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I f GIORNATE DEL CINEMA A VENEZIA: SEMPRE PIU1 VASTO IL FROMTE DEMOCRATIC 

LA MOSTRA 
CHE VOGLIONO 

ICINEASTI 
Dibattute le prospettive dell'azione per la riforma 
delle strutture cultural! e della Biennale — La 
modifica dello statuto come momento della bat-
taglia rinnovatrice — Si rafforza il quadro 
delle presenze alia manifestazione democratica 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA, 1. 

«Le nostre idee sono note 
t pertanto non sara necessa-
rio insistervi troppo a lun-
go. Abbiamo proposto e con-
tlnuiamo a proporre che la 
Mostra del cinema si trasfor-
mi in una Istituzione cultura-
le a carattere permanente, 
cioe che svolga la sua attivi-
ta e prenda le sue inlziative 
non in un dato periodo della 
staglone estiva, ma nell'arco 
dell'anno intero...». La rela-
aione introduttiva al dibattl-
to odierno in seno alle Gior-
nate del cinema italiano rie-

Gli autori 

polemizzano 

con Cristaldi 
VENEZIA, 1 

L'ANAC e l'AACl sono inter-
yenute con un ulteriore co-
mumcato nella polemica in-
sorta tra Marco Bellocchio e 
Franco Cristaldi sulla presen-
tazione del film Nel nome del 
padre alle Giornate del ci
nema. 

Gli autori denunclano il ten
tative operato dal produttore 
di sminuire la portata pollti-
ca del fatto per ridurlo al li-
vello di una questione perso
nate e di isolare il regista dai 
suoi compagni di lotta. 

«Mentre all'attacco perso-
nale ha gla risposto ampia-
mente Marco Bellocchio • — 
si afferma nel comunicato — 
per quanto riguarda coloro 
che conducono una battaglia 
per una nuova regolamenta-
zione dei rapporti tra produt-
tori e autori, le associazioni 
AACI e ANAC respingono con 
sdegno i metodi della denigra-
zione e dell'insulto personali 
usatl da Franco Cristaldi; 
confermano l'assoluta coeren-
za del gesto di Marco Belloc
chio alia linea delle associa
zioni; si impegnano a rinfor-
zare ad estendere l'unita de-
gli autori, dei lavoratori. di 
tutte le forze cultural! per il 
rinnovamento delle strutture 
e dell'attuale assetto legisla
tive del cinema italiano ». 

Dichiarazioni 

di Giraldi 

e Orfini 
VENEZIA. 1 

Ancora due significative di
chiarazioni di cineasti italia-
ni presenti alle Giornate. 
Franco Giraldi, appena arri-
vato a Venezia. ha detto: « So
no qui da poche ore e gla ml 
rendo conto che lMmportanza 
di queste Giornate va al di la 
del momento di lotta contro 
lo statuto fascista della Bien
nale e contro le strutture de-
crepite della Mostra del Lido 
Qui ci siamo lncontrati tra 
noi. ma soprattutto abbiamo 
lncontrato un pubblico straor-
dinano, abbiamo stabilito un 
contatto stimolante con il de-
stinatario del nostro lavoro. 
8ta a noi ora mantenere que-
sto rapporto di unita con il 
pubblico anche wile prossime 
dure battaghe per la Iiberta 
di a>Tjressione J>. 

II T*J *ta Mario Orfini. il 
cu; Explosion e stato proiet-
tato alia rassegna democrati
ca ha a sua volta affermato: 
« Assieme agli altri registi dei 
telefilm presenti alle Gior
nate. ero stato invitato dalla 
stampa estera a partecipare 
al Festival di Rondi. invito 
che di comune aceordo abbia
mo rifiutato. in cid favonti 
anche dalla Iiberta che ci ha 
lasciato la RAI. non condivi 
dendo la struttura da barac-
cone della Mostra del Lido n 

Chaplin alia 

cerimonia 
conclusiva de!h 

Mostra del cinema 
VENEZIA. 1 

II comitato orgamzzatnre 
della Mostra del cinema ha 
resn nolo eh** Ch.irles ('h» 
pl:n h* i r r f t a t o IVnvito a 
venirr •• Vme?j.-i p-r a^s.sie:*-
%l!a -er^ra conchH.vd della 
ra.s-e.rrw de. Ldo che si svol 
g?ra il 1 -^ttembr*1 ai Teatro 
La Fen'(e In quella occa 
alone la v.?nnra Vittona Leo 
ne cnnf.fii"PTR al grande cl 
ncasta un c premiooma«2io 
alia camera » attribuitogli dal 
comltato del collaborator! di 
HondJ. 

