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LE GIORNATE DEL 
CINEMA ITALIANO 

Si e concluso il grande incontro tra autori, 

spettatori, critici e associazioni democratiche 

Una manifestazione senza 
precedenti per la cultura 

Assente la 
TVmai 

dirigenti non 
si vergoanano 

Da uno dei no«tri inviati 
VENEZIA. 7. 

Lo Glornate del cinema si 
sono concliise stasera: died 
intensissime glornate. che 
hanno coinvolto come mal pri
ma era successo in Italia (e 
for.se mal nemmeno all'estero) 
autori e spettatori. critici e 
organizzatori culturali. la po-
polazione dl una citta e l'inte 
resse dell'opinione pubbltca 
nazionale. riflesso con evi 
denza nel rilievo che i mag-
giori giornali hanno dedicato 
aH'avvenimento. Sola assen
te. o presente in misura del 
tutto inadeguata. la televisio-
ne italiona, pur pronta a mo-
bilitarsi in forze. sempre qui 
a Venezia, per il Premio Cam-
piello o per il prossimo Pre
mio Italia. Mentre ha funzio-
nato. e come, la televisione 
« interna » delle Giornate: gra-
zie all'impegno e al sacrifi-
cio di un gruppo di bravi 
compagni. i punti salienti di 
tutti i dibattiti sono stati re-
gistrati e ritrasmessi sui plc-
coli schermi sistermti in Cam-
po Santa Margherita. con la 
aggiunta di interviste. noti-
zie. e quanto altro materiale 
potesse servire alia informa-
zione. alia riflessione. alia di-
scussione. Altre televisioni a-
vevano pure mandato i loro 
inviati. quelle straniere: dal-
la TV belga alia TV jugosla-
va di Canodistria. Ma voi 
credete che i signori di via 
do! Babuino si vergognino mi-
nimamente del proprio corn-
portamento? Se lo credete. 
siete insuaribili ottimisti. 

San Michele aveva un gal-
lo dei fratelli Tavlani ha 
chiubo dunque. stasera. dopo 
il grande successo gia otte-
nuto ieri, le proiezioni in piaz
za. Ieri sera, sempre in piaz
za, avevamo visto Sambizan-
ga di Sarah Maldoror, un film 
che celebra la nasclta della 
lotta di liberazione in Angola, 
all'inizlo degli anni sessanta. 
E' un lungometraggio a sog-
getto. tratto da un romanzo 
di Luadino Vieira e sceneg-
giato. in collaborazione. da 
Mario De Andrade. uno dei 
leader del MPLA L'intenzione 
banalmente propagandLstica e 
esclusa: narrando la storia 
della vita e della morte di un 
patriota angolano. e denun-
ciando la ferocia dei colonia-
listi portoghesi (tema ancora 
di scottsnte attualita). l'au-
trice compone un'opera fin 
troppo formalmente raffinata. 
di scuola francese. laddove si 
sarebbero forse preferiti toni 
piu aspri. bruschi. diretti. in 
contatto im media to con una 
re-alta nel suo farsi. 

Anche l'ultima dj queste 
giornate (e anzi piu delle pre
cedent:) ha create imbarazzo 
solo nella scelta fra le tante 
e allettantl offerte. Non pochi 
erano interessati a rivedere i 
film d'ispirazione democratic* 
e antifascists (Sciuscia di De 
Sica. Caccia tragica di De 
Santls. Achtung. banditi! di 
Lizzani). che occupavano una 
delle due sale situate in Cam 
po Santa Margherita Gli ap-
passionat: della spsrimenta-
zione cine-televisiva hanno a-
vuto egualmente la loro par-
to. con Conversazione di San-
dro Rossi, che e un adatta 
mento ahba=tanza estroso del 
dialogo di Carlo Emilio Gad 
da // Gwrri*ro. I'Amnzzone. 
lo Spirilo delta Poeiia nel 
terso immortale del Fotnolo. 
c:a portato alia radio e sul 
!c scene: esemplo di cinema 
chiacch'pra che. con soirito 
cr ;tico imi non senza orol's 
R:ta e civetteriei. none il 
problems d; un nnoorto di 
d:struttiv> tri oaro'a e im 
m^eine da altr: oure affron 
tato 

Aggeo Savioli 

II documento conclusive) diffuso dalle associazioni promotrici 
Distribute oltre diciassettemila tessere - Impossibile resuscitare 
il fantasma di una Biennale per elite - II primo determinante 
momento di una battaglia di prospettiva per il rinnovamento 

