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La Palma d'oro «ex-aequo» ai due cineasti italiani 

Con Petri e Rosi a Cannes 
vince il cinema d'impegno 
La giuria ha riconosciuto I'indiscutibile valore delta «Classe operaia va in paradiso» e del «Caso Mattei» 
Significativi riconoscimenti a «Solaris» del sovietico Tarkovski e a «Salmo rosso» dell'ungherese Jancso 

II Festival cinematograflco 
internaziuiiale ill Cannes si e 
ciiiK'lusu con I'assegnazlone 
(lei seguentl i)renii: 

— Gran premio («Palma 
d'oro ») « ex iiequo » e all'una-
nlmita a « La i-lussc operaia 
va in paradiso » cli Kilo Petri 
c al « Claso Mattel » di France
sco Rosi. « I .a giuria — c det-
to nella ninth azione — ha tc-
nuto a prcmiare I due reglsti 
per rinsieme della loro ope
ra e ha voluto anclie sotto-
lineare Peccezionale qualita 
rieirinterprctazlone di Gian-
maria Volonte nel due film »; 

— Premio speciale clella giu
ria a « Solaris » di Andrei Tar
kovski ( u n s s ) : 

— Premio per la regia a 
Miklos Jancso per «Salmo 
rosso » (Unglieria »; 

— Premio della giuria a 
« Mattatoio 5 » di George Uoy 
Hill (USA); 

— Premio per la migliore 
attriec a Susannah York per 
.«Immaginl» di Robert Alt-
man (Irlanda): 

— Premio prr il migliore at-
tore e Jean Yanne per « Noi 
non invecchieremo insicme» 
di Maurice Plalat (Francia); 

— Omaggio speciale a « Ro
ma » di Federico Fcllini (fuo-
ri concorso); 

— Gran premio per il mi-
glior cortometragggio a « Fu-
fiil a lunette » di Jean Chapot 
(Francia): 

— Premio speciale per il 
miglior disegno animato a 
«Operation X-70» di Raoul 
Servais (Belgio). 

Inoltre, il Centro internazlo-
nale evangelico ha premiato 
« Solaris », mentre PUff icio 
cattolico internazionale del 
cinema (OCIC) non ha asse-
gnato il suo premio. 

Dal nostro inviato 
CANNES, 19. 

II cinema italiano e uscito 
vincitore dal Festival di Can
nes: La classe operaia va in 
paradiso di Elio Petri e II 
caso Mattel di Francesco 
Rosi si sono divisi la Pal
ma d'oro: verdetto salomoni-
co. ma che. una volta tanto. 
acquista un significato pre
cise poiche segnala clamo-
rosamente al pubblico inter
nazionale ia presenza e l'im-
portanza di opere e di auto-
n impegnati, seppure in di-
verso modo e ciascuno se-
condo la propria personality. 
In una ricerca tematlca ed 
espressiva a stretto contatto 
con la realta sociale, civile, 
politica del nostro paese e 
del mondo Avevamo scritto 
giorni or sono che questo era 
comunque un dato certo: il 
primato della cinematosrafia 
nostrana. netto e limpidb an 
che in un quadro lacunoso e 
distorto come quello del con
corso « ufficiale » Le'decisio-
ni della giuria. espresslone 
conclusiva di un dibattito a 
nimato e tormentato. hanno 
finito col rispecchiare una 
venta che sarebbe stato quasi 
impossibile negare, tanto es-
sa balzava evidente dal com-
menti dei maggiori giornali 
francesi e di tutte le altre 
nazioni. 

L'abbraccio tra Rosi e Pe
tri e appar?o dunque non 
come il suggello di un abile 
compromesso. ma come la 
conferma di un sodalizio che 
nel Festival di Cannes puo 
avere oggi 11 suo momento 
spettacolare e celebrativo, ma 
che ten si e mantfestato e 
domani tornera a manifestar-
si nel Iavoro quotidlano. nel
la generosa emu!az:one re-
ciproca. nella lotta comune 
— in cui sia Petri sia Rosi 
£ono attivt da wrnpo - per 
il nnnovamento democrattco 
del cinema e di tutta la so 
eieta Giustamente. Petri ha 
voluto, nella prima dichiara-
razione fatta dopo lannun-
cio del successo. auspicare la 
creazione di una nuova ras-
fegna cinematografica inter
nazionale. direttamente e com-
pletamente gestita dai lavo-
ratori del cinema, fuon di 
ogni condizionamento e pat-
teggiamento mercantile. E 
Rosi ha sottolineato che, nel 
cinema italiano. non e'e e 
non ci sara mai posto per 
gente e per tendenze di de-
stra. 

Anche gli altrt riconosci
menti maggiori sono stati at-
tribuiti. nell'insieme. con piu 
equita e ragionevolezza di 
quanto si potesse supporre 
sino a stanotte. II « Gran 
Premio speciale della giuria » 
ha messo in risalto. accanto 
a quelli di Rosi e Petri, il no-
me di un altro prestigioso 
esponente della « generazione 
di mezzo» del cinema mon-
diale. il sovietico Andrei Tar
kovski, autore di Solaris; 
mentre, col premio per la re
gia, ha avuto consacrazione 
11 magistero forma'.e dell'un
gherese Mikl6s Jancs6. An-
cora un alloro e toccato al-
l'americano George Roy Hill 
per Mattatoio 5, e non si pud 
dire, tutto sommato. che la 
scelta sia stata cattiva, per 
quanto concerne la produzio-
ne hollywoodiana. Ma vi e, 
per contro. almeno un'esclu-
lione vistosa e grave, quella 
delle Campane della Siesta 
di Peter Flelschmann, che 
aveva ben rappresentato la 
cinematografia tedescooccl-
dentale, in fase di ulteriore 
maturazione problematica e 
stilistica. 