piloga 1 puntl nodall e consl-
dera le prospettiva di que-
sta battaglia per la riforma 
delle strutture culturali, e 
della Biennale di Venezia in 
particolare. che ormai da va-
rl anni e all'attenzione del-
l'opinione pubblica. La rela-
zione e stata letta, a nome 
dell'ANAC e deH'AACI, da 
Elio Petri, giunto ieri sera, 
insieme con Marcello Ma-
stroianni, a rafforzare 11 qua
dro delle presenze, combat-
tive e rappresentatlve, alia 
manifestazione democratica 
veneziana. E ' arrivata Marilu 
Tolo Gli attori piu sensibili 
cominciano a capire anch'es-
sl dove e il loro posto, giusto 
e dignitoso; si annuncia pure 
la prossima partecipazione di 
TJgo Tognazzl, di Paolo VII-
laggio alia iniziativa delle 
Giornate. che vede il suo re-
spiro allargarsi quotldiana-
mente. Arrlvi da Roma, e ar-
rivi dal Lido: abbiamo visto 
Macha Meril, attrice e moglie 
del regista Gian Vittorio Bal-
dl. il quale dal Festival uffi-
ciale ha ritirato la sua Notte 
dei fiori, e mantiene tale at-
teggiamento anche ora che. 
con tardiva e frettolosa decl-
sione. la commissione di ap-
pello della censura gli ha 
concesso il «visto» di circo-
lazione per il suo fllm. Ab
biamo lncontrato. ieri sera, il 
regista giapponese Nagisa 
Oshlma. forse l'esponente piu 
geniale della giovane cinema-
toerafia nipponica: la sua 
ultima opera, proiettata alia 
Mostra di Rondi. e stata som-
mersa tra montagne di altre 
pellicole. e 1 giornall che se-
guono il festival lidense l'han-
no liquidata in poche di-
stratte righe. II Giappone e 
lontano. Nagisa Oshima non ha 
potuto sapere in tempo, e in 
modo esaurlente. delle nuove 
tappe della contestazione ve
neziana e ha l'aria di ramma-
rlcarsene. e di interessarsl 
ora molto alle Giornate del 
cinema, ai loro sviluppi. 

II caso di Oshlma (che Ron
di ed 1 suol collaborator! 
«scoprono» quando la Mo
stra di Pesaro gli ha gla de-
dicato un'ampia e compren-
siva a personale», e l'ltalno-
leggio si e determinato ad ac-
quistare. finalmente, per la 
distribuzione nel nostro pae-
se. il capolavoro La cerimo
nia) e un caso esemplare dl 
ci6 che e detto nella relazlo-
ne introduttiva al dibattito 
odierno. quando si parla del
la a linea» Rondi; la quale 
aconslste nel lasclar balena-
re qualche specchietto per le 
allodole, nell'ospitare qual
che film insolito o povero al-
l'ombra di ben altr! prodotti 
di sicura circolazione. a pat-
to che a Venezia non abbia 
luogo una verifica collegiale, 
indirizzata al cambiamento 
delle strutture cinematografi-
che e di consesruenza a un 
efTettivo sostegno alle Inizia-
tive libere e al process! dl 
crescita della coscienza cri
tics » 

Nella discussione sono in-
tervenuti Adelio Ferrero per 
le orgaruzzazioni di cultura 
cinematografica. Tino Ranie-
ri (con un contribute espLsto-
lare>. Gianni De Michelis. 
Toni De Gregono. il compa-
gno Vianello. che ha vlgoro-
samente sottolineato le gra-
vussime responsabilita del go-
verno nella mancata riforma 
della Biennale, Cosulich, Zam-
betti. Capuzzo. della segrete* 
ria regionale della CGIL, il 
quale ha sottolineato l'impe-
gno del movimento sindacale 
nei nguardi dei problem! sul 
tappeto. Micciche 

Pur nella varieta dei pro
positi e degli orienlamenti, 
un dato comune sembra emer-
gere la riforma democrati
ca dello statuto deila Bien
nale potra costituire solo un 
e'emento e un momento del
la battaglia rinnovatrice. II 
progetto di Iegge che torna 
in discussione. tra breve, al 
Sena'o. costituisce un «pas-
so avanti». nel senso che at-
traverso di esso «si tende, 
se non alt.ro. ad affrancare 
la Biennale dai controlli po-
htlci e dai condiz:onamenti 
del potere esecutivo. mdivi-
duando nelle assemblee comu-
nah. provincial] e regional! 
la fonte principals delle de 
leshe»; ma. sempre secondo 
que^to prosetto. le oreaniz-
zazion: smdacali e cuiturali 
continuano ad cwere escluse 
dalla ge?t:one della istituzio
ne. !a quale sarebor dunqtie 
privata propno doll'impulso 
vivo di quelle {OXTA che piu 
hanno a cuore il suo rinnova
mento In quale direzione, 
con quali scopi? «Non v'e 
d«bb:o - qui e la sostanza 
del d„scorso - che l'Lstitu 
z:one veneziana non ha ra-
gione di essere se non reca 
il suo apporto, insiome con 
gli enti di Stato e con !e as 
sociaz om culturali. alia crea 
z'one di quella alternativa in 
virtu della quale s:a possi 
hie tavorire la d.tlu.sione dei 
piii siznTicativi film Italia-
ni e stranieri ogei banditi da 
2I1 achermi. nonche un di-
verso equilibrio neU'amblto 
del mercato. e nuovi mecca 
nismi di produzione e di co 
municazione ». 

