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LE GIORNATE DEL 
CINEMA ITALIANO 

In « Una breve vacanza » Vittorio De Sica 
fa un generoso tentativo di riaffronta-
re ia tematica che piu gli e congeniale 

Emergono i lineament) di una 
nuova civilta dello spettacolo 

t > 

/ . / ! 

U 
Cinema 

Insegnamenti per 
I'Ente gestione 

« La viileggiatura » di Marco Leto e « Woy-
zeck » di Giancarlo Cobelli hanno dimostra-
to di avere un grande pubblico potenziale 

Da uno dei riostri inviati. 
VENEZIA. 31. 

Dicevamo ieri dei film e de
gli auton « maledetti», che le 
Giornate del cinema si pro-
pongono di offrire a un giudi-
zio non Indulgente. ma equo 
e meditato dello spettatore. 
II discorso continua e s'lnfitti-
sce. mentre gia si abbozzano 
le prime risposte ai molti, com 
plicati interrogativi che il te
nia suggerisce. 

Intanto. e qui dimostrato 
che un pubblico potenziale. 
fresco, nuovo, giovane. pronto 
ad accogliere e a discutere i 
prodotti piu diversi. anche 
quelli « difficili » e arrischiati. 
esiste veramente, non e una 

Giunta a Venezia. 
la delegazione 

sovietica 
VENEZIA. 31. 

E' giunta a Venezia, per 
partecipare alle Giornate del 
cinema italiano. l'annunciata 
rappresentanza dell'Unione ci-
neasti sovietici: la compon-
gono il critico e saggista Ro-
stislav Jurenev e l'attore re
gista Aleksei Batalov (noto 
in Italia quale interprete di 
Quando volano le cicogne e 
della Signora dal cagnoltno). 
Come e noto. i visti d'ingresso 
:n Itaiia erano stati concessi 
ai cineasti sovietici, da parte 
del ministero degli Esteri. so
lo alia vigilia dell'inizio della 
manifestazione: verso la qua
le Jurenev e Batalov hanno 
espresso subito il piu v;vo e 
attento lhteresse. -~ 

La partecipazione 
della RAI-TV 

al Premio Italia 
Alia venticinquesima edizio-

ne del Premio Italia che si 
svolgera a Venezia dal 14 al 
24 settembre, la Rai-Tv par-
tecipera. nel settore televisi-
\o, con il film La circostan-
za di Ermanno Olmi e con 
una puntata della serie In-
contri curata da Gastone Fa-
vero. dedicata alio scultore 
Umberto Mastroianni dal ti-
tolo Le forme sono parola, 
realizzata da Alfredo Di Lau
ra. Per la radio sono iscritti: 
Deposizione di Nanni Bale-
strini. Missione compiuta di 
Gennaro Pistilli e Ritorno a 
casa di Gennaro Lombardi. 

La Rai partecipera* anche 
al concorso per il cinquante-
simo anniversario della radio 
con Otitis totos di Andrea 
Gamiileri e Sergio Liberovici. 

Nell'ambito del Premio Ita
lia e stata organizzata una 
serie di serate dedicate alia 
BBC. alia giapponese NHK. 
alia ORTF. e alia televisione 
italiana che si svolgeranno 
dal 13 al 18 settembre nel 
teatrino di paIa2zo Grassi. La 
Rai-Tv. inoltre. presentera il 
16 L'Orlando furioso di Luca 
Ronconi; il 17 Alessandro 
Manzoni, realizzato su testo 
di Geno Pampaloni con la 
regia di Pierpaolo Ruggerini, 
e la puntata su Pierre Boulez 
realizzata da Giacomo Bat-
tiato. della serie Grandi diret-
tori di orchestra curata da 
Corrado Augias e il 18 il film 
Roma rivuole Cesare di Mi-
klos Jancsd. 

Altri lavori della televisio
ne italiana saranno proiettatl 
nella manifestazione riservata 
ai programmi sperimentali, 
che si svolgera nel giorni 19 20 
e 121 settembre, sempre nel 
teatrino di palazzo Grassi. 
Nella seconda serata la Rai-Tv 
presentera una selezione con-
prendente brani da Le eume-
nedi. tratte dall'Orestea di 
Luca Ronconi. Woyzeck di 
Giancarlo Cobelli. Orfeo 9 di 
Tito Schlpa jr. E // voslro 
amort i come il mare di 
Gianni Amico. 

Morto a Londra 
l'attore 

Michael Dunn 
- LONDRA. 31 

Michael Dunn, il piu celebre 
attore nano del cinema ameri- • 
cano, e morto ieri nel suo al-
bergo a Londra, dove stava 
lnterpretando il film L'abdtca-
zione, Le cause del decesso 
non sono ancora state accer-
tate e percid la polizla e 1'am-
basciata americana hanno de-
ciso di far sottoporre il corpo 
dell'attore ad autopsia. 
' Michael Dunn aveva trenta-

nove anni ed era apparso in 
••merest film; per la sua in-
terpretaxione nella Nave dei 
foUt di Stanley Kubrick ave
va anche ottenuto il Premio 
Oscar come migllore attore 

ktterista. 