VENEZIA. 7 
«Le Giornate del cinema 

italiano, svlluppando l'lnlzia-
tiva dello scorso anno, costl-
tuscono la prima manifesta-
zione democratlca di massa 
avvenuta in questi anni in Ita
lia su temi di politlca cultu-
rale: proiezioni in undid sa-
le di Venezla-cltta e Mestre-
Porto MarKheia di centododi-
ci film, quattro giornate dedi 
cate ai seminar! sulla liberta 
di comunicazione. incontri con 
il oubblico. dibattiti dopo la 
presentazione del film, ripro-
dottl televisivamente in Cam-
po Santa Margherita. died 
giorni di scoperte. ripensamen-
ti. dubbi. ver'fiche stlmo-
lanti». 

Cosi dice il documento ela-
borato e diffuso oggi dalle 
associazioni promotrici, a 
conclusione della manifesta-
zione. 

«Le Glornate del cinema 
italiano si concludono — pro-
segue il documento — non si 
conclude e non potra essere 
liquidate il loro portato po
litico. 

« Una Istanza soprattutto e 
emersa dai diciasseVamilano-
vecentododici iscrltti al Cir-
colo del cinema dl Venezia: 
quella della parteclpazione e 
della volonta di essere prota-
gonisti e non passivl spetta
tori 

« E' un'istanza espressa. cer- I 
to. in modo non univoco. soes- I 
so contraddittorio. come con-
traddittoria e la realta che 
vede da un Iato masse sem- I 

pre piu larghe prendere co-
sclenza det propri dirlttl — 
clvlli e politlci — e dall'altro 
strutture insufficient! a re 
cepire tale splnta 

«Le Giornate del cinema 
italiano hanno restituito il ci
nema e la cultura a quella 
dimensione popolare che ren-
de impossibile resuscitare a 
Venezla il fantasma dl una 
Biennale ad uso e consumo 
di oochl con l'esclusione dei 
molti. 

«Le Glornate del cinema 
italiano costitulscono fin da 
ora l'impegno per tutti noi a 
che tutto quanto di positlvo 
e emerso dal 29 agosto a que-
sto 7 settembre, in alcun mo
do e da parte di nessnno, pos 
sa venire disperse corrotto o 
svuotato. 

« Le "Giornate del cinema 
italiano" assumono un signifi-
cato pohtico non circoscrivi-
bile alia sola sfera venezlana 
ne a quella cinematografica 
Attraverso un nuovo metodo 
di lavoro si sono create le 
premesse per una sostanzia-
le Inversione di tendenza ri-
guardo a problem! dl politica 
culturale essenziali e priorita-
ri: dal concetto di liberta di 
espressione basato su quello 
di opera d'arte si passa alia 
esigenza dl una totale liber
ta dl comunicazione. che vuol 
dire garanzia a tutti dell'ac-
cesso a tutte le forme di co
municazione ». 

II documento conclusivo 
prosegue sottolinpando i modi 
tecnici, giuridici e politici 

per rendere realizzabile que-
sta inversione dl tendenza; 
affronta successivamente il 
gravisslmo significato politi
co dell'lniziativa di Rusconi 
in campo clnematografico. so 
prattutto per 11 suo chiaro 
carattere pericolosamente or-
ganico e planiflcato. 

Di fronte a tale progetto o 
ad altrl simlli destlhatl a 
monopolizzare e a controlla-
re i mezzi dl comunicazione 
nel campo dell'informaz'one e 
in quello artistlco. occorre un 
sempre piu organlco collega-
mento fra gli operator! cul 
turall che agiscono nei vari 
settorl e nelle varie discipli
ne. nel denominator comu-
ne degli Interessi del pubbli-
co. del suo diritto alia comu
nicazione. 

«Le Giornate del cinema 
Italiano — conclude 11 docu
mento — si sono date un'ar-
tlcolazione fondata sul decen-
tramento delle orolezioni p 
SUIPUPO soclale del territorio 
c'ttadino. proprio a sottoli-
neare il ruolo nuovo del nub-
blico. da orotaeonista attivo. 
e il nuovo rapporto che va 
stabMHo con la realta In cul 
si opera Ma 1 promotori so-
nn cowlpnt' che un processo 
di tale oortatfl. al di la della 
effio'enza o delle carenze or-
eanizzative. non ouo realiz-
zarsl nel breve oerlodo. ma 

te e di oro^Tvttiva. di cui 
le O'ornate del cinema Ita
liano ?egnano un nrimo. an
che se determinante. mo
mento ». 