Aggeo Savioli 

Bloccata la proiezione di 
«Tout va bien» di Godard 
La Procura, in seguito ad una denuncia di evldente orlgine padronale e di chiaro stampo repressive^ ha disposto il se-
questro della pellicola che peraltro non sarebbe ancora arrivata a Venezia - Dichiarazione del regista e del co-autore Gorin 

le prime 

Da uno dei nostri inviati 
VENEIA, 1 

Un lntervento della Procu
ra di Venezia, motivato da 
una denuncia di evidente orl
gine padronale, e dl chiaro 
stampo repressive ha blocca-
to la presentazione del film 
dl Jean Luc Godard Tout va 
bien, in programma oggi alle 
Giornate del cinema. Godard, 
e il co-autore dell'opera ci
nematografica, Gorin. erano 
giunti qui ieri sera. Non era 
ancora giunta, invece, nono-
stante le fantasiose «rivela-
zioni» dl un quotidiano mila-
nese, la copia di Tout va bien, 
che tuttavla, tecnlcamente, 
avrebbe potuto arrlvare In 
tempo almeno per le prole-
zioni serall, se non per quel
le pomeridiane. Ma gia sta-
mane 11 colonnello Campa-
gna della guardla dl Finan-
za, aveva Inforniato gli orga-
nizzatorl della manifestazio
ne di essere in possesso di un 
mandato di sequestro del 
film, sequestro autorizzato 
peraltro dal sostituto procu-
ratore Fontana. E, nel pome-

riggio, lo stesso colonnello con 
alcuni militi sostava nel bel 
Campo Santa Margherita (do
ve sono situate le due sale, 
sempre affollatlsslme, In cul 
si svolgono le Giornate), ri-
solutamente Intenzionato a 
impedire che Tout va bien 
arrivasse comunque sugll 
scherml veneziani. 

AU'inizlo dl tutto c'e. con 
ogni probabilita, l'atteggia-
mento del co-produttore ita-
liano del film di Godard, Ed-
mondo Amati; questi, quando 
il regista francese decise di 
ritirarsi dalla Mostra di Ron
di, e di partecipare invece alle 
Giornate del cinema, si affret-
to a proclamare i suol dlritti 
esclusivl suH'opera. in obiet-
tiva quanto significativa ar-
monia con i dirigenti del Fe
stival veneziano, che lancia-
vano virtuose reprlmende 
contro 11 cineasta transalpine 
no, colpevole di essersl allea-
to con i suol colleghi dl qui, 
e dl avere sottolineato il ca
rattere antidemocratico del
l'attuale gestione e imposta-
zione della Mostra. 

Ma la presentazione dl Tout 

VENEZIA - Marco Ferreri 
Giornate del cinema 

e Marcello Mastrolanni alle 

va bien a Venezia rientrerebbe 
nel quadro dl una iniziativa 
culturale, e sarebbe dunquo 
impossibile sostenere, da par
te del co-produttore (e dlstrl-
butore per il nostro paese) 
Edmondo Amati un propno 
eventuale danneggiamento sul 
piano dello sfruttamento com-
merciale dell'opera. Donde lo 
appiglio «doganale»: la de
nuncia presentata alia Procu
ra, e accolta dal sostituto pro-
curatore Fontana, parla lnfat-
tl di «contrabbando» della 
copia del film dalla Francia 
all'Italia. 

Insomma, per affermare 1 
suoi dirlttl di padrone, il co-
produttore italiano (in pole-
mica, del resto, con 1 produt-
torl francesi di Tout va bien) 
l'ha presa un po' larga; ma il 
risultato e identico: il film di 
Godard non pu6 essere visto 
a Venezia, mentre, se fosse 
stato al Lido, non avrebbe ov-
viamente incontrato nessun 
ostacolo. A meno che 11 magi
strate veneziano, tramite una 
interpretazione illuminata del
la legge. e valendosl del suoi 
poteri dlscrezionali. che sono 
piuttosto ampi, non sospenda 
o annulll 11 provvedimento di 
sequestro. 

Piu di ogni nostro commen-
to, forse, a rischlarare, per 
contrasto, II senso dl quanto e 
oggl accaduto. valgono le pa
role pronunclate da Godard e 
Gorin al loro arrive nel moti-
vare la scelta da essi fatta: 
« Noi cerchiamo sempre di te-
nere conto delle sittiazioni 
concrete del paesi dove pre-
sentiamo i nostri film, e la 
sltuazione concreta in Italia 
oggi (il rlgurgito organizzato 
di fascismo, avallato da An-
dreotti e socl) ci impone di 
essere qui e non alia Mo
stra. Fra le pagliacciate mon-
dane del Lido e cid che esse 
coprono dl repressione e di 
complicita da un lato, e la 

I difficolta di un dibattito vera-
! mente democratico dall'altro, 

la scelta, alia fin fine, e sem-
plice...». 

Nella tarda serata, al cine
ma Santa Margherita gremi-
tissimo d lpubblico, e presen
ti i registi Godard e Gorin, si 
e tenuta una vivace e pole-
mica assemblea nel corso del
la quale e stato fornito un 
sintetico resoconto degli av-
venimenti della giornata ed e 
stata ribadita la volonta degli 
organizzatori della manifesta
zione di svolgere tutte le azio-
ni legal! per ottenere che, nel 
quadro della manifestazione 
stessa e prima della sua con-
clusione (fissata per domeni-
ca), II film «Tout va bien» 
possa essere proiettato e di-
scusso come merita. 

ag..sa. 

