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Impegno di lotta dei lovoratori 

ENTE CINEMA 
MERCOLEDI 

IN SCIOPERO 
Ogni attivita sara sospesa per 24 ore a Cinecitta, 
Italnoleggio e Luce - Un comunicato dei sindacati 

II Popolo 
cambia 
le carte 

in tavola 
In risposta a un nostro ar-

ticolo di pochi giorni orsono, 
II Popolo, a jirma di Paolo 
Valmarana, ci accusa di vo
ter sostenere il cinema ricco, 
i produttori privati che si ar-
rtcchirebbero alle spalle delle 
societa statali, e la politica 
degli alti costt. Fra I'altro, 
ci si dice che i dc non sareb-
hero allarmati dal fantasma 
cinematografico di Giordano 
Bruno, bens) dal preventivo di 
un film in costume, la cui rea-
lizzazione non comporta un 
esiguo investimento. 

Non occorre spendere mol-
to spazio per replicare alia 
critica del Popolo. Stando at 
fatti d dimostrabile che, in 
svariate occasioni, i consiglie-
rl dc dell'Ente Gestione Cine
ma non hanno esitato a espri-
77i ere un voto favorevole al 
finanziamento di film assai co-
stost. Si da tuttavia il caso 
che i dc sollevino questioni 
di denaro ogni qudlvolta ven-
ga proposto al gruppo cine
matografico pubblico un pro-
getto o un film a loro sgra-
dito. Cosl e stato per L'udlen-
ta e per Nel nome del padre; 
la stessa cosa sembra che stta 
accadendo per il Giordano 
Bruno di Giuliano Montaldo. 

A tutt'oggi. in fatti, i const-
glieri dc dell'Ente Gestione 
hanno impedito che si giun-
gesse a un pronunciamento 
definitivo su questo film e 
suU'ultima opera di Ingmar 
Bergman, acquisita poi. a cau
sa dei ritardi e degli ostacoti 
frapposti, da una compagnia 
distributrice privata. 

Non di meno e lo stesso Val
marana a fugare le nostre 
perplessita quando, uscendo 
alio scoperto, confessa di nu-
trire — anche se con una 
motivazione senza fondamen-
to reale — una ostilita che 
finora nessun democristiano 
dell'Ente Cinema aveva avuto 
Vardire di manifestare aper-
tamente. Che di intenti cen-
sori e di intolleranza, ancora 
una volta, si tratti, comincla 
ad apparir chiaro a chiunque 
eonotca i sotterfugl cui sono 
soliti ricorrere i nemici delta 
liberth del nostro cinema, e 
a nulla valgono le sparate de-
magnqiche di Valmarana con-
tro il Partito comunista, cui 
si rtmvmvpra d> dilcvrlerp ali 
arricchimenti illeciti di taluni 
produttori e la tendenza a in-
coraqgiare il qonfiamento dei 
costi produttivi. A smentire 
II PODOIO non c'e solo la col-
lezione del nostro glornale, 
non ci sono soltanto le prove 
fornite dal nostro operato quo-
tidiano. ma tfe un vrogetto di 
leaqe comunista (che i dc si 
sono sempre rifiutati di discu-
tere). che addirittura vriva di 
oani provvidenza statale i film 
che superino un costo raqto-
nevoie e concorrano ad altera-
re I'eauUibrin dell'economia 
cinematografica. 

A sbugfardare e a smasche-
rare 11 P000I0 v'&, infine. il 
cnmportamento dei parlnmen-
tari comunisti che. a Monte' 
citnrio, durante il dibattito 
sulla legge per i finanziamen-
ti destinati all'Ente Gationp, 
chiesero e non ottennero dal-
la maggioranzn dc che at gruv-
po cinematografico pubblico 
fosse aff'dato il compito di 
favorire le cooperative e i It-
beri gruppi di produzione. Che 
Valmarana adesso ribalti le 
carte in tavola. fingendo dt 
ignorare che il suo partito e 
stato ed k anche in campo 
cinematografico il protettore 
deqli interessi piu discutibili, 
dimostra di quanta imnronti-
tudine e disonesta intellettua-
le siano capaci certi dc. 

m. ar. 

Le Federazlonl sindacall del-
lo spettacolo della CGEU della 
CISL e dell'UIL hanno indet-
to per mercoledl 21 uno scio-
pero della durata dl 24 ore di 
tutti i lavoratorl dlpendentl 
dal gruppo oinematografico 
pubblico per sostenere le rl-
chleste avanzate dagli stessi 
sindacati e dalle organizzazio-
ni degli autori e degli attorl 
per far uscire dalla crlsl l'En-
te Gestione Cinema. 

