivano 
clal contrasto fra Tindustrializza-
zione del crimine. di stampo sta-
tunitense. e l'artigianato casarec-
cio: cosicche. ad escmpio. il laser 
v gli iiltrasuoni vanno bene, ma 
lo « zep|K) al contatore » e un'al
tra cosa... 

N'ino Manfredi (che ha parte-
cipato anche alia stesura del co-
pione. insieme con lo ste.sso Risj 
e con Knnio Do' Concini) e on 
ottimo protagonista. spiritnsn 
senza volgarita. Degli altri. me-
glio sempre gli italiani — fra i 
quail e un grande Toto. nel |M>r-
.sonaggio marginale ma incisivo 
di Don Vincenzo — e il quasi ita
liano Mario Adorf. che l'< oriun-
do » Harry Guardino. l'austriaca 
Senta Berger c la francese Clau-
dine Augier. Colore. 

Texas 
oltre il fiume 

Don Andrea Baldasar. nobiluo-
mo spagnolo immigrato in Ame
rica. si accinge a sposare Isa
bella. giovane benestante del 
Sud. L'ex spasimante di costei. 
un uliiciale di cavalleria. giunge 
a turbare la cerimonia. e finisce 
ucciso (ma per caso) da Don 
Andrea, che deve sottrarsi alia 
ira dei cugini del defunto. Quale 
miglior scampo che il Texas, non 
ancora annesso agli Stati Uniti? 
Tanto piu che le doti di buon 
tiratorc. la Iealta donchisciotte-
sca e la sostanziale follia di Don 
Andrea appaiono utilissime a Sam 
Mollis, disincantato ranger, il 
quale ha bisogno di compagnia 
per attraversare il territorio dei 
Comanches. con un carico d'ar-
nu. La discorde associazione tra 
Don Andrea e Sam subira molte 
prove: dopo separazioni e ricon-
giungimenti. avendo sconfitto i 
|)elliros5c ed e.ssondosi sfidati rc-
ciprocamente. i due concludcran 
no in pace la loro vicenda: Sam 
impalmando la fidanzata del-
l'altro. e Don Andrea una sim-
patica ragazza. cui ha salvato 
la vita e che lo ha salvato a 
sua \olta. 

Western di sapore dichiarata-
mente ironico. ai confini della 
buffoneria. Texas oltre il Jiume 
ha il suo limite nella struttura 
episodica e frammentata. quasi 
di sketches che s'infilzano l'tmo 
nell'altro. Lc trovate gustose. tut-
tavia. non mancano. ed alcuni 
personaggi. come qtiello della 
« guida » Kronk. sentenzioso e pa-
sticcione. <=ono specialmente az-
zeccati. Gli attori funzionano a 
dnvcre: non solo Dean Martin. 
Joey Bishop e gli a'.tri *• nativi >. 
ma anche Alain De!on. alia sua 
prima, spintosa esperienza del 
cencre. o Tma Msrquand. Rose
mary Forsyth, invece. c notevole 
•=oprattutto r»cr la sua statura. 
Ha diretto Michael Gordon. Co
lore. schermo largo. 

ag. sa. 

Le fate 
I! c:ne:na italiano. coo l'acqua 

alia gola con o senza alluvio
ne. non tntende rinunciare a un 
antico amore: il < film a episodi ». 
II gevere offne almeno due van-
taggi: mxiimo impieco d: capi-
tali e d: «idee ». e La piu « fa
cile > fru:b:!:ta del prodotto da 
parte del p-jbb'.co Ondc. :\ re 
c:nroco coogelarrKnto c -.deale » 
del quale non ifuo nasccre 

I che uru qjaterr^ cone Le fate. 

ma una quatenia che non e nep
pure uti ambo. 

In Fata Sabina di Luciano 
Salce e di scena Monica Vitti. 
una nevrotica frigida, oggetto di 
ioteressi erotici. che alia fine 
scoprira in se stessa l'istinto 
sessuale (tramite Enrico M. Sa-

, lerno). Mentre Fata Armenia di 
Mario Monicelli ci racconta le 
incredibili vicissitudini di una 
zingara (al secolo Claudia Car
dinale) per sbarcare il lunario. 
Fata Elena di Mauro Bolognini 
ci trasporta in una storia di re-
ciproche comificazioni di lusso. 
al cui cetitro troviamo Raquel 
Welch, una trnnquilla bambola 
<ii porcvllana. Xe.i'ultimo opi>o-
dio. diretto da Antonio Pieaan 
geli. Fata Marta. la mistifica-
z'ono raggumge il suo culin.ne: 
rcgi-sta e sceneggiatori altingo-
iio a piene mani alle idee pre
sent i in un classico della stona 
del cinema: Luci della cittd di 
Chap.in. La situazione plagiata 
e (|iielld di una donna ricca e 
plena di fascmo. Maria (Capu-
cuie). clie quando be\e divenUi 
piii umana (e * sporcacciona >) 
col suo cameiiere (un siinpatico 
Alborto Soidi). .mho cadere nel
la piii as^oluta indifferenza 
(liiando e .sobna. 