L'opera di Stravinski alia Settimana musicale 

A Siena una memorabile 
Camera di un libertino 

Lo spettacolo coprodotto con il Comunale di Firenze andra in tournee 
nella Toscana - Eccezionale prestazione del maestro Bartoletti, del regi
sta Puecher, degli scenografi di Brera e dei cantanti - Grande successo 

« 

Dal nostro inviato 
SIENA, 1 

Per la venta. il fatto non si 
e verificato. ma volentien ve 
ne daremmo la cronaca. Sta-
mattina. un sacco di gente si 
e data convegno nel «foyer » 
del Teatro dei Rmnuovati. per 
scoprire una lapide la quale. 
ncordando Tevento (una stori-
ca rappresentazione della Car-
rtera di un libertino di Stra
vinski). ha inteso suggeliare 
rimpegno che gli artefici del 
mlrabile spettacolo hanno pre-
so — anche per il future — di 
operare in un ambito piu va 
sto. m senso nuovo e neH*inte 
resse della collettivita. E' una 
lapide che bisogna affiggere. 
Ma vediamo. mtanto, le mera-
viglie di questa edizione della 
Camera stravinskiana che ieri 
— ed era gia trascorsa Tuna 
di notte — ha trattenuto una 
gran folia nell'applauso finale 
a: cantanti. al direttore. al re
gista e scenografo. all'orche-
slra, ai collaboratori tutu. 

La prima meraviglia (da e& 
sa sono discese le altre» e che 
la <t Settimana » ha messo in 
atto 1'idea del a ponte n con il 
Teatro Comunale di Firenze. 
promuovendo la coproauzione 
d'uno spettacolo che girera la 
Toscana per almeno un'altra 
dozzma di rappresentnzioni (a 
F.renze. Lucca. Pisto.a. Arez-
zo. Pisa, ecc ): quasi piu di 
quante se ne sono avute m 
Italia — di questa Camera — 
nel corso di vent'annl. Stra
vinski stesso di resse la « pri
ma » del Libertino a Venezia. 
I'll settembre 1951 

La seconds meraviglia e che 
tale ansia di rinnovamento e 
di espansione si sia riversata 
su una delle opere piu difficili 
(oltre che piii belle t de! nostro 
tempo, avendo scansato ogni 
pericolo di opportunism! L'Ac 
cademia Chig ana aveva dedi 
cato il suo corso speciale d'ope 
ra appunto alia Camera, assi 
curandosi. quail dorentl. il 
maestro Bruno Bartoletti. il 
regista Virgnio Puecher. il 
maestro Mario Salerno .aluta 
t: da valid! collaborator) Inol 
tre. mentre il Comunale di Fi 
renze si apriva ad accogliere 
nelle sue strutture l'lniziativa. 
e successo anche che la scuola 
dl scenografia — ne e diretto
re Vito Variaco — dell'Accade-
dla. di Brera *i * awunU Tin-

venzione e la realizzazione del
le scene (aoparse di straordi-
nario risalto) e dei costuml 
(bellissimi). 

Intorno alia Camera, dun-
que, si e svolto un lavorio di 
circa tre mesi. dal quale ora 
l'opera e emersa come un trion-
fo sia del compositore (scom-
parso nell'aprile dello scorso 
anno), sia dei suoi mterpreti. 

La bellezza della musica (tut-
ta un seguito di mvenziom al-
l'msegna del genio) ha tro-
vato in Bruno Bartoletti I'm-
terprete scrupoloso della let-
tera e dello spirito della par-
titura che egli si t ben guar-
dato dal « raddrizzare » in una 
dimensione piu esplicitamente 
mozartiana (come alcuni. pur-
troppo. fanno), per assicurarle 
invece. nella sbilenca prospet
tiva. non solo il senso dell'iro-
nia piu pungente e sublime. 
ma anche della tragicita piii 
fonda e spietata. I cantanti 
(dal corso speciale e stato pos-
sibile preparare addirittura 
due compagnie). in maggio-
ranza stranieri (tutti si com-
muovono che campino con la 
borsa di studio di mille lire al 
giorno. ma nessuno si decide 
a sborsare qualche lira di piu. 
con tante che se ne spendo-
no!). alia dlsinvoltura e alia 
bravura de! grandi hanno ag 
giunto la freschezza propria 
della giovane eta Dic:amo di 
Leila Cuberli. incantevole nel
le vest; e nella a pTetas» di 
Anna. la fanciulla che soccor-
re « usque ad Tinem » Tom. :1 
libertino. interpretato da Frank 
Little, un tenore di gTazia. dal 
la voce chiara. sottile. suaden-
te. perfetta come quella d'uno 
strumento miracoloso Dicia-
mo ancora del nostro Claudio 
Desideri. spesso apprezzato in 
sede concertisticii. ma che si 
e rivelato per un baritono pro-
disioso anche scen:camente. 
Interpreta il ruolo di Nick, il 
tentatore di Tom. nel quale si 
adombrano Jago. Figaro. Le 
porello. Mefistofele D:ciamo 
ancora del mezzasoprano Ka-
t,ia Kolceva Angeloni. vivac's-
sima e interna nella parte di 
Bana la turca Eocellcnti. poi. 
Vineenzo Manno. Giannicola 
Pigliuccl, Miciko Ara, Ko 
Honda. 