Per la prima volta in un grande teatro inglese 

Eduardo manda a Londra 
una famiglia napoletana 

«Sabato, domenica e luncdi », che avra tra i suoi in
terpret! Laurence Olivier e Joan Plowright, andra 
in scena all'Old Vic con la regia di Franco Zeffirelli 

«Sabato, domenica e lune-
di e un componimento con 
un arco preciso. che va dal 
1'inizio alia fine senza com-
piacimenti. senza preiese. con 
un suo fermento. Ogni perso 
naggio ha il suo scopo. VI 
agiscono contemporaneamente 
tre generazloni con i conse 
guenti urti e contrast!. In 
fondo. il piu progre^sista e il 
nonno. che ha cominclato in 
una botteguccia di cappellaio 
per fin! re con un negozio a 
quattro porte. d'angolo. al 
Rettlfilo. ma che spinge e 
aiuta ii nipote ad aprirne uno j 
in una zona piu elegante. Io 
manda a Londra per vedere 
tagli nuovi. piu alia moda...» 

Anna Magnani 

forse sara 

operata oggi 
Anna Magnani. attualmente 

ricoverat-a in una clinica ro-
mana. sara sottoposta. con 
molta probabilita oggi. a un 
delicato intervnto chfrurgico 
L'ODerazion? sara esetruita dal 
prof"*s-=«r St^fanini. che da 
t-emoo seei'e le condizion! di 
salute dell'attrice. 

in breve 
La Tebaldi camera a Londra 

IJONDRA. 7 
II aop;.i.-.o ;ta»:ano Renaia Tebaldi camera in un concerto 

alia A'.ber: Hall di Ix>ndra il mese prossimo. n?Ila sua prima 
eo.bizione nella capitale bntann:ca da dieci anni a quests 
parte 

Lo hanno annunciato gli agent! del soprano, prec^ando 
che con lei camera Franco Corelii. 

Un'altra volfa « E' nata una Stella » 
HOLLYWOOD. 7 

Î a Warner Bros ha re>o noto di avere in progetto la rea-
liz/azione di un altro film — il terzo della storia del cinema 
— mtitolato A star ts born (« E' nata una Stella*): esso snra 
ambientalo mvece che nel mondo del cinema, in quello della 
musica leggera. 

La prima versione di E' nata una Stella fu realizzata nel 
1937 da William A. Wellman e interpretata da Janet Gayr.or 
e Fredric March: ma il maggiore successo arri.se alia secon-
da versione. diretta da George Cukor nel 1954 di cui furono 
protagonist! Judy Garland e James Mason 

L'orchestra di Filadelfia in Cina 
PECHINO 7 

i.'Orcheitra Filarmonica d: Filadelfia si rcchera nella Re 
punhlica popoiaro clnese il 10 settembre prossimo 

L'orciv.sira che >ara diretta da Eugene Ormandy — re-
stera in Cina fino a I 22 .-cttembre ed interpretera, fra l'aitro, 
aut lche di Brahms. Beethoven e Ravel. 

Chi parla cosi e Eduardo 
De Filippo intervenuto in una 
conferenza stampa indetta al 
la vigilia della partenza di 
Franco Zeffirelli per Londra 
dove, a partire da lunedi co 
minceranno le prove. all'Old 
Vic, per il National Theatre, 
della commedia di Eduardo 
di cui saranno interpret! Lau
rence Olivier (nella parte d?l 
nonno. un personaggio impor-
tante. anche se non 11 prota
gonists maschile) Joan Plo
wright (la moglie di Olivier. 
che sara donna Rosa, un per
sonaggio ~ cesellato come un 
gioiello) Frank Finlay (Pep 
pino. il marito di donna Ro 
sa, ruolo che nelle messe in 
scena Italisne Eduardo riser-
va a se stesso). Ma tutti I 
diciassftte oTsonaggi di que-
sto capolavoro eduardiano. 
scritto nel 1959 e rappresen 
tato nella stagione teatrale 
'59-"60. sono finemente Iavora-
ti alio scopo di creare, ap 
punto. quel componimento di 
cui Eduardo parlava all'tni-
zio. Qual e 1'assunto della 
comnudia? a Che l'amore va 
curato ogni gioriK) e che due 
persone non possono vivere 
msieme solo perche si sono 
sposate o hanno dei figh. ma 
solo quAndo si amano» dice 
Eduardo. 

