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Si susseguono assemblee e dibattiti 

Al «Luce > quinto 
giorno di 

occupmione 
Incontro dei lavoratori con rappresentanti del-
I'ANAC, dell'AACI e delta SAI • Volantini sui pro 
blemi degli enti cinematografici di Stato diffu-

si negli stabilimenti di sviluppo e stampa 

Un grande 

raduno per 

Antonioni 

Quinto giorno di occupazio 
ne a l i ' I s t i tu to Luce. Assem-
bice e dibat t i t i si susseguo
no a l l ' in te rno dello stabilimen-
to occupato . 

Ier i pomeriggio alle 17 si e 
svolto al i ' Is t i tuto Luce un in 
cont ro t r a i lavorator i dell ' i 
s t i tuto e rappresen tan t i del* 
l 'ANAC. de l lAACI e deMa SAI: 
si e discusso. oltre che dei pro-
blemi dello s tabi l imento. so-
pra t tu t to degli orientainenti 
general i de ' la politica degli 
enti di Sta to . E* s ta ta anche 
proposta l 'uscita dei rappre
sentant i s indacal i da tut te le 
commissioni previs te dalla leg
ge sul c inema. La prooosta e 
s ta ta gia acce t ta ta dalla UIL. 

Documento 

del gruppo 

« Teatro 

e Azione» 
Gli ettori, i tecnici. glj o'ga-

nizzatori del Gruppo Teatro e 
Azione che stanno attualmetite 
preparando a Roma, con la regia 
di Giorgio Strehler. La cantata 
del fantoccio lusitano di Peter 
Weiss, si sono riuaiti in assem
bler nel teatro dell'Artistica 
Operaia. dove si svolgono at
tualmctite le prove, da quando 
gli studenti dell'Accademia na-
zionale d 'arte drammatica han-
no occupato il teatrlno di via 
Vittoria, gia sede di lavoro del 
Gruppo Teatro e Azione. 

Al termine della rhmione. 
protrattasi per due giomi. il 
Gruppo ha approvato. con una 
astensione. un documento nel 
quale c esprime la sua solida
rieta con le rivendicazioni stu-
dentesche riguardanti la nfor-
ma dello statute dell'Accade
mia. statuto che e ancora quello 
fascista del 1938. e percio stesso 
non costituzionale e anaeroni-
st ico». ma «deplora. al tempo 
stesso. che la SAI (Societa atto-
ri italiani) nel suo documento di 
vmerdi esprima so'.amente la 
sua solidarieta con gli studenti 
:n agitazione (e invitando tutti 
gli attori ad esprimere analo
gs . concreta solidarieta). senza 
tener affatto conto delle gravi 
conseguenze e della sitiwzione 
m cui si sono venuti a trovare 
gli stessi membri della SAI fa-
cmt i parte del Gruppo Teatro e 
Azione. e soprattutto della gra
ve azione di intimidazione svol-
ta da coloro che hanno occupa
to il teatrino di via delta Vitto-
ria. nei confronti di chi vi sta-
va lavorando». II documento 
conclude affermaodo che > 
membri del Gruppo Teatro e 
Azione sono t disposti ad incon-
trars i . in tempi stabiliti dallo 
stesso Gruppo. che e impegnato 
in un lavoro di autogestione tea-
trale esemplare in Italia, e al 
di fuori delle ore di prova. con 
membri qualificati dell 'assem 
blea degli studenti. per uno 
scambio di idee sui problemi 
tea-rali in genere. e su quelli 
dell 'assetto dell'Accademia *n 
particolare >. 

ment re CGIL e CISL si sono 
r iservate di decidere . 

Inoltre si e tenuta al Luce 
una riunione di tut te le com 
missioni interne degli stabili 
meriti c inematograf ic i . nel cor-
so della quale e stato st i lato un 
volantino che v e r r a diffuso do 
mani nelle az iende. P e r discu-
te re della situazione del cine
ma una ser ie di assemblee 
avranno luogo mar ted i nei nu-
merosi stabil imenti di sviluppo 
e s t ampa . 

Si a l l a rga . intanto. l 'atten-
zione sul problema degli enti 
cinematografici di Stato. 