La meraviglia che ha unifi-
cato e vivificato tutte le altre 
e poi da rilevare nella regla 
e nella geniale soluzlone ace-

nografica di Virgmio Puecher. 
In quella lapide di cui diceva-
mo all'inizio, andrebbe posto 
bene in risalto, infatti. che 
mai si e vista qui a Siena 
(ma non si e vista, pensiamo, 
neppure altrove) una prova 
cosl ardita e pure cos! sempli-
ce, cosl geniale. quale questa 
offerta dal Puecher. Nel pic
colo palcoscenico del teatro e 
stato incastrato un cubo che 
racchiude tutta la vita dello 
spettacolo. La parte anteriore 
serve, verticalmente. a un 
bianco sipario. La parete di 
fondo. con elementi compo-
scomponibili. realizza in pochi 
minuti (e si e raggiunto un 
massimo di funzionalita in un 
teatro non awezzo a cose del 
genere). le scene piu sorpren-
denti. tagliate con estro por-
tentoso. mentre in senso oriz-
zontale (e ci sono non soltonto 
i binari, ma c'e proprio una 
centrale del traffico scenico. 
a pulsanti). un fitto viavai di 
quinte accresce da un lato il 
senso della « favola». dando 
dall'altro ordine e ritmo alio 
spettacoio. dalla conrusione 
(pare di vedere e sentire il 
frastuono d'una macchma cal-
colatrice che elabori i conti) 
si spalanca il silenzio e il fa-
sc:no della seena. Nell'opera 
c'e una macchma che dovreb-
be trasformare cocci in panini. 
ma Puecher per suo conto ha 
inventato la macch na per fab-
bricare scene nelle quali con 
profonda aderenza al gesto 
masicale egli realizza i! gesto 
sren'co. una regla incantata e 
perfetta pure nel penetrare le 
piu sottili allusioni stravinskia-
ne Se Nick propende al figaro 
rossiniano. ecco Puecher. per 
dare rag :one a Stravinski. 
adombrare in Tom il Don Bar-
tolo raggirato: se la sccna del-
Pasta pubblica richiama la 
lontana festosita di Petruska, 
ecro Puecher adombrare in 
Baba la turca un ballo del-
l'orso. e via di seguito. in una 
Inesauribile gamma inventiva. 
Bisoena dire ancora -n quella 
lapide che si e avuto 1'esempio 
lampante di cid che si pud 
fare nella consapevole visione 
d'un generate rinnovamento 
della vitq musicale in Italia. 

IA replica della Carricra — 
chi puo. non la perda — e 
prevista per sabato, alle ore 16. 

Erasmo Valente 

I colonizzatori 
visti in faccia 
dagli oppressi 

In «Dicembre» di Mohamed Lakhdar-Hamina 
i casi di coscienza di un ufficiale francese 
persecutore e torturatore dei patrioti algerini 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA, 1 

Dicembre non e il primo 
film di un popolo ex coloniz-
zato che, conquistata la Iiber
ta, si permette di guardare in 
faccia i suoi colonizzatori, ma 
e certamente il primo che de-
dichl tanto spazio e tanta at-
tenzione alia loro psicologia. 
Dice Mohamed Lakhdar-Ha
mina, che ne e l'autore, in 
modo assai efficace: «Era tem
po di finirla con il privilegio 
per cui l'etnologia e la so-
ciologia potevano essere fino-
ra pratlcate a senso unlco. 
Ora e il momento di mostra-
re come noi vediamo i no
stri voyeurs ». 

In Dicembre, infatti, il cam
po visivo e pressoche inte-
ramente dominato dai tortu-
ratori francesi, il cui compor-
tamento conosce sfumature e 
contraddizioni interne, men
tre la figura del patrlota al-
gerino caduto nelle loro mani 
e il simbolo dl una muta e 
Indomlta resistenza, le cul 
ragioni vengono illustrate da 
un'evocazione del passato di 
sfruttamento e di ferocia co-
lonialisti, la quale costituisce 
il corpo centrale del film e 
splega la scelta erolca e sen-
za tentennamenti del prlgio-
niero. 

Lo stato maggiore dei paras 
affida a un colonnello della 
piii pura tradizione militare, 
aristocratica e cattollca 11 
compito di far parlare costui 
che, a torto o a ragione, vie-
ne sospettato dl essere un dl-
rigente e quindi di conoscere 
le date e i nomi di un ten-
tativo insurrezionale. «Non 
sono un assassino », afferma il 
colonnello che ha problemi dl 
coscienza; e quindi, dopo aver 
cercato vanamente di persua-
dere il suo uomo, decide di 
mettere lui nella condizione 
di avere problemi di coscien
za. Fa entrare nella stanza 
dell'interrogatorio un gruppo 
di arabi come lui prigionieri 
— uomini, donne. vecchi, 
bambini — e cosl lo minac-
cia: « 0 pari!, o ad ogni tuo 
rifiuto faro fucilare uno dl 
questi tuol compagni». (E* 
perd chiaro che, parlando, tra-
direbbe e manderebbe a mor-
te un numero di persone an-
cor maggiore). 