Gli attori nella 
batfaglia per 
le strutture 
pubbliche 

La SAI (Societa Attori Ita
lian!) ha emesso ieri un co
municato nel quale si rlbadi-
scono 1 motivi per i quali, con-
gluntamente all'ANAC e al-
l'AACI (le due associazioni de
gli autori cinematografici), ha 
indetto la pubblica manifesta-
zione che si terra a Roma, 
martedi 20 febbraio, alle 18,30, 
davanti all'Ente Gestione Ci
nema, in via Santa Susanna. 

Nel documento si ricorda 
come gli attori siano in lot
ta da mesi contro la politica 
degli appalti, messa in atto 
dalla RAI, e per la difesa del 
Hvelli di occupazione. 

Di fronte alia gravissima si-
tuazione determinatasi in se-
no all'Ente Gestione Cinema, 
culminata con le dimissioni 
del presidente Mario Gallo — 
dice il comunicato — e dl 
fronte alia volonta di alcuni 
gruppi dl potere di portare 
alia completa paralisi gli En-
ti cinematografici, con il fine 
ultimo di impedire l'attuazio-
ne delle funzioni istituziona-
li del cinema pubblico recen-
temente sancite dal Farlamen-
to, la SAI rileva come questo 
episodio sia da ricollegarsi con 
la strategia piii generate di re-
staurazlone culturale messa in 
atto nel Paese. 

Non e infatti casuale — af-
ferma la SAI — che l'interven-
to della RAI nel settore cine
matografico, attraverso la po
litica degli appalti, sia stato 
indirizzato. In dispregio della 
legge vigente, verso la specu-
lazione privata, ignorando vo-
lutamente le strutture pubbli
che esistenti, quali Cinecitta 
e il Luce. E non-e casuale che 
la lotta che gli attori stanno 
conducendo contro questo ti* 
po di privatizzazione della pro
duzione della RAI, lotta che 
ha messo in luce le macrosco-
piche contraddizioni della po
litica aziendale, sia caparbia-
mente osteggiata dalla Dire-
zione dell'Ente. 

Chiaramente — termina la 
SAI — si vuol dividere in com-
partimenti stagni il settore 
dello spettacolo per favorire 11 
ruolo privatistico e speculati
ve al fine di impedire la de-
mocratizzazione delle struttu
re pubbliche e annullame la 
funzione rinnovatrice, sottrat-
ta alle leggi mercantili e con-
sumistiche. 

reai y£ 

controcanale 
CONDIZIONATI — Le ri-

cerche e gli esperimenti sul 
condizionamento del cervello 
umano costituiscono uno degli 
argomenti preferiti dalla TV: 
ogni due o tre mesi, in un 
modo o nell'altro, se ne torna 
a parlare. Ci deve essere qual-
cosa di freudiano in questa 
insistenza: qui forse emerge 
la irrefrenabile aspirazione a 
imbotttre i cranii dei telespet-
talori oppure il profondo so-
tpetto di essere subordinati 
dal potere. Sta di fatto che i 
tervizi e le rubriche sull'argo-
mento, in TV, approdano sem
pre ai medesimi angosciati in
terrogate sul futuro, cui non 
segue peraltro alcuna analisi 
teria. Cosl e awenuto anche 
nell'ulttmo numero di Stasera, 
che del problema si e inter es-
tato del tutto gratuitamente, 
con un servizio che indulgeva 
a una curiosita vagamentc 
morbosa senza aggiungere as-
solutamente nulla a cib che 
eltre volte era stato detto dal 
video. . 

La trattazione di temi di 
questo genere — che non sono 
certamente di particolare at-
tualita, ne si adattano al ta-
glio di Stasera — serve solo 
a coprire spazi che dovrebbe-
ro e potrebbero piu proficua-
mente essere dedtcati a pro-
blemi e awenimenti scottanti 
di cui, invece, si tace. 

E' anche vero. d'altra parte, 
che Stasera, spesso, quando 
non tace, ama dire soltanto 
mezze verita. Esempio tipico 
U servizio di apertura suite 
intercettazioni telefoniche: ar-
gomento, questo si. di piena 
attualita.. Con lunghe mtervi-
tie, dettaghate descrizioni, 
colloqui « rubati», domande 
incalzanti. Emtlio Fede ci ha 
parlato deqlt apparecchi e ap-
pirrcchietti attraverso i quali 
qua'siasi privato put), sembra. 
melterst in grado di violare la 
vita intima dei suoi simtli. e 
$i e riferito alle indagini del 
pretore Infehsi. Non una sola 