« Sabato, domenica e lunedi 
e una commedia che ho molto 
a cuore E uno dei motivi e 
che. quando la scrissi e la 
rapprea. juai. ero in una diffi 
cile situazione finanziaria. 
Non avevo soldi e il Banco 
di Napoli mi aveva gia inti
mate per la terza volta il fal 
limento Mi irovavo sul punto 
di cedere il San Ferdinando. 
di vendere qualche cosa. Con 
Sabalo. domenica e lunedi re-
stituii. in soli sei mesi, al 
Banco di Napoii settanta mi 
Iioni». 

Zeffirelli. che accosta, giu 
stamente Eduardo a Cechov 
e Io giudica il nostra piu 
grande autore di teatro, dopo 
Pirandello, si e dato da fare 
perche il suo teatro fosse co 
nosciuto anche in Inghilterra, 
cosi come lo e in tanti paesi 
del mondo dove viene spesso. 
e con successo, rappresentato 
Eduardo e stato tradotto e 
messo in scena — ce Io dice 
lui stesso — in Francia. in 
Germania federale («a Dussel 
dorf — racconta — dove un 
testo non viene replicato ma! 
piii di setteotto volte, Questi 
fantasmi e stato dato per set
tanta sere consecutive»), In 
Austria, in Spagna. in Giap-
pone, per non parlare della 
Unione Sovietica e di altrl 
paesi socialist!, dove Eduardo 
e amatlssimo. 

«In Amprica, invece. — di
ce Eduardo - Ftlumena Mar-
turano fece fiasco. Dopo tre 
sere cadde. Era il '56, un pe-
riodo in cul aU'Amerlca face-
vano molta paura i comunl-
sti. Mancavano tre o quattro 
giorni all'andata in scena dl 

Ftlumena a New York. Ben-
tley mi telefono di correre in 
America perche temeva un 
insuccesso e sperava che 11 
mio intervento, sia pure al-
I'ultimo minuto. potesse rad 
drizzare le cose. Andai al 
Consclato americano e chiesi 
il visto per gli Stati Unlti. 
Me Io dettero. Con II visto e 
il biglietto dell'aereo tornai a 
casa. Mentre stavo mangian-
do mi telefonarono dal Con 
solato americano invitandomi 
a tornare subito nei loro uf-
fici. E una volta 11 11 console 
mi disse che doveva ritirarmi 
il passaporto. come !n effetti 
fece. dato che io non potevo 
andare in America, perche co 
munista. Risposi che non ero 
iscritto ad alcun partlto. Ma 
il console replied che i'infor-
mazione vemva dalla Societa 
degli autori e editori. II pas-
saporto mi fu restituito otto 
giorni piu tardi. ma in Ame
rica non andai piu». 

Anche in Inghilterra Eduar
do — a parte pochi spettacoli 
dati con la sua compagma — 
in occasione del festival mzn 
diale del teatro — non e stato 
mai rappresentato in teatri, 
diclamo, tradizionali. Mentre 
un teatro sperimentale di Lon 
dra ha messo in scena Nat ale 
in casa Cupiello. 

In Sabato, domenica e lu-
neal uno dei personaggi veste. 
ad un certo momento, i pan 
ni di Pulcinella per una recita 
domenicale. II discorso si spo-
sta su questa maschera. 1'u 
nica napoletana sulla quale e 
stato realizzato, proprio in 
questi mesi, da Zeffirelli e 
Eduardo, un documentary per 
la TV di cinquanla minuti. 
che, ridotto, verra probabil-
mente venduto alia BBC. 

Per la verita, dov.va esse 
re solo un filmato da presen-
tare alia compagnia dell'Old 
Vic per spiegare, visivamen 
te. il mondo di Eduardo. Ne 
e venuto fuori, invece, in me 
d:ometraggio su Pulcinella. 
maschera per la quale, dice 
Eduardo. tutto e op;nablle. 
non accettabile. « Pulcinella e 
la caricatura non di un uomo. 
ma deH'uomo. ed e per questo 
che io sono contro tutti i Pul 
cinella che si trovano dietro le 
scrivanie. al post! di coman 
don. 

