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come combatte il Gilè 

Uno dti Unti rastrellamenti dtl militari golpisti noli* strada di Santiago all'Indomani dal colpo di stato fascista 

Nella ricorrenza del colpo di Sta* 
to che n i settembre 1973 rovesciò il 
governo di Salvador Allende,- la se- . 
conda rete televisiva* ricorderà in duo -
serate Come ha combattuto, come è • 
morto il Cile. Ieri sera nella rubrica • 
Da non dimenticare e stato proiet
tato 11 film-documentarlo di pro
duzione francese La spirale cho ha . 
ricostruito gli avvenimenti Intercor
si tra la vittoria elettorale di Uni-
dad Popular del '70 e 11 golpe del 
settembre '73. Lunedi sera, allo 20.45, '. 
andrà in onda una seconda trasmis
sione nel corso della quale alcuni 
giornalisti, che hanno avuto un'espe
rienza diretta e personale in Clio, 
confronteranno le loro opinioni sul
le tesi de) film. Sarà un dibattito a-
perto. non guidato da un moderato- -
re, nel quale troveranno spazio an- /.• 
cho gli echi suscitati nel pubblico e 
nella stampa da una materia violen
temente drammatica, come quella 
che La spirale propone. 

Il film comincia con 11 discorso pre
monitore tenuto da Salvador Allende 
allo stadio nazionale due anni prima 
della sua morte tragica: </o non ho 
nulla dell'apostolo, né del martire... 
sono un combattente sociale... non 
tornerò indietro. Solo crivellandomi 
di pallottole - potranno spezzare la 
mia volontà e impedirmi di portare '-
a termine il programma del popolo ». -
Subito, con questo stacco Iniziale, la ' 
figura del presidente cileno è stata 
ristabilita nella sua verità storica: 
quella di un combattente deciso a ' 

tutto. Brevemente, poi. è stato trat- • 
tegglato 11 clima di tensione polìtica : 
durante le elezioni del '70. vinte da 
Vnidad Popular, grazio anche al fat
to che, la borghesia cilena si prcscn- .• 
la alle urne divisa tra due candidati: . 
Jorge Alessandri candidato delle forze 
più conservatrici e Rodomlro Tomlc. ; 
candidato della Democrazia cristiana. 
Ma la destra non si rassegna al respon
so dolle urne. Prima dell'investitura ' 
del nuovo presidente, cercherà di sbar
rargli la strada con ogni mezzo. Dap
prima tenta di far intervenire 1 mili
tari: un commando assassina 11 ge
nerale Schneldcr, che è 11 capo di 
stato maggiore delle forze armate, 
cercando di addossare la responsabl- : 

Utà a forze di estrema sinistra. Ma 
11 complotto è smascherato e gli as- . 
sasslnl scoperti: appartengono al 
gruppo Patria y libertad, di estrema 
destra, col sostegno e anche la par
tecipazione de) generale Vlaux, fau- • 
tore di una sollevazione già nel '69. . 

Ma anche altre forze, nel frattem-
pò, sono scese In campo (anche se 
ancora In modo non esplicito) per 
Impedire l'elezione di Allende. Du-
rante la campagna elettorale nell'Im
mediato periodo che segue, gli Stati 
Unti Intervengono pesantemente con
tro Il vincitore legale. In nome di un 
principio che Henry Klsslnger enun
cia proprio in quel giorni: *Non ve
do perché dovremmo stare a guar-
dare senza muoverci che un paese •• 
diventa comunista a causa dell'irre
sponsabilità del suo popolo ». E' evi
dente che a questo punto la compa

gnia multinazionale I.T.T. si sente in
coraggiata a Intervenire negli-affari 
lntecnl del Cile. . ..':. -; •• - :..";: 

Intanto le forze reazionarie Inter
ne, sollecitate di» intoressl interna
zionali, hanno già Intensificato gli 
attacchi al regime dell'unità popola

re. Alla fuga del capitali al accompa- . 
gna il ritiro degli Investimenti esteri. 
All'annuncio della nazionalizzazione 
delle miniere di rame, la Banca Mon
diale e la Banca Americana tagliano,.: 
1 crediti. L'obbiettivo è strangolare il"" 
Cile. 