DOIKI // signor Puntila e il suo 
servo Matti di B'ccht, Pietrange-
h >j e sentito naturalinente auto-
nzzdto a nproidore il tenia 
del celebre aiwlogo. Ma ogni 
co*a ha cjui il .sapore icidefinito 
e fal.so delle * operazioni » spe-
calatne condotte dalla sterile 
fre:ldezz<i di una regia che ha 
abdicato alia fantasia e alia 
creazione, nonoitante lo smalto 
alienante del bel colore. E le 
piccole imghie di Pietrangeli si 
scxio spezzate persino nel finale, 
che vede il buoti < .servo ». fatto-
.si furbo. adeguarsi alia situa
zione perche ha trovato il ban-
dolo della matassa. mentre il fi
nale brechtiano. come e noto, 
proponeva una ben di versa so-
luzione «di clas«e». Ala oggi, 
tutto sta nel trovare il bando-
lo della matassa della * comme
dia gaudente ». secondo la defi-
nizioiie lanciata in questi giorni 
dai press-agent per Luciano Sal
ce: come dire, accecarsi di fron
te alia realta storica e quoti-
diana, per evadere nel pae.se 
delle fate, dove la satira cam-
mina raso terra e ha il fiato 
corto. cortissimo .per la rarefa-
zione dell'aria. 

Navajo Joe 
Tanto per cambiare. Sergio 

Corbucci. uno dei piu noti arte-
tici del tvestern all'italiana. ci ha 
preparato una sorpresa con Na
vajo Joe, il .sou ultimo film colo 
rato che inizia con lo scotenna-
mento di una squaw. Poi. vedre-
ino Duncan (Aldo Sanbrell). un 
bastardo consuuto dall'odio per 
gli indium, tiainare contro un 
carico di denaro che sta per giun-
gore ad Ksperanza. metteie a 
ferro e fuoco il paese. seviziare 
e fracassare crani con il sorriso 
sulle labbra. mentre Navajo Joe 
(Burt Reynolds), un indiano buo 
no che vuole aiutare i bianchi 
al recu{x?ro dei dollari per poi 
cosi diventare scerilTo. lo segue 
dappresso sgozzando come maia-
li. uno alia volta. gli uomini del
la banda di Duncan che. ad un 
certo momento inciitabilc. lo 
frusteranno a sangue. Comunque. 
nel finale, il nostro Navajo, per 
completare la sagra della violen 
/a pura. spacchera in due la 
fronte di Duncan, che. poverino. 
non ora in fondo cosi cattivo 
come sembrava. perche in balia 
di un i complesso » ereditato dal 
la stagione dell'infanzia, che do-
veva essere stata molto triste 
perche lui. il piccolo Duncan. 
lo picchiavano sempre. 

The bounty 
killer 

II bountu killer di turno e un 
certo Luc Cilson (Richard Wyler). 
non altrimenti meglio definito. 
che compare in questo film a co
lori diretto da Eugenio Martin. 
un film insopportabile per il sem
plice motivo che vi si celebra 
« seriamente > lapologia di que
sta specie di uomo che « accetta 
i soldi delle taglie come una te-
nutaria di locanda quelli delle co-
lazioni *. un uomo considerato da 
molti una carogna e che mctte 
ogni volta scrupolosamento in 
banca il denaro delle taglie: il 
difficile e arrivare ai diecimila 
dollari. Questa volta Luc si e 
fissatoc ol bandito Jose Gomez 
(Tomas .Milian). una volta un 
brav'uomo ma poi col tempo di-
venuto un sadico pazzerellone 
dodito alle gozzoviglie anche in 
casa dei suoi migliori amici. En-
pure. la sua donna. Hilda (EL'a 
Karin). era convinta che voleva 
rifarsj una vita. Ma Jo«=e fara 
una brutta fine: sara ucciso na-
turalmcnte da Luc; il volto nella 
polvere e la bava che gli cola 
dalla boccd. 