Utopia. Ieri sera, in Campo 
Santa Margherita, c'erano di 
sicuro oltre un migliato di 
parsone ad assistere alia proie-
ztone (ennesima di una lunga 
serie) della Viileggiatura di 
Marco Leto. E. li accanto, la 
sala del Moderno, dove si 
dava // circo di Maura Bo-
lognini (« recuperato » anche 
esso nella sua integrita, dopo 
esser stato ridotto anni or 
sono a episodio per La donna 
e una cosa meravigliobu), era 
pure stracolma. Un po* piu 
lontano, centinaia di spsttato-
ri non nuscivano a entrare 
nel cinematografo dove si pre-
sentava Fat City di John Hu
ston. II numero delle « repli-
che». per ciascuna pellicola 
in programma. e stato aumen-
tato sino ai limlti del possi-
bile, ma non basta. 

A Roma, la primavera scor-
sa. La viileggiatura fu in car-
tellone per tre giorni; poi 
1'hanno smontata. per rimet-
terla in circolazione due gior
ni fa, sull'onda del successo 
della manifestazione democra-
tica di Venezia. I prezzi delle 
«prime visioni» sono. nelle 
grandi citta (ma. in senso re-
lativo. anche nelle piccole), 
vergognosamente alti. Ecco ac-
quisito un primo elemento: il 
cinema d'impegno politico e 
civile, il cinema che intende 
rivolgersi alle masse popolari. 
deve essere messo in circola
zione a condizioni accessibili; 
I'Ente cinematografico statale 
(che distribuisce La villegaia-
tura come // dehtto Matteotti) 
non pub piu fare a meno di 
un suo circuito. Non sara cer-
to Giovanni Amati, proprieta-
rio del maggior numero di 
sale cinematografiche a Roma. 
ed esponente della destra de-, 
mocristiana, quello che g-aran-
tira la dlffusione ampia e li
bera - di opere incentrate in 
una problematica antifascista. 
come La vtlleagiatura: e quan-
to ha sottolineato il regista 
Marco Leto. durante il dibat-
tito notturno. richiamando la 
necessita di una presenza piii 
attiva e incisiva delle istitu-
zioni pubbliche nel campo d°l 
cinema. 

Timidezze. reticenze. ambi-
guita, per non parlare di au-
tolesionismo vero e proprio. 
continuano purtroppo a carat-
terizzare l'azione dell'Ente di 
stato, Ed e quasi emblemati-
co il fatto (ricordato stanotte 
da Ugo Pirro) che siano state 
proprio le sale associate al-
l'ECI. il circuito gia statale. 
e poi alienato scandalosamen 
te a gruppi di speculated pri-
vati, a rifiutarsi di fornire la 
loro ospitalita (pagata. ben 
pagata) alle Giornate. Insom
nia. c"e chi preferisce perdere 
un buon affare, pur di non 
« aprire » alle forze democra-
tiche del cinema. 

Molti dicono, e qualcuno 
magari in perfetta onesta. che 
il vero «circuito culturale». 
alternativo al mercato cine-
matografico dominato dalla 
legge del profitto. esiste gia. 
ed e Ia televisione. E come 
no? Le Giornate sono piene 
di opere realizzate per il pic
colo schermo (anche se. tal-
volta. non solo per quello), 
ma che sul piccolo schermo 
vedremo. se le vedremo, chis-
sa quando, e chissa come. P:ii 
che un'intesa costruttiva. tra 
cinema di Stato e televisione 
di Stato sembra esservi un 
accordo nello scaricarsi vicen-
devolmente le responsabilita. 

Tanto per cominciare. la 
RAI-TV avrebbe agito nel suo 
stesso interesse se si fosse de-
cisa ad assegnare il giusto ri-
lievo, nelle proprie trasmis-
sioni di cronaca, a questa ma
nifestazione, che ai film pro
dotti in collaborazione con la 
TV dedica tanto e generoso 
spazio. E alcuni di essi fan-
no spicco nel programma ge
nerate, come quel Woyzeck di 
Giancarlo Cobelli. di cui il 
nostra Umberto Rossi gia vi 
parlo dalla reoente rassegna 
di Savona. 