Successivamente l'attacco si sposta 
sul fronte della produzione. Con 1' 
aiuto del quadri sindacali, formatisi 
negli USA scoppiano scioperi che pa
ralizzato l'economia del paese: quél-
li del tecnici del rame, del camioni
sti, degli studenti, dei piccoli com
mercianti e infine delle massaie, 
che manifestano per le strade di San
tiago armate di casseruole. 

La sola risposta, In questa situazione 
sempre più precaria, per le forze che 
sorreggono Unidad Popular, può ve
nire dalla base: appaiono e prendono 
piede esperimenti originali e spontanei " 
di controllo operalo, come 1 « cordo- • 
ni operai». , ' • • - -

Ma 1 dirigenti di Unità Popolare 
non sono in grado di contenere lo 
slancio delle masse. Quello che In : 
particolare manca al governo di Al
lende è 11 potere legislativo. Il Parla- ' 
mento, dove le forze che sono espres-
sione della borghesia hanno ritrovato 
la loro coesione (1 democristiani di 
Frel fanno alleanza con i conserva- ;• 
tori di Alessandri) prende una mlsu- . 
ra radicale: con un voto di maggio
ranza' dichiara anticostituzionale 11 • 
governo di unità popolare. Questo : 
voto è il pretesto che 1 militari aspet-
tano da tempo: costituirà la giustifl-" 
cazlone per legalizzare 11 loro Inter-
vento, che si scatena la mattina del-
TU settembre 1973. tre anni dopo l'eie- . 
ztone a presidente di Salvador Alien- . 
de. Questi, fedele alla sua promessa, 

•si farà uccidere tra le. macerie della r 

Moneda, con le armi In pugno. •,:•• 

Un preludio alla danza 
Dobbiamo ancora a Vittoria Otto-

lenghi una buona iniziativa per un 
discorso nuovo, alla TV, sulla danza 
In Italia e sulle sue prospettive di 
sviluppo. «Complice» della Ottolen-
ghl è stata la rubrica domenicale (Re
te 2) « Vldeosera », che. dopo essersi 
soffermata nelle scorse settimane 
sul cinema, sul teatro e sull'opera li
rica, ha Indugiato sulla danza. i 

Il filo del discorso ò stato svolto 
dalla Ottolenghl In modo da intro
durre nel campo degli addetti al la
vori coloro che se ne ritenevano e-
stranel. L'ex ministro del turismo e 
dello spettacolo, . Adolfo Sarti, i ad 
esemplo, 11 quale non supponeva di 
dovérsi occupare anche della danza, 
chiamato in causa dalla teletrasmis
sione, si è poi dichiarato pronto a 
fare qualcosa, per quanto ancora con
siderando 11 balletto come disciplina 
complementare, laddove è ormai pa
cifico (dovrebbe esserlo) che la dan
za è un'arte degna di stare alla pari 
con le altre . . . . . . 

Il «difetto» della trasmissione, se 
•. vogliamo trovarne almeno uno, è sta-
• to questo: 1 protagonisti della danza 

• (Carla Fracci. Maurice Béjart, ecc.) 
sono intervenuti l'uno dopo l'altro, 
reciprocamente ignorandosi, laddove . 
la questione avrebbe tutto da guada
gnare da una coralità di Interventi. . . 

Abbiamo avuto, dunque, un «pre-
, ludio» alla danza, svolto sul temi fon

damentali dell'attività coreutica, e 
"•dovrà seguire il resto. * . . - • . . . . . 

E* stato, poi, un altro momento del-
. la trasmissione quello con le teleca- : 
: mere puntate su un ragazzino il quale 
. trasforma In danza — Inventandola : 

— tutta la musica che sente. Ha emo- - -
zlonato più tul che i divi, e questo 
voleva dire la trasmissione: sbrighia
moci, che non tanto si tratta di tro- "." ,"•" 
vare spazio alle < stelle » della danza, 
quanto di assicurare al giovani quelle 
strutture che 1 paesi-civili da tempo 

. hanno impiantato 

• -;•••-'• ' - e . V. 