I deputa t i comunisti Capra 
r a . Lajolo e Natoli avevano 
presen ta to . nei giorni scorsi . 
subito dopo I'inizio della lot-
ta . un ' in terrogazione alia Ca
m e r a . chiedendo l 'annulla-
mento del prov\ edimento 
in virtii del qua le un lavo-
r.itore e s ta to licenzinto 
(ment re su al t r i penderebbe 
la minaccia di identiche mi-
s u r e ) ; la parificazione del 
t r a t t a m e n t o sa l a r i a l e ; il di-
ri t to di assemblea nell 'azien-
d a : la normalizzazione degli 
organi diret t ivi del l 'azienda 
s tessa . ch i amando le confe-
derazioni e le organizzazioni 
sindacali di azienda a con-
cor re re al ia scelta dei respon-
sabili da nominare ; e. infi-
ne . I 'organizzazinne di una 
conferenza t r i angola re . nel 
corso della quale predispor-
r e un piano di sviluppo rela-
tivo alle societa c inematogra-
ficbe a c a r a t t e r e pubblico ed 
e labora re i l ineamenti di un 
nuovo rappor to t r a Stato e ci
nema . da definire nel conte-
sto di una rad ica le r iforma 

A questa interrogazione co-
muni5ta e venuta ad affian-
cars i , ier i . un ' a l t r a interro
gazione, al minis t ro dello 
Spettacolo, p resen ta ta da i de
putat i del P S I U P Boiardi . Ce-
ravolo e Luzzat to. In essa si 
chiede di < conoscere — an* 
che alia luce dei fatti recen-
temente avvenut i negli enti 
del c inema , come licenzia-
menti in tronco, g rav i episodi 
di censura ideologica preven
t ive . violazioni della legge 
sul c inema con I 'appalto a 
privati di documentar i e te
lefilm dell ' amminis t raz ione 
dello S ta to . ecc . — quali s iano 
i termini real i della crisi eco-
nomica, poli t ica. cu l tura le de
gli enti c inematograf ic i di 
Stato. d a vent ' anni pra t ica-
mente inoperanti e ridotti a 
s t rument i di sot togoverno. 
quando non siano s ta t i addi-
r i t tura liquidati a t t r ave r so 
operazioni scandalose come 
quella del la svendi ta a pri
va t i del circuito s t a ta le di 
sa le c inematograf iche >. 

Continua. in tanto . anche la 
occupazione del e Centra spe-
r imenta le di cinematografla >; 
dove, al te rmine di una as
semblea . al ia qua le hanno 
par tec ipa to . con gli all ievi. 
i dipendenti del Centra e i 
rappresentan t i dei lavorato
ri del l ' Is t i tuto e di Cineci t ta . 
e sca tur i ta la decisione di 
formare Comitati uni tar i di 
col legamento t r a i delegat i 
delle ca tegor ie in lot ta . 

ft& 

LOS ANGELES — L'obiettivo di Antonioni 6 puntato su un 
grande stadio, durante uno di quel radunl dl fine settimana 
tlpici degli Stati Unit!. Si tratta di una scena del film « Zabrl-
skle Point »: I due giovani sono Oaria Halprin e Mark Frechette, 
neo-attori scoperti dal regista italiano 

Rai-Tv 

Controcanale 
IL RICHIAMO DELLA FO

REST A - Di tanto in tanto. 
iiclla praqrammaziune televisi-
va si apre qualche spiraglio. 
spunta qualclie trasmissione piii 
aperta, e gli inyenui ne trag 
yono buum ausptct. Ma pot 
echeggia irreshlibile il ncliia-
vw della jareata e la TV tor-
jia a scopnre ]mo in jundo la 
sua junzwn' di strumento di 
classc e di parte, la sua inti 
ma tspirazioiie reazxonana. La 
rubrica di Crcsci Un volto, una 
storia e. nella sua sostama piit 
vera, proprio una delle nspo-
ste a que.sto ncluamo delta 
foresta: e lo lui confermata 
nettamente con I'ultimo numero. 