I premi per gli attorl han
no avuto. quest'anno in par-
tlcolare, un valore consola-
rio: soprattutto quello asse-
gnato al rude Jean Yanne. 
protagonista maschlle del piu 
decente fra 1 tre eva-slvl film 
propostl dalla Francia. Noi 
non invecchieremo insteme 
dl Maurice Pialat. Le tre at-
Wlci di qui prcsentl nel con-
torso, la Glrardot, la Jobert, 

la Moreau. hanno dovuto In-
vece cedere il prevlsto con-
tentino airinglese Susannah 
York, rimeritata per U suo 
esercizlo di bravura in Ima
ges, esponente assal vago 
(per la firma dell'amerlcano 
Robert Altman) di un cine
ma irlandese ancora tutto da 
lnventare. 

La consegna dei preml e 
stata efiettuata da Gina Lol-
lobrlgida e Jean-Claude Bria-
ly, con la «partecipazione 
straordinaria» di Alfred Hit
chcock. Scroscianti e unanimi 
gll applausi per Petri, per 
Rosi e per l'assente Gianma-
ria Volonte, calorosamente ci
tato dalla giuria nella motiva-
zione della Palma d'oro. Non 
erano presenti, a ogni modo, 
nemmeno 1 due attori insignl-
ti dei premi di categorla: Su
sannah York aspetta un bam
bino, Jean Yanne si trova in 
Israele. e cosl si e risparmla-
to la pena di sentire 1 flschi 
e gll urli che hanno accolto 
il suo nome. Ma la gente for-
se non ce l'aveva con lui 
quanto con la disarmante se-
lezione francese. 

Alcunl « grossl calibrl » — 
e lo siamo venuti ripetendo 
nelle nostre cronache — era-
no statl posti fuori gara: il 
Fellini di Roma, il John 
Huston di Fat CiUj; agli «o-
maggi» resi a loro, e al gran-
de superstite del grande trio 
dei fratelli Marx. Groucho, 
si e aggiunto oggi. nell'ultima 
proiezione in programma, 
quello di Alfred Hitchcock, 
proverbiale « maestro del bri-
vido ». Ed e stata un'occasio-
ne abbastanza felice: dopo al-
cune prove mancate. come il 
deprimente Topaz (ma sap-
piamo di rischiare il linclag-
gio da parte dei fans, per 
questa affermazione), il vec-
chio regista sembra tomato 
alia sua vena migliore, per 
l'eleganza del tratto, il gu
sto dell'ambientazione, la ca-
rica d'ironia immessa anche 
nelle situazioni piu tese. Fren
zy («Frenesia») e del resto 
un «giallo» a carte scoper-
te. di quelli che, personal-
mente. preferiamo: quasi dal-
l'inizio. conosciamo l'identita 
dello psicopatico che assassi-
na a Londra, strangolandole 
con varpiopinte cravatte, 
quante povere donne gli ven-
gono a tiro; ma vediamo pu
re come tutto congiuri nel far 
ritenere colpevole 1'ex mari-
to d'una delle vittlme. e at-
tuale amante di un'altra. 
Pace all'anima loro. ma non 
preoccupatevi: alia fine la 
giustizia trionfa. e Scotland 
Yard non perde la sua fama. 
sebbene il simpatico ispetto-
re che conduce l'inchiesta 
sembri meno perspicace di 
sua moglie. II film, tratto da 
un romanzo di Arthur La 
Bern, sceneggiato e spirlto-
samente dialogato da Antho
ny Shaffer, rivela nel tono 
generale. e in molti singoli 
aspetti. 1'impronta sicura del 
vecchio cmeasta- come quan-
do lo spettatore. se»uendo 
I'lnvlsibile macchina da pre-
sa, e condotto per un sinuo-
so cammino sino alia soglia 
del'', casa dove si compira 
uno dei delitti e poi e sor-
nionamente ma fermamente 
respinto indietro. gradino per 
gradino. passo dietro passo. 
nel movimento e nel rumo-
re della strada di una me-
tropoli moderna. ignara dei 
suoi orribili segreti. 

Aggeo Savioli 

Dichiorazione 
de! compagno 

Napolitano 
II compagno Giorgio Napo

litano. appresa Ia notizia del-
l'affermazione del cinema ita
liano a Cannes, ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: •« Ho 
visto con piacere che un gior-
nale benpensante della sera 
- nel dare con grande rilie 
vo la notizia della vittona 
dei film di Rosi e Petri — ha 
parlato di "tnonfo italiano al 
Festival di Cannes". Ma alio 
ra si deve riconoscere che do-
vunque Mniscano per prevale-
re, su altre coisiderazioni ed 
esigenze. i valor: della cultu-
ra e dell'arte, il prestigio del-
lTtalia viene tenuto alto dai 
nostri auton piu coraggiosi e 
impegnati. 