L'estroso regista, che si era 
gia cimentato con il capola-
voro di Georg BUchner sulle 
scene, ha trascritto ramarissi-
ma favola del povero soldato. 
vittlma di una societa nemica 
del diseredati, in un Iinguag-
gio cinematografico scabro e 
teso (con qualche eccesso. an-
zi, di esasperazione espressio-
nistica), il quale trae il mi-
glior parti to daU'ambiehtazio-
ne originale (una nuda isola 
del Tiireno. gia luogo di car-
cere e di conhno). da] pacato 
aggiornamento e awicinamen-
to della vicenda al nostra co
stume nazionale (ma il tcsto 
rimane in sostanza quello del 
grande e sventurato dramm-i-
turgo del primo Ottocento te 
desco). dall'uso di attori pro-
venienti per larga parte dal 
teatro, e tra 1 quali e almeno 
da rammentare il protagoni-
sta, Antonio Piovanelli. La se-
quenza della fucilazione di 
Woyzeck. tutta inventata, col 
suo ritmo affannoso e convul-
so, dove sembrano combinarsi 
una disumana ferocia militare-
sca e una sorta di sbrlgativa 
efrkienza burocratica, e in 
partlcolare di quelle che pos-
sono deflnlrsl. a buon dlritto. 
da antologia. 

Aggeo Savioli 

Presentato anche « Stregone di citta » di Gianfranco Bettetini 
Intensificato arrivo a Venezia di cineasti e di «personaggi» 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 31" 

Siamo solo al terzo giorno 
delle Giornate del cinema e 
il loro successo si profila 
sempre piu importante. Non e 
una cosa di cui dubitasslmo 
minimamente e che trova ogni 
mattlna. nel coro unanime de
gli elogi profusl dalla stam-
pa. una puntuale conferma. 
Tuttavia gli organlzzatorl e i 
partecipantl sono qui a Ve
nezia non tanto per reglstra-
re una vlttoria scontata, quan-
to per costruire un'alternatlva 
«l sistema, per gettare le fon-
damenta di una nuova con-
cezione e di una nuova civil
ta dello spettacolo. 

Oggl la giornata e plovosa 
e non si sa ancora, mentre 
dettiamo questo servizio. se 
l'annunciata serata in piazza 
con Una breve vacanza di De 
Sica potra aver luogo. Fatto 
sta che e in programma. In-
tendiamoci, con un pubblico 
di questo genere si puo proiet-
tare un film anche sotto il di-
luvio. Ma il problema che a 
questo punto sorge e se certi 
film non vengano a essere 
privilegiatl rlspetto ad altri. 
se cioe in una certa misura 
non si ritorni a favorlre al-
cune opere che. non avendo-
ne particolare blsogno. ver-
rebbero a beneficiare di una 
maggiore attenzione, eiatta-
mente come In un festival 

normale. Mentre le Giornate, 
per fortuna loro, sono tutto 
meno che un festival normale. 
"Abbandonando l'idillio di 

Salisburgo dl cut la gratifi-
cano i glornali. Florinda Bol-
kan e giunta a Venezia con 
la produttrlce del film Mari
na Cicogna. Non pu6 essere 
presente il regista per le no
te ragloni, ed e chiaro che 
l'occasione ci e grata per in-
viargli I'augurlo dl tornare al 
piu presto al lavoro. comple-
tamente rlstabilito. Tanto piu 
che. dei «grandi» che negll 
anni scorsi stavano con Ron-
di, De Sica e stato il primo 
a iscriversi alle Giornate e lo 
ha fatto, diciamolo subito. con 
un'opera che. almeno parzial-
mente, rappresenta per lui un 
generoso tentativo di riaffron-
tare I teml che gli sono con-
geniall. 

La prima mezz'ora, sul rl-
svegllo. 11 vlaggio e la gior
nata in fabbrica della sua pro-
tagonista. una pendolare ca-
labrese operaia a Milano. ha 
infatti, seppure in un eccesso 
dl populismo (piu che del capi-
talismo sfruttatore questa tren-
tenne Clara sembra vittima di 
una famigha particolarmente 
oppressiva), una misura e. una 
grlnta che lo riportano alia 
fellce stagione neorealJsta. 

Ricordandosi evidentemente 
della gloventu artistica tra-' 
scorsa nel Nord. brumoso. 11 
settantenne don Vittorio (gia 

VENEZIA — Florinda Bolkan, protagonista femminile di • Una 
breve vacanza » di De Sica, e a Venezia per assistere alle 
Giornate del cinema: ecco I'attrice in Campo Santa Margherita 

r—— in breve 
Abbado aprira la stagione Viennese 

*•:•"•- " VIENNA. 31 
La prossima stagione deH'Orchestra dei, Filarmonici di 

Vienna si aprira il 6 ottobre con un concerto, in cui. sotto la 
direzione del maestro Claudio Abbado, .verranno esegujte mu-
siche di Hmdemith (Kammermusk n. 1. Op. 2*fl), Prokofiev 
(Sinfonia classical, e Schubert tQuarta sinfonia aTragica j . 