NelVincredibile intervista di 
Maria Romana De Gasperi si 
pud dire che questa rubrica 
abbia superato se stessa. E' 
tomato bruscamente sul video. 
nei giudizi e nel Unguaggio dt 
questa donna, il clima sojjo-
cante dealt anni nei quah la 
DC. rotla lunitd antijascista. 
garantiva la ricastruzione ca-
pitalistica sulla pelle dei la
voratori italiani e l a ro ra ra per 
asservire sempre piii stretta-
mente il paess aU'impenalismo 
americano. Di questa a-sscrri-
menlo. simbolepgiato dal ]amo-
so manifesto con lo sjilatmn. 
Maria De Gasi>cri ha parlalo 
come della « intesa con t'Air.e-
rica *; con fierezza. la Jigha e 
segrctaria di colui che per an
ni le masse popolari de/iniro-
no * canceiltere >. ha parlato 
della < battaglia » per 1'appro-
vazwne del Patto Atlantico e 
della CED: una battaglia chi 
centinaia di mighaia di italia
ni combattcrono stan-io dalla 
parte opposla della bamcata 
e pagando col sangue la lore 
tenace resistenza per le strode 
e nelle piazze. Ma per Maria 
Romana De Ga«prn quelle 
scelte (che Vincalzante e mel-
lijlua voce di Cresci dcjini-
va t £nu.ste »J rapprp-senfai-ono 
c barrtere contro la non Iifxv-
ta »: ed evidentemente, quc~tn 

r.̂ iv rappresenlano ancora og 
I)L per lei. noni.stante xl pe*o 
into/leraf*i!e che hanno eser-
citnto ed esercitano sulla vita 
dciili italiani. Intendiamoci. non 
oi xorprende nemmeno che la 
figLa di De Gaspcri la pensi 
cost: in fondo. oonuno sta dal
la jtarlc che </Ii c piii congema-
le c da i giudizi che piit gli 
si confanno. Ma che la TV, 
0(7(71. tada a riccrcare un per-
sonagnio come questa donna e 
se tie Jaccia purtavocc, questo 
e niolto si.'/nijiratiro. 

Del resto. anche quando non 
arrira a que>ti vertici, la ru 
bnca Un volto. una s tona ri 
vela una vocazionc tra le piit 
icodenti. IJX sua tendenza — 
salvo qualclie eccezione che, 
appunto. conferma la rcgola — 
e quella di rimestare nei fatti 
privati della gente. alia ricei-
ca della « confessione »: inuti 
le. quanto. spesso. crudele. E 
pit mtervistatori premeno sui 
loro interlocutori: c Cosa pro-
ra? Quale e stato il momenta 
piii drammalico? Ricorda be
ne quel tragico momenta? ». 
C e la deliberata c cimca cac-
cia alia lacrimal il propositi) 
di strumenlalizzare le esp^rien-
ZP dolorose o traumatizzantt 
per c jar spettacolo ». 

Ecco, con. il colloquio con 
la vedova di Bandini: del tut-
to ingiustilicato e teso soltan-
to a frugare. dinanzi a miliar-j 
di persone. neli'mtiTno di una 
donna colpita dalla srentura. 
Ecco la discussione sui fatti 
di Terrazzano. che avreblte po~ 
tuto acquistare un senso solo 
ove si fosse cercato dt trarre 
da quell'esperienza una qual-
siasi riflessione di carattere 
generale. Ma. anche, qui era 
solo la «s^nsazione» che si 
voleva. E i dirigenti televisi-
vi. che sempre o^tentano una 
Tigidissima « morale » e tante 
c cautcle >, lasciano fare com-
piaetuti. 

g. c. 