Sul documentario. che ha 
per titolo Pulcinella ieri e oggi 
— ma Eduardo suggerisce di 
aggiungere «e sempre» — 
sara forse il caso di ritorna-
re. Per ora lasciamo Zeffirel
li in partenza per Londra — 
la prima di Sabato, domenica 
e lunedi e fissata per 11 
25 ottobre - e Eduardo. alia 
ricerca di una sede per le 
prove, poiche repidemia del 
colera che ha colpito la sua 
Napoli, gli Impedisce di riu-
nire la compagnia al San Fer
dinando. 

I Mirella Acconciamessa 

Un film 
cileno 

chiude le 
proiezioni 

Da uno dei nostri inviati 
VENEZIA. 7 

Quasi a collegarsl con la 
Mostra del nuovo cinema di 
Pesaro, che ha quest'anno il 
suo fulcro nel film dell'Ame-
rlca Latina (ma si dice che 
la manlfestazlone. annunciata 
dal 12 al 19 settembre. po-
trebbe forse subire un ritardo 
per motivi di precauzlone sa
nitaria). le Glornate venezla-
ne ci hanno offerto una sorta 
di anticlpo. attraverso due 
opere giunte risoettivamente 
da Cuba e dal Cile. 

UeU'Uomo di Maisinicii. lun
gometraggio d'esordio di un 
documentarista cubano sui 
trent'anni. Manuel Perez, gia 
si e parlato su queste colonne 
dal Festival di Mosca: pertan-
to oggi ci occuoiamo del se-
condo film, quello cileno. 

Helvio Soto e 11 piu cono 
scluto tra i registl della re-
pubblica sudamericana. Suo e 
Salnitro di sangue, un film 
storico di qualche anno fa sul-
lo sfruttamento imperialista 
delle miniere nazionali. suo il 
piu recente Voto pitt fucile 
di appoggio all'elezione di Al-
lende. Metamorfosi di un ca
po di polizia e la sua ultima 
oDera. girata tra il novembre 
del '72 e il febbraio del "73. 
ed e di grande attualita per
che il suo compito primario e 
quello di delineare l'orizzonte 
politico, estremamente delica-
to e complesso, nel quale il 
presidente si trova anche og
gi. si puo dire giorno dopo 
giorno. a operare le sue scel-
ie. Non solo, ma dopo avere 
sottolineato le continue mac-
chinazioni degli Stati Uniti e 
la scoperta dei documenti se-
greti dell'ITT. e dopo aver 
messo implacabilmente sotto 
la luce dei riflettori il ruolo 
di aoerta provocazione assun-
to aH'interno. in combutta con 
le destre. dall'ex presidente 
democrLstiano Frei. il film si 
spinge anche in un'analisi. o 
almeno in un abbozzo di ana-
lisi. delle contraddizioni ideo 
logiche e tattiche in seno alio 
stesso movimento di Unita 
popolare. che ha i suoi mode-
rati ed 1 suoi estremlsti. i suoi 
«costituzionalistl» e 1 suoi 
« rivoluzionari». 

Merito dell'opera e dl non 
volere intervenire. a questo 
ultimo proposito. con un pun
to di vista prefabbricato ma. 
appunto in omaggio alia com-
plessita della situazione. di 
volere Diuttosto osservare le 
varie tendenze. qualificarle. e 
sul confronto aprire una di-
scussione e forse una rifles 
sione. Inflessibile invece e la 
sua scelta di fondo a fianco 
di Allende e della capacita di 
resist-enza dei proletari e de
gli opera! cilenl. Suo difetto 
e I'implanto narrativo tradi-
zionale. centrato su un giova-
ne ma alto funzionario della 
polizia che. gia in crisi per ra-
gioni sentimental!, si pone un 
po' accademicamente alcuni 
problemi. in contraddittorio 
con un dirigente piu anziano 
e legittimista. sciogliendo i 
propri dubbi ideologici a fa-
vore deU'umanesimo contro 
la burocratizzazione. che e un 
discorso giusto ma quasi owio. 

Ad ogni modo certi eplsodi 
qui evocati. come l'arresto dei 
guerriglieri argentini sfuggiti 
alle prigioni di Lanusse. o I'in-
tervento della polizia gover-
nativa contro gli abitanti del
le bidonville, meritavano una 
critica e il film la registra 
puntualmente con la docu-
mentazione degli accesi dibat
titi ideologici che si ebbero 
in quelle occasioni in seno a 
« Unidad Popular » e in nome 
deU'lnternazionalismo prole 
tario e rivoluzionario. 