Arte e folclore negro a Palermo 
' - PALERMO. 31 

Domani e lunedi si svolgera a Monreale, vicino a Paler
mo. i! secondo festival dell'arte e del folklore negro orga-
nizzato dairassessorato turismo della Regione siciliana e dal 
comune di Monreale. 

La rassegna prevede spettacoli dei p:u noti e qualificati 
gruppi folkloristici e la proiezione di documenUri e diaposi-
tive suH'arte negrt.. Fra i complessi si esibiranno IP Nigerian 
National Troupe e la Ghananian Cultural Society. II program
ma prevede anche una mostra del manifesto turistico afncano. 

Musica all'Estate Veronese 
VERONA. 31 

E' cominclato questa sera al Teatro Filarmonico. il Festival 
musicale dell'Estate teatra!e Veronese, con 1'orchsstra degli 
aAccademici veronesi». che ha eseguito musiche dei grande com-
positore legnaghese Antonio Saheri, uno dei maggiori protago
nists della musica europea tra il XVIII e il XIX secolo. e che 
fu maestro di musicisti quali Beethoven, Liszt, Schubert. Meyer
beer. oltre che autore di quaranta meiodramm: e di una massa 
enorme di composizioni. 

II Festival si articola in sette concerti e comprendera. con 
gli spettacoli del Tokio Ballet, !a esibizlone. nello spettacolo 
conclusive deH'orchestra Filarmonica della Rai-Tv di Torino. 

Cinema di animazione a Zagabria . 
POLA. 31 

II secondo Festival intemazionale di Zagavrta del cinema a 
disfgni animati si svolgera dal 10 al 15 giugno del 1974. 

Alia rassegna di Zagabria deH'anno scorso non furono in com-
petizione. in quanto prodotte nella citta ospitante, le pellicole 
a disegni animati della Zagreb Film Co. Ma, l"anno prossimo 
ci6 nor. avverra. in considerazione del fatto che sia il comi-
tato selettore del Festival sia la giuna sono internazionali. 

Nel corso della manircstazione jugoslava, saranno inoltre 
presentate varie retrospettive, una delle quali dedicata a Walt 

t film saranno presentati in una nuova sala di 1.800 posti. 

Concorso corale a Gorizia 
GORIZIA, 31 

Trentuno cori di dieci nazioni europee: Austria, Jugoslavia, 
Ungheria, Spagna. Grecia, Danimarca, Bulgaria, Polonla, Roma
nia ed Italia, parteciperanno al XII concorso intemazionale di 
canto corale « Cesare Augusto Segnizzi» che si svolgera a Go
rizia dal 20 al 23 settembre. 

I complessi saranno suddivlsi nelle varie categorie: folclore, 
polifonia, vocl miste, vocl vlrili e vocl femminili. 

apparso dl persona sullo scher
mo l'altra sera, quale lntegro 
magistrato dell'lnchlesta sul 
Delitto Matteotti) rltrova ac
cent! assai giusti. e una sorta 
di compatto dolore, nel descrl-
vere la fatlca della donna me-
ridionale Immigrate, ia cui 
esistenza quotidiana e ritmata 
da obbllghl dlsumanl e preclu-
sa ad ogni luce di rlscatto. < 

II soggetto, di Rodolfo Sone-
go, ruota attorno alia semplice 
e brutale constatazlone che. 
nella vita della gente povera. 
anche una malattia come la 
tubercolosi, anche il rlcovero 
in un sanatorio come quello 
di Sondalo, rappresenta In ef-
fetti una vacanza. Tunica pos-
sibilita, purtroppo breve, di ri-
posare, di essere rispettati, di 
cominciare a riflettere e ad 
avere un primo barlume di 
personalita. un primo approc-
cio a scelte indivlduali. E for-
se, a rigor di logica il resplro 
del film era quello di un me
dio metraggio. Invece. appena 
la poveretta giunge in monta-
gna, e subito si trova immer-
sa in un'atmosfera nuova e 
per lei (ma solo psr lei?) 
idilliaca. circondata di atten-
zlonl e dl affetto, esposta per-
fino alle gioie di un dolcissl-

.mo amore. scatta nel tratta-
mento, nonostante qualche 
maestrla .episodlca 'della cop-
-plaDe Slca-Zavattlni (contrap-
puntata per6 da frequentl e 
rovinose. cadute nel' banale e 
nel fumettistico), la trappola 
del sentimentale, della carat-
terlzzazfone frammentaria ed 
ebidermlca, insomma la degra-
dazione del bozzettismo all'ita-
liana. che colnvolge anche il 
dramma della eccentrica can-
tante (Adriana Asti) destinata 
alia morte.- anche Ia presa di 
coscienza della protagonista 
(attraverso la lettura dei Pro-
messi sposi e di Anna Kare-

~nina e la riconferma del sini
stra esoismo dei propri fami-
liari), anche lo spunto di pro-
testa sindacale che e di una 
apDrossimazione de=;olante. • 

FinchS com'era nel votl, la 
•ospite sruarisce e il momento 
Ih-cui dovrebbe essere felice e 

•quello del suo pianto oiu an^o-
5c5oso, al oensiero del rientro 

. iaJamislla^ in-'fabbrica. nella 
/ c'/Mi'inosbiiale.'Ede qui serh-

t'J'^mente rovesdiata la' for-> 
•nula. senza che si intuisca nel
la degente. col reciipero della 
salute, quello di una dignita 
piu battasrl'era. 