La polemica sul materiale sequestrato 

Mani USA sul 

film di Vancini 
Una lettera del produttore Vasile 
e una messa a punto delPANAC 

N produltorc Tun t'osilc. del
la Ultrafilm. ci ha mvi'ito ci> 
pia di una lettera da Un uuii-
rizzata aJI'A.VAC (Aiwui.tone 
nazionale autori cinematoiirafi-
ci) per dichiarare ine*i<Wnte un 
sopruso commCsso ai damn del 
regista Florestano Vnririui: so 
pruso denunciato dall'AS.XC nel 
comunicato apparso .<u/I'lJn:ttJ 
di oioredi scorso II produttore 
sostienc che «n».\rt*.\li .si»r.M>. 
il signor Van^jni a i v i a tinnac-
ciato di abbaitdotiare il suo la
voro M> prima I.IXI .-.i f̂ N.-'1 ao 
tvttuto il suo puiito di \u' .a 
circa un disaooondo in^orto <a! 
tito.'o dol film. Dt fi>niU' a!'a 
volonta dlci>ostrata dalla Uu.r.\ 
film di rwo soppo~tarv p-i'.%s;o-
iii intint'dutorie e di IH>I n-
iiunciare aU'eseri'izio d»'. .-.aoi 
diritti oxitrattuali . VaiK'.ni n 
proiideva que.->ta mattnui — _0 
febbraio — di buonora a laviv 
rare al completameiito do! film. 
avendo a sua disjxxsi/ioi.e. oviv.' 
s*.>*ni>re e conh? e noto-:a;no*ito 
costume della nostra p-oia/io 
no. tutto quanto pote-i-e *K\or-
.•vrjllt. Matvcdva solo :1 uunta 
tore, con d quale Vatu in ave 
va avuto. come cot) altri s'ioi 
collaboratori t eauc i . in liti^io 
per diversita di op nuKi:. 

€ Anch'io ho un'op.im^ie <li 
\T-r.-ia — prosegue Va>i'e — da 
quella (Kel regista MI .IK-IHIO ;vir-
ti dol montaggio de! film, ma 
co>e del genero sixio .•s«-m*,)ri> 
accadute e acvadramio tra la 
gonte di cinema. so->rat*.utto 
quando si disoute n;i,Mvi ,«i.i ,.i 
mente intomo a un'o.KTa i»-i 
importante come quella di Vau-
cmi. Ritttigo del re-*.t«) di aver 
dint to a una opinion) e di e.s 
sere in grado di espnmerla h-
be-ramente. al di fuori <li ci-
nucn/e estranee — L-a l'altro o\'l 
tulto lnesistenti. 

* Duole pertanto il dover a m 
stata re che una sctnplice. e. mi 
auguro. s;ilutare polemica lir.e.-
ua sia stata trasft-nta dal V m 
cini su un piano s.miacale; e 
duole soprattutto che u:\a Ass.> 
ciazione come l'ANAC si sia af-
fr-ettata. sulla base di nifoniia-
zioni quanto nveno uiulaterali. 
a t ra r re illazioni mfo.-Klate e. 
po^gio. a invocare il 1 nciagg.o 
su chi da anni si adopra in 
mezzo a inn um ore vol i difficol'.a 
por moltiplicane le occas:«ii di 
lavoro e di impiegn delle for/*; 
cnematograf iche italiano. cer-
cando per quanto pao di assicu-
rare alle opore dell'ingegno na
zionale una destinazio.ne p:u 
\*asta nel mondo ». 

Da noi interpellata. VAX AC 
ci ha detto: c illariedi IS feb
braio. Florestano Vancini si d 
recato alio stabilimento CDS. 
per contmuare il suo lavoro di 
montaggio del film Letizia (dal 
nostro giornale indicato con 
l'altro titolo prowisorio L'Lsola 
n.dj . ) e ha constatato che tutto 
il materiale di montaggio, co-
pie di lavorazione, scene dop-
pie. scarti. aggiuntatrici, erano 
stati asportati dalla moviola e 

Morto il produttore 

Deufschmeister 
PARIGL 22 

E' morto a Pangi Henry 
Deutschmeister, uno dei piii im
portant] produttori cinematogra
fici francesi. Aveva 67 anni. cd 
era presidente della Federazione 
intemazionale dei produttori di 
film. 