£ arola. perb, t stata dedicnta 
I ccntrolli che le a autorita » 

esercitano regolarmente da an-
ni su migliaia di telefoni. An-
zi, quando un intermstato, 
elencando i varii tipi di spio-
naggio, e giunto a citare il 
« genere » politico, il discorso 
e stato rapidamente abbando-
nato. Si e affermato, piuttosto, 
che «teoricamente» oggi chiun
que sarebbe in grado di con-
trollare il telefono di un al-
tro: un buon modo, mi pare, 
per dtlatare a tal punto il fe-
nomeno da mistificare le re-
sponsabilita piu gravi e far di-
menticare completamente che 
di intercettazioni telefoniche, 
in questo paese, si parlb per 
la prima volta pubblicamente 
a proposito dell'* affare SI-
FAR n che non riguardava cer
tamente tl solito « uomo della 
strada ». 

Del resto, le indagini e le 
analisi non sono il forte di 
Stasera, in nessun caso. Si 
veda il tecnicismo del mini-
dibattito sulla svalutazione del 
dollaro, destinato soprattutto 
a tener tranquilli gli animi. Si 
veda anche il pur vivace ser
vizio sul rapimento di Toriel-
It e sulla mafia al nord. In 
esso Fernando Cancedda ha 
giustamente osservato che la 
omerta. finora accreditata co
me tipico atlributo delle po-
polazioni meridionalt, pud esi-
stere anche in Lombardia, e 
che la mafia pub attecchire 
tra le brume nordiche esatta-
mente come sotto il sole co-
cente di Sicilia. Ma ad una 
vera scoperta il servizio sa
rebbe approdato se da queste 
constatazioni fosse passato al
ia individuazione dei mecca-
nismi che rendono possibile il 
fenomeno a nord come a *ud: 
se si fosse punlato il dito, 
doe, su quello sfruttamento 
dell'uomo che costituisce il ve
ro terreno di coltura privile-
qiato per la mafia e che gene
ra, ovviamente, alcune delle 
condizioni che alimentano la 
paura. Ma di queste cose in 
TV non si pub parlare. nt sta
sera, ne mat. 

g. c. 

«Tali richieste — ricordano 
i sindacati in un comunicato 
congiunto —, gla in preceden 
za esposte al mlnlstro delle 
Partecipazioni statali, Ferrari 
Aggradi, riguardavano: la ra-
pida soluzione della crlsi esplo-
sa con le dimissioni del presi
dente dell'Ente e la rimozione 
delle cause che l'hanno deter
minate; avvlo della ristruttu-
razione dell'Ente e delle azlen-
de; approntamento dei pro-

f:rammi di attivita futura del-
'Ente, ed in special modo del-

l'lstituto Luce, e costituzione 
della societa di esercizio cine
matografico; impegno a por
tare avantl senza soluzione di 
continuity, anche nelle more 
della crisi, tutti i programmi 
di lavoro gla deliberatl dal-
l'Ente stesso in materia di pro 
duzione di film, telefilm e fll-
mati in genere, e avvlo alia 
riorganlzzazione tecnlca del 
gruppo ». «I sindacati — con-
tinua il comunicato — consta-
tato che a distanza di oltre 
ventl giorni dalle dimissioni 
del presidente nulla o quasi 
nulla e stato fatto in questa 
direzione, ne risulta che i mo
tivi stessi che hanno portato 
alia paralisi dell'Ente siano 
stati minimamente e concre-
tamente affrontati, stanti la 
gravita della situazione e il 
crescente discredito che tale 
situazione sta gettando sugli 
enti di Stato, ritengono loro 
preciso dovere intervenire con 
tutti i mezzi a loro disposi-
zione, ed in primo luogo con 
la lotta dei lavoratori, per 
imprimere alia crisi stessa una 
svolta decisiva che vada in 
direzione delle esigenze espres-
se da larga parte del mondo 
del cinema ». 

«Le segreterie slndacali e 1 
lavoratori denunciano inoltre 
la posizione assenteista assun-
ta da alcuni consiglleri di am-
ministrazione dell'Ente, i qua
li, sottraendosi ad un loro pre
ciso dovere di assumersi im-
pegni e rifiutandosi di parteci-
pare ai lavori del Consiglio, 
stanno contribuendo a deter-
minare la paralisi piu com
pleta del gruppo, indebolendo 
in tal modo la posizione e la 
funzione che l'Ente e chiama-
to ad assolvere ». <c Per queste 
ragioni —- conclude il comuni
cato — ed in primo luogo per 
imporre una svolta politica 
dell'Ente che possa consentire 
la realizzazione rapida di un 
programma di ristrutturazio-
ne capace di far assolvere al 
gruppo pubblico una funzione 
dl stimolo per tutta la clne-
matografia italiana e che ga-
rantisca, nello stesso tempo, 
il mantenimento e l'amplia-
mento dei livelli di occupazio
ne fortemente minacciati dal
la situazione attuale. i sinda
cati. mentre decidono di effet-
tuare una prima manifesta-
zione di protesta aH'indirizzo 
del ministero delle Partecipa-
zioni statali in occasione dello 
sciopero delle aziende pubbli
che di mercoledl, si ripromet-
tono di allargare il fronte del
la lotta alia parteclpazione di 
tutti i settori della cinemato-
grafia ». 