' Attendibilissima meridiona-
le. la brasiliana Bolkan non 
DUO che limitarsi a un ritrat-
fo di maniera. tra imbrutti-
menti e sarrisi. rivelando che 
il Droseguimento della tipiz-
zazione neoreali=rtica non fe 
confortato. a di^tinza di tan-
ti anni. neppure dall'interven-

• to di una dimensione psico-
, logica. Iniziato su tono aspro 
• e s:ncero. il film si sdilihqul-
sce percid nell'anonimato e 

• in una specie di volgarizzv 
i zione a fotoromanzo della 

Montaana incantata di Tho
mas Mann, pur commovendo 

' a tratti. e- talvolta felicemen-
te sorprendendo. per la caoa-
cita ansora fresca di qualche 
note di costume, di qualche 
orofilo di vecchia scuola. ma 
introdotto ceo gentilezzi e in-
cisivita. 

Questo giudizio su Una bre
ve vacanza si e reso possibile 
dal ripristino della visione an-
teprima. che la critica tradi-
zionale ha richiesto e 1'orga-
nizzazione accordato. Secondo 
noi e un passo indietro, per-
che mentre riprende una lo-
gora abitudine che le Gior
nate avevano superato di bal-
Z3. impedisce anche agli in
viati queirinserimento nel cuo-
re della manifestazione che 
stava gia dando i suoi frutti. 
D'altra parte e questo un al-
tro dei rischi del successo. 
che forse si doveva pagare 
almeno alia stampa: tra spin-
te e controspinte. talvolta pre-
valgono queste ultime e non 
resta che vigilare e lavorare 
perche le prime continuino ad 
avere. come e nella logica 
dei fatti. il soprawento. 

Anche Stregone di citta, 
opera prima cinematografica 
di Gianfranco Bettetini, do-
cente. all'Universita cattolica 
di Milano e gia noto per regie 
televislve. e un film di am-
biente milane=s e lombardo, 
di cui il- nostra giornale ha 
appena parlato in occasions 
del suo applaudito esordio al 
Festival di Locarno. Non pos-
siede. e evidente. gli alout 
commerciali dell'ultima opera 
di De Sica ma neppure !e sue 
facilcnerie. e va anz: nuova-
mente segnalata. sebbene tuU 
t'altro che complutamente ri-
solta.. per il rigore della sua 
struttura narrativa e. in un 
continuo interscambio tra pas-
sato e presente — tra un pas-
sato di presunta « magia » da 

• parte del prete guaritore e 
solitario, e un preaente di 
efTettiva ahenazione nella me-
troooli mercificata e ormai di-
sattenta ai vak>ri intimi del-
l'uomo —. affrcnta nobilmen-
te il tema deirimpegno e del 
mistero religioso. senza di-
menticare i condizionamenti 
di una realtA piccolo-borghese 
(ieri fascistizzante, e.oggi ci-
nica) e ne svuota o ne vani-
fica i lati di ricerca vitale. 
Sempre crescente il numero 
dei personaggi che si presen-
taho. o si nascondono (come 
Pietro Valpreda o Eorieo Ma
ria Salerno), tra i frequenta-
tori delle Giornate. Perflno un 
eterno indeciso di fronte a 
fenomeni troppo ' pericolosi, 
come Alberto Sordi, e stato 
costretto a ripensarcl e por-
tera egll stesso a Venezia 11 
film di cui e protagonista. 

Ugo Casiraghi 

Gli ultimi dieci 
giorni di Hitler 
Gli ultimi dieci' giorni di 

Hitler ricostrulsce la fabe fi
nale della sciagurata parabola 
del dlttatore della Germanla 
nazista: sono undid giorni, 
per resattezza, dal 20 apri-
le, quando il Fiihrer festeggia 
il suo cinquantaseiesimo com-
pleanno. al 30 aprile, data nel
la quale Hitler si toghe la 
vita, insleme con l'aniante Eva 
Braun (da lul sposata venti-
quattr'ore avanti) e con al
cuni del suol collaborator!. 
Goebbels in testa. Ma prima 
di rlconoscere, ponendovl il 
suggello del gesto sulclda, la 
propria sconfitta, e quella del 
regime tutto, Hitler continua 
oltre 11 limlte del credlblle 
a impartire ordini inutill o 
disastrosi, a diatituire o a 
promuovere capi politic! e mi-
litari. a illudersi e a illudere 
gli altri. facendo massacrare, 
in un estremo e pazzesco ten
tativo di reslstenza, ancora 
centinaia di migllaia dl sol-
datl e di cittadlni inermi. 