FILATELIA 
Francobolli svizzeri — Le Po

ste svizzere annunciano per 11 16 
settembre l'emissione di una serie di 
francobolli «speciali» e di una serie 
di francobolli di servizio per l'Uffi
cio Internazionale dell'UPU (Unione 
Postale Universale) che ha sede a 
Berna. 

La serie di francobolli speciali ó 
formata dai seguenti valori: 20 cen
tesimi, propaganda per la protezione 
degli animali, raffigura un capriolo, 
una rana e una rondine; 40 cente
simi, invito a risparmiare energia, 
simboleggiato da un sole: 40 centesi
mi, massiccio del S. Gottardo, ulti
mo francobollo della serie dedicata 
alle Alpi svizzere, il primo francobol
lo della quale, quello dedicato al Cer
vino, fu emesso nel 1965; 80 centesi
mi, propaganda del campionati mon
diali di pattinaggio dì velocità per 
uomini che si svolgeranno a Davos nel 
giorni 5 e 8 febbraio 1977. raffigura 
un pattinatore su ghiaccio • 

Ispirati al vari settori dell'attività 
postale, 1 quattro valori della serie 
di servizio dell'UPU raffigurano nel
l'ordine: 40 centesimi, corrisponden
za; 80 centesimi, pacchi postali; 90 
centesimi, servizi a denaro: 1 franco, 
cooperazlono tecnica. Questi franco
bolli vengono ad aggiungersi a quelli 

lessi nel 1957 e nel 1960, per com

pletare la disponibilità di francobol
li corrispondenti alle diverse tarif
fe postali. 

Entrambe le serio sono stampate In 
rotocalco policromo su carta bianca 
luminescente, senza fili di seta, dalla 
ditta Courvolsler di La-Chaux-dc-
Fonds. 

/ bolli speciali dei festival dell'Uni
tà — A proposito del bolli usati in 
occasione del festival dell'Unità, ri
portiamo ciò che scrive Livio Tede
schi di Oravcllona Toco: «... leggo 
sull'Unità del 21-8-76 che a Bologna 
nel 1974 è stato usato un annullo spe
ciale per 11 festival dell'Unità: desi
dererei sapere dove rivolgermi per 
procurarmelo. Aggiungo che della tar
ghetta di Firenze, usata l'anno scor
so, esistono due tipi: quello con la di
citura su 4 righe e quello con la dici
tura su 5 righe. 

«Per quel che riguarda l'annuncio 
del bolli speciali, vorrei che fosse da
ta comunicazione anche del bolli già 
usati, per sapete a chi indirizzare le 
richiesto. Ho ulà scritto che non so 
a chi ci si posso rivolgere per avere lo 
impronte del bolli e delle targhette 
usate nel festival nazionali di Bolo
gna e di Firenze. Colgo l'occasione per 
ricordarci cho al Festival di Napoli 
tutti i giorni dalle 10 alle 21 funziona 
un ufficio postale distaccato dotato 

di bollo speciale: nel giorni 11, 12. 18 
e 19 l'ufficio sarà aperto dalle 10 
alle 21. 

Lo spazio riservato a questa ru
brica non consente la segnalazio
ne di tutti 1 bolli; pertanto dovendo 
sacrificare alcune segnalazioni rinun
cio a segnalare i bolli già scadutt. Chi 
desidera l'elencazione completa del 
bolli speciali usati In Italia potrà con
sultare con profitto la rivista quindi
cinale Marcofilia (Via B. Castiglione 
32 — 00142 Roma) diretta da Dome
nico Vallocchla. della quale ho par
lato nell'Unità del 28 febbraio 1976. 