« La clamorosa affermazione 
.di Cannes deve spingere go-
verno, enti pubb!:c: e produt 
tori privati a garantire il 11-
bero sviluppo del Rlone pro-
gressivo del cinema Italiano. 
del film civilmente e cultural-
mente qualificato contro ogn! 
attacco denigrator:o o vellel-
ta maccartlsta o tentazione 
nrxlerata ». 

Telegrammo 
di Volonte 
al Festival 

Gianmaria Volonte ha In
viato ieri mattina alia Dire-
zlone e alia giuria del Fe
stival un telegramma con il 
quale afferma di non essere 
a Cannes perche si sente co
me sempre impegnato a flan-
co dl tutte le forze che si 
battono per la tre^formazio 
ne delle strutture dei festi
val clnematograflcl. L'attore 
rlcorda anche che l'ltalla e un 
paese nel quale si fanno buo 
ni film, ma nel quale si de 
clde l'cspulsione dl Lou Ca-
stel e si tlene in carcere Plcr-

I re Clementi. 

Francesco Rosi Gianmaria Volonte Elio Petri 

Braccianti e popolo in platea a Cerignola 

Pubblico d'eccezione alio 
spettacolo su Di Vittorio 
Calda partecipazione alia rappresentazione del testo di Saponaro, nel 

quale gli spettatori rivivono dirette esperienze storiche 

Nostro servizio 
CERIGNOLA. 19. 

Erano le tre del pomeriggio 
e gia qualche vecchio brac-
ciante si era presentato all'm-
gresso del Teatro Mercadan-
te di Cerignola per occupare 
la poltrona. in modo da vede-
re lo spettacolo sul «nostro 
indimenticabile Peppino» Al-
le 13 30. un'ora prima della 
rappresentazione. il teatro era 
p:eno zeppo: non un posto era 
libero: quando la prima na-
zionale di Giorni di lotta con 
Di Vittorio e cominciata. cen-
tinaia di persone sono rimaste 
in p:edl ne! corndoi latera-i 
della sala e v: hanno assisti-
to cosl, restando in piedi per 
ben due ore e mezza 

Una marea di gente. g;ova-
nl. braccianti. operai. vecch!, 
donne: il oopolo di D': Vittorio 
Cera tutto a riv'vere quel 
g:orni d- lotta di cui essi ste^ 
si. in prima persona, furono 
i prota?on:sti Molti. moltissi-
mi. forfe la maggior parte. 
sono rimasti fuori. tanto che 
su nchiesta del s:ndaco. com
pagno Gaetano D'AIessandro 
lo spattaco!o sora replicato 
sabato 27 maggio: la comoa-
3nia del Teatro Stabi!e di Bol
zano rmandera la tournee in 
Toscana. 

Abb:amo discusso molto con 
la gente che sedeva intomo a 
noi e col smdaco su questo 
spettacolo. E il compagno 
D'AIessandro ci ha detto che 
il te.=to di Saponaro e molto 
importante oggi. e non solo (e 
for;e non tanto) perche rieva 
ca Ia f'.sura e la storia di un 
grande compagno. quanto. so-
orattutto oerche :n questo 
momento part:co!are per l'uni-
ta sindacale e estremament« 
utile riscoprire 51 grande mes-
sazgo di D: Vittorio: l'uni»a 
dei lavoratorl italiani. perche 
<» un lavoratore. mancista o 
cristiano rhe sia. e sempre un 
lavoratore «> d're una battu 
ta dello soettacoio. 

Ma forse !a cosa pift bella 
che abb'amo sentito 'er! sera 
*u D: Vittorio lTn detta an
cora il s'ndico. ouando gli ab 
b:amo chiesto che cosa signi-
f:casse per 1 lavoratori d: Ce 
risnola Di Vittorio. a quindi 
ci annl dal^J sua n w t » : • II 
nome di D. Vittorio — c: ha 
risposto - ancor oegi ci uni-
sce. anche al na^tro inter-
no.. J> K* sunerfluo. ritenia-
mo commentare queste pa. 
role 

Ma con quale spirito gli 
spettatori si erano recati a 
teatro? Una cosa & subito ri-
sultata chiara: non erano dl-
soosti ad accettare qualsinai 
cosa sul loro fratello: e'era 
un'aria come di diffldenza per 
questa gente che dal nord ve 
niva a parlare a loro dl Di 
Vittorio Ma le riserve sono 
cadute subito. non appena la 
rappresentazione e cominciata 
e la gente si e accorta che 
quegli che rlvlveva sulla sce-
na era proprio il suo grande 
compagno Forse. non hanno 
nemmeno awertito — comun 
que non hanno dato a veder-
lo — che fislcamente l'attore 
(Pino • Mlcol> che Interprets 
va il molo del protagonist* 
non aveva nessuna somlglian-

I za fisica col personaggio. Ma 
' questo ft. naturalmente, uno 

dei merlti piu grossl da ascrl-
vere all'autore, al regista. 