Questo ultimo atto della tra-
gedla, il quale presenta gia 
venature di macabra farsa, si 
consuma nel munltlsslmo bun
ker allestito sotto la Cancel-
leria, a Berlino, mentre l'Ar-
mata rassa vlttoriosa si avvl-
cina sempre piii al cuore della 
belva. Quello che attendibili 
teiitimonianze ci consegnano, 
e che il racconto cinematogra
fico riproduce sullo schermo 
a color!. 6 un Hitler autori-
tarlo, diffidente e rabbioso, 
ma anche scempiato nel mo
rale e nel fisico, preda di mi-
serevoli manie, divenuto per 
qualche aspetto quasi la ca-
ricatura di se stesso; mentre 
il quadra che lo circonda e un 
misto di ferocia guerresca, di 
squailore burocratico. di as-
surda ritualita borghese. onde 
nella tana del mostro si ripe-
.tono cerimoniali salottleri e 
da « gente bene », nello stesso 
momento in cui Berlino e la 
Germania intera vanno in 
pezzi. 

• Ennio De* Concini, alia sua 
seconda regia dopo una lunga 
e varlamente notevole attivita 
di sceneggiatore (Ia sua « ope
ra prima». Daniele e Maria, 
non e ancora apparsa a Ro
ma), ha giocato. con Gli ulti
mi died giorni di Hitler, sul 
doppio registro della fred.-
dezza documentaria e della 
torsione grottesca di fatti e 
figure che si prestavano, in 
effetti, a un tale trattamento. 
Cio che piii nsaita. qui, di 
Hitler, e la mediocrita del per-
sonaggio, pur neH'infamia spa-
ventevole delle azioni com-
niesse; e l'interpretazlone sot-
tile. partecipe di Alec Guin
ness contribuisce a render 

le prime 
verldico e inquletante il r j ^ *ta da armlentare con i can! 

A Trieste gli 
attori dello 

Stabile 
respingono i 
Heenziamenti 

Dalla nostra redazione 
TRIESTE. 31 

« Per noi la oartita e chiusa: 
ci rivediamo davanti al giudi-
ce »: questo, lo sconcertante ed 
imprudente commento j fatto 
ieri dal vicepresidente dello 
Stabile del Friuli-Venezia Giu-
lia. il socialdemocratico Gior
gio Elleri, al responsabile ten
tativo delle organizzazioni sin-
dacali dello spettacolo aderen-
ti alia CGIL, CISL e UIL, e 
della SAI (Societa attori ita-
liani), di awiare una tratta-
tiva per sbloccare la situazione 
di crisi creatasi con la deci-
sione della direzione del Tea
tro di licenziare in tronco i 
dodici attori della compagnia 
fissa. 

La replica delle organizza
zioni sindacall non si e fatta 
attendere: e venuta stamatti-
na nel corso di un'affollata 
conferenza-stampa. presentl 
tutti gli attori soggetti alia 
drastica misura del licenzia-
mento senza preavyiso. Nel 
corso di essa Enzo Bruno, se-
gretano della SAI — che par-
lava anche a nome delle altre 
tre organizzazioni — ha detto 
che il vero movente del licen-
ziamento apparirebbe del tut
to incomprensibile qualora 
non si tenesse presente la co-
stante vocazione autoritaria 
della presidenza del Teatro. la 
quale ha addeb:tato agli at
tori ep:sodi del tutto margi-
nali. 

Per altro verso la lettera di 
licenziamento non fa alcun 
riferimento a questi episodi; 
prende lo spunto da una sola 
vicenda: la richiesta degli at
tori del 20 e del 21 agosto scor
si dl discutere con il diretto-
re artistico la scelta di un te
sto medievale. prima di ini-
ziare le prove. 

Quali le contromisure degli 
attori? Eccole ancora nelle pa
role del segretario della SAI, 
Bruno: 1) drastica o^posizio-
ne al prowedimento di licen
ziamento.' con. ricorso anche 
alia magistratura se il licen
ziamento stesso non verra re-
vocato: e questa tra l'altra la 
condlzione per riaprire qual-
siasi trattatlva; 2) appello del
la SAI e delle altre organizza
zioni sindacall dello spettacolo 
a tutti gli attori Italian! affin-
che non accettino di venire a 
lavorare a Trieste finche la 
vicenda non si sblocca; 3) sol-
lecito alle forze polltiche cit-
tadine ad esprimersi su que
sta vicenda e in generate sulla 
questione del teatro e la ne
cessita di una sua conduzione 
piu democrat ca; 4) richiesta 
delle dimissioni del presidente 
Botteri e del vicepresidente 
Elleri. -

Da parte comunlsta e stata 
presentata stasera al sindaco 
dl Trieste una lnterrogazione 

tratto dl un uomo che,^cr*sl 
offre non come negatfvo pro-
digio di natura, ma come rin: 
carnazione suprema del «fill-
t>teo » tedesco. 