Conferenza-stampa 

del PCI sulle 
attivita musicali 
Per lniziativa dei gruppi 

parlamentari comunisti della 
Camera e del Senato, si terra 
mercoledl 21 alle ore 11, nella 
sede del gruppo del PCI della 
Camera, in via della Missione 
1, terzo piano, una conferenza 
stampa sul tema: «L'ordina-
mento degli enti lirici, sinfo-
nici e delle attivita musicali: 
proposte legislative dei comu
nisti ». Introdurra il compa-
gno on. Giorgio Napolitano. 

In Cassazione 
il dissequestro di 
« Ultimo tango » 

BOLOGNA. 16 
II procuratore della Repub-

blica di Bologna, dottor Otta-
vio Lo Cigno, ha inoltrato ri-
corso in Cassazione contro 
rordinanza di dissequestro di 
Ultimo tango a Parigi, emessa 
ieri dalla seconda sezione del 
tribunate penale. presieduta 
da Giovanni Abis. La suprema 
corte e chiamata ad accerta-
re, sul piano del diritto. se e 
stato interpretato correitamen 
te Tart. 622 del Codiee di pro-
cedura penale, secondo il qua
le. in mancanza di <sentenza 
irrevooabile » di . prosciogli-
mento, le « cose sequestrate » 
non possono essere restituite. 

Stamane intanto tutte le co-
pie del film, tranne una trat-
tenuta come « corpo dl reato ». 
sono state riconsegnate alia 
societa produttrice: da doma-
ni. quindi Ultimo tango a Pa
rigi potra riprendere la pro-
grammazione sull'intero terri-
torio nazionale. 

All'asta i quadri 
di Robinson 

LOS ANGELES. 16 
La famosa collezlone di qua

dri di Edward G. Robinson. 
comprendente opere di Re 
noir, Picasso, Monet e Degas, 
sara venduta all'asta dalla Ca 
sa Sotheby di Londra, secondo 
la volonta espressa nel testa-, 
mento dell'attore recentemen-

te scomparso. 

Jeanne si 
congratula 

PARIGI — Jeanne Moreau si congratula con Orson Welles, 
II quale ha rlcevuto, al Theatre Marigny di Parigi, un 
premio dall'associaiione francese dei critic! di fotografia 

II dramma di Boll a Roma 

Come la Lebbra 
la paura di 

perdere la fede 
II conflitto umano di un prete che arriva al sui-
cidio h perd viziato da una dialettica reticente 

Forse non e poi tanto faziosa 
o estremistica quella tesi se
condo la quale 11 pensiero cat-
tolico, per una serie di circo-
stanze ideologico-strutturali, e 
da sempre incapace di espri-
mere il dramma. I conflitti 
umani, espressi dal dramma-
turgo cattolico, appaiono sem
pre viziati da una sorta di dia
lettica reticente, per cui anche 
1'tndagine llngulstica si rive-
la non aH'altezza del aconte-
nuti». Ed e anche piuttosto 
imbarazzante verificare come 
l'opera teatrale di un auto-
re dichiaratamente cattolico, 
Heinrich Boll (insignito l'al-
tr'anno del premio Nobel). 
Lebbra (Aussatz, 1970), non sia 
neppure quell'eccezione che 
conferma la regola, 

H dibattito filosoflco di Leb
bra (in scena a Roma, al Tea-
tro Centrale. a cura della com
pagnia stabile del teatro stes
so, diretta da Marcello Baldi 
e Giacomo Colli) prende l'av-
vio da un fatto di cronaca: il 
suicidio d'un ignoto in abito 
talare in una camera d'alber-
go, in Germania. II a piccolo 
prete » che si e ucciso con una 
forte Jose di barbiturici si 
chiamava a forse» Cristiano 
Bonifacio. Perch6 quel o for
se»? L'enigma di questa pic-
cola e squallida morte nasce 
e si sviluppera per la curiosa 
circostanza che tutti negano 
di aver conoscluto il suicida. 
L'indagine di B611 sara con-
dotta sulla scena da un fun-
zionario di polizia, coscienzio-
so e illuminate, declso a sve-
lare prima a se stesso e poi 
agli altri il mistero di quella 
morte. 