Bolli speciali e manifestazioni fila
teliche — Il 12 settembre, bolli spe
ciali saranno usati a Castel S. Pietro 
Terme (Bologna) In occasione della 
3. Mostra filatelica e numismatica; 
a Cigliano (Vercelli), In occasione 
del I centenario del sollevamento di 
acqua irrigua a mezzo Impianto idrau
lico, unico in Europa; a Lavello (Po
tenza). In occasione della manifesta
zione per la diffusione del collezioni
smo nel popolo; a San Severino Mar
che (Macerata) in occasione della I 
mostra filatelica In onore del lette
rato e musicologo del XVII secolo 
Virgilio Puccltelll. . 

Nel quadro delle manifestazioni or
ganizzate dal comune di Pieve di Ca
dore per celebrare il IV centenario 

della morte di Tiziano Vecellio, nel 
giorni 18 e 19 settembre, nei locali 
della scuola media, si terrà una Mo
stra-concorso a carattere nazionale 
con tema «L'arte nel francobollo». 
Il giorno 15 dalle 9 alle 12.30 e dalle 
14 alle 16 funzionerà un servizio po
stale distaccato dotato di bollo spe
ciale figurato. 

Fino al 19 settembre a Cerea (Ve
rona) sarà usata una targhetta pro
pagandistica della XXI Mostra del 
mobile d'arte e del 1. Salone dell'an
tiquariato. 

Nel giorni 16, 17 e 19 settembre, 
presso 11 Centro Congressi della Ca
mera di Commercio, Industria e Ar
tigianato di Cremona (Via Lanaioll 1) 
saranno usati due bolli speciali in oc
casione della Conferenza internazio
nale Ecocancerologlca e del quaran
tennale della fondazione del Centro 
dei Tumori. Il 19 settembre ad Asti 
(Piazza Vittorio Alfieri) sarà usato 
un bollo speciale figurato In occasio
ne della tradizionale Corsa del Palio. 
Lo stesso giorno presso la Scuola me
dia di Assago (Milano) funzionerà 
un servizio postale distaccato dotato 
di bollo speciale In occasione delle 
manifestazioni celebrative del I col
legamento telefonico. 

Giorgio Biamino 
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Una nuova personale in dieci puntate 

Paul 

Non sembrerebbe a vederlo, ma 
Paul Newman ha superato la cin
quantina, essendo nato a Cleveland 
nel 1925. Esiste dietro di lui una car
riera cinematografica più che venten
nale, con molte tappe degne di nota. 
SI tratta Insomma di una personalità 
già riccamente espressa e che si po
trebbe considerare definita, ma tal
mente fresca e evoluta da indurci 
ad aspettare altre sorprese al di là 
del fatto anagrafico e 'della fossiliz
zazione cui spesso conduce 11 divismo. 
Sta a comprovarlo un numero cosi 
cospicuo di film, che perfino 1 dieci 
selezionati dalla TV per il nuovo ci
clo autunnale appaiono inadeguati. 
I titoli della rassegna sono già noti; 
La lunga estate calda (1958) di Mar
tin Rltt, Furia selvaggia (1958) di Ar
thur Penn. Missili in giardino (1959) 
di Leo McCarey. Dalla terrazza (1960) 
di Mark Robson, Lo spaccone (1961) 
di Robert Rossen. Hud il selvaggio 
(1963) di Martin Rltt, L'oltraggio 
(1964) dello stesso Rltt. Hombre (1967) 
ancora di Rltt, La prima volta di Jen
nifer (1968) dove Newman è regista, 
Un uomo oggi (1970) di Stuart Ro
senberg. Curatore del ciclo è il criti
co Claudio Giorgio Fava. Inìzio a me
tà settembre. 