Ma che cosa e questo Gior
ni di lotta con Di Vittorio? 
E' la rappresentazione critica. 
mai agiograflca. della vita del 
grande rivoluzionario comunl-
sta. Lo spettacolo comincia 
partendo dal 1891, un anno 
prima della nascita di D: Vit
torio. quando la chiesa comin
cia ad interessarsi della aque-
stione sociale » e papa Leone 
XIII scrive la Rerum Nova-
rum. Contemporaneamente. 
nascono le prime Camere del 
Lavoro. si organizzano !e pri
me lotte che i governl libera-
li reprmono nel sangue An
che i movimenti femministi 
per la conquista del diritto di 
voto conoscono la represslone. 
Poi le elezioni del 1913 a suf-
fragio universale, ma solo per 
gli uomini: per6 i a proleta-
ri n, a ignorant! » e o analfa-
betj non vanno a votare: 
non ci sono abituati. Poi la 
tragica parentesi della gran
de guerra: gli sfruttati muoio 
no nelle trlncee. il popolo Ita
liano si dissangua e i grand! 
industrial! guadagnano sulla 
loro pelle miliardi e miliardi. 

In quest! annl si forma Di 
Vittorio che. dopo il lavoro ne! 
campi. la notte studia il voca-
bolario per imparare a il si
gnificato delle parole». fra 
l'ironia dei compagni e i rim-
proveri della madre e della 
moglie. 

Passa la guerra. riprendo-
no con piu vigore le lotte so-
ciali: Dl Vittorio fonda a Ce
rignola la Camera del Lavoro. 
si pone alia testa delle occu-
pazioni delle terre. rpentre a 
Torino Antonio Gramsci orga-
nizza Toccupazione delle fab-
briche sull'onda della rivolu-
zione d'Otfobre di Lenin. In 
quest] annl tragic! per il po
polo. Di Vittorio ha g'.a chia-
ro che la rivo'uzione sara pos
sible soltanto se tutti i lavo
ratori saranno imiti. quelli del 
Sud e quelli del Nord. brac
cianti e operai, disoccupatl e 
artieiani- tutti gli esclusl 

Intanto la reazione avanza. 
1921: Di Vittorio e arresta-
to; convlnto dai suoi compa
gni. viene presentato nelie I! 
ste sociailste. E' eletto. E 
mmmiwe ti sneda la vita del 
s:ndac»lista pusliese. paraHe 
lamente si svolge la storia 
d'ltalia. II fascismo e al po-
tere: Di Vittorio va In esilio, 
si iscrive al PCI. continua la 
sua battag'.ia dalla Francia. 
va a combattere in Spagna 
nelle brigate internazionali. 
organizza la lotta al fascismo 

Intanto il regime imperver-
sa: la classe operaia conosce 
la reazione piu aspra e vio-
lenta. n tribunale speciale Ia-
vora a pieno ritmo Nel 1941 
il dlrigente corr.unista viene 
arrestato di nuovo e conse-
gnato ai fascist! che lo confi-
nano a Ventotene Pol la LI-
berazione. e Di Vittorio e In 
prima fila nell'opera di rlco-
struzione dell'Italia devastata 

Punto primo: l'unlta sinda
cale. E cosl arrlviamo al 3 
glugno '44: Grandi per I cat-
tollci. Canevarl per I socia
list! e Di Vittorio per I co 
munlsti firmano II patto dl 
unltA sindacale. L'obiettlvo 
prlncipe della vita dell'nuo-
mo buono» — come lo defini-

scono ancora a Cerignola — e 
diventato realta: i lavoratori 
italiani sono uniti tutti insie-
me contro lo stesso nemico 

Con la grande conquista tor
mina la rappresentazione. 
Forse e questo il neo del te
sto dl Saponaro. abilmente di-
retto da Scaparro: mancano 
tredici anni per arrivare alia 
morte del grande rivoluziona
rio e sono tredici annl che 
hanno significato una svolta 
per I'ltaha: sono gli anni del-
l'altra grande concezione di 
Di Vittorio: i/ piano del lavo 
ro. gli anni della rottura del-
l'unita sindacale. delia guer 
ra fredda 

A conclusione. vogliamo n-
portare la battuta finale dello 
spettacolo. cioe le ultime pa
role pronunciate da Peppino 
Di Vittorio nel '57 alia Ca 
mera del Lavoro di Lecco 
pochi giorni prima di morire: 
« Quando si ha plena consa-
pevolezza di serv:re una gran 
de causa, una causa giusta, 
ognuno puo dire a se stesso, 
alia propria donna, ai propri 
figlioli. affermare di fronte 
alia societa, di aver compiu-
to tutto il suo dovere Buon 
lavoro compagni n 