Certo e una morte scomoda. 
ingombrante. una morte che 
le autoritA non solo ecclesia-
stiche (spesso nel testo /iene 
citato il partito cristiano de
mocratic*)) vorrebbero cancel-
lare. Ma le autorita vorrebbe
ro soprattutto mistificare le 
reali ragioni del suicidio: Bo
nifacio si e ucciso. infatti, per-
che non riusciva a liberarsl 
della sua « fedelta alia fede »: 
Bonifacio si e ucciso perchfe 
non voleva perdere la « fede » 
nel potere che avrebbe la Chie-
sa di trasformare il male del 
mondo In bene. Un suicidio 
per disperazione, quindi, che II 
potere burocratico e trionfa-
listico non pud che cancellare 
dalla Storia, II caso di Cri
stiano Bonifacio, un <tsanto» 
non canonizzato, sara ufficial-
mente chiuso. ma 1'infezione 
prodotta da questa piaga mo
rale tende ad espandersi nel 
corpo sociale. ad invadere le 
coscienze. 

La fedelta nel princlpi, nel 
dogmi, insist* Bdll, e mortale, 
e tuttavia l'autore e piuttosto 
reticente nel rinsanguare la 
vecchia metafora attraverso 
una dialettica stringente e ca
pace di splngere fino alle cor-
de il conflitto tra 1'istanza re-
llgiosa, la verita, e i compro-
messi quotidian! e storici con 
sumatl dal potere politico. 
Teatralmente. Lebbra (anche 
con la buona volonta. di Ma
ria Teresa Sonnl, Gastone Bar 
tolucci, Nino Pavese, Glulio 
Girola e Romano Malaspina) e 
un falllmento, soprattutto per
ch* 11 lenso del dibattito e ba-

nalmente illustrato nei dialo-
ghi letterari. i quali esaurisco 
no in se stessi, nella loro den 
sita verbale, tutte le aspetta-
tive e le funzioni di un testo 
che potrebbe essere compreso 
pienamente alia sola lettura. 
Gli applausi si sono verificati 
ad ogni quadro, con una tern 
pestivita sospetta, e si replica 

vice 

Comincioto 

la selezione 

delle canzoni 

per Sanremo 
SANREMO. 16 

La commissione d'ascolto del
le canzoni inviate per parteci-
pare al Festival di Sanremo 
ha dato il via oggi ai suoi la
vori. Successivamente comin-
ceranno le votazioni per la se
lezione dei trentadue motivi 
che parteciperanno alia mani-
festazione: infatti il termine 
per la presentazione delle can
zoni e scaduto ieri alle 18^0. 

Alcune tra le piu grandi ca
se fonografiche, tra cui la 
RCA, la Ricordi, la Phonogram, 
l'Ariston, la Fonit Cetra, han
no gia dato nei giorni scorsi 
la loro adesione. 

Centonovantotto sono le can
zoni presentate. Tra i cantanti 
che hanno chiesto di parteci-
pare al Festival, molti i nomi 
noti: Marisa Sannia, Al Bano, 
Tony Astarita, Louiselle. Lit
tle Tony, Fausto Leali, Milva, 
Umberto Bindi, Angelica, Pie-
ro Focaccia, Fausto Cigliano, 
Sergio Endrigo, Marisa Sac-
chetto, Carmen Villani, Lucio 
Dalla, Mai, Jimmy Fontana, 
Rita Pavone, Leonardo, Anna 
Identici. Ricchi e Poveri. Nuo-
vi Angeli, Donatello. Pino Do-
naggio. Memo Remigi, Rober-
tino, 1 Camaleonti, Gigliola 
Cinquetti, Adriano Celentano. 
Gianni Nazzaro. Peppino di Ca
pri, Tony Dallara e Don Backy. 

le prime 

La scomparso 

dell'attore 

Tim Holt 
SHAWNEE (Oklahoma), 16. 
L'attore americano Tim 

Holt e morto ieri, all'eta di 
33 anni. Flglio di un altro 
attore famoso nell'anteguerra, 
Jack Holt, Tim si era specia-
lizzato nelle parti di «bravo 
ragazzo» in film del genere 
western (ne interpreto quasi 
centocinquanta). cl6 che gli 
permlse di apparire in opere 
di riiievo nella storia del ci
nema, come Ombre rosse 
(1939) e Sflda In female 
(1946), entrambi di John Ford. 
Ma le occasioni piu importan-
U le ebbe forse neW'Orgoglio 
degli Amberson (1942) dl Or
son Welles e nel Tesoro del
ta Sierra Madre (1948) dl 
John Huston. 

i. 