Fra le sue piu importanti pro 
duzioni si ncordano « Lcs bel
les de nui t» di Rene Clair. 
c Madame de .. » di Max Ophuls. 
« French can can > di Renoir. 
« Montpamassc '19 > di Jacques 
Becker. « La travcrsata di Pa-
rigi > di Claude Autant Lara. 

dn.'Io stabilimento. Cid e con-
fermato non solo da nutneresi 
te*timoni. ma anche dal bollei-
i\no di uscita del materiale com-
pilato dal personale del C D S.. 
n. SS19. 

t Per quanto conccrnc la di-
scwi<ione che era in corso tra 
Florestano Vancini e I'l'lfrafilm. 
poxsiamo prccisare che VUltra-
film ha acquistato un soggetto 
dal titolo Letizia e che detto 
tdolo fii/ri e.s-sere viodificato sol-
tanto con accordo del regista. 
a norma di contratto: tanto i 
rem che. sn proposta di Van
cini. la VUralilm. e per etva 
il dottor VaMle. accettd recen-
tementi' come titolo definitivo. 
I'lia estate in quattro. mentre. 
tecondo dicliiarazione fatta a 
Florestano Vancini dal comm. 
Orlandi della U'arner Bros, la 
distnlmzioiie americana, per 
contratto firmnto con VUltra-
film ha il dintto di tcegltcre 
il tttolo del film 11 titolo scelto 
dalla Warner Hroi si giudica 
da solo: Ob-vossion. Pare cilia-
ro da questo fatto, che deci-
<iro. nclla rertema. e stato 
Vmtervento della U'arner Rros. 
e<l e fuori discussione che. con 
gesto sopraffattore. il materia
le del film sia stato sottratto 
per due giorni al suo autore. 
Dunque. la lettera di Turi Va-
<ile mm smentisce nulla c. per 
quanto riguarda VASAC. resfa 
*alda la nostra decisione di 
opporci alia cnncetsionc dei be
liefici di tcgoe al film dell'Vl 
fra/ilm rbe dorrrbbr a r r r o per 
lifolo Ob^es-von se non saramm 
ri^prttati fino alia fine i diritti 
dell'autore >. 

le prime 
Musica 

Luigi Dallapiccola 
a Santa Cecilia 
C e r a , nel progranmiino del 

concerto, una bizzarra immagi-
ne di Luigi Dallapiccola intento 
ad illustrare una sua conferen
za sul melrdrarnma italiano at
traverso llgure di esiigoni in-
scritti in una serie di circon-
ferenze. A parte il [Kivsaggio 
dalla conferen/a alia circonfe 
reiiAd — che di per se jxi6 es-
soro earico dt fermetiti — una 
concreta scn.sazione d'uno spa-
zio ntusicule geometneamente 
« lavoiato » si e poi avuta nel 
corm del programma intera-
mente dtxiicato al iv.stro illu-
stre coinpositore e aiui da hu 
stosso tlirettn do qu.ilche t \ ^o . 
anche suonato. com'e accaduto 
con la .Mu.sica p**r tre pianofor-
t i : Dallapiccola al centro. tra 
Gmo Gorun e Sergio L<roiwi). 

I-a linea del coiK'eito. partita 
da comiH>sizio!ii per canto e pia
noforte (e il pianista era an
cora I'autore). prezio>e e |Mlpi-
tanti (Tra frammenti della Chan
son de Roland; Quattro liricfie 
di Antonio \tachado)_ si e via 
via arricchita di suono con il 
ciclo delle Lirtclie greche (Cin
que frammenti di Saffo: Due It-
riclie di Anacreonte: Sex car-
mma Alcaci) nel quale la voce 
\ ieno mirabilmente jntrecciata 
ai timbri di pochi strumenti sui 
quali talvolta miracolosamente 
predoinina, sottraendosi ad ogni 
t aecompagnamento >. 

I«i vece — splcndida IKT rie-
cluv/-i di vibra/tom e per l'.il-
ti.ssmio stile — era quella di 
Magila Laszlo. interpreto anti-
ca di musiche di Dallapiccola. 

Sa queste musiche il tempo 
si e ormai accumulato a de-
(vnm (la .Mu.tica per tre piano-
forti risale al 1935). senza perd 
intaccare nulla della loro co-
iaggio*si novita. Le molteplici 
e>penenze cbe si sono avvicen-
<iate in questi anni trovano pro-
ptio in que.sto t antidie » (Vigi-
ne di Dallapiccola un avvio fon-
damentale anche nello stabilire 

Piccolo: gli attori 
hanno scioperato 

La FILS-CGIL si dissocia dall'azione — Un 
documento della commissione culturale 

della Federazione milanese del PCI 

MIIJVNO. 22. 
Gli a t tor i delle t r e compa-

Knie del Piccolo Tea t ro , at-
tua lmente impegnat l al Picco
lo s tesso, al I J r i co e a Grato-
soglio, h a n n o n t tua to s tasera 
lo sc iopero p roc lamato da 
u n ' a s semblea di d ipendent i 
del Piccolo. Picchett i dl at
tor i h a n n o sos ta to dinanzi al 
t ea t r i . 