Giuseppe Mennella 

La Cuadra al 

Premio Roma 

In « Quejio » 
un grido 
tragico 
dietro il 
flamenco 

Terzo spettacolo al Premio 
Roma, Quejio (presentato in 
collaborazione col «Theatre 
des Nations» di Parigi dal 
grupoo spagnolo del Teatro 
La Cuadra. uno studio dram-
mntlco sull'essenza dell'Anda-
lusla scritto e dlretto da Sal
vador Tavora e Alfonso Ji
menez Romero) trova forse 
nelle stesse parole dl Tavora 
la sua p'u autentica definl-
zione: «Quejio e il risultato 
di alcune esperienze anterior! 
e la somma di tutto un se-
gnito di mnmenti vissuti da-
gli interoreti. E' la presen-
tazione o ricreazione dl un 
clima angoscioso da cui sor-
gono il "cante". la danza. la 
lamentazlone o 11 nianto del 
PODOIO andaluso. Sono stati 
studiatl sei "cantes" e tre 
danze nel oorso di una pro-
eressione semplice. dura e 
drammatica. I "cantes" giun-
gono auasi a fondersi con la 
possibile o quasi certa situa-
zlone di una collettivita op 
pressa. il cui lamento o tragi
co grido sono stati utillzzatl 
sinora solo per divertire 1 re 
soonsabill della oppresslone. 
Facciata turistica gioiosa ed 
accogliente. 1'AndalusIa. cre-
duta felice. mostra un rove-
scio fatto di emigrazione e 
migrazioni interne masslcce. 
prova evidente di una ere-
scente miseria ». 

Considerazioni semplicl e 
drammatiche che sono lo 
specchio verbale di uno spet
tacolo rituale di «t»iche paro
le per Doter dire molte cose ». 
La «cerimonia». illuminata 
da una lampada ad olio, e 
composta di dleci «rit l» la 
ricerca dell'uomo; 11 "marti-
nete" (antico "cante" del gi-
tano andaluso. denuncia di 
una discriminazione attuaJe); 
il "taranto" ("cante" di sof-
ferenza dei minatori del sud-
est); la "buieria" ("cante" 
della bassa Andalusia, dove 
il divertimento popolare mai 
nasconde l'abbrutimento e-
stremo del lavoro): 1' "arbo-
rea" ("cante" di nozze dove 
l'isteria e l'aggressivitfi vo-
gliono liberare dalle frustra-
zioni): la donna e la giara 
(fame e emigrazione); il si-
lenzio: la "seguirilla" ("can
te" amaro e solitario d'im-
potenza); la "petenera" 
("cante" della superstizione e 
della paura della morte, che 
b anche sfida alia paura e 
alia morte); caden2e e colpl 
(sulla fame estrema e la vo-
lonta di rompere le catene 
dell'oppresslone). 

Gli spettacoli rituall non 
possono essere descritti, ma 
per essere compresl fino In 
fondo devono essere vissuti 
come sono vissuti dagli stessi 
interpret!. II a lamento» di 
Quejio (con Joaquin Camos. 
Jose Dominguez. Angelines Ji
menez, Juan Romero, Jose 
Suero e Salvador Tavora) — 
dove 1 «personaggi». Iegati 
con funi a un bidone pieno 
di pietre. finiranno per tra-
scinarlo fino ai cxifsni delia 
ribalta e a rompere le catene 
della sofferenza — trova. 
quindi. nello smascheramento 
ideologicoestetico del flamen
co andaluso la sua piu con 
vincente ragion d'essere. Lon-
tano ancora dalla dramma-
turgia. Quejio sostltuisce al 
gusto estetizzante e turistico 
del flamenco la tensione pro-
fonda e vitale di una prote
sts popolare alio stato puro 
ed esistenziale. II pubblico del 
Teatro Eliseo ha applaudito a 
lungo. Ma anche le autorita 
madrilene lo hanno fatto: a 
loro piace ancora molto il 
flamenco, ci ha detto Tavora. 

vice 

le prime 
Cinema 

Taking off 
Presentato lo scorso anno al 

Festival dl Cannes, giunge oru 
sul nostri schermi questo film 
che 11 cecoslovacco Milos For-
man ha realizzato oltre At Ian-
tlco. Taking off — ovvero « de-
collo » espressione dl gergo m-
dicante l'inizio di un "laggio • 
nel mondo dei paradisi artifi
cial! — e ancora una storia 
suH'lncomunicabillta tra ge-
nerazioni diverse. Vi si narra 
di Jeannie (l'esordiente Linnea 
Heacock) che. fa tardi una sera 
per partecipare, senza succes
so, giacche l'emozione la bloc-
ca, ad un'audizione di aspi-
ranti interpreti di musica pop, 
Quando torna trova la madre, 
Lynn (Lynn Carlin) che l'inter-
roga in modo offensivo sulla 
sua presunta tossicomanla; e 
il padre Larr (Buck Henry) 
che, ubriacatosi mentre anda-
va a cercarla, alza le mani su 
di lei. Stavolta Jeannie si al-
lontana per un periodo di tem
po un po' piii lungo: sufficlen-
te a consentire ai genitori di 
esasi>erarsi, dl bere troppo, di 
drogarsi a scopo «sperimen-
tale » nell'ambito di un conve-
gno dell'associazione che riu-
nisce padn e madri di adole-
scenti scomparsi; di giocare, 
infine, alio strip-poker con una 
altra coppia incontrata in quel
la occasione. Jeannie, nentrata 
frattanto in casa, inorridisce 
assistendo al clou dello spo-
gliarello paterno. Pol, nel re-
ciproco imbarazzo, si determl-
na una tregua; e Jeannie pub 
presentare ai suoi il fldanzato, 
un cantautore « di protesta », 
ma pagatissimo. 

II regista non sembra nem
meno sfiorato dal sospetto che 
al fondo della rivolta dei gio-
vani americani — anche nelle 
sue forme piu confuse, evasi
ve o autodistruttive — ci sia 
qualcosa oltre 11 perenne con-
trasto tra chi ha molti anni 
sulle spalle e chi ne ha pochi. 