Cinema 

Uno dei tre 
Un glovane esule greco, Ni

cola, muore nel suo apparta-
mento, in Italia, per un'esplo-
sione che potrebbe essere an
che accidentale. Ma questo 
Nicola, come sapremo poi, era 
in realta una spia. un agente 
provocatore del regime del cc-
lonnelli; e forse 6 stato ucci
so. Da chl? Da Franco, da 
Glulia, due glovani itallanl, 
milltanti in una organizzazio-
ne che d^ aiuto ai fuoruscitl? 
O da un altro greco in esilio, 
Stefano, che essi hanno cono
scluto da qualche tempo, e 
che e stato ospite clandesti
ne nella casa di Nicola? 

Nel film dl Gianni Serra 
Uno dei tre, ora in « prima» 
per Roma al Farnese. e que
sto anziano Stefano che acqui-
sta comunque il riiievo piu 
complesso: democratico mode-
rato, ha sublto in patrla prl-
gione e torture, finendo col 
cedere e col firmare una di-
chiarazlone di fedelta al go-
verno dlttatoriale. Identico at
to di obbedienza ha compiuto 
piu tardi,' quando il figllo, 
studente nel nostro paese, si 
e tolto la vita a causa delle 
persecuzionl dl cui era ogget-
to da parte degli amblenti le-
gatl al regime di Atene. Dap-
prima Stefano, sostenuto da 
amici itallanl, ha chiesto che 
si facesse luce sul caso, ma 
poi $ arrlvato a ritrattare tut-
to. Se, piu tardi, sara stato 
lul a sopprimere Nicola, co
me un testlmone pericoloso 
della sua vilta, In grado sem
pre di ricattarlo, dl condlzic-
narlo, non dovremmo mutare 
il giudlzio storico-politlco sui 

E)ersonaggi come Stefano, sul-
a loro sostanziale negativita. 

Questo, in sintesi, ci6 che vuol 
dirci il regista. , 

Gianni Serra vlene dall'espe-
rienza televisiva, e anche Uno 
dei tre era destinato al pic
colo schermo, che continue 
tuttavia a essergli proibito. 
L'argomento deU'Inflltrazlone 
In Italia degli agent! dei co-
lonnelli. e della nefasta fun
zione che essl svolgono, scot-
ta forse troppo. in clima di 
centro-destra. Tuttavia. Uno 
dei tre non ha il tagllo di una 
inchiesta documentaria, ma 
quello di una riflessione pro-
hlematica, seppure ispirata in 
parte da fatti reali (il suici
dio di Costantino Georgakis, 
a Genova, il 18 settembre '70), 
nella quale si agitano que
stioni pratiche e teoriche. che 
tornano di frequente nella lun-
ga vicenda del movimentl ri-
voluzionari e dl resistenza. Al 
di la della situazione specifi-
ca rappresentata, l'opera cine-

« Fare musica » 

si replica al 

Delle Muse 
Al Teatro Delle Muse sara 

replicato, domain e lunedl al
le 21,30 e martedi alle 17, lo 
spettacolo Fare musica, «cul
ture contadina, cultura ope-
raia, invenzione musicale co
me mezzi espressivi e di lot
ta». con Giovanna Marini, 
Elena Morandi, Gianni Neb-
biosi e 11 Canzoniere del La-
zlo. I biglletti possono essere 
prenotati e acqulstati fin da 
oggi al botteghino del Teatro. 

matografica ambisoe dunque a 
elgnlflcatl generall; ma olso-
gna pur dire che, a raffronto 
del personagglo dl Stefano, 
qiielli del suoi glovani veri 
antagonist! Giulia e Franco 
sfumano alquanto nel • vago, 
sul piano psicologlco e su quel
lo, che piu conta, Ideologlco. 

Si tratta, in ogni modo, dl 
un prodotto inconsueto. L'im-
planto narrativo e serlo e se-
vero, le immagini (fotogra
fia a colorl di Angelo Bevl-
lacqua) sono scabre e funzlo-
nali, ed efficace neH'insleme 
1'interpretazlone dl Jose Qua-
glio, Anna Maria Gherardi, 
Peter Chatel, Luciano Barto-
li e degli altri. 

E' simpatico, 
ma gli romperei 

il muso 
II titolo originate suona, 

piu semplicemente, C4sar et 
Rosalie, dal nomi dei due pro
tagonist 1, cui si agglunge pe
raltro un terzo importante 
personagglo, David. C6sar e 
un industrioso affarlsta, che 
commercla in rottami e ha 
una fiorente ditta in societa 
con fratelli; Rosalie e la sua 
amante. donna divorzlata e 
con una figlioletta; David e 
11 primo amore dl Rosalie 
(non l'ex marlto, intendlamo-
ci), e fa 11 dUegnatore d! e-
strosi fumettl. 