Nella intenzione deH'ufficIa-
le dovrebbe essere un truc-
co, ma poi si scopre che un 
suo subalterno piii spiccio (e, 
francamente. anche piu vero-
simile come tratteggio) ha 
eseguito le fucilazioni contro 
II suo ordine. Preso nella sua 
stessa trappola. il colonnello 
s'indigna invano: il ruolo del
la civilta francese In quelle 
ultime ventiquattr'ore di tor
ture e di massacri (siamo al
ia vigilia della sollevazione 
dl popolo con cul si chiudeva 
anche La battaglia di Alaeri 
di Pontecorvo) 6 ancora e 
sempre quello dl a pacificare » 
l'arabo mediante 11 suo ster-
minio. 

Lakhdar-Hamina § il pri
mo a rendersi conto che, a 
soli dodici anni di distanza da 
quegli avvenimenti, questi 
suoi capi dell'esercito e que
sti suoi coloni possono sem-
brare caricaturali, e non ri-
fugge. anzi. dal presentarli 
sotto una luce di terrore mi-
sta a pennellate di scherno. 
Tuttavla II fatto di aver dato 
un cosl grosso rillevo al per-
sonaggio piu debole e tormen-
tato. invece di accrescere la 
sensazione di obiettivita e dl 
emblematicita storica. fa pen-
dere la bilancia verso il caso 
atipico e personale. in modo 
forse ancor piu grave che nel 
film di Pontecorvo: dove 11 
comandante dei paracadutisti 
era trattato col guanto di vel-
luto ma dove, almeno. le piu 
frequenti scene di massa ri-
stabilivano un certo equili
brio realistico. 

Dall'ampia documentazione 
offerta nel recente volume di 
Guy Hennebelle sulle cinema-
tografie africane. risulta co
me il cinema algerino sia 
particolarmente restio ad af-
frontare i temi della contem-
poraneita (e non e che man-
chino. o siano di scarso rilie 
vo> e preferisca battere e ri-
battere il tasto del passato 
coloniale. del sacrificio di 
sangue e della Resistenza. SI 
vede che ce n'e bisogno e non 
saremo pronrio noi. che Inve
ce abbandonammo troppo 
presto a suo tempo II tema 
della nostra guerra di Libe-
razionp (anche perch£ I co
lonizzatori )i abbiamo ancora 
In casa). a nretendere di al-
lontanarnp eli aleerini 

Anzi notiamo che Dicembre, 
a differenza dl altri film di 
pura cronaca retrospettiva, 
rivolge il proprio intere.sse 
in certo seaso anche verso 11 
presente* non solo per quanto 
s'e detto. e cioe per II dlritr 
to che giustamente un cinea
sta dal passato di combatten-
te come quello dl Lakhdar-
Hamina si arroga dl guardar 
dentro al meccanlsmo dl re
pressione azionato dai suol ex 
ncmlcl e alia «cultura» che 
lo produ&se; ma anche per-

che, non essendo ne la tortu
re, ne le tradizioni militari 
che a essa conducono tramon-
tate nel mondo, e sempre be
ne metterle a fuoco e nessuno 
pud farlo meglio di un po
polo che le ha dovute sublre 
in modo cosl atroce. 

Ecco, i fort! applausl con 1 
quali il film e stato accolto lerl 
non erano, secondo noi, di cir-
costanza. Non lo si e applau-
dito, cioe, solo perche e al
gerino o perche e stato re-
spinto dalla Mostra o perche 
lo ospitavano le Giornate del 
cinema italiano. ma perche gli 
accenti di sincerita e di for-
za, 1 riflessi di una dura lotta 
e i suoi nobili intent! dida-
scalici sono inequivocabili. Lo 
si e applaudito, in altre paro
le. per le medesime ragioni 
(ma evidentemente di linea 
opposta) per cui la Francia 
ufficiale — che gia si e tro-
vata cosl a disagio con La 
battaglia di Algeri — lo rifiu-
tera, per cui non lo poteva 
accettare al Lido chi si fregia 
della Legion d'Onore per i ser-
vigi resl a «quel» tlpo di 
Francia, anche se poi si na-
sconde. In una lettera che e 
un monumento dl ipocrisla, 
dietro pretestl esteticl per 
giustificarsi. Come se l'estetl-
ca possa essere una categorla 
dello spirito consentita a chi 
ha messo in piedi un baracco-
ne di incultura, sperperando 
il pubblico danaro e Invltan-
do a banchetto la mondanlta e 
l'lgnoranza. 