Inserti di iepertori,o, inima-
gini sempre sconvolgentl e 
anche esaltant! (le bahdlere 
hltleriane trasclnate nella pol-
vere sulln Piazza Rossa) scan-
discono la vicenda «al chiu-
so», ma piii con funzione di 
'spaziatura, direm'mo, che con 
intento dawero dialettico. Tra 
i protagonist! real! degli even-
ti. ben rlevocatl da attori di 
di versa nazionalita (la tede-
sea Doris Kunstmann e Eva 
Braun, gli altri sono in gran
de maggioranza inglesl, con 
l'aggiunta degli Itallanl Fer-
zetti e Cell) ne e stato intro
dotto uno fittizio (l'interprete 
e Simon Ward, uscito dai pan-
nl del giovane Churchill per 
indossare quelli d/un ufflciale 
della Wehrmacht), che do
vrebbe rappresentare un po' 
la coscienza critica della si
tuazione, ma che risulta abba-
stanza postlccio ed ingom-
brante: limite serlo — non 
11 solo, ma 11 piu* evidente — 
di un lavoro per molti altri 
vers! degno d'interesse e dl 
considerazione. • 

a9* s a-

Milano trema: 
la polizia 

vuole giustizia 
II fenomeno del cinema « po-

lizIesco» si arricchisce di un 
altro titolo, Milano trema: la 
polizia vuole giustizia, che fa-
da cornice al film a colorl dl 
Sergio Martino sulla «strenua 
e continua lotta della polizia 
contro una societa corrotta e 
contra la spietata violenza del
la malavitaw, secondo la cal-
zante introduzione pubbllclta-
ria. II film di Martino ha la 
ambizione di essere un'indagi-
ne « democratica » — anche se 
limitata dagli «insuperabili » 
condizionamenti del mercato, 
del linguaggio e degli stereo-
tipi del « genere » — sulla vio-
lenza ideologica di quei delit-
ti « comuni » gestiti dalle for
ze politiche di destra per fa-
vorire le condizioni sociali di 
un ritorno all'ordine dal di-
sordine morale e civile della 
nazione. 

II film insiste piii volte su 
questa tesi politica, e lo fa 
soltanto a « parole», ma con 
l'immagine della « giusta » vio
lenza del commissario Canepa-
ro (eroe e vindice, un uccello 
rapace a cui Luc Merenda pre-
sta la sua maschera efficace 
e espressiva) nasce inequivo-
cabilmente la necessita che 
un « nuovo ordine » si sostitui-
sca al primo, e da questo non 
pare che si distingua per op-
poste connotazioni ma soltan
to per segno « contrario », o 
meglio differente. Quale sia 
l'ideologia del commissario 

Caneparo la regia non lo lascia 
intendere esplicitamente: par-
rebbe, a «parole», generica-
ment2 antifascista, e, nella 
prassi. nazista. C'e, nel film, 
un prologo istruttivo sulla vio
lenza animalesca della malavi-

I' 

lupo, e la struttura narrativa 
del.'« saggio » di Martino sem-' 
bra suggerire che Tunica for
ma «sociale» corretta e iml-
tabile (attraverso l'identifica-
zione psicologica con il prota
gonista) sia l'Jstituzione poli-
zlesca vista come totale, nella 
sua dimensione antropologica 
ed esistenziale. 

II colonnello 
Buttiglione 

Attendiamo ancora con pa-
zienza un film satlrlco sulla 
vita militare italiana, un-film 
che non potra essere" che un' 
indagine reallstica sulla naja 
al dl la dl tutti quel «luo-
ghl comunl» che Ia mltolo-. 
gia borghese " ama divulgare 
suh'amusement dl caserma: 
per il potere repressivo l'im. 
magine della « ferma» come 
parentesl dl divertimento per 
la recluta e la piu funziona-
le airaffermazlone e alia sal-
vaguardia dell'lstituzlone to
tale delle forze armate. Ed e 
chiarisslmo che Mlno Guer-