L'universo degli hippies e 
qui solo una cornice pittorica e 
sonora, mentre 1'analisl delle 
frustrazioni e frenesie, sessuali 
soprattutto, della media bor-
ghesia statunitense non supera 
il livello d'una piacevole aned-
dotica. Lo stesso Buck Henry, 
buon caratterista gia noto per 
discrete p r c e , flnisce per sem-
brare la controfigura d'un Jack 
Lemmon. Colore. 

L'esibizionista 
Con L'esibizionista il regista 

Steve Ihnat s'inserisce tra gli 
autori «nuovi» del cinema 
americano, « nuovi » relativa-
mente ma sempre inquieti e 
preoccupati di rubare sempre 
piu spazio alia produzione 
commerciale. I limiti della 
loro contestazione dall'inferno 
del sistema cinematografico 
industriaie sono fin troppo 
evidenti. ma i film hanno tut
ti una precisa dignita non 
solo contenutistica ma soprat
tutto formale. 

L'esibizionista di Ihnat ha 

Bondito il Premio 

«Rocca di Cetona» 

per soggetti 

cinematografici 
II Comune di Cetona, nel-

l'intento di segnalare nuovi 
scrittori al cinema italiano, 
bandisee un concorso per sog
getti cinematografici. 

I soggetti concorrenti saran
no sottoposti alia lettura di 
una. giuria, la cui composizio-
ne sara successivamente resa 
nota, che assegnera il Premio 
« Rocca di Cetona » e tre tar-
ghe di segnalazione, a conclu-
sione di un ciclo di manifesta-
zioni cinematografiche che a-
vranno luogo a Cetona nella 
seconda decade di luglio. Inol
tre 1 soggetti concorrenti sa
ranno sottoposti all'attenzione 
di un gruppo di lettura, com-
posto di produttori e registi 
del cinema italiano. 

I soggetti concorrenti. in 
cinque copie dattiloscritte, di 
lunghezza non superiore alle 
dieci pagine, dovranno perve-
nire al Premio « Rocca di Ce
tona » - Cetona (Siena) entro 
la mezzanotte del 20 giugno 
1972. 

reai yj/ 

controcanale 
IRLANDA IN ARMI — An

cora una volta Franco Bian-
cacci ci ha dato un oltimo ser
vizio di cronaca sulla silua-
zione irlandese, confermando 
Quale straordmano mezzo di 
informazione dtrelta possa es
sere la teleiisione quando 
guarda ai fatli e ad essi si at-
tiene. Con Vaiuto dell'opera-
tore Tony Green, Biancacci ci 
ha accompagnato per le stro
de dellIrlanda, tra i prole-
stanti, i caltolici, git uomini 
rf?H7R.4 e i soldati inglesi, 
cercando di coghere, allraver-
so le immagini e le interviste, 
i dati piu immediati di cib 
che sta avvenendo. le diverse 
posiztoni e prospettive. 

Ne e scatunta, oggetlira-
mente, una grande lezione, che 
speriamo milioni di telespet-
tatori abbiano ricevuto. Ab-
biarno visto, ad esempio, che 
cosa significa concretamente, 
in una citta europea, I'espres-
sione « lotta armata », quando 
implica davvero una dimen-
sione popolare. Tipiche le im
magini dei giovant maschera-
ti delVIRA, armati di mitra e 
circondati dai ragazzini; tipica 
Vimmagine del comizio fem-
minile tenuto da una donna 
che aveva tutti i trattt della 
casalinga, che faceva appello 
alle casalinghe che I'ascolla-
vano e Vapplaudivano, e, in 
quel momento, era anche una 
dlrigente politica di massa. 
Tipica — e fconvolgente — 
Vimmagine della vcglin dome-
stica al giovane ufficiale del

VIRA ucciso dai soldati bri-
tannici: accanto alia bara era-
no i parenti in lacrime e i ra-
gazzi col basco dell'organizza-
ztone giovanile delVIRA, due 
presenze che davano imme-
diatamente il senso della pro-
fonda fusione tra i sentimenti 
popolari piu comuni e le for
me piu dure di lotta contro 
Voppressore. 

D'allra parte, la cronaca di 
Biancacci ha dimostrato quan
to sia complessa la realta e 
come senza intenderla nella 
sua concretezza sia impossi
ble portare avanti non dicia-
mo la lotta rivoluztonaria, ma 
anche qualsiasi linea politica. 
E' stata di estremo interesse, 
ad esempio, la visita agli ex 
combattenti cattolici di un cen
tro posto sitl confine con la 
Repubblica irlandese di Du-
blino. Qui abbiamo appreso 
che la lotta contro Voppres
sore pub essere stimolata, an
che in una prospettiva arma
ta. perfino dallo spirito di 
corpo: gli ex combattenti cat
tolici, infattt. si sentono com-
volti nella ribellione proprio 
perchi, un tempo, mililavano 
nelle file di quell'esercito bri-
tannico che oggi sta aperla-
mente contro il popolo irtan-
dese. E importanti spunti di 
riflessione ci ha offerto la di
chiarazione del dirigente del
la frazione dei « provisionals » 
all'interno delVIRA, la frazio
ne apparentemtnte piu decisa 
e intransigents, quella che ha 
preso per prima le armt e ti 

dichiara contraria a ogni 
compromesso politico. II diri
gente di questa frazione ha 
detto che i « provisionals » si 
ritengono utradizionalisti-n e 
«socialdemocratici» e diver-
gono dagli * officials* (che, 
secondo la dichiarazione di 
uno dei loro dirigenti, inten-
dono mettere la politica al 
primo posto e. pur avendo im-
pugnato le armi, non ritengo
no che «tutto si esaurisca nel 
combattere le truppe inglesi*) 
perchi questi ultimi sono mar-
xisti e considerano possibile 
una alleanza col Partito co-
munista. 