vice 
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Per gli alluvionati 
il concerto di oggi 

all'Aula Magna 
La presidenza della Istituzione 

Universitaria dei Concerti comu-
nica che 1'incasso del concerto 
odiemo del Coro da Camera del 
la Radiotelevisione Italiana diret 
to da Nino Antonellini dedicato a 
Claudio Monteverdi nel IV cen 
tenario della nascita. all'Aula Ma 
gna dell'L'niversita di Roma, an 
dra a fa\ore decli alluvionati ntl 
quadro delle inmatue a tale sco 
po promo^se riall'AGIS. 

controcanale 

Un modo sbagliato 
La burocrazia con i suoi ri-

correnti Jenomeni abnormi e 
stata per molttssimi scrittori 
I'ispiralrice di storie straordi-
narie; la burocrazia dei paesi 
mitteleuropei, la burocrazia za-
rista, la burocrazia della Fran-
cia nel SIX secolo hanno tro
vato grandi cantori in scrit
tori come Kafka, come Gogol, 
come Balzac. 

Quando si parla della buro
crazia al livello delle conver
sazioni da salotto lo si Ja go-
neralmente con unanime biasi-
mo: le scartoffie, i timbri. le 
lunghe attese per una pratica 
e tutto quel che segue danno 
al cittadino che per caso o per 
avventura si trovi ad esserci 
in mezzo, una sorta di capo-
giro, lo gettano in uno stato di 
disagio. di impotente rivolta 
da cui cerca di uscirne con la 
critica a tutti i costi. Critica 
a tutti i costi che alia fine de-
genera — e accade spesso — 
nel qualunquismo. Cid perche 
quel sottojondo di sfiducia pic
colo borghese nelle istituzioni 
trova modo di venire a galla, 
di diventare sempre piu gran
de e quindi di esprimersi sen
za ritegno specialmente allor-
che trova il consenso di altri. 

Forse le vittime della buro
crazia sono soprattutto gli 
stessi burocrati. costretti a 
scandire i ritmi della propria 
esistenza sui ritmi di una pra
tica da evadere, di un fasci-
colo da trasmettere a compe
tent commissioni e consigli di 
vigilnnza. ridotto ad aninte 
morte legate indissohtbilmente 
ai fantasmi evocate dallo pa-
gine polverose di una qualche 
domanda di pensione, di con-
cessione, di una qualche auto-
revole raccomandazione. 

Ieri sera abbiamo visto la 
prima puntata dellinchiesta di 
Ettore Della Giovanna e Mas
simo De Marchis. La burocra
zia in Italia. 

In questa prima puntata de-
dicata ai rapporti tra lo Stato 
e il cittadino sono appunto ve-
nutl Juori quei luoghi comuni 
che sono sempre da temere in 
trasmissioni del genere. Infatti 
lungi dall'imposiare il proble-
ma secondo una prospettiya 
reale di contributo alio snelli-
mento del pesante apparato 
burocratico dello Stato italia
no, i curatori del programma 
hanno puntata su quei fattori 
che facilmente ecciiano la pro-
testa superficiale, come la pi
grizia degli impiegati, la loro 
scarsa roglia di lavorare (clv.a-
ramente deducibile dalle se-
quenze degli impiegati di un 
ministero romano che si attar-
dano ad entrare in ufiicio. si 
attardana al bar, si attardano 
nei corridoi), il continuo sco-
raggiare il cittadino ad aver 
rapporti con la pubhlica am-
ministrazione. K ancora: la 
raccomandazione vista soprat
tutto come occupazione princi
pal di scnatori c deputati del 
Portamento italiano. 

Ebbene tutta questa imposta-
zione che facilmente avrd en-
tusiasmato quanti sono pronti 
alle sollecitazioni quulunquisti-
chc e, secondo noi, falsa, da 
rcspingerc perche elude il pro-
blema c comunque lo colloca in 
una luce comoda per certi am-
bicnti. 

Ancora piii da biasimare 
I'opera di Delia Giovanna e De 
Marchis in quanto con lap-
porta di una regia sapiente » 
attenta a organizzare e rcaliz-
zare sequenze in linea con il 
loro proposito, hanno «nffnr-
cato» ii te/espet/ntore anclie 
dal lato dello spettacolo sicchd 
i meno provveduti possono et-
sere stati facilmente prcsi e 
convinti della bontd delle as-
serzioni. 
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