Helvio Soto dimostra mae-
stria nelPimpfego del materia
le tecnologico diretto — inter-
viste. registrazioni. televisio
ne — legandolo in contrappun-
to alia « metamorfosi» del ti
tolo che. per la verita. non e 
poi tale e risulta un po' fati-
cosamente e scialbamente so 
vrapposta ai documenti. Ma. 
come informazione e testimo-

! nianza di una realta politica 
' attuale. il film offre piu di un 
j elemento per una seria e ut:-
j le meditazione. 

Ugo Casiraghi 

Morto il critico 

e sceneggiatore 

Willy Haas 
AMBURGO. 7 

II critico letterario e sce
neggiatore cinematografico te-
desco Willy Haas e mono ie
ri a 82 anni. 

Fra i copioni scrittl da Haas 
va ricordato quello di Freudlo-

se gasse («La via senza gioia>)), 
un film del 1925 interpretato 
da Greta Garbo e diretto da 

Georg Wllhelm Pabst 

le prime 
Cinema 

Effetto 
notte 

Ef/etto notte e un termine 
della tecnica cinematografica. 
Per indicare il medesimo pro-
cedlmento (che serve a con-
ferlre una luce, una temperle 
notturna a scene « glratc » dl 
giorno) i francesi usano l"e-
spressione « nuit americaine », 
cioe «notte americana». E 
La nuit americaine e 11 titolo 
originale di questo nuovo 
film di Francois Truffaut. 
presentato al Festival di Can
nes nel maggio scorso. Effet
to notte e il film di un film: 
e'e una troupe, col suo regl-
sta (lo stesso Truffaut). 1 
suoi attorl, 11 suo produtto-
re grossolano, ma industrio-
so e cordlale, 1 suoi collabo
rator! tecnici e artisticl, dl-
vlsl tra il lavoro e 1 loro 
affarl prlvati. II tutto si 
svolge in quel di Nizza, tra 
«studi» al chluso e rlprese 
in esternl. 

La trama del «film den-
tro 11 film» non e, voluta-
mente, delle piu original!: 
un giovanotto torna a casa. 
dai genitorl, con la fresca spo-
sa; costel flnisc? per inna-
morarsi del suocero, 1 due 
fuggono insleme, ma lo scio-
gllmento della vlcenda e tra-
gico. Non 6 questa storia. 
comunque. quella che conta. 
o almeno non e quella che 
conta direttamente. Conta la 
atmosfera che si determina 
attorno alia realizzazione del-
Topera, contano 1 travagli 
professional! e sentimental! 
di coloro che. ad essa, dan-
no un contributo spiccato o 
marginale. La glovane inter-
prete femminile (Jacqueline 
Blss?t) viene dall'America. ed 
e una creatura anslosa. ne-
vrotlca: ha sposato un at-
tempato pslcanalista. che per 
lei ha lasclato un'altra fami
glia. ma anche una breve as-
senza di lui la mette al ri-
schio di crisi: in una di que
ste crisi s'lnserisce il gio-
vane interprete maschile 
(Jean Pierre Leaud), che si 
Innamora a ripetizione, piom 
ba nello sconforto, e egoista 
come un bambino e parla 
troppo. I loro problemi coin 
volgono gli altri, suscitano 
difficolta e dilemmi. Ma il 
vero dramma esplode per la 
improwisa morte del maturo 
at to re (Jean-Pierre Aumont) 
che sostiene la parte del fa-
scinoso genitore del giovanot
to, e la cui scomparsa, oltre 
a destare legittimo rimpianto. 
impone la necessita di cam-
biare il finale del racconto. 
Anche questo scoglio, tutta-
via. sara superato. 

Truffaut ha per il cinema 
un amore che sconfina nella 
adorazione. nel feticismo. La 
dimensione sociale del feno-
meno sembra essergli ignota-
II cinema che egli ci mostra 
e una casa tra amici. dove 
gli unici interrogativi che si 

pongono sono di stampo esl-
stenziale, e anche questi non 
assumono mai un peso trop
po grave, nemmeno la morte. 
E', tutto sommato, un mon
do lieto e lieve, quasi idll-
llaco, contemplato con una 
tenerezza pluttosto viclna al
ia leziosaggine, ma rappre
sentato anche, nei particola-
ri, con molta finezza dl trat
to e talora con maestria. Ba
st! citare, tra 1 pezzi forti di 
Effetto notte, la sequenza in 
cui l'« attrice anziana », la no
stra bravissima Valentina 
Cortese, e costretta a rlpete-
re numerose volte la stessa 
scena, sbagliando regolarmen-
te il gesto decisivo. II buffo 
e il patetico. l'aspetto istrio-
nico e l'autentlco strazlo del 
lavoro dell'attore sono stati 
espressl poche volte in modo 
cosi giusto. 

ag. sa. 