La FILS-CGIL milanese, co
m e b no to , si b dissociate dal
l 'azione, appoggia ta In vece 
dal la SAI (Socie ta a t tor i Ita
l ian i ) . ritenendone infondatl 1 
principal i motivi i « n o n <li-
sponibi l i ta del l ' i s t i tuto a una 
sostan7ia!e democra t i/zazione 
delle s t r u t t u r e i). « s i tuazione 
au tor i t a r i a venutasi a c r ea re 
in questi ul t imi tempi al Pic
colo Tea t ro di Milano »). 

Dal can to suo la commis
sione cul tura le della Federa
zione comunis ta mi lanese ha 
eiiiesso un comunica to nel 
quale , t r a l 'a l t ro, dice di ri-
tenere « che le forme dl lo t ta 
e le parole d 'o rd ine che pos-
sono p o r t a r e al successo la 
battaglia per un raf lorzamento 
e un profondo n n n o v a m e n t o 
degli isti tuti cul tural i milane-
si debtrano essere coerent i con 
gli ohiettivi perseguit i e deb-
bano st-rvire ad a l la rgare lo 
sch ie ramonto democra t i c^ . Al 
di la delle intenzioni del pro-
ponent i . vanno evitate quel le 
miziative che in t roducano di-
visioni fra l lavorator i e che 
possano indebol ire la bat ta
glia p<>r isokire e ba l t e re la 
de^tra e pe r n t t enere 1 reali 
nnnovarnenl i s t n i t t u r a l i crui fa 

ostacolo la politica del centro-
s in is t ra . Su tu t t i quest i pro
blemi sa ra svi luppato t r a 1 
comunis t i milanesi un nmplo 
d iba t t i to , per coord inare l'at-
tlvlta di tutt i i compagni e 
evi tare press di posizione d i e 
non concor rano al consegui-
men to degli oblettivi perse
guiti i). 

P rop r io per r ibad l re l ' u r -
genza e 1'improrogabillta dl 
un d iba t t i to a p e r t o e respon* 
sabile , la compagna Valeria 
Bonazzola ha inviato al sln-
daco di Milano un telegram-
m a . solleci tando la discussio
ne in Consiglio comunale sul-
lo scot tan te a rgomento . 

Delegazione 

cinematografica 

sovietica 
in Guinea 

F/ 
CONAKRY. 22 

giunta ncci a Kunakrv in 
Vtsita ufficiale una deleg.i/ionc 
sovietica dir* tta (i.«I p-e,iden:c 
del Comitate* IHT la cmemato-
grafia dell I'KSS. A!e\o Ro
manov. il quale avr.'i una serie 
di cnlloqui idiicernrnti lo svi
luppo dflla ci)n(K razmne nel 
campo cu i matnttrafun tra la 
Guinea c 1 I'nior.e Sovietica. 

una adesione e. nello stesso 
tempo, un'autonomia nei con
fronti della Scuola di Vienna. 

Come una meraviglia del no 
stro temp) si sono inline dispie-
gati 1 canti di prigioma (rual-
gono al P>MH1). nei quali si 
suggella un trionfo della vote 
unvina (qui diventa corale). ar-
ticolata in una dolciasima e pu
re acerrinia dimensione fonica. 
Ne e stato senza emozione il 
fatto che. molti si siano trovati 
ad applaudire una musica asc' l-
tata per la prima volta a Roma 
tanti anni fa (dicembre lWl) e 
salutata come ribellione alia t i -
rannide sulla quale gia mcom-
beva (c l'elemento d i e unisce 
i tre momenti della partittira) 
il sacrosanto Dies ira<". 