Per oggi ci limiteremo a inquadra
re 1 primi cinque film del gruppo 
perchè lo spazio stringe, giungendo 
fino a Lo spaccone che fu per New-
man un grandissimo risultato. D'al
tronde molte opere precedenti posso
no ritenersi preparatorie anche se al
l'attore era già arrisa la popolarità. 
DI volta In volta Newman andava 
sgomitolando 11 proprio personaggio 
apportandogli, come vedremo meglio 
nel nostro secondo articolo, ulteriori 
connotazioni e varianti. Il fisico pre
stante, la carica vitale gli avrebbero 
consentito di . fare tranquillamente 
l'eroe muscolare. Ma Newman, meglio 
di molti suol registi ha voluto sot
toporsi ad un'analisi più approfondita 
e In certo senso opponibile a quella 
prima apparenza. 

Si configura cosi In diverse forme 
e ambienti, li tipo che gli è più con
geniale: un duro dalla corteccia vul
nerabile che soffre della sua ecerna 
contraddizione di arrivista indolente. 
Lo è sotto varie maschere e a volte 
senza maschera. Ha qualcosa del gat
to soriano, del centurione romano 
bello e trafficone, del giocatore di 
baseball che riposa la propria vanità 
tra due partite concedendosi alla pi

grizia. E' avaro nei movimenti e nelle 
.' parole, sia per indole che per calcolo. 
; Questa prerogativa che per prima 
- (ma non è la sola) sembrò accomu

narlo a Marion Brando deriva dalla 
tecnica che entrambi assorbirono dal-
l'Actor's Studio e che esige appunto 
un'essenzialità gestuale che è la sin
tesi di mille gesti. Come Brando e 
come il defunto James Dean, New-
man riscalda l'estro con una cupa dol
cezza, con una corrugata grazia, che 
ne rallenta e ne scioglie i movimenti 
fino al balletto. E* un metodo di re
citazione che coltiva la stupefazione 
e carica ogni atteggiamento di re
conditi significati: vive sullo stupore 

-del pubblico riaccendendone di con
tinuo la curiosità. Non si sa mai qua
le sarà il prossimo atto di questi fe
lini danzanti, se accarezzare o ucci
dere, e la costante inquietudine dello 
sguardo sembra Indicare l'imbarazzo 

" della scelta. 

Paul Newman « Katbarine Ross in una scena del film Butch Cassidy 

-in proprio i film che lo "interessano, 
•. e persino a dirigerli senza apparirvi 
• di persona (La prima volta di Jenni

fer), partecipando alla produzione di 
• altri volutamente «sgradevoli» e pro
vocatori (Un uomo oggi). Nelle sue 
pellicole non fa mal il vuoto intorno 
a sé ma accetta di essere circondato 
da eccellenti collaboratori • anche 
quando questi potrebbero rappresen
tare una temibile concorrenza (vedi 
negli ultimi anni la coppia di succes
so formata da lui e Robert Redford 
in Butch Cassidy e La stangata). 
. Qualche appunto sui film della pri
ma metà del ciclo.'A nostro avviso 
ve ne sono tre da non perdere. La 
lunga estate calda, Furia selvaggia 
e, più importante di tutti. Lo spaccone. 

Quando nel '58 Newman interpreta 
La lunga estate calda si trova nella 
prima fase della sua formazione. Ha 
debuttato nel teatro cinque anni pri
ma, sullo schermo ha esordito nel 

1 ~ ' T 

Un duro dalla corteccia vulnerabile che soffre della sua eterna 

contraddizione di arrivista indolente - Un'avarizia di movi

menti e di parole, prerogativa degli allievi dell'Actor's Studio 

La capacità di elettrizzare un personaggio con la forza della 

ragione - Lo scoppio della violenza come momento dialettico 

Tuttavia col tempo è possibile no
tare come l'attore Newman abbia sa
puto diversificarsi dall'attore Brando. 
L'autorità e il fascino di quest'ultimo 
vengono sempre da una sua visibile 
lotta con l'istinto, sono la vittoria di 
una disciplina caparbia sopra gli im
pulsi di una natura ancora selvaggia, 
e ciò trasforma ogni creazione di 
Brando in un arco teso fino alla di
sperazione. Newman per contro elet
trizza 11 suo personaggio con la forza 
della ragione, in lui lo scoppio di vio
lenza non è abbandono ma medita
zione e persino momento dialettico. 
Senza scendere al dettaglio di pa
ragoni Inutili, basta questo per capi
re come mai a Brando si attagli anco
ra la qualifica di divo mentre New-
man col passare degli anni e dei film 
lo è sempre meno. Verifichiamo an
che i semplici dati esteriori: il New-
man affermato non esita a produrre 