Le avventure di 
Robinson Crusoe 

Per la gloia dei piu piccinl, 
che seguono la prolezione con 
parteclpazione e vivaci com
ment!, e uscito sugll schermi 
romani questo film tratto dal 
romanzo di De Foe in cul si 
narrano, soprattutto, le avven
ture di Robinson naufrago su 
un'isola sconoscluta e 11 suo 
scontro contro gli elementl e 
gli animal! per la sopravvi-
venza. II film si dllunga. in-
fatti, soprattutto sulle lotte 
ingaggiate da Robinson con
tro le belve e la sua pazlente 
opera per costruirsi un riparo 
« fortiflcato» e tutti quegli 
oggetti che gli sono necessari 
per non morire. Molto meno 
spazio ha qui — rispetto al 
romanzo — la storia di Vener-
di, il fedele servo che il re-
gista Rene Cardona ha tra-
sformato in un bambinotto. 
Anche l'incontro con i cannl-
bali ha breve risalto. 

Qualche richiamo alia Bib-
bia, aggiornato con inviti al 
rispetto della natura e denun-
ce della orribile funzlone del-
l'uomo. che dovunque arriva 
e apportatore di disordine e 
di morte, conclude il film che 
e interpretato da Hugo Sti-
glitz, nella parte di Robinson, 
e da Haui in quella del pic
colo Venerdi. 

IYI. ac. 

Dacci oggi 
i nostri soldi 

quotidiani 
Dopo un'interessante opera 

prima che si intitolava Que
sto simpatico mondo di pazzi, 
Jean Yanne torna sugli scher
mi nella duplice veste di re-
gista e attore. con un film 
che saremo indulgenti nel de-
finire «contraddittorio». Si 

tratta dl un apologo vellelta-
rio e nlchlltsta, al centra del 
quale troviamo Benoit Lepa-
pe, un Intraprendente opera-
tore commerciale che si auto-
definsce «libera pensatore di 
sinistra» e sorrlde ai «slste-
mt dl lotta » con 1 quail 1 va
ri schieramenti democraticl 
combattono 11 potere • reazio-
nario. Questo Lepape afferma 
dl conoscer* l'unlca soluzio-
ne dell'eterno conflitto e, sov-
venzlonato da un Ipotetico or-
ganismo sindacale francese 
(CGI) inizla la sua escalation 
al vertlcl dell'industrla tran-
salplna « per conto della clas-
se operala ». In breve tempo. 
il nostra protagonista con-
trolla le strutture economl-
che dello Stato, ma, al mo
mento dl metterle a dlsposl-
zlone dei lavoratori, essi rl-
fiutano terrorlzzatl l'autoge-
tione, preferendo 11 «padro
ne ». dal momento che questi 
soddlsfa ogni genere dl riven-
dlcazioni e si sobbarca tutte 
le responsabillta... 

«II mondo e fatto dl lmbe-
cllll che combattono contro 
deficienti per la sopravvlven-
za dl una societa assurda»: 
con questa sentenza Yanne 
conclude 11 suo caotlco fumet-
to fantapolitico. E casl quello 
che voleva essere un j'accuse 
al « rlformlsmo » e al « revl-
sionismo» delle tradizionali 
istituzionl democratiche che 
vlvono nell'universo capltali-
stico naufraga con questo sfo-
go dl una repressa frustrazlo-
ne qualunqulsta. Alia grotte-
sca lmpostazione dl Dacci og
gi i nostri soldi quotidiani 
sopravvlvono soltanto aicune 
immaglni, gustose ed effica-
ci caratterizzazioni gestuali: 
padroni, operai, giovani con-
testatorl, flics, come mario
nette senza fill sconvolte dal
la sola, demagoglca dimensio
ne esistenziale ad essa con-
cessa. 