Per giudlcare Dicembre bi-. 
sogna essere viclnl al popolo 
algerino, alia sua esperienza 
storica e alle sue tradizioni 
culturali. e chiedersl se nel 
film esse siano rispecchiate 
con originalita e fantasia. Bi
sogna anche chiedersi se la 
dialettica drammatica. che sta 
alia base del tessuto narratl-
vo, rifletta con sufficiente og-
gettivita e tensione la carica 
rivoluzionaria. che un giudi-
zio portato anche nel campo 
del nemico rende indlspensa-
blle sia per la complessita del
le Idee in gioco. sia per il 
modo di esprimerle. 

In questo terreno. dlclamo-
lo subito. la cultura privile-
giata non si muove a proprio 
agio. Se osiamo esprlmere del
le riserve critiche sul film 
Dicembre non e per la sua 
natura a algerina». che in 
buona parte ci sfugge. bensl 
per il suo aspetto linguistica-
mente « francese ». del quale 
riconosciamo I segnl facilmen-
te anche noi. Del resto. Tauto-
re-produttore si e awa'so di 
collaborator! francesi per i 
dialoghi. 1'interpretazlone. ecc. 
Si crea cioe un paradosso: 
quanto piii il film rifiuta In 
blocco 1'ideolosia coloniale. 
tanto piii ne subisce nella re-
sa « arttstica » !a Dressione. Si 
vorrebbe che il film fosse me
no tecnicamente composito, 
meno riuscito sul piano spet-
tacolare. ma fosse piii libero 
e nuovo. e non ricalcasse sche-
mi che. nel cinema internaz-Io-
nale. sono gia consunti. e dai 
quali ci sembra che le cine-
matografie del nuovo conti-
nente abbiano ben poco da ap-
prendere. 

Uqo Casiraqfii 

Cinema 

La banda di 
Jesse James 

Intorno al 1870, una banda 
di fuorilegge composta dai 
fratelli James e dai fratelll 
Younger semina 11 terrore nel 
Missouri, nel nome di un pa-
tetico revanchismo sudista. 
Le guerre di Secessione sono 
finite da un pezzo, ma Jesse 
James e Cole Younger ali-
mentano un rancore atavico, 
riaprendo le piaghe di una 
America lacerata da conflitti 
e contraddizioni. 

James combatte lo yankee 
per il suo ostentato progres-
sismo di stampo neo-capitali-
stico che ha affossato defini-
tivamente l'anacronistica ari-
stocrazia ariana, mentre Cole 
Younger subisce il fascino dl 
un'era illuminista e trasformi-
sta. James e un nevrotico mi-
sogino, spietato « giustiziere », 
cieco paiadino di Dio e della 
sua patria, mentre Younger 
e un saggio, contrarlo ad ogni 
retorica, saldamente umano, 
alia ricerca di una propria 
dimensione esistenziale. Questi 
due caratteri estremamente 
differenti determinano la frat-
tura all'interno della banda, 
che verra distrutta dalla fu-
ria omicida di una «crocia-
ta» di benpensanti. 

II regista Philip Kaufman 
rivisita il mito dell'epopea dl 
Jesse James alia luce dl un 
attento esame critico rivolto 
all'America del dollaro, fal-
samente progressista. malata 
di grandiosita e alio stesso 
tempo travagliata da profon-
do crisi economiche. Questi 
disperati, che James definisce 
« guerriglieri », traducono una 
esasperazione latente in tutta 
la storia del «nuovo conti-
nente» cosmopolita, nato al-
l'insegna della sopraffazione. 
Un film brutale, cho alterna 
il tono scanzonato della bal-
lata country a quello ango-
scioso della violenza psicolo-
gica come «modus vivendi» 
dl una bieca civilta. Non c'e 
tempo per riflettere, e in que
sta spirale di violenza si puo 
solo essere coinvolti oppure 
soccombere. James ne e pro-
fondamente coinvolto. il pla-
cido Younger non puo che 
soccombere. 

La banda di Jesse James 
vive su due dimensioni pro-
fondamente contrastanti: da 
una parte l'efficace caratte-
rizzazione dei personaggi e 
dei loro intimi drammi; dal-
l'altra, una realta americana 
mostruosa e paradossale. che 
schiaccia l'individuo in nome 
di un feroce individualismo. 
Gli interpreti — Cliff Robert
son. Robert Duvall e Luke 
Ashew — sono tutti partico
larmente bravi, e il regista 
Kaufman da prova di un vi-
gore espressivo stupefacente. 
Colore su largo schermo. 

Beati i ricchi 
Beat! quei registi (piu o 

meno ricchi) che si lasciano 
andare tranquillamente su per 
la discesa della degradazione 
consumistica. Salvatore Sam-
peri — che esordl con le ri-
masticature ideologico-forma-
li di Grazie zia — firmando 
Beati i ricchi sembra rinun-
ciare definitivamente a qual-
siasi velleita di «autore cine-
matografico ». Ambientato nei 
dintorni di un lago ai confini 
italo-svizzeri, Beati i ricchi, 
nelle intenzioni di Samperi, 
voleva essere forse un apo-
logo sulla « stupidita » dei ric
chi (e di coloro che aspirano 
alia « classe ») e l'« intelligen-
za » rozza ma forte dei poveri, 
ma il regista ha finito per con-
fezionare un noioso prodotto 
di puro consumo che somiglia 
a una commediola semi-musi-
cale isterica e concitata su ar-
gomenti terribilmente ovvi e 
banali. 