Ottime le esecuzioni: festeg* 
giatissimo Dallapiccola chiamato 
numerose volte al podio e trat-
tenuto lungamente nella se<le 
dell'Ace ad em ia dj Santa Cecilia 
<la una quantitii di gonte che 
voleva direttamente manifestar-
gli siruixitia c etnsensi . 

e. v. 
Cinema 

La banda Bonnot 
Giovane legista francese. gia 

asMstento di ixirecctu colleghi 
p.u o mono iliustri (da De-
lannoy a (Jolard). Philippe Fou-
r a s t e evoca in questa sua 
* otH-ra secoada » le sanguinose 
avventure dun gruppo di anar-
chici d ie . attorno al 1912. in 
anni di crisi e di lacoranti tra-
vagli (n<m or i lontano lo scoppio 
della grande guerra). totinero 
sotto proAsiono la societa e la 
|H)li/.ia del lord paesO. elTet-
tuando col pi tccezionali contro 
baiK-he « l altri istituti del po-
teiv, e flnirono ixn uccisi. o in 
prigione. (Io;w essei .stati indi-
vidviati per via di delazioni. 

L'autore e i suoi collabora
tor! hanno trattato liberan'onte 
i fatti. pin loreando di cuglicrne 
e di illumiuame il nucleo es-
senziale. Anche i porsonaggi 
vengono c mterpretati » secondo 
U linea d'una solidarieta di 
fondo con quei disperati nbilli 
allordine iniquo dello Stato 
borgtiese: cosi Jules Bonnot (fl-
gura storicamente ambigua. in 
bilico tra azione politica e 
gangsterismo) e pienamente ri-
valutato. anzi come piu lucido 
e meno < gratuito». n^gli atti. 
dei suoi compagni: tra i quali 
fanno spicco rintellettuale Ray
mond detto i la Seienza ». Marie 
« la Helga •». Gamier. Carouy. e 
altri: mentre Victor Kibaltchi-
d i e (piii tartli noto come Victor 
Sorgo) rap;nvsentt-rcbl>e la co-
scienz;i t non violonta » del mo-
\*imento. 

Sul piano (igurativo. la fonte 
d'isinraziono della Banda Ronnot 
sono lo illustrazioni dei setti-
manaii po;x>lari dcl!'«i>oca: nel 
cui gusto, e con grande flnezza. 
il film vune impostato in senso 
grallco e cromatico. Ne dcriva. 
anche. un rischio e un sospotto 
di decorativismo. <iuasi un ec-
CC5SO di eleganza. Ma la solida 
stnittura narrativa. di stampo 
classico, regge bene anche a 
questo pericolo. preservando e 
rischiarando al punto giusto i 
sigmlicati che si vogliono tra-
Miicttero al pubblico. Elsom-
plare ci sembra il modo come 
sono visti i t tutori della legge ». 
gendarmi o rnagistrati. nella 
loro caratteri/zazione di classe 
(ci6 che non esclude. all'occa-
sione. la deformazione \*ignet-
tistica). E assai belle tutte le 
soquenze flnali. con I'asscdio 
alia casa dove si sono rifu-
giati I Mi|K.*rstiti dolla banda 
e con Tintervento nsohitore 
della Inippi . applaudit.i dalla 
folia dei ben|H-nsanti (* la pri
ma vitto-ia. fleH'osorcito fran-
c<»-.e <lo;x) Verdun ». onnmento 
in sogiuto un gio*nalo». mentre 
Itonnot s.riv-> il suo nobile te-
stamento Ottiini gli inteniroti. 
d.i Rruno ("remer a .lean Pierre 
K.ilfon. d.i Annie Girardot ad 
\nnand Me-tral. da M.d id Vi-
tol I a .lacquos Rrel. il cantante 
Ik-lg.i <he ci aveva deluso alia 
«=II i prima prova di attorv. con 
Cavatte. 

ag. sa. 