II ritorno di David, dopo 
lunga assenza. dall'estero, 
mette in crisi Rosalie, che a 
un certo punto lascia il soli-
do. attempato Cesar per il 
piu giovane rlvale; poi Rosa
lie pianta David (cui conti-
nua per6 a scrlvere) ed e di 
nuovo con Cesar, ma sconten-
ta, incerta, tanto che Cesar 
convince David a essere del
la brigata. durante una va-
canza in campagna per ralle-
grare Rosalie. La quale finisce 
Invece con l'abbandonare en
trambi. Unit! dall'infelicita, 
Cesar e David sono diventati 
amici, si fanno compagnia; 
un glorno, vediamo riappari
re Rosalie, e ci si assicura 
che e per Cesar. A noi, dopo 
tantl tira e molla, e avvlci-
nandoci ormai alle due ore dl 
proiezlone, basta che la cosa 
abbia termine, in qualche 
modo. 

Questo film a colorl di 
Claude Sautet (noto in Ita
lia per Uamante e per II 
commissario Pilissier) ha a-
vuto a Parigi un successo 
non solo di pubblico, ma an
che di critica, tale, da sgo-
mentare ogni obiezlone. Dato 
atto al regista d'una notevo-
le spigliatezza narrativa (in 
compenso i dialoghi, almeno 
a giudicare dalla versione ita
liana, scadono spesso nella 
mediocre letteratura), cl rie-
sce comunque difficile mandar 
giu questa sostanziale apolo
gia del borghese «che si e 
fatto da s6, danaroso. prepo-
tente, incolto (e al tavolo del 
poker che si compie il mas-
simo esercizio del suo pen
siero)), manesco, volgare, bu-
giardo, ma anche cuor d'oro, 
estroverso, ecc. ecc. H trion-
fo conclusive e peraltro ab-
bastanza misteriosamente 
motivate, dl Cesar su David 
e forse da vedere, senza trop-
pe forzature, come una vit-
torla della Francla «sana», 
dinamica, produttiva, rubicon-
da, sugli intellettuali pallidi 
ed esangul alia David; e Ro
salie che e mezza straniera 

di orlginl e pollglotta, potreb
be essere perflno rincama-
zione dell'Europa, dlsposta 
dopo tanta riluttanza a rlco-
noscere un novello primato 
francese. Questo e 11 cinema 
di Pompidou, o poco ci 
manca. -
' Yves Montand risulta tutta
via simpatico e bravo, Romy 
Schneider, al contrarlo, sem
bra regredire verso 1 tempi 
di « Sissi». A Saml Frey non 
sono offerti moltl applgll per 
ben flgurare. C'e pure Um
berto Orslnl (l'ex marlto), ma 
solo i pochi minull necessa-
rl ad asslcurare alia pellicola 
la doppia nazionallta italo-
francese. 

ag. sa. 

Messia 
selvaggio 

Vissi d'arte, vissi d'amore. 
L'amore ardente e platonlco, 
tra Parigi e Londra con qual
che puntata in campagna e al 
mare, del ventenne scultore 
« vorticista» (e 11 nome della 
scuola che fondo) Henri Gau
dier e della quarantenne scrit-
trice spiritualista polacca So
fia Brzeska. Siamo neU'epoca 
liberty e all'alba della grande 
guerra: Henri e Sofia sono 
unitl dalla nevrosi, dalla soli-
tudine e dalla miseria, ma an-
cor piu dalla passione esclusi-
va per l'arte e dalla contesta-
zione urlata contro la societa 
borghese, filistea e militarlsta 
del tempo. 

Ognuno agglunge al proprlo 
il cognome delFaltro, vivono 
insieme nella stessa topala fa-
cendosi passare per fratello e 
sorella, ma la donna — sia per 
il divario di venti anni, sia per 
le esperienze trascorse, sia so
prattutto perche generosamen-
te non vuol porre ostacoli al 
cammino del «ragazzo» arti-
sta — non accetta n6 di spo-
sarlo n6 di essere interamente 
sua. 

Allegro e vitalissimo, lo scul
tore reagisce con rinnovato 
slancio non soltanto alle fer
ine ripulse di lei, ma alle delu
sion! di carattere commerciale 
che incontra. Conscio che l'ar-
tista ha bisogno del pubblico 
(altrimenti e un santo), ruba 
il marmo nei cimiteri per boz-
zare sempre nuove statue e 
accetta l'invito di una carnosa 
suffragetta a ritrarre lei nuda 
e il ricco padre ufficiale in di-
visa ed a cavallo. Ma Henri, 
che e francese, non e per la 
patrla inglese, nG per la guer
ra. Soltanto quando viene a 
sapere che la « sua » cattedra-
le e stata rovinata dai tede-
schi, si arruola e viene ucciso 
al fronte a ventitr6 anni, nel 
1915. La mostra delle sue scul-
ture d'avanguardia e inaugu-
rata dopo la sua morte alia 
presenza dl Sofia piangente e 
distrutta. 