Naturalmente, queste ed al
tre posizioni sarebbero potu-
te risultare piu chiare e utili 
se Biancacci dalla cronaca fos
se risalito ad una analisi piu 
approfondita per le implica
tion! politiche, sodali, di clas
se della situazione irlandese. 
Ma a questo livello si situava. 
anche in questo servizio, il li-
mite invalicabile del giornali-
smo televisivo. Negli ultimi at-
timi del documentario, infat-
ti, Biancacci & stato capace di 
trarre da tutto quel che aveva 
regislrato, soltanto la consue-
ta moraletta contro la violen-
za, definendo « assurda » una 
tragedia che lui stesso. al-
Vopposto, aveva dimostrato es
sere nutrita di motivi umani 
e politici perfettamente com-
prensibili e del tutto razionali. 

g. c 

molti punti di contatto con 
un altro film del «filone», 
Una manciuta di soldi, dove 
l'assurdita dl una eslstenza 
senza peso trovava accenti 
sinceri e convincentl. Anche 
ne L'esibizionista (a colori) 
osserviamo 11 rifiuto program-
matico della spettacolarita e 
dell'« lntrecclo », in favore di 
una narrazlone magmatica, ai 
limiti deU'informale, per cui 
il lento concatenardi delle se-
quenze suggerisce una visio-
ne fenomenologica dell'esi-
stenza. II protagonista, cam-
pione di rodeo, e una flgura 
evanescente, e si muove sen
za attributi in un mondo Inaf-
ferrablle, dove 1'esibizionismo 
(cioe la partecipazione al ro
deo, visto come inutile « glo-
co» in cui, tuttavia, si pu6 
perdere il dono prezioso del
la vita spesso dimenticato) 
non e altro che una forma 
di affermazione personale, una 
forma truccata anche nel sen
so letterale della paiola. 

Steve Ihnat coglie con si-
curezza ambienti e personag
gi, i drammi individual! e le 
atmosfere pesanti e monoto
ne di una eslstenza collettiva 
che si sottrae ai piaceri au-
tentici per consumarsi nello 
inconsulto logorio quotidiano: 
la storia sembra quasi arre-
starsi. Tuttavia, L'esibis/oHi-
sta piu che rabbia esprime 
lo sfacelo sociale di un mon
do contemplate piu che con-
testato, e si nota una sorta 
di abbandono e di impoten-
za di fronte al fluire delle 
cose, quasi di fronte al desti
n e James Coburn delinea con 
estrema efficacia l'allenazio-
ne. l'umana simpatia e lo sra-
dlcamento del personagglo, 
dimentico di se stesso e in-
capace di riflettere sulla sua 
condizione o di opporsi alia 
« rispettabilita » del suo pros-
simo. 

Le armate rosse 
contro il 3° Reich 

I sovietici. verl maestri del 
cinema « bellico », dimostrano 
validamente con Le armate 
rosse contro il III Reich la 
loro capacita di rinnovarsi, 
sopplantando vecchi schemi a 
volte troppo intrisi di retorica 
per abbracciare la causa del 
« resoconto realista » in termi
ni senz'altro progressisti. 

Questo film narra la rivolta 
di numerosi soldati (in gran 
parte sovietici) detenuti in un 
campo di prigionia tedesco. si-
tuato in una isoletta della 
Manica. A parte le mastodonti-
che ricostruzionl (peraltro 
molto efficaci), il regista Alex-
sander Fajnzimmer tenta qui 
con successo 1'introspezione 
psicologica dei protagonisti, 
sehiacniati da un contesto cru-
dele, dagli orrori di auesta 
guerra che sembra non avere 
mai fine. E. in sostanza. Le 
armate rosse contro il III 
Reich e un film che cerca pace 
di fronte a questa sconvolgen-
te tragedia. senza esaltare ma-
linconiche vittorie. pur giuste 
che siano. In questo grande 
mosaico (il film e girato a co
lori su schermo panoramico, 
in 70 mm) e'e tutta i'Europa 
con il suo grido di liberta. 
mentre gli uomini sono di-
strutti, annientati dal feroce 
ed inumano conflitto. Fra i 
protagonisti spicca il bravo 
Nicolaj Krjuc'kov, mentre tut
ti gli altri rimangono al livel
lo di oneste caratterizzazioni. 