1955 con 11 calice d'argento. Nel no
stro ricordo La lunga estate calda si 
raccomanda soprattutto come squisito 
concertino di attori. Vanta qualche 
pretesa di intellettualità essendo, se
condo la moda di quegli anni, va
gamente ispirato a ben tre testi di 
Faulkner, due racconti e il romanzo 
< Il borgo >. 

Furia selvaggia è un western su vi
ta, morte e sparatorie del giovane 
fuorilegge Biliy the Kid; un'opera 
fuori del comune, dalle cadenze ir
reali e grottesche, ritmato quasi se
condo le regole della tragsdia antica 
come se ci trovassimo, anziché a Hol
lywood, nel teatro greco di Siracusa. 
L'effetto è molto suggestionante, seb
bene il regista Arthur Penn in una 
recente intervista Italiana abbia pra
ticamente sconfessato il suo lavoro 
giurando che oggi non rifarebbe mai 
un film negli stessi termini. Ma al 

di là dell'accademia sopravvive la bra
vura di Newman, 11 quale s'impossessa 
qui, una volta per tutte, del suo ca
rattere cinematografico genuino, quel
lo che poco più sopra abbiamo ten
tato di riassumere. -.- /• - ~ -1' .•'«• .,•:..„• * 
- Missili in giardino costituisce un* 
puntata, come si suol dire, minore. 
Vi troviamo i residui ammorbiditi 
della vecchia « commedia sofisticata > 
d'anteguerra, un genere che Intanto 
si è oltremodo imborghesito tra vil
lette suburbane e baruffe coniugali. 
Facciamo conoscenza con il versante 
gaio di Paul Newman che però l'at
tore rende amarognolo marcando la 
viltà psicologica e la smania del so
gni proibiti del suo personaggio. J-

Dalla terrazza, chilometrico r, film 
esponente del più vieto melodramma 
hollywoodiano, ripara ancora una vol
ta nella saldezza degli interpreti fra 
1 quali, con Newman. primeggia l'am
mirevole Joanne Woodward, sua mo
glie nella vita oltreché sua partner 
abituale. Colpisce semmai il finale di
vorzista, tutt'altro che in linea con i 
canoni del cinema di consumo di 
vent'annl fa. -.. - „ - ;.,;• •'-• ~ 

Finalmente Lo spaccone, dove il gio
co del biliardo diviene una delle in
finite forme di lotta per la vita. Da 
noi è un gioco e basta, in America 
può costituire uno di quegli ingaggi 
avventurosi che rifanno un uomo a 
lo stroncano come 11 più duro del la
vori necessari. Qui forse il regista 
Rossen ha calcato la mano, ma 11 
film, densissimo negli sfondi e agile 
negli apporti Individuali, è bello e 
bislacco, per qualche verso irripetibi
le, dotato dì una sua epica eccentri
ca e con 11 debito ammonimento mo
rale. Cosi impostato, la sfida al ta-' 
volo verde può elevarsi a tragedia 
americana e avere un finale come 
nella boxe o nelle corride dove siamo 
preparati a veder scorrere il sangue. 
Paul Newman dal canto suo si dimo
stra un portento d'intelligenza calco-
lata, impastato di fatuità e di Infin
gardaggine. .; • 

Quanto sopra, beninteso, per gli 
spettatori non tifosi del gioco del bi
liardo; che gli appassionati e i cono
scitori, invece, trovano in Lo spacco
ne 11 loro Potemkin: partite che taglia
no il respiro, partite da magia nera.' 
Esisteranno realmente campioni di 
questa forza? A noi profani franca
mente paiono troppo bravi per esse
re veri. •••'-.• 

Tino Ranieri 
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