Da Donne in amore in avan-
ti. Ken Russell e il regista de
gli amori frustrati e uno del 
maggiori campioni del neo-
romanticismo impostosi sugli 
schermi (alludiamo a quello 
vero, non a quello fumettistico 
e speculativo). Come epoca e 
come tematica, Messia selvag-
gio e nella chiave dei suoi film 
migliori, anche se qui l'irruen-
za e piu verbale che lirica. 

Sullo sfondo di una Francla 
gretta e tradizionalista e di 
una Inghllterra cinica alle acu

te dlseguagllanze soclall, il re
gista ecioglle un inno, solcato 
di umorlsmo e dl malinconia, 
all'artlsta povero e puro, al-
l'intelligenza anti-conformista 
che non si prostitulsce e che, 
comunque, viene crociflssa. 

E' una battaglla un po' dl 
retroguardla, e tuttavia e-
spre&sa con notevole modern!-
ta dl forme e con attraente 
vlrulenza. Attenzlone agli atto
ri, che con Russell rendono 
sempre il massimo: la bravli-
sima teatrante Dorothy Tutln, 
l'impetuoso esordiente Scott 
Anthony e anche la giunonlca 
e non meno bizzarra Helen 
Mlrren. 

Spruzza, 
sparisci 
e spara 

Per la gara dl fine d'anno 
I colleges amerlcanl si danno 
un gran da fare per vlncere 
II premio destinato alia ml-
gllore «invenzione». Un'ap-
poslta commissione esamlne-
ra il grado dl « scientlficlta » 
delle «trovate», e poi asse-
gnera la bella cifra di cinquan-
tamila dollarl al vlncitore. 

II regista Robert Butler — 
con la collaborazione dello 
scenegglatore Joseph L. Mc 
Eveety — e riusclto a confe-
zionare una storlella per 
bambini forse non proprlo a-
datta al pubblico del piu pic-
coll: perche mat questo tlpo 
di pubblico deve essere sem
pre costretto alia vlsione del
le piii lndigeste scempiagglnl 
della fabbrica disneyana? 
Certo, un po' si ridacchia, 
quasi sempre quando, dopo la 
spruzzata che da l'invisibilita 
(e la trovata del college che 
vincera la gara), lo spettato-
re vede un personagglo dlviao 
a meta- II fatto che poi una 
banda di rapinatorl tentera, 
dopo aver rubato lo spray 
miracoloso, di portare a ter
mine un colpo in banca, non 
e cosa sulla quale inslstere 
troppo. Tra gli interpretl-
Kurt Russell, Cesar Romero", 
Joe Flynn e Jim Backus. Co
lore. 

II coltello 
di ghiaccio 

<tLa paura e un coltello di 
ghiaccio che...» e 11 distico 
che appare all'lnizio del film 
diretto da Umberto Lenzi, e 
Interpretato da Carroll Baker, 
Alan Scott e Evelyn Stewart 
(peccato che 11 suo personag-
gio muoia presto: se non al
tro, 11 suo volto era la cosa 
piu gradita e gradevole di tut-
to 11 «giallo» all'ltaliana), 
nonch* Franco Fantasia. 

A proposito di « fantasia», 
crediamo che Lenzi e i suoi 
collaborator! ne abbiano assai 
poca, e quel poco si rivela, 
tra I'altro, fastidlosamente de-
menziale. Immaginate un 
« giallo » in cui l'assassino, no-
nostante la sua particolare 
condizione flsica, sara consi-
derate alia fine colpevole tout 
court, proprlo quando la sua 
mente e la sua coscienza non 
sono In grado di controllare 
le sue azionl. 

Per la cronaca, la frase dl 
cui sopra e tratta da Poe: 
sempre II prezzemolo di ogni 
condimento. Tra gli interpre-
tl, da lodare il gatto del far-
macista, come scopritore di 
cadaveri Colore. 

vice 

Pocket Coffee 
vero espresso 
sempre pronto 

Un vero espresso 
forte e concentrate: 
Pocket Coffee. 
Una sorsata di energia: 
Pocket Coffee. 
Offrire una squisitezza diversa, 
unica: Pocket Coffee. 
Codersi un caffd anche 
nei momenti di relax: 
Pocket Coffee. 

eun'idea 
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