Un omicidio 
perfetto a 

termine di legge 
Di questo film di Tonino 

Ricci tinterpretato da un 
« pensoso » Philippe Leroy, da 
Elga Andersen, Ivan Rassi-
mov. Franco Ressel. Franco 
Balducci e Julio Pena) sa
rebbe meglio non riferire. ed 
evitiamo di soffermarci sul 
clima di suspense o sulla 
«straordinaria potenza emo-
tiva» dei colpi di scena. I te-
mi del raggiro e del protago
nista spinto alia pazzia per 
1'interesse di coloro che gli 
sono piu vicino e non sempre 
sono i piu insospettabili (si 
veda il « giallo» in argomen-
to) lasciano il tempo che tro-
vano soprattutto per la pre-
vedibilita delP« intreccio ». 
Del film di Ricci, quindi, pos-
siamo salvare soltanto il 
quarto d'ora iniziale, una sor
ta di « documentario » su mo-
struosi fuoribordo inglesi do-
tati di motori potentissimi e 
capaci di raggiungere elevate 
velocita. Ecco, in questo 
« giallo » a colori e'e soltanto 

da segnalare, per gll appas-
slonati di motonauilca, 1 im-
prevedlbllita dell'apparlzione 
del motoscafl gigantl. 

7 cadaveri per 
Scotland Yard 
Bastano pochi fotogramml 

per capire la scontatissima tra-
ma dl questo film. Un maniaco 
londinese fa strage di giovanl 
donne creando il panico nella 
cltta. II nostro as.sus.slno e an
che feticista e asporta ogni 
volta alcunl organi delle sue 
vittime ma, alia fine, il cerchio 
si stringe e U pluriomicida 
verra smascherato. L'epilogo 
su cui sembrava contassero 
molto I realizzatori di questo 
« pasticciaccio » lo intuivamo 
gia dall'inizio e non fa altro 
che affossare definitivamente 
l'insulsa pellicola. che sfode-
ra nel finale 1 paradossl alia 
« moda » tentando inutilniente 
di sconcertare lo spettatore, 
povero mnlcapitato. Ha diret-
to tal J. L. Madrid e, fra le 
« abbondanti » protagoniste, ri. 
corderemo 1'italiana Orchidea 
De Santis. Colore su schermo 
largo. 

vice 

Musica pop 

Hookfoot 
Prima apparizione italiana, 

l'altra sera al Piper Club, del 
gruppo britannico degli Hook-
foot, noto da noi soltanto 
per aver accompagnato, du
rante un lungo periodo. For
mal celebre pianista-cantan-
te Elton John. 

Innanzitutto va detto che. 
musicalmente parlando. gli 
Hookfoot hanno ben poco a 
che spartire con l'estroso El
ton, anche se l'intensa colla
borazione con quest'ultimo ce 
lo faceva supporre. E. infat-
tifi gli Hookfoot mentano un 
capitolo a parte (anche se 
alcuni membri del gruppo 
hanno la fama di «mestie-
ranti d'incisione» e di coa-
diuvatori in session di alcu
ni fra i piu noti personaggi 
del roct stage internazionale. 
come Long John Baldry. Al 
Kooper e Pete Tc.vnshend 
degli Who) visto che sem
bra finalmente giunta l'ora in 
cui a ciascunc viene offerta 
la possibilita di sviluppare il 
proprio discorso musicale. Va 
detto, pero, che tutte le ri-
sorse armoniche degli Hook
foot si esaunscono nello spa
zio di un concerto. Stretta-
mente Iegati al nuovo blues 
californiano — quello pretta 
mente country — i quattro 
chitarristi degli Hookfoot (un 
basso e tre ritmiche) eseguo 
no in mas-sima parte brani 
dei Buffalo Springfield, di 
Neil Young e Stephen Stills. 
rivelando scarsa inventiva nei 
rari pezzi composti collegial-
mente. Su tutti emerge l'estro
so Caleb Quaye, con un fra-
seggio eccitante che riscatta 
la monotonia solistica del 
gruppo. 

d. g. 

Nelle edicole 

il nuovo numero 

di « Filmcritica » 
E' uscito il n. 222 di F;7?H-

critica, mensile di cinema dl
retto da Edoardo Bruno. II 
fascicolo pubblica una tavola 
rotonda sul cinema d'mfor 
mazione e sul cinema poetico 
politico dal titolo: « Esperien
ze e ribellione a livello film:-
co» che mette a fuoco le 
esperienze del Terzo Mondo 
e quelle del cinema eoopera-
tivistico italiano. Hanno par-
tecipato al discorso Rossellim. 
Terendeles, Giannone, Menen-
dez, Denti. Tiso. Michel e Trel-
Ies. «La metafora ribaltata» in 
troduce il discorso sul film 
L'assassinto di Trotzkj di 
Joseph Losey, di cui si pub
blica una conversazione a cu-
ra di Schadauser. Alessandro 
Cappabianca nelle « Distrazio-
ni del linguaggio» si occupa 
di alcuni film di Toto; Gre
gory Markopoulos in «In altre 
parole e la sua lingua » trac-
cia una teoria sul film sonoro. 
in relazione al lavoro creati-
vo dei film-makers; Alessan-
dri Gennari in «Nudita del 
nuovo corpo» s: occupa della 
relazione tra il film critica 
Completano il fascicolo note c 
rassegne. 

E' in edicola 

IORNI 
POTREMO 
SCEGLIERE 
QUANDO 
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