5 matti 
alio stadio 

Questa volta alle prese con 
la satira dei giochi olimpici, 
torna sugll schermi il gruppo 
musicale francese gli «Char-
lots », che aveva gia debut-
tato nel cinema con 5 matti 
al servizio di leva. La formu
la dello spettacolo non cam-
bia: una girandola dl gags piu 
o meno scontate e il frutto 
delle comiche disavventure 
dei cinque giovani beniamini 
dei teenager d'oltralpe. In po
che parole, si tratta di un in-
nocuo divertimento per bam
bini, anche se il regista Clau
de Zidi ha la pretesa di ri-
creare le magiche atmosfere 
di Tutti per uno e Help! Ma, 
francamente, Richard Lester 
era ben altro autore, cosi co
me 1 Beatles erano tutt'altra 
cosa dal punto di vista mu
sicale. E le piu recenti invo-
luzioni della moda — questo 

film ne e un limpldo esem
pio — cl fanno pensare a quel 
passato con rimpianto. anche 
a rischlo di soprawalutarlo. 

Un tipo con una 
faccia strana 
ti cerca per 

ucciderti 
« Torino rovente » potr«bbe 

essere 11 titolo di questo tn-
neslmo prodotto ispirato al 
Padrino, ma anche a cert! at-
tegglamenti moralistic! e al-
larmlstici del piu Importante 
quotidlano plemontese. Que
sto film, Infattl, ci inform* 
che a Torino avvengono cose 
capacl di far rabbrivldire II 
piu apocalittico di quel ben-
pensantl sempre pronti ad 
esternare sdegno e rlprovazlo-
ne per l'ondata dl crimimlitA 
ohe, a parer suo, asconvolge 
e turba» l'oplnlone pubbllca 
del nostro paese. tanto pooo 
senslblle verso problemi ben 
piu important!. 

Contrabbando. massacrl, \*en-
dette, prostituzlone seno 1 mo
tivi essenziali su cul gravita 
11 fragile tessuto narrativo del 
film, diretto da Tullo De Ml-
chell ed interpretato da Bar
bara Bouchet. Christopher 
Mitchum e Arthur Kennedy. 
Comunaue. almeno sapere che 
*< un tipo con la faccia strana 
ti cerca per ucciderti» serve. 
se non altro, a movimentare 
la squalllda eslstenza dl quel 
probl cittadinl di cul parlav*-
mo. fellci nella convinzlone di 
essere perssgultatl. 

d. g. 

Spaventapasseri 
Nello Spaventapasseri Jerry 

Schatzberg racconta la storia 
di due vagabond! ex detenutl 
(Gene Hackman e Al Pacino) 
che si incontrano, fanno aml-
cizla. scoprendone il valore. e 
passano da una sbornia all'al-
tra cercando di realizzare i lo
ro sognl: 11 primo di arrivare 
a Pittsburg e impiantarvi una 
piccola stazione dl rifornlmen-
to con i soldi risparmiati in 
carcere. e il secondo di por-
tare un regalo al figlio che 
non conosce e sapere se e un 
maschio o una femmina. Ma 
il secondo, respinto dalla mo
glie. finira all'ospedale, men
tre il suo compagnone acqui-
sta un biglietto d'aereo. ma 
forse tornera ad assistere 
l'amico. 

La filosofia del film e che 
l'amicizia fe una bella cosa e 
11 senso del titolo e che Io 
spaventapasseri non spaventa 
affatto gli uccelli. ma anzi e 
cosi buffo che 11 fa ridere. In. 
somma, la rivolta degli Inno-
centi per non dire dei sem-
pliciotti. Sembra di essere ri-
tornatl a Pian della Tortilla. 
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alia scoperta ianeta acqua 

di Jacques Cousteau 
Jacques Cousteau, il grande oceanologo ci guide ana scoperta 
del pianeta acqua e alia conoscenza dei problemi sdentifici 
di tutti i rnari: rorigine degli ocean! - le forme di vita nel mare -
I'uomo e il mare - geografia sottomarina - la pesca - la navigeztone 
- alimenti del mare - ecologia marina - linquinamento -
le ricercne oceanograficbe • attrezzature per I'immersione -
le paludi. le coste •geofisica - btologia marina • strumenti e mappe.. 

• offii arvomento * preeentate 
In mooo ovgemlco e monoejieftco 

• Hntere opera * emelennnte 
IHuetrata a eelerl con Immaglni In 
gran parte medRe e raccotte 
In teclueha per ejueete pubbNcazione 

FRATELLI FABBRI EDITORI 

• per clii vuote una conoecenxa eompleCa e ecientiflce 
OM tutti I marl 

• per I gewanl che etudleno -
• per una corretta Hnpoetazlone del proMema eeologlce legato 

a4 merl, proMema che condlziona le eteeeo ervenlre deiruomo 
ogni •Pttimpn* in edfcola - un fagcicoto L 500 ^ 
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