Uomini d'amianto 
contro l'infcrno 
Veraiin-nte confortevo'.i i lo-

e.ili di Amati: mtHpictte dappor-
t itto. Im sul marciai>.e-.le a mar-
t ire >ott ) la poggia. Ce tutta-
\ i a il i»ri*(vl<) i-lu- una cic-ca 
n<m s»-n;a p"ov(K*iii nn ;ncen lio 
'-ilia moqurttc: niente paura. 

l'c uomo di amianto ». al secolo 
il fascista John Wa.vne, pompie-
re contro gli incendi nei pozri 
di potrolio venezuelani appiccati 
giustamente dai c guerriglieri ». 
e sempre pronto con l'estinto'e, 
diretto dal regista Andrew V. 
McLaglen. Un solo particolare: 
I'ambiente e confortevole. l 'aria 
e condizionata, ma il tutto non 
e abbastanza accattivante e di-
straente por farcj dimenticare 
il volto da vecchia zitella di 
John. c\ suo esplosivo e con la 
sua bolla tuta rossa d'amianto. 
Ma perche tutta la troupe — 
come a un certo punto tenta 
d'eocepire la moglie frustrata di 
John —- non si e me?sa t a ven-
<lero elettrodomestici? ». Lo dia-
IIH) a iti'.iovinare. 

Un posto 
all'inferno 

I'na 
(tanto per cambiare) questo 
liliiu*.tro girato da Joseph War-
r«ti urn nostrano che vuole sal-
vare la faccia e un posto in 
paradi.^)) lungo le spiagge me-
dit-.Tr.inee. trasfomiate in quelle 
c a l i c h e del Pacifico. 11 fllma-
btro s'.nizia con un plstolotto 
c«fitro l«a guerra (per tutti una 
i fregatura »). contro l'eroismo. 
o prosesjue nella descrizione del
la guorra t vista » da uno spa-
nito gruppo di marines, ragazzi 
in gamba e ben nutriti. accer-
chiati. in un'isola sperduta, dal 
iKtnico: una torma di giappo-
nesi. >-ips. simili a marziani. a 
formiche. definiti «maledetti 
Ivissotti». anzi talpe che si na-
sccn.k-no nella sabbia per sor-
pnti:Iere la buona fede degli 
omoricani. 

Non c"e d'aggiungere nltro 
alia pellicula colorata — inter-
pretatu da Guy Madison, e da 
altri... —. non raro e^empio di 
un prodotto di consumo ccndito 
cu i la salsa del razzisnio. 

vice 

Sequestrato un 

copione della 
« Obbedienza 

non e piu 

una virtu » 
FIRFA'ZE. 22. 

1'n.i copi.i del lavoro teatra 'e 
dal titolo L'obbedienza non e 
piu una rirtii i.spirato al noto 
libra di Don Milani e stata se-
questrata per ordine del sosti-
tuto prtxuratore della Ropub-
blica di Firenze. dott. Casini. 
al quale e stata affidata l'in-
chiesta aperta daila procura do-
1K) la denuncia di due cittadini 
d i e si sono qualificati ex com-
battentj. invalid! e decorati a! 
valor militare. 

II la\*oro teatrale e tratto da 
gli atti del processo svoltosi a 
suo tempo contro don Lorenzo 
Milani, il parroco di Barbiana 
no! Mugcllo (Firenze) che fu 
processato per aver difeso gli 
ob.cUori di coscienza. Seconoo 
i drtiuncianti. gli autori del la
voro. gh attori ed il regista 
mettendo in scena L'obbedienza 
mm o pif/ una virtii avrebbero 
vUqvM> la religione e le forre 

^ armate ed avTebbero incitato 
ail'odiu di classe. 

R dott. Casini. nce\*ua la de-
nuiK-ia. si reed ieri l 'altro aera 
al Rondo di Bacco (kwe !a 
* Co;n;xigiua della Loggetta» 
stava rocitando ed assisteite a!-
1'intero lavoro. Ieri. come si C 
detto. ha ord^iato il sequestro 
di una co-):a deJ testo per poter 
leggere attentamente il dialogo 
e trarno le conseguenze che n-
lorra opportune. II seqjestro 
non implied la srepen3ione del 
lavo-o cho non verra replicato 
a Firenze essendo ormai termi
nate lo -tv:te. ma sara preson 
ta'.o a Brescia prima della fnv 
del nv\-<:. 

Fernet-Branca in quattro dimension!: larghezza di colore- profondita di sapore, altezza di qualita, durata digestimolante. 
Fernet-Branca in quattro confezioni: grande, media, campione, mignon, per la comodita, il benessere, il momento giusto* 
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