-• rini e i suoi sceneggiatori non 
pretendono certo suscltare so-

• spetti, nemmeno comicl so-
spetti, sulla violenza quotidia
na che si consuma contro la 
recluta quando II colonnello 
Buttiglione (interpretato dal-
l'attore-regista Jacques Dufil-
ho. Aldo Maccione, - Michele 
Gammino e Christa Under) 
si limita alia presentazione 
di una serie di gags «comu
ni » legate al 'casermaggio, al
ia visita medica, al ranclo, 
alia libera uscita, alle eserci-
tazioni, alia ginnastica e al
le grandi- manovre. 
'La caserma Zanzibar ci ap-

pare come Nun parco dei di
vertimento, quasi un luogo 
di viileggiatura, un'oasi se-
parata dal mondo « esterno ». 
Ma tutti sanno quanto questo 
ordine non sia altro che la ! 
immagine riflessa di un altro 
ordine esterno che il siste
ma capitalistico vorrebbe che 
fosse analogo a quello, appun-
to. instaurato nell'istituzione 
militare. Privo. tra l'altro, dl 
reali spunti comici, approssi-
mativo nella struttura, il film 
a colori di Guerrini e obbiet1 

tivamente la perfetta apologia 
dell'istituzione. 

r. a. 

II clan 
dei francesi 

Tratto dal romanzo polizie-
sco (ma non troppo) L'enfer 
est an sous-sol, II clan dei 
francesi — con i titoli, i di
stributor! italiani si mostrano 
sempre inclini all'originalita 
— narra, con piglio naturali-
sta e tenui accenni surrealisti, 
delle tragiche vicende di una 
gang di rapinatori, poetici 
emarginati in una societa che 
aspramente difende magri va-
!ori spirituali e congrue pro-
prieta materiali identificando 
gli uni con gli altri. La ra-
pina e qui null'altro che un 
pretesto per mostrare la lun- ' 

ga, inutile fuga di questi ro
mantic} disadattatl, braccatl 

, senza tregua da una furia po-
Uzlesca spietata e selvaggia. -
prima di soccombere senza / 
colpo ferlret perd, 1 «nostri* 
riusciranno a llberare tutti 1 
detenuti della prigione dl Llo-
ne, afiermando completamen-
te i prlnclpi moral 1 di una 
« malavlta» ancorata ad una 
umanita che Invece e estranea 
al perbetilsmo del potere. 

Scomparso Melville, la Fran-
cla ripropone Robert Enrico, ' 
riconducendo In un cllma pro-
blematico estremamente pun-
gente ed' attuale i tradlzlona-
li moduli stilistici del miglior 
cinema «nero» transalpine 
Dopo tantl InutlH remake, fl-
nalmente questo genere ap-

. proda al grandi temi eslsten-
ziali che gli dettero'i natali: 
accanto alia sinistra apologia 
dell'ordine pollziesco, che in 
questi tempi dlviene leitmotiv 
della peggiore produzlone 
commerciale dl casa nostra, 
la denuncla del Clan dei fran-, 
cesi rappresenta la migliore 
rlsposta ad ogni genere dl ml-
stificazione. Serge Regglanl, . 
Juliet Berto, Jean Boufee e 
Michel Constantln sono gli 
straordinari protagonist! del 
film, e conferiscono una strug-
gente autenticita ai loro per
sonaggi, schlvi a qualsiasl for
ma di retorica,. 

d. g. 

La tua presenza 
nuda! 

Nonostante l'escla'matlvo ti
tolo possa far pensare ad uno 
del soliti scampoll pornogra-
ficl estivi. questo filraetto dl 
Andrea Bianchi (ma forse II 
regista preferisce 1'esotlco no
me di Andrew White che ap-
pare su alcune locandine) at 
rivela, fin dalle prime imma-
gmi, ben piii velleitario e pe-
dante. Si tratta. infatti, di un 
giallo a sfondo psicologico 
(stavamo in pensiero per que
sto genere da tempo in de-
clino) che ha per protagonista 
il perverso rampollo di una 
famiglia anglosassone bene-
stante. Marcus — questo e 11 
nome del sadico e pestifero 
fanciullo — possiede gia ad 
undici anni un eloquente cur
riculum criminale e, dopo un 
breve «tirocinio » in collegio, 
tornera in seno alia famiglia 
per angustiare la sua giovane 
ed awenente matrigna, tra-
scinandola con se in un vor-
tice di pazzia. 

In barba alle piu elemen-
tari regole della psicanalisi. 
La tua presenza nuda! dell-
nea i caratteri di un'invero-
simile struttura mentale ra-
ziocinante predisposta al « ma-
leficio». Basta questo a for
nire la delirante chiave espres
siva del fumetto, che si av-
vale tuttavia di un cast non 
disprezzabile: Britt Ekland, 
Mark Lester. Hardy Kruger, 
Lilli Palmer e Harry Andrews 
sono i protagonisti del film 
ma la loro massima ambizione 
e salvare la faccia. dopo avef-
la fatalmente esposta senta 
troppa convinzione. 

d. g. 

PRENOTA SUBITO 
GLI ARRETRATI 

L'estate, le vacanze ti hanno forse 
fatto "saltare" qualche fascicolo, qualche copertina o 

qualche album portadischi. Niente paura! 
Riprendi il ritmo e chiedici quello che ti manca. 
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