Beati i ricchi vede un vigile 
urbano. Augusto. e un con-
trabbandiere, Geremia, trasfor-
marsi da frustrati piccoli in-
trallazzatori in autentici mi-
liardari con capitali padrona-
li sul punto di prendere il vo-
lo per la Svizzera. Se Augusto 
si dimostra completamente in-
capace di amministrare i due 
miliardi (anzi. non potra fa
re a meno di tradire l'amico 
per una poltroncina di capo 
dei vigili), Geremia. anche 
nelle situazioni piu difficili. 
sapra far funzionare la sua 
intelligenza che lo salvera dai 
continui tranelli che i «pa
droni » (il sindaco. il prete. 
e gli industriali. tra cui una 
melensa Sylva Koscina) gli 
tenderanno per riconquistare 
i capitali perduti. 

Sotto un diluvio dl gags 
malriuscite. di parole insensa
te e di concetti ambigui. tra 
le righe di un «intreccio» 

infantile e didascalico (le idio-
zle della festa fascista del « pa
droni » che vorrebbe essere 
provocatoria) prende man ma-
no forma (per cosl dire) la so
stanza ideologica del film di 
Samperi: l'elogio della furbi-
zia splcciola recitato da Lino 
Toffolo nei panni quasi grot-
teschi di Geremia. Un po' me
no convlncente appare, inve
ce, la figura del vigile trat-
teggiata con mano pesante da 
Paolo Villaggio. Ma perche 
prendersela con dei comici 
che sono quel che sono nei li-
miti del loro caratteri? 

II commissario 
Leguen e il 
caso Gassot 

La polizia non pu6 e non 
deve «aggiornare» i suoi 
«vecchi metodi >-. ma deve 
svolgere le sue funzioni spe-
cifiche come ha sempre fatto, 
con l'uso e l'abuso della for-
za e degli intrallazzi con la 
«mala»: 6 piii o meno Is. 
convinzione del commis5ario 
Leguen (Jean Gabin) incari-
cato di risolvere al piii pre
sto (in alto non possono 
aspettare, e il capo della po
lizia freme) il « caso Gassot». 
Chi e George Gassot? Innan-
zitutto un essere improbablle, 
tra il moschettiere e Super
man, con bafietti e chioma 
fluente, ehiuso nei suoi abiti 
azzurri attillati (al secolo Fn-
bio Testi). Piu o meno pazzo, 
velocissimo di gambe (lo \c-
diamo spesso sfrecciare tra le 
maglie della rete che la poli
zia gli tende). l'aitante Gassot 
uccide con facilita estrema, 
s'innamora perdutamente di 
una giovane prostituta. orga-
nizza colpi che non fara mai, 
tenta persino di espatriare in 
Colombia. 

Ricco dl venature romanti-
che, fondamentalmente impro-
babile e assurdo. ideologica-
mente gretto e retrivo, diret-
to a colori con poco mestiere 
il film di Denis De La Patel-
liere (a cui ha collaborato co
me sceneggiatore Aldo Gri-
maldi) non possiede neppure 
qualche fotogramma di su
spense per gli appassionati 
del « giallo ». 

La banda di J & S 
cronaca criminale 

del Far West 
II western ridanciano. « ge

niale » trovata di alcuni pro-
duttori per il rilancio del 
far ivest casereccio, e alia 
disperata ricerca di una sua 
chiave di volta esilarante-ri-
flessiva, per personaggi satiri-
co-emblematici. Queste. infat
ti, dovrebbero essere le in
tenzioni di Sergio Corbucci. 
autore di una metafora zue-
stern di « Bonnie and Clyde ». 
ambientata fra pascoli e altu-
re di un teatro di posa della 
Roma periferica. 

Jackv il protagonista. e un 
bandito un po' cialtrone che 
emula a suo modo le gesta 
di Robin Hood. II nostro idea-
lista fuorilegge 6 perseguitato 
da una ragazza piuttosto in-
traprendente. un'ammiratrice 
in cerca di apprendistato che 
finira col superare il mae
stro, prima sposandolo e poi 
dimostrandosi piu furba di 
lui. 

Realizzata con mestiere, rit-
micamente accettabile, questa 
«parodia », a tratti puo per
sino convincere. Non altret-
tanto I personaggi, fantasiosi 
quanto si vuole ma del tutto 
improbabili sotto qualsiasi 
punto di vista. E dire che i 
simpatici interpreti — Susan 
George, Tomas Milian e Telly 
Salavas — fanno di tutto per 
essere grotteschi piuttosto che 
ridicoli. Colore su schermo 
largo. 

Vice 

Cantinflas sara 

Sancho Panza 
MADRID. 1. 

II noto comico messicano 
Cantinflas, al secolo Mario 
Moreno, interpreter^ Sancho 
Panza in una nuova versione 
cinematografica del Don Chi-
sciotte di Cervantes. Intitolato 
Don Quijote Calbalga de Nuc-
vo, il film sara diretto in 
Spasm?, dal messicano Rober
to Gavaldon. 
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